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GLI ATTI RECENTI DEL GOOTO PRUSSIA!

IN ORDINE

ALLA QUISTIONE RELIGIOSA

I.

Stato della questione.

Nello spazio di due anni, quanti durarono infino a due mesi

fa le pratiche incominciatesi tra la Santa Sede ed il Principe

Bismarck, affine di dare un qualche assetto conyeniente alia

Chiesa di Prussia messa tutta a soqquadro dalle infaustissime

leggi di Maggio, si us6 nella trattazione tanto riservo, che nulla

in pubblico del molto che se ne disse, si venne a sapere con

qualche fondamento. Solamente nel mese di agosto dell' anno

passato corse voce, non si sa se per congettura o per altro, che

il trattato era in sul punto di toccare la -fine, e che la pace

cotanto desiderata avrebbe alia travagliatissima Chiesa di Prussia

asciugato le lagrime di un lungo e non meritato duolo. Dimo-

doche, essendo di quei di, il 20 luglio 1879, inorto in esilio

Monsignore Martin Yescovo di Paderborn, Tottima e valorosa

D. E. Zeitung di Bonn scrivea, che come M:os& era inorto a

vista della terra promessa, cosi Monsignore era uscito di vita,

quando appunto gli si affacciava ormai vicina la sua Diocesi,

stante il ritorno, che di li a non molto vi avrebbe fatto. Ma si

liete speranze ben presto svanirono, e la negoziazione si avvolse

di nuovo in fitto velo, e cosi stette infino a che usci per le

stampe un buon numero di atti e di parole official!, che a guisa

di tempesta squarciato il velo mostrarono rotte le pratiche e

disperso ogni sentore di pace. II primo mugghio della procella

non lontana venne da una deliberazione del ministero prussiano,

la quale fu mandata a stampare nella N. AIL Zeitung ai 12 di

aprile. Indi silenzio fino al maggio. In su i primi di questo mese

si ebbe una corrispondenza di origine officiale mandata di Ger-
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mania al Daily Tekgraph, e pubblicata subito nel Grenzboten,

tutta cosa del Bismarck, quindi la conversazione che tenne il

Cancelliere nella propria casa ad una brigata di deputati su la

fine di un' allegra serata, riferita e commentata da tutti i gior-

nali, appresso la fariosa tirata contro il partito cattolico del

centro, fatta dallo stesso nel parlaraento. I/ opera fu tenninata

colla pubblicazione universal raente conosciuta di nove document!

intorno air ultima parte della negoziazione, dei quali r ultimo

annunziava la rottura della medesima. La corona fu posta al

tutto dal discorso del Puttkaraer, quando a nome del governo

propose le nuove leggi ecclesiastiche al Landtag.

Dopo si lunga trattazione non si venne adunque a capo di niun

accordo! Eppure 1'affare, intorno al quale si sono volte le pra-

tiche, & gravissimo. Si tratta della Chiesa cattolica in Prussia,

che geme da sette anni stretta da crudelissimi ceppi per opera

delle leggi di maggio, dei suoi vescovi pressoch& tutti, dopo di

avere saggiata la durezza del carcere, raandati a. confine, di

ottocento parrocchie private dei loro pastori, di una moltitudine

di sacerdoti o messi al bando, o cacciati in prigione, e tutti, oltre

lo spogliamento delle congrue, taglieggiati da multe senza pieta.

Donde molteplici danni : danno alia coltura del popolo, danno

alia religione, daniio alFinterna pace dello Stato a cagione del

malcontento ogni di piu crescente cosi nei sei milioni di cat-

tolici prussiani, come anche in gran numero di protestanti, la

cui Chiesa fu profondamente scossa e in parte ruinata in forza

delle stesse leggi. Chi fu la colpa della niuna riuscita in affare

si grave? A sentire il Bismarck nel dispaccio del 20 aprile (n. VI)

e in quello del 21 inaggio (n. IX), ed il Puttkamer nel discorso

che ei fe' nella Dieta, quando propose le nuove leggi ecclesiasti-

che, la Chiesa ed il Papa sono i colpavoli. Se le pratiche furono

rotte, se i cattolici di Prussia rimarranno ancora in lutto, se nulla

fu conchiuso di comune accordo, che potesse alleviare i mali

della Chiesa nel regno prussiano, la Curia roraana e il Papa ne

furono la causa. Quanto al governo, avendo egli fatto in opera

di condiscendenza il sommo, che per lui si potesse, rirnase netto

di .ogni colpa e di ogni responsabilita. Ondechd tutti i mali, che
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da simile rottura provenissero, tutti andranno a gravare la co-

scienza del Papa e la storia lo dira. E siccorue tanto il Can-

celliere, quanto il ministro citato e la stampa divota al governo

prussiano hanno posto e pongono tuttavia sommo studio nel far

credere al mondo, essere il Papa in colpa perch& irreconciliabile,

affine di metterlo in discredito, e con questo mezzo volgergli

contro gli animi del popolo prussiano, cosi & facile vedere come

il nodo della quistione in si rilevante affare sta nel conoscere

chiaramente, se il Papa sia veramente in colpa del niun successo

del negoziato, oppure il governo prussiano.

II.

Procedimenti usati dal Governo prussiano.

Lo scioglimento della questions dipende naturalmente dai

document*, che ci rivelano il processo delle pratiche. II governo

prussiano gli ha messi fuora e disse: giudicate. Bene. II primo

giudizio, che si affaccia, dopo di averli corsi, si & il rispondergli,

che i document! presentati sono grandemente imperfetti. La

Germania si piglid Futile briga di sommare i document! rife-

riti e i documenti citati e non riferiti, e trov6 che messi in-

sieme montano a diciannove. Di questi diciannove furono pub-

blicati noTe soli, e gli altri dieci rimasero nello scrigno del

governo. Fossero i gia pubblicati almeno interi. Neppur questo :

del noie cinque sono dati in parte, e fra essi vi si annoyera

T importantissimo, posto sotto il numero sesto. Piu: i docu-

menti scelti per la pubblicazione non furono tratti dal tutto in-

sieme del negoziato. La scelta si ristrinse a quelli, che corsero

dalla deliberazione ministeriale del 17 marzo al 21 maggio
dell'anno presente. Grli altri, che si scrissero dall' avviamento

delle pratiche in Kissingen, e dalla ripresa delle medesime in

Vienna fino alia deliberazione citata, si stim6 bene di lasciarli

tutti nel dimenticatoio. La pubblicazione adunque non poteva

essere sotto ogni riguardo piu difettosa : conciossiach& essa non

dia altro, che un piccolissimo saggio dell' accaduto, e questo a

scelta di una delle due parti interessate. E siccome una discolpa
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ovvero un'accusa, che procedesse da simili documenti, sarebbe

riputata di niun valore presso qualechessiasi tribunale; cosi la

discolpa del governo prussiano e Taccusa mossa alia Santa Sede

& da stimarsi di niuna forza. Laonde ogni savia persona pu6 ri-

spondere: dated per disteso tutti i document!, e poi giudiche-

remo. Lo stesso Bismarck 6 di questo parere, avendo scritto nel

dispaccio del 21 di maggio (n. IX) queste testuali parole: Se

il Papa, come dichiara il Cardinale Segretario di Stato, fosse

obbligato a far conoscere ai cattolici 1'esito delle negoziazioni,

noi pure dal canto nostro non saremo piu in istato di continuare

il riservo usato infino a qui, non potendosi comprendere 1'esito

delle negoziazioni altrimenti, che per la pubblicazione di tutto

il loro corso e di tutte le vicende del medesimo (des ganzen

Verlaufs and aller Phasen derselben) Perch6 adunque non

si & egli tenuto a questo vero principio? Evidentemente perche

non gli faceva comodo.

Eccone la pruova. Prima della deliberazione ministeriale,

17 marzo, le cose camminavano bene, Taccordo non pareva Ion-

tano, e gia le conchiusioni del Pro-Nunzio e delPHiibler erano

ite a Berlino, e di la aspettavasene Pesito con buone speranze.

I giornali officiosi, come noto opportunamente il Windthorst nel

suo discorso del 28 maggio alia Dieta, diceano senza ambagi:

< le negoziazioni in Vienna procedono oltre ogni aspettazione

ottimamente: noi ci accostiamo a buon fine. Dal Cardinale Pro-

Nunzio ed in Roma aspettavasi altrettanto. Difatto nel dispaccio

del 15 aprile mandato dal principe di Reuss al Bismarck si noti-

ficava, qualmente il Pro-Nunzio avea detto, essersi dovuto aspet-

tare in Eoma con tutta giustizia e con ogni diritto, che i lunghis-

simi consigli del ministero prussiano intorno al lavoro fatto in

Vienna dal consigliere intimo D. Hiibler finissero manifestando,

come il regio governo fosse disposto in ordine ai desiderii di Roma
e fino a qual punto esso volesse mantenere le proprie domande :

invece di tutto questo essere comparsa una deliberazione ministe-

riale, che mostra d'ignorare affatto il lavoro di Vienna e il cui va-

lore, in quanto spetta al componimento del litigio fra lo Stato e la

Chiesa, rimane ancora molto incerto, ne puo determinarsi con
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chiarezza. II dispaccio, che il Pro-Nunzio ricevette da Roma, la

sera dello stesso giorno, era nel medesimo senso, se pure non lo

rincariva. Imperocche, come si legge nella poscritta del dispaccio

scritto al Cancelliere in data del 15, il Cardinale segretario di

Stato favellando della risoluzione ministeriale del 17 marzodicea,

che il sentimento cagionato da essa neH'animo del S. Padre

era stato sommamente penoso, essendo egli nella persuasione, che

ben altra manifestazione si dovea aspettare dal governo prus-

siano. Dalla somma di tutto questo escono due fatti chiari e

lampanti: Funo, che le pratiche condotte in Vienna dal Pro-

Nurizio coir inviato Httbler erano approdate a tali conclusioni da

doversene sperar bene quanto all'accordo finale; 1'altro, che il

governo prussiano, abbandonata la via delle pratiche, si mise tutto

da se su la nuova della deliberazione ministeriale troncando bru-

scamente la negoziazione incominciata e condotta con tutta lealta

dalla Santa Sede. Ognun vede da questi due fatti, quanto faceva

commodo al Governo prussiano passare sotto silenzio i document!

anteriori alia risoluzione ministeriale del 17 marzo ed a tenersi so-

lamente ai posteriori. Se gli avesse pubblicati, avrebbe messo in

chiaro, che la prima causa della rottura e perci6 la colpa non ista

nel Santo Padre, ma nel suo per niun conto leale procedimento.

Yero 6, che esso comunico al S. Padre la presa risoluzione.

Ma il contenuto era tale da renderne impossible Paccettnzione.

Di fatto traducendola in volgare essa viene a dire cosi: e tornata

assai gradita la promessa concessione, che fate nella vostra lettera

del 24: febbraio all'Arcivescovo di Colonia, circa la presentazione

dei nomi di quei sacerdoti, che vengono a mano a mano destinati

agli ufficii del loro ministero. Onde in ricompensa di tale conces-

sione procurer^ ottenere dalla Dieta pieni poteri di applicare a

fflio grado le leggi di maggio, e questo solo in alcuni punti spe-

ciali, addolcendole od esacerbandole secondoche mi parra conve-

niente. Indi deporro i Yescovi e li condanner6 alFesiglio, o gli

manterrft in seggio e li terr6 in patria secondoch^ giudicherft piti

opportune; sospendero le congrue ai Curati o continuero a pa-

garle secondoche creder6 piti utile; rimarra in pi& il tribunale

laicale ed inappellabile, il quale giudichera delle sentenze dei
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Vescovi e ad un caso anche della vostra in inateria di Chiesa; se

cio& un prete sia stato giustamente o ingiustamente sospeso, se un

laico sia stato a diritto, ovvero a torto scomunicato, se a tale od

a tale altra persona sia stata, per giusti motivi, negata 1'assolu-

/ione, e va dicendo. I tribunal! staranno al mio cenno: faranno

processi o non li faranno, giudicheranno o non giudicheranno

secondo il rigore delle le'ggi di maggio secondo il mio beneplacito.

Tali saranno i pieni poteri, che procurer6 di conseguire. Frattanto

mi varr6 nel senso piu ampio di accettare o di rifiutare quei

sacerdoti, destinati a quale che siasi officio del loro ministero,

i cui nomi saranno presentati al G-overno in forza dell'obbligo,

ohe Voi avrete in effetto iinposto ai Vescovi. Si riscontri ora il

disegno di legge proposto alia Dieta, in cui si doraandano i

pieni poteri in quistione, e si vedra il contenuto convenire a

capello con ci6, che abbiamo qui su discorso. Chi avrebbe potuto

accettare simile risoluzione? Niun uomo per fermo, il quale abbia

un po' di senno. Essa & di tale natura, che il solo proporla con-

tiene un iusulto al buon senso. Di qui ii lamento del Pro-Nunzio,

le querele del Cardinale segretario di Stato, ed il sentimento di

profonda amarezza cagionato nelFaniino del Santo Padre. Essi

aspettavansi con tutta ragione un qualche esito delle lunghis-

sime consultazioni del ministero prussiano circa il lavoro di

Yienna, ed invece si sono trovati in faccia di una risoluzione fatta

senza il loro concorso, la quale rotte senza il menomo riguardo

le negoziazioni iniziate e lealmente proseguite dalla S. Sede, si

presentava estremamente inaccettabile al buon senso. E poi si

grida, che il Papa & la colpa del niun successo, e che su di

lui rimarranno le tristissime conseguenze del fatto.

II buon priucipe di Reuss scriveva seriamente a Berlino nel

dispaccio del 15 aprile su citato, che non ostante una sua

forte arringa in laude dell'insigne risoluzione e dei preclari

beneficii, che essa arrecava, il Pro -Nunzio non ne era rimasto

menomamente convinto, e che tra le molte obbiezioni fatte in

contrario ripetea principalmente, che il clero cattolico per la

risoluzione suddetta veniva posto alia merc& del Governo, e che

perci6 1'esercizio del sacro ministero non era punto assicurato.
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II Pro-Nunzio avea tutta la ragione di non rimanere convinto, e

colla sua obbiezione coglieva nel segno. Come venisse posto vera-

raente il clero alia raercd del G-overno, ed a quale sorte di merce

10 stesso Bismarck ci da il modo di conoscerla avendo esposto

francamente, sotto quale aspetto egli riguardava i pieni poteri

ambiti. Leggete il dispaccio del Cancelliere in data del 20 aprile.

In esso troverete, come egli rassomigli le leggi di maggio ed i

pieni poteri, che vuole ottenero, ad una valida anna, della quale

possa servirsi a suo grade. Se si & stimato, egli scrive, che

noi volessimo non solo deporre le nostre armi, ma ancora an-

nientarle per mezzo di leggi, ci si 6 attribuita una grande stol-

tezza, alia cui credenza non ho dato niun motivo. > E supponendo
di aver a fare con un nemico egualmente armato, dice al Papa :

dobbiamo dunque quinci e quindi trovarci in tale condizione, che

1' una spada tenga nel fodero 1'altra. Ma non si deve pretendere,

che noi spezziamo la nostra, quando la Curia pu6 seguire una po-

litica arnica od ostile secondo il volere del Papa regnante e dei

suoi consiglieri. II quale concetto di armi e di spade, sotto la

cui forma egli vede le leggi di maggio, gli sta si fitto in mente,

che si legge ripetuto nella corrispondenza officiosa comunicata al

Grenzboten. E piu esplicitamente lo fe' udire dal suo labbro

a piu deputati nella famosa conversazione, che egli tenne nella

serata del tre maggio, quando egli esprimendo il desiderio di

rappattumarsi colla Chiesa soggiunse, e tutti i magni giornali

siaccordano nel riferirlo: rimane pero fermo, che noi vogliarno

solo deporre le armi sul campo della lotta, ma non mai pri-

varcene affine di averle pronte ad un bisogno. > Supposti quest!

sentiment! del Cancelliere, a che si riduce la risoluzione ministe-

riale? E facile il vederlo: alia spada di Damocle, la quale pen-

dente sul capo del clero cattolico prussiano pu6 cadervi su ad

ogni memento. Le manette, le multe, le prigioni, gli esigli e

quanto altro di pene contengono le leggi di maggio centre i

violator!, tutto rimane intatto, ed i tribunal! aperti e i giudici

pronti a sentenziarne T applicazione qualunque volta ne venisse

loro il cenno dal Governo. Sarebbe stata opera di senno accettare

11 grande beneficio di non essere cert! dall'oggi all'indomane,
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dal mattino alia sera circa la propria sorte? II buon senso ri-

sponde che no.

N6 yale punto la ragione del Cancelliere, che si legge nello

stesso dispaccio del 20 aprile (n. VI); vale a dire che la riso-

luzione ministeriale mirava ad una modificazione essenzialissima

delle leggi di maggio, in quanto che al presente essendo il Governo

obbligato a farle eseguire compiutamente, quando invece ottenesse

i pieni poteri sarebbe in istato di applicarle nelP interesse della

pace addolcendo le une e mettendo da canto le altre riputate

troppo aspre dalla Chiesa romana. Di che, sarebbe stata savia

cosa fare buon viso alia risoluzione ed accettarla. Cosi si ragiona

nel citato dispaccio: ma altrimenti dal retto giudizio. Che le

condizioni del Governo per rapporto alia esecuzione delle leggi

suddette, ottenuti i pieni poteri, si trovassero migliorate, e che

in pro della sua liberta di operare la modificazione fosse essen-

zialissima, non ne dubitiamo. Ma non accadeva altrettanto per la

Chiesa. La sua condizione sarebbe stata per T accettazione so-

stanzialmente peggiorata. Imperocch&, se al presente il Vescovo,

il Curato, il prete e perseguitato, 6 imprigionato, & gravato di

multe, 6 cacciato in bando, tutta la colpa, tutta la ignominia

cade sul capo del persecutore. Supponete ora, che il Papa
avesse accettata la risoluzione. II persecutore ai giusti richiami

potrebbe sempre rispondere: non sono contento di questo o di

quel modo di operare dei Vescovi o dei preti, di questa o di

quella decisione della S. Sede, di questo o di quel portamento

dei laici cattolici per rispetto del Governo, e perci6 mi 6 forza

di stringere la mano, di applicare in tutta la loro severita le

leggi di maggio. II Papa ha stretto la pace, accettando la nota

risoluzione, che mi da il diritto di cosi operare: che avete a ridire

in contrario? In sostanza, al presente e il persecutore, che con

violenza brutale afferra le vittime e le pone alia tortura; supposta

Taccettazione, vi sarebbe licenziato dal Papa, qualunque volta ei

lo credesse opportune.

Vero e, che il Governo prussiano faceva molte promesse di

mitigare 1'applicazione di quelle leggi, quando avesse ottenuto

i pieni poteri. Contuttoci6 era egli cosa prudente acconciarvisi

a chiusi occhi? Ne punto, n& poco. Cotali promesse quanto erano



IN ORDINE ALLA QUISTIONE RELIGIOSA 1 3

splendide in vista, tanto erano Me in s& stesse; conciossiach&

non si desse a conoscere, n& fino a quel punto si sarebbe estesa

la benignita del Governo, n6 fino a qual tempo, ne quali sa-

rebbero i casi, in cui dalla bonU sarebbesi di nuovo passato

aU'asprezza. Laonde ottiraamente conchiuse il Pro-Nunzio, di-

cendo al Principe di Reuss, che per la risoluzione non veniva me-

nomamente assicurata la liberta della Chiesa. E poi come fidarsi

di chi vi dice francamente tenersi armato, affine di colpirvi in

quel di e in quelPora, nella quale stima, giudice egli stesso, di

avere alia mano una qualche ragione di colpirvi? Simili atti non

si accettano da veruno a chiusi occhi, e molto meno da chi suole

tenerli aperti.

Finiamo questo punto. Suppongasi, che il Governo francese

dopo di avere lungamente trattato intorno ad un accordo di pace

col Governo prussiano, tutto ad un tratto messo in non cale il la-

voro gia fatto, rompa bruscamente la pratica, e senza fame motto

all'altra parte, mandi a presentarle una sua risoluzione ostile da

capo a fondo nel suo concetto, di niuno o d'incertissimo pro nella

sostanza, dicendole con fiero piglio: devi ad ogni costo accettarla,

altrimenti niun accordo di pace. L'accetterebbe il Governo prus-

siano? Si, 1' accetterebbe, ma quale cartello di sfida, e su tutti i

suoi giornali farebbe correre il grido della indignazione contro la

prepotenza e la slealta francese, e le aizzerebbe contro tutta la

nazione alemanna. Or eccovi il caso toccato al Papa da parte del

Governo prussiano. Ed ora chi si dice offeso non & il Papa, ma il

Governo prussiano; chi si proclama innocente delle rotte nego-

ziazioni non & il Papa, ma il Governo prussiano; chi grida contro

Tirreconciliabile non & il Papa, ma il Governo prussiano. Leo-

ne XIII irreconciliabile, il quale fu il primo a stendere la destra

pacifica, il quale procedette fino all'estremo di una ragionevole

condiscendenza, il quale tuttoche tradito nelle concepute speranze

per opera di una brusca e sconveniente rottura non fa rumore,

non profferisce parola di sdegno, ma colla pazienza del Vicario

di Cristo si tiene pago di notificare la sua rinunzia provvisoria

a proseguire nei tentativi di conciliazione : Egli 6 T irreconci-

liabile? II Governo prussiano lo pensi e lo dica a sua posta: nes-

suno lo crede.
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II.

Esigenze del Governo prussiano.

Infino a qui abbiamo ragionato intorno al modo di procedere

usato dal Governo prussiano in ordine alle pratiche di pace, e

nulla abbiamo detto intorno alia questione dei principii, la quale

primeggia serapre in questa specie di negoziati. Contro di questi

non vi ha esigenza che si tenga. La S. Sede da questo lato fu e

sark sempre qual torre, che non crolla per soffiar di venti. Le

esigenze del Governo prussiano urtarono contro di esso, ed eccovi

la colpa del niun successo. La vita e la grande forza della Chiesa

tutta nella saldezza dei suoi principii, come la forza di Sansone

era posta nei suoi capelli. Ondech& il domandarle direttamente o

indirettamente, che se ne discosti, o che in qualche parte li rin-

neghi, & segno patente, o che non si conoscono tali principii, o

che non si vuole seriainente venire a niun accordo di pace con essa.

II ministro Puttkamer nel suo discorso alia Dieta del 28 mag-

gio di quest' anno (vedi Germania num. 118, Beilage) dopo di

avere affermato, che si da falsamente la qnalifica di negoziazioni

(Verhandlungen) a ci6, che si tratt6 dal rappresentante della

S. Sede e da qnello del Governo prussiano, non essendo occorso

altro che semplici parlari od abboccamenti (Besprechungen), dice

schietto, che i loro discorsi si aggirarono parte intorno a quistioni

di principii, e parte intorno ad alcuni punti particolari delle leggi

di maggio. Quanto alle quistioni della prima specie soggiungeva,

non avere il Governo prussiano, fin dairincominciamento degli

abboccamenti tenuto nascoso, che le linee dei rapporti tra la

Chiesa e lo Stato segnati dalle leggi di maggio 1*873-75 erano

irremovibili, e che perci6 la Chiesa cattolica, non ostante la sua

pretesa universalita, dovea quanto alia forma esterna di quei suoi

diritti, che toccano Tordinamento del diritto civile, tenersi ferma

entro la cerchia del diritto nazionale. Cosi il signor Ministro:

ora noi. Egli prima di tutto nega, che alle trattazioni passate tra

i rappresentanti della S. Sede e del Governo prussiano convenga

il titolo di negoziazioni. Forse in dir questo ei non si avvide di
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cssere in disaccordo col Cancelliere, il quale tanto nel dispaccio

del 21 di maggio, quanto in quello del 14 le chiama per Fap-

punto col titolo di Verhandlungen, negoziazioni, e non di Bes-

prechungen. Appresso egli afferma, che i rapporti tra la Chiesa

e lo Stato segnati dalle leggi di maggio sono irrevocabili, e che

la Chiesa non pu6 avere altri diritti da quelli in fuori, che le

concede la nazione. Ognuno capisce essere in questa affermazione*

impegnato un gravissimo principio, sul quale n& Papa, ne Ye-

scovi possono cedere di un punto. Tale principio si & la sovranita,

dello Stato su la Chiesa. Fondata su di esso la Dieta prussiana,

del 1873-75 fece le famose leggi e con esse mise in ceppi la

Chiesa. II signor Ministro dall'altro canto non potea ignorare

il Memorandum, indirizzato dai Vescovi prussiani al suo prede-

cessore, quando questi avea presentato alia Dieta il disegno di

quelle leggi, che furono approvate nel 1873. Or nel bel principio

di cosiffatta lettera dichiara, che cotali leggi sono inaccettabili,

perche fondate per Pappunto sul falso principio della sovranita

.dello Stato su la Chiesa.

Ecco la sostanza del loro ragionamento. II solo fatto di uno

Stato, il quale da s& solo, senza previo accordo colla legittima

autorita della Chiesa si pone a dettar leggi su la disciplina ec-

clesiastica, su la gerarchia, su Tesercizio del sacro ministero, e

di per se una evidente usurpazione di potere ed un attentato

manifesto contro di essa Chiesa, in quanto ella e societa distinta

e indipendente nel suo essere. Cotal fatto presuppone di neces-

sita, che lo Stato sia potere supremo non solo della societa civile,,

ma ancora della societa religiosa. Tra due personalita, reciproca-

mente indipendenti, non puo aver luogo disposizione, che tocchi

Torganismo e 1'operare dell' una e delPaltra altrimenti, che per

via .di scambievole convenzione. Se Tuna attribuisce a s^ sola una

tal facolta, con questo stesso sottopone a s6 1'altra e la dichiara

sua suddita. II che in risguardo della Chiesa cattolica importa la

sua distruzione; stanteche la indipendenza dal secolo le sia essen-

ziale. Questa sola osservazione basterebbe a dimostrare tanto la

intrinseca nullita delle leggi proposte, quanto la impossibility

dei cattolici ad osservarle. E non essendo legge quella, che non
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esce da an potere competente, ne consegue, die chi si sottomet-

tesse in cose, che toccano la Chiesa di Dio, ad un potere incom-

petente, commetterebbe un delitto di sacrilega fellonia verso la

stessa autorita divina. Cos! ragionarono allora i Vescovi di Prussia,

ne altrimenti pu6 al presente ragionare il Papa. Onde 1'ordine

dato al plenipotentiary di Vienna, come afferma il Puttkamer

nel discorso citato, di tener fermi ed inconcussi i rapporti tra la

Chiesa e lo Stato quali erano stati costituiti dalle leggi di maggio
tornava lo stesso, che dire: non vogliaino 1'accordo. La base era

in sommo grado contraria ad un principio fondamentale per la

Chiesa, e quindi la esigenza sotto ogni riguardo inaccettabile.

N5 qui sta il tutto. Le leggi suddette non solamente sono infette

da reo principio, ma ancora distruggono la costituzione fonda-

mentale della Chiesa. II Vescovo 6 rettore nato della Chiesa per

ordinamento divino. Indi in lui il diritto 1 di mantenere la fede

e la morale intatte nella loro purezza e di far si, che sgorghino

sempre limpide fra il popolo ;
2 di dare a questo od a quel sacro

ministro questa o quella missione, che secondo le norme canoniche

stima piu all' uopo ;
3 di giudicare chi sia degno od indegno di

appartenere al corpo della Chiesa, e qual sacro ministro sia degno
od indegno di esercitare il santo suo uffizio. Or nelle leggi di

maggio e annientato il primo diritto essendo tolta ai Vescovo la

educazione del clero e data alle universita dello Stato col potere

di esaminarne la dottrina; e annientato il secondo, essendo attri-

buito al Governo il diritto di permettere o impedire la destina-

zione dei sacerdoti ai varii uffizii del loro ministero; e annientato

il terzo, essendosi ordinata la formazione di un'alta corte di giu-

stizia, alia quale contro il proprio Pastore potessero far appello

gli scomunicati ed i sospesi. NelFordine gerarchico il Vescovo e

subordinate al Papa, indi i debiti rapporti di dipendenza. Nelle

leggi di maggio sono questi pure annientati, divietandosi qua-

lunque esercizio di autorita proveniente da persona fuori di Ger-

mania. Esigere che il Papa accetti qual base dell'accordo le linee

irrevocabilmente segnate tra Chiesa e Stato dalle leggi di maggio
e propriamente esigere una enormita : ed il pubblicarsi da un mi-

nistro in pieno parlamento, che tale era stato 1' ordine dato al
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plenipotenziario, e lo stesso, che palesarsi a tutto il mondo o

ignaro della quistione, o in colpa della niuna riuscita per inanco

di buona volonta.

Non sappiarno quali e quante modificazioni siano state proposte

durante la negoziazione intorno ai particolarl articoli delle leggi

di maggio. Non tutte pero ci sono nascoste
; giacche il Ministro,

nel citato discorso ebbe la bonta di palesarceae tre, che non riu-

scirono, e ci6 in pruova della irreconciliabilita romana. La legge

del 12 maggio 1873 stabiliva in favore dei cherici il ricorso per

abuso di potere ai tribunal! laici contro dei Yescovi nelle cause

disciplinari. II Groverno prussiano si offri a ristringere F ampiezza

di tale'diritto a certi casi, che specificava. A questa condiscen-

deiiza la Santa* Sede rispose col suo non possumus, dichiarando

cotale ricorso intollerabile, inaccettabile e da rigettarsi assoluta-

mente. La legge del 13 maggio dello stesso anno ristringeva ar-

bitrariamente i liiniti della podesta punitiva della Chiesa, e de-

terminava da se sola le pene e le punizioni correzionali, che si

doveano applicare a preti colpevoli. Anche su questo punto il

Gloverno prussiano pretende di aver dato larghe concessioni : ma

noi confessiamo di non averle comprese; e intendiamo per con-

trario assai bene che Roma non poteva accettarle. Da ultimo

quanto alle leggi contro gli Ordini religiosi si credette dar saggio

di somma moderazione ammettendo solamente quelli, che si de-

dicano alia cura degli ammalati, mantenendo contro tutti gli

altri Tiniquo bando. Ma in questo punto altra negativa, essen-

dosi chiesta da Roma Taccettazione del principio: che gli Ordini

della Chiesa cattolica sono da ammettersi in Prussia tutti senza

eccezione. Dopo cotali rifiuti, conchiude il Sig. Ministro, come

poteasi procedere alia revisione delle leggi di maggio? Questo

passo era senza dubbio reso impossibile. Non lo neghiamo :

ma questo non accadeva per colpa della Santa Sede, sibbene

per quella del Governo prussiano. Quando si vuole venire seria-

mente ad un componimento, 6 necessario, che si tolga di mezzo

quelP ostacolo, che non ista in mano deir altra parte il rimuo-

veiio. Salta agli occhi anche dei men veggenti, come nel saggio

delle tre proposte allegate dal Sig. Ministro si mantiene intatta

Serie XI, vol. Ill, fuse. 721 2 23 jiugno 1880
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la sovranita dello Stato sulla Chiesa e si mira al rovesciamento

della sua costituzione fondamentale. Bi fatto si cede bensi,

quanto all'appello per abuso, su qualche panto, ma si man-

tiene allo Stato il diritto sovrano di giudicare inappellabilmente

le sentenze vescovili su parecchi altri
;
si cassano, e vero, alcune

pene correzionali, ma nel medesimo tempo si tiene fermo il di-

ritto al tribunale laicale d* infliggerne parecchie altre; si appro-

vano e si ammettono alcuni Ordini religiosi di certa specie, ma si

disapprovano e si mettono al bando molti altri contro ogni ra-

gione di giustizia e contro il giudizio della Chiesa. In tutti e tre

i casi si cede, ma come chi cede del proprio, come chi cede per

avere altri compensi del diritto ceduto. La sovranita dello Stato

sulla Chiesa vi si afferrna nel modo piti spiccato*. Dimodoch&, se

il Papa avesse accettata Pofferta di simile benefizio, Favrebbe

pagata a prezzo del riconoscimento di un principio bugiardo e

distruttore dell' ordinamento divino dato alia Chiesa.

II Sig. Ministro si mostr6 scandolez/ato della risposta venuta,

da Roma contro il ricorso per abuso di potere, dicendo: ep-

pure il defonto Arcivescovo di Colonia Mons. G-eissel ha dichia-

rato, che cotale ricorso entra nel diritto organico della Chiesa.

Ma la Germania nel suo numero 131 del 31 di maggio fu pronta

a racconciargli in bocca la falsa proposizione, additandogli il

volume fo\\'Archimo del diritto ecclesiastico, Paimo, e le pa-

gine, in cui- dagli atti di due assembles di Vescovi presedute

nel 1848 dal citato Arcivescovo e Cardinale si ricava apertamenter

che egli con tutti i suoi colleghi condann6 altamente un cosif-

fatto ricorso siccome contrario al diritto inalienabile della Chiesa,

e che lo stesso dando il riassunto della discussione, lo disse sorto

in Francia nel secolo XV, ed entrato in Germania per le leggi

giuseppine, dalle quali se lo appropri6 nel secolo XIX prima la

Baviera e poscia la Prussia. Un altro scandalo mostr6 il Sig. Mi-

nistro di aver patito, cagionatogli da una risposta venuta da Roma,.

II Papa nel suo Breve all'arcivescovo di Colonia avea scritto:

per affrettare 1'accordo desiderate, tollerereino che i nomi del

preti scelti dai Vescovi delle diocesi per coadiuvarli nelFeser-

cizio del loro santo ininistero siano portati alia conoscenza del
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Governo prussiano avanti la istituzione canonica. Nos huius con-

cordiae maturandae causa passuros, ut Borussico gubernio

ante canonicam institutionem nomina exhibeantur sacerdotum

illorum, quos Ordinarii dioecesium ad gerendam animarum

curam in partem suae sollicitudinis vacant. Sorto nel Go-

veruo prussiano il dubbio circa la estensione di cotesta tolle-

ranza, o come ei la chiama concessione, e specialmente circa

Tainpiezza della voce sacerdotes, se cio6 vi fossero compresi

anche i preti coadiutori e i cappellani, T ambasciatore in Vienna,

come appare dal dispaccio (n. I) del 4 marzo, ebbe Pordine di

chiederne la spiegazione. II S. Padre la fe'dare prontamente

tale quale si dovea. Or bene al Governo prussiano parve si strana

e si contraria alia pensata interpretazione, che il Sig Ministro

stira6 cosa di somma importanza il riferirla testualmente nella

Dieta, e non dubit6 di chiamarla la vera difesa della proposta,

che facea delle nuove leggi eeclesiastiche. Or eccovi il docu-

mento .tolto dal testo tedesco, quale ei Y ha letto. In ricambio

di quei vantaggi, che la Chiesa desidera, S. Santita si riconosce

fin da ora inclinata ad ordinare, che gli Ordinarii, rientrati in

possesso della liberta nelF esercizio del loro pastorale ministero,

debbano rivolgersi al Governo qualunque volta si tratta della

nomina di un parroco, affine di conoscerne in risguardo dei can-

didati
il^ parere

o le obbiezioni in contrario. La perfetta cono-

scenza di questa materia, che possiede Y... mi dispensa dalFin-

dicarle, che tale concessione non pu6 cadere altrimenti, che su i

Curati, non essendosi mai conceduto davvantaggio a niun go-

yerno, nemmeno a quelli, che si sono resi benemeriti della Chiesa

nel piu alto grado. L'ultimo giudizio circa la idoneita di quelli,

che sono a nominarsi, apparterra sempre ai Vescovi
}

e nel

caso di discrepanza di opinione tra essi e lo Stato, al Capo

supremo della Chiesa . Tale si & la risposta data dalla S. Sede,

alia cui lettura il Governo prussiano rimase attonito vedendovi

una interpretazione del Breve tutt'altra da quella, che si era

iinmaginata. II che ci ha recato non piccola meraviglia consi-

derando che il latino del Breve sonava assai chiaro in queste

parole : ut Borussico gubernio ante canonicam institutionem
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nomina exhibeantur sacerdotum illorum, quos Ordinarii Dioe-

cesium ad gerendam animarum curam in partern suae solli-

citudinis vocant. Or quelli, che gli Ordinarii chiamano a parte

della cura delle anime non possono essere i preti coadiutori,

perch& questi coadiuvano e non curano; non possono essere i

cappellani, perch& essi non ne hanno punto Pincarico; neppure
i semplici curati amovibili, perch& questi non ricevono la isti-

tuzione canonica, propriamente detta, di cui parla il Pontefice.

II semplice atto di presentare il nome di un individuo, scelto

a qualche ufficio, non porta in s&, n& manifesta il conferiraento

di alcun diritto, ma soltanto palesa lo scopo d'intendere il pa-

rere intorno all' individuo, scelto dalla persona alia quale fu

presentato il nome. II Papa avendo scritto che avrebbe tollerata

la semplice presentazione dei nomi degli individui scelti per la

cura di anime, naturalmente non intendeva di conferire al Go-

verno il diritto di giudicare autorevolmente intorno alia loro

idoneita, ma soltanto di conseguire questo scopo: che il Governo

prima della istituzione canonica manifestasse il suo parere in-

torno agli individui proposti. Onde la sua spiegazione era tutta

conforme al senso genuino del Breve. Che se il Governo prus-

siano non lo intese in egual modo, questo dovette provenire dal

suo falso principio, che lo Stato soprastia alia Chiesa. Ondech& e

pensava, che il Papa dovesse riconoscere in lui il diritto di portare

questo giudizio definitive
;
di qui il dubbio in lui, se si o no sotto

la voce sacerdoti, oltre i parrochi, fossero compresi i coadiutori

ed i cappellani, e il niun dubbio intorno al possesso del diritto

suindicato.

Per questa medesima cagione non si avvide, che il Papa, oltre

i principii fondamentali della indipendenza e della costituzione

della Chiesa, era in obbligo di sostenere i diritti della medesima.

Sotto questo riguardo egli non potea accettare, qual base irre-

movibile, le leggi di maggio, come si era messo in capo il Go-

verno prussiano. Quale strazio cotali leggi abbiano fatto dei

diritti della Chiesa, P hanno dichiarato i Vescovi prussiani nel

Memorandum su citato al ministro Falk. In virtu, essi dicono,
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della dottrina cattolica, fondata su divina rivelazione; in virtti

della inviolabile liberta di coscienza; in virtu del diritto natu-

rale, non che della natura delle cose e della leggi della ragione ;

in virtti dei diritti storici, legittimamente acquistati dalla Chiesa

cattolica, e dell'obbligo assunto dallo Stato verso le province

cattoliche; in virtu dei trattati conchiusi dal Gloverno colla

Santa Sede, e finalniente in virtu della costituzione prussiana;

la Chiesa cattolica possiede il diritto intangibile ed inalienabile

di esistere in tutta la integrita della sua dottrina, del suo or-

ganismo, della sua disciplina e di regolare ed amministrare i

suoi affari interni per mezzo dei suoi organi legittimi. Or tutto

questo cumulo di diritti 6 stato fieramente manomesso per opera

delle leggi di maggio. Imperocche strappata la educazione del

clero dalla mano dei Vescovi, esse Paffidano allo Stato; non

permettono ordinazioni di preti, se non a grado dello Stato, allo

Stato attribuiscono la facolta di opporsi alia nomina per la

collazione dei benefizii e di decidere in ultima istanza intorno

alia medesima, prescrivono il modo e la forma dei giudizii ec-

clesiastici, inceppano il diritto di scomunicare i ribelli, costrin-

gono i chierici a violare Pordine gerarchico della disciplina

imponendo di deferire il loro appello ad un tribunale laico, e

stabiliscono, che il potere disciplinare non possa esercitarsi, che

da autorita esclusivamente alemanne. Qual diritto rimane intatto

per queste leggi? Niuno, niuno: & annientato quello della li-

berta di coscienza, e couculcato quel della natura, sono calpesti

quei della storia, e violato T obbligo assunto dallo Stato verso

le province cattoliche in solenni trattati, sono stracciati i con-

cordati conchiusi colla Chiesa e spenta la Costituzione prussiana.

E spezzato Torganismo della Chiesa, & turbata la sua disciplina,

& ridotta al nulla la sua indipendenza nell' ordinamento delle sue

cose interne. Breve, in coteste leggi e decretato Teccidio della

Chiesa cattolica nella Prussia. Esigendosi adunque, secondo gli

ordini dati air ambasciatore di Vienna, che rimanessero saldi i

rapporti fondamentali tra la Chiesa e lo Stato costituiti dalle

leggi di maggio, si esigeva, che il Papa approvasse e ratificasse
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cosi enonne decreto
1
. La ignoranza sola puo in parte scusare Pin-

sulto, che si chiude in cosifatta esistenza. II Papa evidentemente

non dovea ne poteva trattare di accordo sulla base proposta. II

piU stretto obbligo gli rendeva impossibile ogni passo sopra questo

terreno. Se volete seriamente un accordo pacifico e non essere

colpevoli degli iminensi danni, che sono provenuti e che proven-

gono da una lotta si iniqua, chiedete cose possibili e non inipos-

sibili enormita.

IV.

Eimproveri del Governo prussiano al Papa

II Governo prussiano, non ostante i suoi biasimevoli procedi-

menti e la enormita delle sue esigenze, muove gravi rimproveri e

gravi querele contro la S. Sede, affine di farla comparire malle-

vadrice della niuna riuscita quanto air accordo. La prima cosa,

che ripetutamente si rinfaccia, si e : scarsa cognizione nei Prelati

romani intorno alle condizioni della Prussia, indi esagerata spe-

ranza in essi e mira a scopi troppo alti. Cosi nel dispaccio del

20 aprile, n. VI, e in quello del 21 maggio, n. IX, il Cancelliere

dice, che la causa della rottura provvisoria di ogni pratica dalla

parte del Papa deve provenire o da una torta conoscenza dello stato

delle cose, o dal concepimento di fini smodati. E fondato questo

rimprovero? Rispetto al Papa in niun modo, rispetto al G-overno

prussiano pienamente. II Papa conobbe la difficolta, che avea il

Groverno prussiano di accostarsi il primo alia S. Sede a cagione

del folle timore di una Canossa, ed egli gliela appian6 stendendo

egli il pri mo, tuttocM grayemente offeso nei diritti della Chiesa,

la mano pacifica: conobbe la difficolta, che avea il Governo prus-

siano di annullare di tratto le inique leggi di maggio con tanto

strepito approvate e con indicibile accanimento sostenute per piu

anni, ed ii Papa gliela diminui quanto per lui si pot&, fino a

scendere alia presentazione dei nomi de' parrochi, fino a conten-

1 Vedi nella Civilla Cattolica gli articoli: Indirizzo dei Vescovi prussiani

al Ministro Folk, serie ottava vol. X, pag. 19: V Kpiscopato prussiano di

fronle alia vicina persecuzione, ivi pag. 558.
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tarsi della promessa, che appresso sarebbonsi riveduti i capitoli

oppressivi delle medesime. II Governo prussiano per 1'opposto

die' prova della piu grande ignoranza circa lo stato delle cose ec-

clesiastiche, proponendo ed ostinatamente sostenendo per 1'accordo

una base irapossibile ad accettarsi daH'altra parte, e misconobbe

a tal segno la dignita del Papa fino a rompere improvvisamente

le negoziazioni, con niuna o poca lealta, ed a proporgli in modo

assoluto ed imperioso una risoluzione ministeriale, che in s& con-

siderata contenea un insulto. Un savio trattatore di accordi dee

priina di tutto proporre condizioni accettabili, e poscia procedere

in modo leale e conveniente. Due cose, che mancarono nel governo

prussiano a cagione della sua ignoranza circa lo stato della qui-

stione ecclesiastica.

La quale ignoranza si conferma anclie da ci6 che disse il mi-

nistro Puttkamer alia Dieta nel discorso succitato. Signori, egli

disse, si spesero parecchi mesi intorno al trattato, e si vennero a

conoscere due cose : la priina, che per lo Stato e per la Chiesa non

vi e un terreno comune di diritto, e che'perci6 un modus vivendi

e solamente possibile; Paltra, che noi, e in ci6 abbiamo patito un

disinganno, non siamo in niun modo riusciti a trovare quei punti

di vista, i quali poteano rendere possibile in effetto un modus

vivendi. In prova di che vi citer6 alcuni fatti piu spiccati, i

quali vi dimostreranno inoltre, che per noi era impossibile trovare

un terreno per una revisione organica delle leggi di maggio. > I

fatti citati in prova furono i tre da noi poco fa esaminati : il ri-

fiuto da parte .del Papa di accettare il ricorso per abuso, anche in

alcuni casi, al tribunale laicale, la esclusione iniqua ed ingiu-

riosa degli (Mini religiosi, e infine il diritto definitive di nomina

dei parrochi nello Stato. Scusate, sig. Ministro, avrebbe potuto

qui rispondergli alcuno, il vostro agomento prova tutt'altro. Esso

prova, che voi iguorate del tutto la condizione del Papa e della

Chiesa. Studiate un po', e troverete che le vostre proposte sono

contrarie alia costituzione della Chiesa e micidiali alia sua esi-

stenza. Accettereste voi proposte, le quali fossero contrarie alia

costituzione fondamentale, su cui si regge Timpero germanico, e

di lor natura micidiali al inedesimo ? Certo che no. Or come vo-
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lete, che il Papa accetti le vostre? Si, vi & un terreno comune nel

diritto, in cut si pu6 stabilire Taccordo tra la Chiesa e lo Stato

ma voi mostrate di averlo ignorato.

Desta non piccola maraviglia sentire il rimprovero dato alia

S, Sede di rairare a scopi troppo alti. Grli scopi, che essa cer-

cava di ottenere iminediatamente erano tre, e quegli appunto

che il principe di Reuss espose nel suo dispaccio del 29 marzo

(n. II). Dei quali il prime era la permissione del Governo

prussiano, che i Vescovi dimoranti in patria e fuori gli potessero

notificare i nomi dei parrochi per le parrocchie vacanti; il se-

condo I'amnistia generale dei prelati, la reintegrazione de' me-

desimi nei loro ufficii, Taranistia del clero condannato a pene e

la soppressione dei processi in corso; il terzo Passicurazione, che

la legge prussiana si sarebbe posta in armonia coi principii della

Chiesa cattolica, e questa armonia era lo scopo ultimo. Eccovi

la sublime altezza dei fini, a cui mirava la S. Sede! Affinch& uu

accordo si attui, e necessario, che le due parti contendenti ri-

piglino tra se le pristine jrelazioni, che si tolgano di mezzo gli

atti provenienti dal dissidio, e che la base delPaccordo apparisca

sicura. Togliete o Tuna, o 1'altra di queste tre cose, la paci-

ficazione non si puo nel suo vero senso effettuare. Or che ha

domandato di piu la S. Sede? piuttosto per giungere a questi

tre scopi poteva essa domandare di meno? Molte cose sarebbonsi

potute chiedere in favore dei Vescovi; e invece si chiedeva che il

G-overno cortesemente accogliesse le lettere rispettose, che tanto

i Vescovi presenti nelle loro Diocesi, quando gli allontanati dalle

proprie gli avrebbero scritto partecipando esser eg-lino pronti ad

inteudersi con esso lui circa i sacerdoti destinati alle parrocchie

vacanti secondo le condizioni convenute; e si dimandava, se que-

sto atto sarebbe stato bastante ad ottenere ramnistia: si sarebbe

potuto esigere, che fossero cassati tutti gli atti di condanna for-

mati contro gente rea di null'altra col pa, che di avere a costo

d
?

infinite pene difeso i diritti della giustizia, della Chiesa e della

propria coscienza; e invece si domandava una semplice amnistia:

si sarebbe potuto con tutta ragione domandare la immediata re-

visione delle leggi di maggio; e invece non si esigeva piu che
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ima parola di promessa, che si sarebbero rivedute appresso. II

che non era solamente necessario, affinche Taccordo avesse una

base sicura, ma ancora, come ottimamente dicea il Pro-Nunzio

al principe di Eeuss (poscritta 16 aprile n. Y), il Papa dovea

per lo meno essere in istato di porre innanzi agli occhi dei

fedeli la^speranza, che presto o tardi si perverrebbe alia pace,

ad un modus vivendi fondato sopra base legale, la quale non si

poteva trovare altrove che nella revisione delle leggi ecclesia-

stiche prussiane. Venga ora il buon senso e giudichi, se cotes ti

scopi poteano essere meno necessarii all'accordo, o meno umili

entro la cerchia del convenevole, o piti facili a conseguirsi senza,

asprezza. Sapete invece, chi mirava a scopi troppo alti? Era

proprio il Governo prussiano, il quale mirava colla permanenza
delle sue leggi ad ottenere la sovranita dello Stato su la Chiesa,

a tenersi in pronto le armi per ferire colpi a suo grado su i Ve-

scovi e su i preti, e ad avere alia mano il Papa qual povero ar-

nese di politica, affine di servirsene contro il partito cattolico

del centro. Questi si, che sono scopi troppo alti. Onde senza essere

profeti possiamo affermare con sicurezza, che il Papa conseguira

i suoi, se non sotto il presente Cancelliere ed il presente mini-

stero, al certo sotto alcuno dei successor!, e che li conseguira a

patti migliori. La ragione & semplice: quelli del G-overno prns-

siano sono irragionevoli, laddove quelli del Papa sono ragionevo-

lissimi. Quando il sig. ministro Puttkamer disse alia Dieta, che

lo scopo, a cui mirava la S. Sede, era la dominazione del mondo,

le risa, che si levarono nel Centro furono la risposta degna di

tanta corbelleria.

Ma la pift alta querela, che riempie tutti i dispacci di Berlino,

consiste nel dire e ripetere sotto tutte le forme, che il Governo

prussiano ha dato, ha concesso, ha dal canto suo mostrato coi

fatti la sua buona volonta per Paccordo, quando la Santa Sede

per la sua parte si & tenuta a vaghe promesse, a speranze in

prospettivaj ed effettivamente nulla ha dato o concesso, e per

giunta alia derrata vorrebbe, che il Governo prussiano non sola-

mente deponesse le armi, ma ancora le spemsse. Adagio a tante

querele! Quale delle due parti d debitrice verso delFaltra? E la,
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Santa Sede verso il Governo prussiano, oppure il Gloverno pmssiano

yerso la Santa Sede? I fatti ce lo dicono. Prima di tutto si fe'la

legge contro gli abusi del pergamo. Per quale ragione? Non se ne

addusse niuna, che valesse. Indi si abolirono con un' altra legge

gli ordini religiosi e si cacciarono in bando tutti i loro inembri.

Per quali colpe? Non se ne reco una sola. Si chiese, che prima

di condannare tanti cittadini all'esiglio s'istituisse un processo

intorno ai fatti loro. Non si die'retta. Si presentarono milioni di

sottoscrizioni in loro favore. Non si curarono. Si prov6 cogli argo-

menti di fatti alia mano, quanto essi fossero utili alia patria. Si

rispose col disprezzo. Appresso vennero le leggi dimaggio del 1873,

a questatennerodietro quelle del 1874, e da ultimo quelledel 1875.

Coll' opera di cotesto codice di leggi si oppresse la indipendenza

della Chiesa, e fu annientato quel cumulo di sacri diritti, che

abbiamo su considerato. Quali furono i motivi di tante leggi cru-

deli? Chi ha letto i dibattimenti, che si fecero intorno ad esse,

rimane profondamente convinto, che il solo motivo della proposta

e deir approvazione fu un pazzo furore, onde era invasa la mag-

gioranza della Dieta contro la Chiesa cattolica ed il suo Capo su-

premo. Le conseguenze di tali leggi furono quegli esigli, quelle

condanne e quei tanti malanni, che il principe Bismarck deplora

particolarmente nel suo dispaccio del 20 di aprile e che sono

ormai conosciuti da tutto il niondo. Dimandiamo qui di nuovo:

qual & delle due parti la debitrice e quale la creditrice? La risposta

non puo esser dubbia. La grande creditrice & k Chiesa, ed il suo

gran debitore & quel governo, che ha proposta ed accettata P ap-

provazione di una forma di leggi apertamente inique contro la

Chiesa. A questo adunque spetta per obbligo stretto di coscienza

il dare e il dare abbondantemente fino ad avere colmata la pro
-

fonda misura della grande ingiustizia, della cui riparazione va

debitore alia Chiesa ed a'suoiconcittadini cattolici macerati nella

earcere, tormentati dalle multe e condannati air esiglio della lor

patria, rei di null' altra colpa, che di questa sola: vogliamo piut-

tosto obbedire a Bio che agli uomini.

Su via: che ha concesso il Governo prussiano alia Chiesa? Si

Tede riferito nel dispaccio del 20 aprile (n. YI). Ivi si afferma,
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che dopo la venuta del Puttkamer al potere furono fatte impor-

tant! concession! pratiche per quanto lo permettevano le leggi. >

Quali siano, viene indicato piu sotto: si sono sospesi i process!

politic! e giudiziarii, si e dato ordine ai procurator! del re ed alia

polizia di non formarne di nuovi, ed ottenuti i pieni poteri si pro-

mette maggiore larghezza in tale materia. Eccovi le grand! con-

cessioni e i grand! fatti, dei quali simena vanto. Ma la legge non

pennetteva di fare piu. Al Papa pure non era permesso di usare

maggiore condiscendenza. La costituzione della Chiesa non gli

consentiva di procedere piu oltre. Oltredich6 al non molto e que-

sto incerto, che si promettea, ottenuti i pieni poteri, si aggiungeva
il rifiuto di rivedere le inique leggi, affine di avere le armi pronte

contro la Chiesa, come se questa, quale nemica mortale, spiasse

Tora ed il momento 'opportune di assaltare lo Stato. L'accusa

non potea essere piu assurda. Per sette continui anni la Chiesa in

Prussia fu perseguitata, oppressa e straziata senza merc&. Mentre

si inenava cosi furiosamente a tondo la spada dell'ingiuste leggi

su di essa, che cosa ha fatto la Chiesa od il Papa? Hanno tra-

mato congiure, hanno cagionato tumuiti, hanno gridato alle armi?

Nulla di tutto questo. L'arma usata dalla Chiesa in Prussia ed

approvata dal Papa, fu quella additata dalla lettera pastorale

deU'Episcopato prussiano a tutti i fedeli alia loro cura affidati,

fu quella che die' e dara sempre la vittoria alia Chiesa, fu la

fede, fu T orazione, fu una magnanima costanza nel sopportare i

fieri colpi del persecutore. Dica il G-overno prussiano, se i catto-

lici abbiano fatto uso di altre armi, che non fossero dalla legge

dello Stato permesse.

II fatto per6, che cagiono le maggiori grida di lamento, fu il

rifiuto dato dal Papa di ordinare, in questo od in quel modo effi-

cace, al partito cattolico del centro, che non facesse opposizione

tanto nel parlamento quanto nella Dieta al Groyerno, ma fosse in-

vece con lui. A cagione di cotesto rifiuto la condiscendenza del

S. Padre, scesa fino al limite estremo per vero amore di pace,

parve si poca cosa agli occhi del Bismarck, che altri potrebbe

pensare, aver lui avuto quale scopo precipuo, se non unico, nelle

iniziate negoziazioni con Roma la intromissione della potente in-
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fluenza pontificia su i cattolici del centre. Se ci6 fosse vero, e

crediamo di essere in diritto di asserirlo dope la lettura del di-

spaccio del 5 maggio (n. VII), egli mostrerebbe d'ignorare affatto

quale uso possa e debba fare un Papa della sua autorita di Capo

supremo della Chiesa. Non ogni materia cade sotto questo uso, ma

quella soltanto, che & in tutto o in parte di sua natura ecclesia-

stica. Furono tali le materie proposte nel parlamento o nella Dieta

dal Groverno? Sono indicate dallo stesso Bismarck: il lettore ne

giudichi. Nel dispaccio del 20 aprile si legge, che il centro nella

Dieta del regno ha combattuto il Groverno in tutte le quistioni;

nella quistione delle ferrovie, nella proposta delle leggi circa la

vendita dei liquori, circa la polizia rurale, e nella questione po-

lacca. > Tali quistioni sono esse di lor natura sotto qualche rispetto

appartenenti a materia ecclesiastica ? Egli e cosa evidente che no.

II centro nel parlamento deU'impero ha combattuto il 6-overno

in quistioni vitali, come il bilancio militare, la legge contro i so-

cialisti e quella circa le imposte. > Vi & egli in tutto questo alcun

sentore di materia ecclesiastica? E cosa manifesta, che non ve n'6

fiato. L'autorita adunque del Capo supremo della Chiesa non vi

entrava punto. Inoltre il parlare pro o contro la proposta del Go-

vern o in qualunque parlamento e un diritto fondato su la costitu-

zione dello Stato. E siccome i deputati sono eletti, affinche ap-

proyino ci6, che 6 utile allo Stato, e disapprovino colla loro

parola e col loro suffragio quello che e dannoso, cosi e dovere

comune ad ognuno di essi il valersi di tal diritto' secondo la

propria coscienza. II principe Bismarck non pu6 imporre ai de-

putati del centro, che non si servano della parola secondoch&

loro seinbra piu conveniente, essendo cosa guarentita dallo Sta-

tuto. Ottimamente. Ma nemmanco il Papa, e per ragione piu forte,

pu6 imporre ai deputati cattolici, che non esercitino un vero e

giusto diritto e non adempiano un dovere di coscienza. II Bi-

smarck adunque chiedea al Papa una cosa inaccettabile. Diciamo

piu: egli chiedeva un profondo avvilimento della sua dignita. Sup-

ponete, che il Papa avesse accettata la indegna condizione, e che

si fosse per conseguenza messo agli ordini di Bismarck per im-

porre ai Deputati cattolici, che approvassero o disapprovassero



IN ORDINE ALLA QUISTIONE REL1GIOSA 29

quello che il Bismarck approvasse o disapprovasse : che sarebbe

divenuto il Capo della cristianita dinanzi agli occhi di tutti i

fedeli? Muove a sdegao il solo pensiero : egli sarebbe divenuto

un vile arnese di politica in mano del cancelliere.

Nel dispaccio del 5 di maggio, dopo la ripetizione dell' usato

rimprovero oontro del Papa, perch& egli non avea voluto impedire

la opposizione del centro, si legge: La dichiarazione, che la

S. Sede non abbia alcuna influenza sul centro non trova fede

presso di noi . Vigliacca ingiuria cui non si risponde! Conclu-

diamo. Domande inique o invilenti e villani insulti, formano la

trista corona, posta dal Q-overno prussiano all' opera delle ne-

goziazioni, iniziate e condotte con tanta lealta e condiscendenza

dal S. Padre! Di tal moneta fu pagato Cristo dagli Ebrei, e il

discepolo suo Vicario non dovea esser trattato in modo migliore.

Si fa appello alia storia. Si: la storia dira, come un Governo

prussiano ha proposte iniquissime leggi contro i cattolici, che

approvate le ha eseguite con un rigore senza pieta, che ha im-

prigionati, esigliati e maltrattati in cento modi Vescovi e preti

a centinaia; dira, che ha oppresso la coscienza di sei milioni di

cattolici; dira, che ha perseguitato con fina e crudelissima arte la

Chiesa di Gresti Cristo; dira, che ha rigettato la mano pacifica di

un benignissimo Papa, affine di continuare su la via della per-

secuzione. Tutto questo dira la storia, e accanto porra la fede, la

costanza, la magnanimita dei cattolici tedeschi, quale condanna

perpetua di si malvagio procedimento. Fara una giunta nuova

al libro delle persecuzioni piena d'incancellabile disonore per chi

ne porse la materia.
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SECONDO

LA DOTTRWA DI S. TOMMASO

La conoscenza die 1'intelletto acquista degl'individui corporei

per via di riflessione, nel modo da noi dichiarato in un prece-

dente articolo *, & meramente implicita nella coscienza dei nostri

atti, e tale si riman sempre, poich& neanche in seguito a quella

riflessione 1'intelletto non giunge a formare un concetto proprio

dell' individuo. Intellects nunquam neque in recto neque in

reflexo assimilatur singulari
2

, scriveva il Gaetano esponendo

la dottrina di S. Tommaso. Quindi & che FAngelico chiama questa

cognizione con aggiunto restrittivo quandam cognitionem e alia

questione se 1'intelletto conosca i singolari, soventi volte risponde

semplicemente negandolo: fra i toinisti poi chi non nega asso-

lutaraente all'intelletto la conoscenza degl'individui, gliela con-

cede solo confusa, impropria e, come parecchi dicono, arguitiva.

DalFaltro canto la coscienza ci attesta che noi abbiam pure,

degl'individui material!, concetti proprii e diretti: e a bello studio

usammo la parola concetti, per distinguerli dai fantasmi. Impe-

rocche ognuno sente essere due cose diversissime il fantasma col

quale imagina o sogna un uorno, e il pensiero che si espriine

colle parole quesfuomo, mio padre, ed altre tali. II fantasma

di fatto non rappresenta che un complesso di qualita sensibili,

puta un colore di determinata estensione e figura, nel tutto e

nelle parti ;
a un dipresso come avviene nei dipinti che ritrag-

gono un uomo; dovech6 quei pensieri rappresentano la natura di

uomo e di padre singolareggiata bensi da una condizione indi-

1 Vedi quad. 719, pag. S2i e segg.
* CAIET. in 1, p. q. 86, a. 1.
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viduante qualsiasi, fosse pure quella di un tempo determinate,

come chi dica: il raccolto dell'anno decorso. Tanto & cio vero,

che que'pensieri si esprimono appunto col termine esprimente la

natura astratta, pift un apposto che, indicandola singolareggiata,

ne limita P universalita.

Ora in qua! nostra potenza si generano siffatti concetti? Quegli

scolastici che ammettevano potere 1'intelletto formar concetti sin-

golari proprii, aveano pronta la risposta; ne bisognava loro ideare

una speciale potenza destinata a percepire concretamente le ra-

gioni che non cadono per s6 sotto il senso
;
cio6 in primo luogo

la natura, poi le relazioni, il tempo, e cosi via discorrendo. Tutto

cotesto si apprende, nella sentenza di quei filosofi, dalFintelletto:

e se nello scioglimento di una questione non s'avesse a mirare

se non alia semplicita della risposta, non ve ne avrebbe altra

migliore di questa. Ma le teorie piu semplici non sono sempre

le piu vere, e spesso avvien loro che non evitino gli scogli vi-

sibili se non per urtare nei ciechi, tanto piu pericolosi quanto

meno preveduti.

L'Angelico insistendo sempre su quei due principii incontra-

stabili, che il modo dell'operare siegue il modo dell'essere e che

le cognizioni provengono a noi dall'azione degli oggetti esterni,

ne conchiude per diritta conseguenza che Tintelletto non pu6 di

veruna cosa indrvidua materiale formare proprie imagini e con-

cetti. Imperocche per formarne converrebbe che e'ritraesse Tog-

getto material e secondo la materia, e converrebbe perci6 che

Tazione esercitata sopra lui dall'oggetto o fosse materiale o af-

fetta almeno da condizioni materiali
;
ma una tale azione e essen-

zialmente inefficace sopra lui, per ci6 stesso che egli & spirituale.

La formazione dunque di tali imagini per 1'intelletto & al tutto

impossible nel presente stato di vita.

Eagionando inversamente cogli stessi principii, siamo indotti

a conchiudere che quei concetti singolari, poiche pur li abbiamo,

appartengano ad una potenza organica. E per fermo la loro sin-

golarita deriva da cio che la natura per se astratta, vi si ap-

prende singolareggiata per qualche condizione materiale. Ora ci6

non pu6 farsi se non se in una potenza che informi un organo
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eorporeo. E questa potenza, come apparisce dall' oggetto e dagli

atti, distinta al tutto dall'imaginazione, si chiam6 ragion parti-

colare o cogitativa. S. Tommaso cosi ne discorre nel suo com-

mento ad Aristotele. Ci6 che nelle cose non si apprende come

oggetto proprio d'un senso, o 6 qualcosa d' universal e, e si ap-

prende coirintelletto;... se poi si apprende in individuo, per

esempio, se vedendo questo colorato, apprendo quest* uomo, o

quest' animale, una tale apprensione nell'uomo si fa per mezzo

della cogitativa la quale vien detta eziandio ragione particolare,

perche confronta le ragioni individual!, come I'intelletto con-

fronta le ragioni universali... Cio non pertanto questa potenza &

nella parte sensitiva; perche la forza sensitiva nel suo supremo

grado partecipa alcun che delPintelletto nelPuomo, nel quale si

congiunge coll'intelletto... Perocche essa apprende Y individuo

come esistente sotto la natura comune... onde conosce qnest'iiomo

sotto la ragione d'uomo e questo legno sotto la ragione di le-

gno
l
. La qual dottrina il Santo Dottore ripete e svolge in piu

altri luoghi in proposito della conoscenza o teorica o pratica che

abbiamo degl'individui. Cosi nelPOpuscolo XXIX: < La quiddita,

egli scrive, della cosa particolare in particolare, non ispetta come

oggetto per s$ ai sensi esteriori, mercecch^ cotesta quiddita 6

sostanza e non accidente; n& appartiene alPintelletto come suo

oggetto per se, attesa la sua materialita. Perci6 la quiddita della

cosa materiale nella stessa sua particolarita, e oggetto della ra-

gione particolare alia quale spetta il confrontare i conoscibili par-

ticolari; la qual potenza per la sua congiunzione coli'intelletto,

dov'& la ragione che confronta le nozioni universali, partecipa

della virtu collativa: ma perche fa parte della sensitiva, non

astrae al tutto dalla materia, onde suo oggetto proprio resta la

quiddita del particolare materiale.

Con questa dottrina pertanto viene a darsi nel si'stema di

S. Tommaso, 1' ultimo e necessario compimento alia serie delle

potenze, che diremo apprensive, proprie dell' uomo. Distinguen-

dole secondo gli oggetti, vengono in primo luogo i sensi esterni,

limitati ciascuno all apprensione deir oggetto suo proprio che e

1 De Anima, 1. 2, led. 13.
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sempre alcuna qualita sensibile; e questa per di piu dev'essere

presente, in quanto il senso non la percepisce se non sotto Pat-

tuale sua irapressione. Viene poi il senso interno che apprende

anch'egli soltanto gli accidenti sensibili sub hie et nunc cio&

come presenti di tempo e di luogo, quali si percepiscono dal sensa

esterno: ma T interno s'avvantaggia in ci6 che abbraccia tutte

le qualita che cadono separatamente sotto i sensi esterni specially

e dicesi percio comune. Segue in terzo luogo Pimaginativa che

astrae nelle sue imagini dal tempo e dal luogo presente, poich&

non abbisogna dell'attuale fisica impressione dell'oggetto; ma,

null'altro rappresenta poi anch'essa esplicitamente ne'suoi fan-

tasmi, se non le sensibili qualita. Eesterebbe 1' intelletto, di cui

e proprio Tapprendere dell'oggetto corporeo non i meri accidenti,

ma la natura; e la natura stessa non coi limit! postile nell'indi-

viduo corporeo dalla materia, ma in tutta la sua universalita. Se

non che fra questo genere perfettissimo d' imagini e quelle della

fantasia, si concepisce potervene essere, e la coscienza ci manifesta

esservene in realta altre di una classe mezzana, che convengono

colle prime nel rappresentare la natura delle cose corporee e non

le loro soJe qualita, e pur distano specificamente dalla dignita

delle imagini intellettuali, perche limitate come i fantasini a non

rappresentare quella stessa natura se non aifetta da condizioni

material! e individuanti. E siffatte sono le imagini prodotte dalla

ragione particolare, potenza che pu6 dirsi mediana fra il senso e

T intelletto; se non che ella s'attiene specificamente al primo come

organica che &; e come a tale 1'Angelico, rimettendosene al detto

dei medici, concede potersi assegnare per organo la parte media

del cervello.

Del rimanente quando diciamo che alia cogitativa s'appartiene

Tapprenderele nature corporee in iudividuo, non intendiamo par-

lare delle sole sostanze, ma di qualunque oggetto o ragione ma-

teriale, di quelle che nori feriscono il senso e perci6 da lui non si

percepiscono; e neppure si percepiscono cosi singolareggiate dal-

1' intelletto, perche la loro singolarita provieue loro dalla materia,

in cui sono concretate. Onde Tufficio della cogitativa si descrive

dalPAngelico con dire che ella e ordinata in generale ad appre-
Serie XT, vol. Ill, fate. 721 3 24 giugno t8SO
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hendendum intentiones quae per sensttm non acdpiuntur. Con

essa adunque conosciamo altresi un uomo come amico o nemico,

come padre o fratello
;
e un corpo come maggiore d' un altro o

minore o uguale; e questa musica come armoniosa e 1'altra come

discordante; e questo universo come ordinato; e un determinate

tempo come passato o futuro: spettando alia ragione particolare

di paragonare le nozioni particolari come all' intelletto le uni-

versal!.

N& dee far caso che tanta nobilta di apprensioni si conceda ad

una potenza organica. Ammettiamo pur tutti che neH'uomo gli

appetiti sensitivi, il concupiscibile e Firascibile, si estendono coi

loro affetti a beni che non dilettano per s& il senso, come il gua-

dagno e le comparse; e a mali che non lo contristano, come gli

affronti e le perdite di persoue a noi care. L'ambizione, Pavarizia,

i'amor di patria, la passione per la caccia o per la musica sono

vere passioni; e quantunque inducano una cotale inclinazione

ezhndio nella volonta, pure in quanto passioni non riseggono in

essa, ma nell' appetito inferiore e alia volonta spesso e volentieri

riluttano non meno delle altre piu animalesche. A quel modo duu-

que che non ripugna all' appetito, sebbene organico, di tendere

nell'uomo ad oggetti non relativi per s& al senso, non dee neppur

ripugnare ad una potenza organica apprensiva il terminarsi a

modo suo in simili oggetti : anzi, a ben mirare, quegli affetti, co-

meche, per Tinflusso che ha T intelletto sulle altre potenze, pos-

sano indirettamente avere una origine intellettuale, pure natural-

inente presuppongono un' apprensione dello stesso ordine, cioe

sensitiva.

Cessera poi del tutto ogni difficolta, quando si rifletta all'av-

vertenza fatta dalF Angelico ; competere cioe alia cogitativa quegli

atti si nobili non per parte della sua natura sensitiva, ma in quanto

e congiunta nello stesso soggetto umano coll* intelletto. Questa
osservazione e profonda e soddisfacente assai piu che non sembri

a prima vista. Per intenderne meglio il significato e il valore os-

serviamo da prima come, a confessione dei migliori fisiologi, le

forze delFaffinita, del calore ed altre siffatte, si sollevauo nei

corpi viventi alia produzione di effetti, che sono al tutto inabili
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a produrre fuori degli organism!. Simil mente, negli animali, la

virtu vegetativa giunge a produrre dei mot! riflessi, come oggi li

chiamano, che^ella e incapace di produrre nei semplici vegetalL

La ragione di questo fatto e riposta in ci6 che negli animali la

virtti vegetativa appartiene ad una forma o principdo viiale d'or-

dine superiore. qual e P anima sensitiva rispetto al principio .at-

tivo de' carpi inorganici: onde avvieae che, per la intima congiun-

zione delle due virtu, ridondi dalla superiore nella inferiore la>

capacita di produrre alcuni moti che questa noa pu6 produrre

dov'e sola. Tali sono per avventura i tremiti, Paffanno, e quei si

varii affollamenti e fughe del sangue in ragione dei varii affetti

di terrore, d'ira, di vergogna. Lo stesso dicasi a proporzione di

taluni effetti a cui assorgono ne'viventi organizzati le forze fisi-

che, che mai non v' assorgono nei corpi inorganici dove esistono

sole e non agiscono se non colla propria vdrtu.

Per simil guisa fra le potenze conoscitive il senso non sarebbe

di sua natura capace di formare imagini d'altro che delle qualita

materiali. E cosi e nei bruti
;

i quali si dicono bensi apprendere

alcune ragioni che non cadono sotto il senso, ma non cosi per6

che ne formino imagini apprensive, bensi per mero istinto, in

quanto I'appetito e predeterminato a certi movimenti, collegati

dalla provvida natnra a certe apprensioni, per s6 non bastevoli

ad eccitarli. Ma nell'iiomo il senso proviene da un' anima spiri--

tuale, cioe di ordine superiore all' anima semplicemente seusitivar

e trovasi quindi congiunto coll' intelletto in uno stesso soggetto.

Posto quindi che Tintelletto apprenda la natura astratta, pu6

questa modificazione spirituale o determinate la cogitativa o di-

sporla a formare a modo sao un' imagine eziandio della natura e

d'altre ragioni che non cadono sotto il senso. E in verita, per due

soli capi potrebbe ci6 parere impossible: o per la
'

spiritualita di

siffatta imagine; ma questa e esclusa dalle condizioni materiali

che singolareggiano il concetto: ovvero per la mancanza d'im-

pressione per parte dell' oggetto ;
ma a questa supplisce la con-

giunzione coll'intelletto, la cui modificazione rifluisce in certo

mode sulla ragion particolare. Illam eminentiam, scrive il Santo

Dottore, habet cogitativa et memorativa in homine non per id
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quod est proprium sensitwae partis sed per aliquam affinita-

tem et propinquitatem ad rationem universalem, secundum

quandam reftuentiam
l
. E noi vediamo in fatti esercitarsi un

proportionate influsso ed avverarsi cotesta ridondanza dell' intel-

letto su!le altre potenze inferiori, bench6 con tanto minore inten-

sita quanto elleno sono piu basse e perci6 da lui piu remote e piti

dipendenti dalla materia. Lo scorgiamo nell'imaginazione, i cui

fantasmi, quando ella e abbandonata a s& stessa, sorgono, scorn -

paiono, si seguono all' impazzata senza ragionevole connessione;

ma si riordinano poi e secondano, sia pure che con molte diva-

gazioni, i pensieri dell' intelletto, quando questi si occupa nelle

sue operazioni. E gli stessi affetti sensitivi non proviamo noi

forse molte fiate come si destino o si calmino per alcun principio

universale ed astratto, appreso dail' intelletto?

Vero 5 che a quel principio astratto s'a^giuuge al tempo stesso

in noi 1'applicazione particolare, che ne fa la cogitativa, al caso

presenter giacche solo per mezzo di questa 1' intelletto, eziandio

uelF ordine della pratica, pu6 regolare coi suoi principii le nostre

azioni. II qual punto & benissimo dichiarato dall'Angelico ne' ter-

mini seguenti: L'intelletto s'ingerisce "nelle cose singolari anche

in quanto regge le potenze inferiori, per mezzo della ragione par-

ticolare; la qual 6 una potenza individuale, che con altro nome

si dice cogitativa, ed ha un determinate organo nel corpo, cio& la

cellula mediana del capo. Ora una sentenza universale che 1'in-

telietto abbia forrnato intorno a cose agibili, non 6 possibile

che si applichi ad un atto particolare, se non per qualche po-

tenza mediana che apprenda il singolare; sicch& ne risulti im

come sillogismo, la cui uiaggiore sia T universale; la minore

una singolare che e P applicazione fatta dalla ragione partico-

lare; e la conclusione e 1'elezione dell' opera singolare
4
. A

cagion d'esempio, il conoscere coll' intelletto questo principio

universale che i genitori sono da onorare, non ci menera mai

a nulla di pratico, finch6 non riconosciamo come nostri genitori

queste determinate persone: ma aggiunta alia prima conoscenza

1

S. TMO.M. 1, p. q. 70, n. i, ad 5.

*
Verit. q. 10, a. 5.
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che e delFintelletto, la seconda che 6 della cogitativa, nulla

manca perch& la volonta possa inchinarsi all'elezione. Cosi nel-

1'arte i canoni general! di meccanica, di geometria, di estetica

6 quelli altresi di politica, di strategia e d'ogni altra scienza

pratica o speriraentale si applicano ai casi concreti mediante la

cogitativa, non essendo possibile alPintelletto di venire a sif-

fatta applicazione esplicita, con quella conoscenza solo implicita

che egli ha dei singolari, per via di riflessione. La qual cono-

scenza, (giova avvertirlo poich& se n'offre 1'occasione) 1'intel-

letto poo averla non meno riflettendo sulla cogitativa che sopra

Fimaginazione
l
.

Restando cosi provata 1'esistenza e determinato 1'oggetto e

rnfficio di questa nobilissima fra le potenze sensitive, tornera

agevole ad ognuno il far ragione dell'importanza che ella ha

nella vita conoscitiva degli uomini. Basterebbe a questo fine il

por mente ai discorsi che da mane a sera fa la gente e non

solo la piu volgare, ma niente meno la piu colta; che delle

cento le novantanove parti esprimono direttamente i pensieri

della cogitativa anzi che dell' intelletto. Noi dicernmo altrove

che il senso di per s&, ancor nella facolta sua piti perfetta, che

& la fantasia, e senza parola. Ma la cogitativa come riceve dal-

Fintelletto per una cotal ridondanza il conoscimento delle nature

e nolle sue imagini partecipa per6 alcun che della dignita del

verbo intellettuale, cosi partecipa eziandio dell' uso della parola

esterna. Fra gli elementi del discorso sono sue espressioni i

nomi sostantivi determinati da un aggiunto a significare uno o

ph\ individui di cosa o di persona in concreto
;
e i nomi proprii

di persone, di paesi, di corpi celesti, o di checch altro appar-

tenente all' universo corporeo ;
e i pronomi personal! ;

e gli av-

yerbii di tempo e di modo determinato; e nel verbo stssso,

parte si principale del discorso, tutti i tempi e tutte le persone

eccettuata la terza del presente, usata nelle proposizioni uni-

yersali, e Tinfinito che ha forza di sostantivo astratto. II perche

PAngelico riguardando come vero e proprio verbo interne il solo

verbo dell'intelletto, a quelle due sole voci riduceva altresi il

1 S THOH. De An. art. 20 ad 1.
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vero e proprio verbo grammatioale. Ora se tu rifletti ai tuoi

discorsi e a qweili che dagli altri ti si tengono, >q-aa/Eido 6 mai,

se BOH & rare volte, oke tu ;

eolga te o altrui in atto di filoso-

fare con seateraze universal! ed astratte, a/nzifch& ddscorrere del

fatto e del da fare e delle vioeade del monado -e della casa,

mescolaodovi al piii in cambio di principal assaluti remunzia*

zione, a mo'di sentenza, d'alcun fatto costante o legge indut-

tiva? E di tali proposition! s'intessono eziandio quale in tutto

e quale in parte, non che le 'discipline storiche e le piti espres-

saraente sperimentali, come la Storia, la Geografia, TAstronomia,

la Geologia e la Storia naturale degli aniraali e delle piante

e dei minerali, e la Fisica e la Ohimica, ed altre che ogai di

van-no nascendo; ma ne le question! metafisiche si trattano mai

a lungo che alia riprova 4i fatti materiali e contingent! non si

ricorra.

Ma, diranno forse certi filosofi, che rimane allora
pii^i

a fare

all'intelletto? E s'adireranno deli'onore menomato con tale teoria

a qnesta si nobile potenza; quasich^ ella facesse persona da se;

e quasiche attribuendosi alia cogitativa tanta operosita, Tintel-

letto si raffigurasse come un dignitario disutile e scioperato. Ram-

mentiamo dunque un'altra volta colFAngelico, che chi pensa e

conosce non & n& Tintelletto ne il senso, ma la persona umana,

dotata di quelle due facolta. Potendo adunque Tuomo produrre

quelle due specie di atti conoscitivi, gli uni spirituali, gli altri

immateriali bensi, ma pure partecipanti di qualche condizion ma-

teriale, si chiede che cosa egli conosca precisamente con gli uni

e con gli altri, circa agli oggetti corporei: e la risposta e che cogli

atti spirituali o intellettuali, egli non riproduce ue conosce se non

la natura astratta ed universale, che del resto e il modo nobilis-

simo di conoscenza. Se non che Tuomo a questo difetto del la sua

operazione intellettuale, dipendente dalle ragioni piti sopra alle-

gate, trova un supplimento in -un'altra sua facolta inferiore ed

organica, cio& nella cogitativa, per la quale gli riesce di riprodurre

intenzionalmente e di conoscere le stesse nature ed altre ragioui

non sensibili, nella loro concretezza. Ne perche egli eserciti di

continue questa facolta rispondente pii\ in ragguaglio allo stato
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della presente vita terrena, ne viene per6 che la facolta. di pro-

dorre atti spiritual! di ordine conoscitivo si rimanga in lui disutile

od oziosa. I concetti singolari presuppongono gli universali; e

vuol dire che non pud Tuomo formare quelli n paragonarli, se

non in quanto ha formali e paragonati questi : la modificazione

conoscitiva organica non & che una conseguenza della spirituale,

dovuta all'intima unione e alParrnonia delle due facolta dello

stesso genere possedute in realta da una stessa anima. Siffatta

dipendenza ben si paragona $d un regime esercitato dagli atti

intellettuali su quei della cogitativa, poiche alia norma dei prin-

cipii universali ammessi daH'intelletto o rifiutati, ubbidisce per

natural legge anche la ragione particolare. S'aggiunga a questo

la coscienza che per gli atti intellettuali ha I'uomo di quelle

stesse operazioni della cogii^tiva, e la cognizioije indiretta che

cosi acquist^, eziandio intellettualijnente, del loro oggetto, e della

loro verita.

Rimirando sotto questo 9,?p^tto le cose, non solo la teoria di

S, Tommaso fetorno alia ragion particolare non menoina 1' esti-

mazione dell' intelletto, ma ne mette nel yero lume la supremazia

sulle altre potenze e compie il ^isegno del molteplice e ordinatis-

simo sistema di facolta, da cui ris^lta la conoscenza umana.



T,A SCIENZA

E L'UOMO BESTIA

XXXVI.

Continuazione e fine dell' esame dell* argomentazione Darwi-

nistica contenuta nel Capo II e III dell' Opera I' origine

dell'uomo.

Coscienza di se, individuality, astrazione, idee generali.

Convien dire che se mai, il Darwin, nel la dimostrazione della

specifica uguaglianza intellettuale de' bruti coll* uomo, non pote

inorgoglirsi di se medesimo e dei suoi argomenti, giunto al pa-

ragrafo ora annunziato, sraarrito della nullita delle sue prove,

dovette proprio perdersi d'animo e non sapere egli medesimo

come uscire dal pecoreccio in cui era entrato. Si attenda di

grazia al suo discorso. Egli confessa fin dalle prime che la co-

scienza di se, V individualita, Y astrazione, le idee generali,

< secondo parecchi recenti scrittori, costituiscono la sola e coin-

piuta differenza fra T uomo e i bruti. > Tu dunque t' aspette-

resti che egli si desse a mostrare falsa una tale differenza, e

che per6, raccolto a tal uopo il miglior nerbo delle sue ragioni,

fosse sollecito di rivendicare ai bruti anche la coscienza di se,

1' individuality, Y astrazione, e le idee generali. Ma che? noi

uon ci apponemmo. II nostro filosofo dopo d'avere riconosciuto

e scritto che nell'aminettere o no una tale differenza 6 riposta

finalmente tutta la questione, scivola con una scorrevolezza che

non ha pari su questo argomento, e neppure ordisce una prova,

nemmeno tenta d'adombrare una larva di dimostrazione. Che

anzi, cosa meravigliosa a dirsi e a credersi, quel Darwin, che

ci viene sempre innanzi cosi ben fornito di
fattarell^

di osser-

1 Vedi quad. 719, pagg. 560-511 del vol. If.
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vazioni, di novellette (istoriche o no poco importa), intorno alia

cm'iosita, alia memoria, all' immaginaziom e al linguaggio

dei bruti, nel punto il piu capitale perde ad un tratto tutta la

la sua ammirabile erudizione, e in un con V erudizione anche

la parola, n& sa fare di meglio che appellare alPautorita e al

patrocinio del Biichner, uomo che in verita mai non salse al

grado di famoso scienziato neppure presso quelli, che pur sono

(come il Darwin) trasformisti e materialist! sincerissiini. Egli

dunque ci dice col Biichner (^Conferences sur la theorie Dar-

winienne) che la moglie di un selvaggio deli'Australia, degra-

data e dedita ad opere manuali, che non adopera quasi vocaboli

astratti e non sa contare oltre quattro, non pu6 esercitare molto

queste facolta, o riflettere intorno al problema della propria esi-

stenza
1

. Dopo di che ricordandosi, come il suo cane, scorsi

gia alcuni anni da che non lo vedeva, lo avesse gia ricono-

sciuto, gli pare d'aver ripreso un po'di fiato, e lo spreca subito

per conchiudere colla seguente declamazione. E fuor di que-

stione che gli anirnali ritengono la loro mentale individuality

Quando la mia voce svegliava una serie di antiche associazioni

Delia mente del cane sopra menzionato, egli doveva aver con-

servata la sua individualita mentale, sebbene ogni atomo del suo

cervello abbia sopportato probabilmente piu di un mutamento

neil'intervallo di cinque anni
2

. >

Quanto un tal raziocinio sia strano, o piuttosto quanto in cotali

parole manchi qualsiasi sorta di vero raziocinio, sembra che il

Darwin medesimo lo vegga. Egli difatto ha cura di addurne una

qualche scusa, e fin dal principio si schennisce scrivendo che

sarebbe inutile tentare di discutere queste altissime facolta....

perche appena due soli scrittori sono d'accordo nelle loro defini-

zioni. Se non che, non e egli cotesto un gittar via le parole al

vento e un confessare novellamente la propria impotenza di venire

a capo d'una dimostrazione, che pur s'era tante volte promessa?

Di grazia ove sono quegli scrittori consultati dal Darwin, dei quali

appena due si trovano d'accordo nel darci la definizione di quelle

4
Origine dell'uomo, P. I, cap. II.

2
Ivi.
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altissime faeolta, che egli aecomuua senza piu alFuorno e al

brtfto? Saiwno i materialisti, i qhali nu'll'altro rarvisando nel-

Fanimale ati6he rftgionevole se non quella potetiza che essi ri-

potigotio nel sistema nerveo, uelle forte degli atomi e nel puro

organismo dei sensi, e chiaro che mai non potrantio essere d'ac-

oofdo tra loro, quando trattisi di fortatilare utia definizione intofno

;ill& coscienm di se, all' individuality, all' astrazione e alle idee-

(jenerali deiritomo. Ma il Dttrwin feee nlale ad atei^ rico^o a

costoro. Che, volendo egli a ncti dimostrare come le dette facolta

<ieir uomo sono comuni atiche alle scimie e ai rottzini, efa senza

altro tenuto ad indagafe almeno Che cosa ititendano i nostri filo-

safi per coscienza di se o pet idea generale, e poi studiando

doveva esaminafe se il concetto di cose tali possa verificarsi di

alcuna delle operazioni del bfttto. Or n"el rivolgersi ai nostri filo-

sofi il trasformista inglese aVrebbe vedato che, se non sempre

rispetto alle parole, sempre per6 rispetto alia sostanza e unanime

il consenso di costoro uel porgerci quelle deflnizioni che ci e

d'uop'o conoscere. Checche poi sia delle definizioni dei filosofi r
.

egli e certo che le dispute susoitate per awentUfa da taluno di.

loro intorno a certe facolta ed o^erazioni deiranittio, non toglie

n^ Taversene da tutti sufficiente notizia, ne il tro^arle noi esi-

stenti in noi, ne il riconoscerle ad evidenti segni negli altri uo-

mini : sicch6 possiarno chiedere con ragione che chi vuole attri-

l)uirle ai "bruti ce ne mostri atico in loro indizii somigliahti. Ora

ad una tal richiesta mai non soddisfece la scuola trasformistica^

anzi accingendosi alia prova disse scerpelloni non piu uditi e

fece pietosamente increscere di se ogni uomo, che serbi tuttavia

dramma di senso comune. E il Darwin entr6 innanzi a tutti gii

altri nel merito, perch6 pressato COntinuamente a doverci pro-

vare che i concetti che noi abbiaino (per esetttpio, di bonta, o

di virtu, anzi eziandio i concetti generali d' uomo o d' altro og-

getto visibile), si ritrovino veramente nel bruto, adduce il pere-

grino argomento delle varie sensazioni dei cani e dei material!

fantasmi che in essi ridestansi nel sonno. Solo il dir ci6 ^ un

darci vinta la causa, ed e un confermarci che fra la specie umana

e le inferior! corre sempre questa essenziale ed immensa diver-
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sita, che in noi anche Pimmagke d'una cosa sensibile e ripro-

dotta nella mente nostra spiritualnqente, laddove nel bruto qual-

siasi immagi'iae & sempie material ed oryanica.

Sentimento del bello. DWaltra dote di grande pregio toglie

-a parlare il Darwin in sul finire* del Capo II
;
ei ragiona del sen-

timento. del bello. Questo altresi attribuisce egli ai bruti, e so-

stiene che in siffatta dote essi non pur gareggiano coll' UOJMO, ma

si lo vincoho talojra di lunga mano. Eccolo pertanto co.a pa^ larga

vena di fatti a compensarci di qiiiell' aridity dipro.ve di ck,e die'

mostra nel paragrafo antecedente e tetto sollecito scendere nuo-

vamente in carnpo per noverarci e descriverei i phi manifest!

indizii del sentimento del hello, ehe si scoprono nei biruti.. Egli

trae argomento di diawstrawne dal vedere che i maschi degli

uccelli dispiegano pomposamente, le loro piuine e g-M splendWi

colori agli occhi delle feminine >; dall.' osservare cte certi uccelli

mosca con singolare gusto artistico sanno. adornare di colojrati

oggetti i loro nidi . Gi6 fanno> anclae piil vag^,ra,ente le clai^ere

rispetto a <pei loio pergolati da esse* composti per ugo dei loro

trastulli. E a notare in verita come ciascuna specie di cotesti

animali ha da:Ma natura il sajo- modo proprio d' ingentilirli e di

abbellirli. La claiuid^ra sericea raccoglie oggetti a colori vi^

Taci, come le pii*me tarchiie della c^nja dei pe^rocchetti, e ossa

e conchiglie i^biancate al sole,, obe appiccica alle verghette;
e

dfepone all' in^resso .. La elamidera reggente adorna, il SUQ

breve pergolato con conchiglie terrestri imbiancate, che appar-

tengono a cinque o sei specie, e con ba^eche di vary colori,. tur-

cfeine, rosse e ne^e, che fanno, quajBjdO: spno fresch^, i^a belli^-

sima figuiia >. Siiftili osserya^oip aggiiitnge il Darwiip, per ci6 c}ie

si attieQe al canto degli WjeeUi, Per ci6 cl*$ rigaarda^ dice

egli, il cajito d^li uccelli, & certo, che i dolci gorgh(?ggi modulati

dai Bfta^sc^ Iqngo la sta^ione d
:egli amtori souo a,mmirati dalle

femmjjipLe; e di questo fatto dareino in segui.to alcune prove.

Che poi i detti fatti della storia natwrale degli animali siej^a

Tcamm-ente. indizii d^l sentimento del bello d^i medesiny, egli &

chiarissimo per il filosofo inglese, il qua!0 pero si fa a mosty^re

la conseguenza legittima del suo raziocinio colle seguenti parole:
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Se le feminine degli uccelli fossero state incapaci di apprez-

zare la bellezza del colori, degli ornamenti e della voce dei loro

compagni maschi, tutte le fatiche e le cure, di cui questi danno

prova nel far pompa delle loro grazie agli occhi delle feminine,

sarebbero state spese invano, e questo non si pu6 assolutamente

ammettere. lo sono d'avviso che non-possa spiegarsi perch& certi

colori brillanti e "certi suoni armoniosi rechino piacere, piu di

quello che si spieghi la ragione, per cui certi sapori e certi odori

sono gradevoli; ma egli non v'ha alcun dubbio che gli stessi

colori e gli stessi suoni vengono ammirati da noi e da molti altri

animali inferiori *.

Ella e pur meraviglia che il Darwin creda davvero che tra

le facolta delPuomo e quelle del bruto non passi differenza es-

senziale: ma la meraviglia cresce di mille tanti quando egli,

facendo le viste di non iscorgere la futilita dei proprii ragiona-

menti, li osa poi spacciare con tanta sicurezza di persuasione

che piu non si potrebbe se fossero o conclusion! provatissime

verita indiscutibili. Quale e il sentimento del bello, che pu6

e deve chiamarsi vero indizio d' intellettuale facolta? E il bello

che piace alia mente, non gia il dilettevole che solletica il senso.

E quel bello insomma, che non si riduce gia ad una istintiva

compiacenza, affine alia cieca soddisfazione del provare una grata

sensazione cagionata dai proporzionati oggetti sugli organi, ma
si fondasi nel conoscere la bellezza stessa dell'oggetto in quanto

tale nella sua propria natura e uei suoi intrinseci costitutivi

estetici. Or qui e appunto il vizio dell' argomentazione del Dar-

win. In tanta copia di esempi da lui raccolti per mostrarci che

1 bruti sentono ancor essi il bello, non ve n'ha neppure uno

che sia argomento di quel bello piu nobile che solo indica fa-

colta intellettuale e solo a rigore di termini deve chiamarsi

sentimento del bello. Di fatto il rimirare vaghe forme e splen-

didi colori, 1'assaporare gustosi cibi, 1'udire suoni melodiosi e

soavi e averne quindi diletto, & forse altro se non compiere solo

un' operazione vitale, che per, quanto si voglia esagerare, non

oltrepassa per nulla un ordine puramente animale e sensibile? E
4

Op. e loc. cit.
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che importa che in questa operazione d' ordine inferiore possano

rassomigliarsi I'uomo e il bruto? Deve essere cosi, percb& ell.i

non e esclusiva dell' uomo ma 6 invece di tal natura che, come

gia si disse, non oltrepassa per veruna guisa il limite delle fa

colta comuni a tutti gli animali e conseguentemente anche ai

bruti.

Se dunque i nostri avversarii vogliono stringere qualche cosa

coi loro raziocinii, lascino una volta le anfibologie del discorso

e le equivocazioni della parola e, senza cadere in tanti circoli

viziosi, rechino finalmente in mezzo un solo fatto, per il quale sia

provato che un puro animale, poniamo pure il piu perfetto, oltre

che a percepire il dilettevole sensibile e pur atto a gustare il

bello, che place alia mente. Noi facciam loro fede che, per quanto

incredibile voglia essere queila sicurta, con che i corrispondenti

della scuola trasformistica sogliono compilare certe cotali re-

lazioni tutte fantastiche e puerili, e per quanto docilissima vo-

glia dirsi queila cieca fiducia, con che eglino medesimi sogliono

le citate relazioni allegare nei loro trattati; nondimeno mai

non verra ad essi fatto d' avere tra le mani la sospirata prova

e molto meno di poterne trarre una verace conclusione per la

tesi, che tanto sconsigliatamente difendono. II Darwin quasi per

mitigare Penormita dei suoi asserti & pago di aggiungere la

seguente avvertenza. Certamente nessun animale pu6 essere

capace d'ammirare certe scene, come il cielo, la notte, un bel

paesaggio od una musica lavorata . Volendo per6 fare intendere

a noi tutti che quindi non se ne deve derivare alcun divario

essenziale tra la facolta estetica dei bruti e queila degli uomini,

corregge subito il suo dire, affermando che nemmeno le persone

incolte e piu rozze sono capaci di elevarsi alia percezione di

quelle piu sublimi bellezze. Ma questi gusti elevati, che dipen-

dono solo dalla coltura e dalle associazioni complesse, non sono

assaporati dalle persone barbare e incolte. Cosi egli : e neppur

da lungi sospetta del grave errore onde ha offesa la mente, er-

rore che gli fa attribuire ai bruti tal sentimento del bello che,

quale egli lo descrive, concediamo ancor noi non essere cosa

esclusiva deiruomo. E per fermo : ben sappiamo pure noi che la
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sensibilita per la dilettazione degli oggetti esterni non si estende

del pari verso tutte le cose belle, n& e di uguale grado d'in-

tensita in tutti gli uomini. Ma ci6 che monta? E sempre vero

che tra tutti gli animali- soloTuomo ha tale attitudine da poter

vagheggiare il bello della virtu, il bello della verity il bello

d'un qualsiasi oggetto soprassensibile e spirituale, ove sia suf-

ficientemente proposto alia sua considerazione-; ed & parimente

<certo che, trattandosi anche delle cose apparteneuti ai mondo

sensibile, solo 1'uomo & capace di vagheggiarle, apprendendone

e gustandone la lellezza quidditativa merc& un' operazione

astrattiva, dovuta non gia ai sensi ma alia potenza della sua

facolta ragionatrice. Or questi divarii e non altri sono quelli, che

rendono veramente prerogativa dell'uomo il sentimento del bello

che in lui scorgesi, e sono tra noi e i bruti divarii esseuziali.

Ne il Darwin pu6 passarsene alia leggiera come se non esistes-

sero, n5 pu6 fare che essenziali non siano : se pure non spunti

finalmente quel di cosi fortunato, in cui il suo cane
J

,
che gia

die' a vedere tanto alto intelletto, da lui ulteriormente educato

istruito, dia anche prova di gustare tutto il bello d'una ordi-

nata dimostrazion-e, o se non tanto, di apprendere almeno tutta

la bellezza del suo covile, ravvisandome la convenient del tutto

e 1'ordine, I'armonia e la pro-porzione delle parti.

Credenza in Dio Religione. II gran maestro del mo-

derno trasformismo da mano in questo paragrafo a demolire

un' altra rilevantissima difficolta, che si oppone gagliardatinente

al suo sistema. Se 1'uomo e il bruto swio pari anche nelle su-

periori facolta; come va che quest' ultimo non $ capace di cre-

1 Di questo suo cane rationale piu volte fa 1'elogio il Darwin in questo stesso

Capo Ildell'Origine deWuoirtO. In sul Hnire del Capo, per esempio, cosl ne favella.

II mio cane, animale bene sviluppato c molto sensitivo stava sdraiato sul terreno

durante una calda e tranquilla .giornata: ma poco lungi da lui una lieve brezzolina

faceva muovere un ombrello al quale il cane non avrebbe certo badato, se qual-

<;uno fosse stato vicino a quell' ombrello. Intanto ogni volla che questo lenta-

mente si movera, il cane brontolava ed abbaiara ferocernente. Egli dovea, credo,

aver fatto il ragionamenlo fra se in un modo rapido ed inconsapevole, che il

movimento senza nessuna causa apparenle indicava la presenza di qualche eslni-

neo ygente vivo e che nessuno estraneo avea diritto di dimorare sul suo ter-

rilorio. w



E L'UOMO BESTIA 47

dere in Dio ne di professare alcuna religione, laddove il primo

ha fede sempre nella divinita e pratica sempre una religions?

A questa obbiezione risponde il Darwin che la nostra credenza

e la nostra religione sono frutto del progresso dell'umanita e

che per6 non costituiscono alcuna differenza essenziale, la quale

separi definitivamente*la nostra natura da quella dei sottostanti

animali. Non v'e nessuna prova che I'uomo in origine sia stato-

fornito del nobile sentimento dell' esistenza di un Dio onnipo-

tente. Al contrario vi 6 arapia evidenza, derivata non da viag-

giatori di passaggio ina da uomini, che hanno vissuto lunga-

mente presso i selvaggi, che hanno esistito ed esistono aneora

numerose razze di uomini, i quali non hanno idea di una o di piu

divinita, e non hanno nella loro lingua vocaboli per esprimere

questa idea
1

. Qui e proprio il caso d'affermare che i nostri

avversarii si trovano nella misera condizione di coloro, i quali

non avendo altra prova per asserire quel che diconp, sono co-

stretti a immaginarsele anzi ad invent^rsele senza piti con una

audacia cosi vituperevole, che certo i piti miti di animo non vor-

ranno avere per iscusata. Non v'ha alcuna prova che I'uomo

in origine sia stato fornito del nobile sentimento dell' esi-

stenza a" un Dio onnipotente? Gel pennetta il Darwin, e sia.

con sua buona pace: ma noi gli diremo che questa proposi-

zione e istoricamente falsa e dev' essere conosciuta siccome tale

anche dai piti ciechi intelletti. A chi non & noto essere verissima

la sentenza scritta da Cicerone? Egli non v'ha alcun animale

airinfuori delFuomo, che abbia conoscenza di Dio: ma tra gli

uomini non si ritrova nazione cosi feroce ne cosl selvaggia,

la quale se mai ignora qual Dio debba venerarsi, non sappia
almeno che un Dio esiste certamente. E quell' altra di Plu-

tarco? Voi potrete rinvenire delle citta prive di mura, di caser

di ginnasii, di leggi, di monelte, di lettere
;
ma un popolo senza

Dio, senza preghiere, senza giuramenti)
senza riti religiosi

non fii/jvisto giammai da alcuno. Gosi parla 1'antichita per

bocca di due suoi autorevoli interpret! : e se un tal parlare dee

1

Op. cit. cap. II.



48 LA SCIENZA

dirsi verace rispetto a tutte quelle region! della terra, che erano

state gia esplorate dai nostri maggiori, esso e verace altresi

rispetto a ttitti qnelli altri paesi che piu tardi furono da noi

conosciuti. Le testimonianze piu solermi della storia, gli antichi

monument!, le tradizioni e i varii linguaggi del popoli pifl bar-

bari ci dicono costantemente che la credenza nella Divinita e da

per tutto universale, e che
g'li

uomini nei secoli trascorsi non

furono meno animal! religiosi che animal! ragionevoli. Ora che

cosa dovra dirsi di colui che a una tradizione cosi solida, cosi

comune, cosi propagata presso tutte le genti neppure pone raente?

Deh! la studii, la esamini il Darwin, ed egli con tutti i suoi

seguaci si provi prima a distruggerla con poderosi e veri argo-

menti innanzi di stabilire il dommatico apoftegma: che d'una

primitiva religione sulla terra non v'e nessuna prova e che anzi

v'e ampia evidenza del contrario.

Ma fors$ che die' per avveutura nel segno il novatore ingiese,

affermando 1'altra proposizione : Avervi ampia evidenza che

esistono ancora numerose razze di uomini, i quali non hanno

idea di una o piu divinita ? Mendace asserto, il quale assai

bene dimostra che ai modern! materialisti nulla cale della scienza

e della verita, e che essi solo hanno in ammo di osteggiare Dio

e di gittare nel fango Pumana dignita. Perfino un Laplace, uorao

quanto celebre in iscienza tanto poco tenero delle cose di Reli-

gione, condann6 coteste falsita, quando spassionatamente ebbe a

scrivere : Ei non apparisce come mai possa altri ragionevolmente

supporre che abbiavi on popolo sulla terra totalmente straniero

alle nozioni di una qualche divinita. E il Darwin quali prove

ti reca, per dar luce a qtidl'ampia evidenza onde egli ci ra-

giona ? Nessuna affatto : che prove non voglion chiamarsi n^ la

diceria che egli fa intoriio all' origine di quella fede che hanno

i popoli agli spiriti agenti ed invisibili; ne le allegation! che

egli aggiunge del Tylor, dello Spencer, e di alcimi altri tra i quali

non inanca il Lubbock coi suoi tre famosi capitoli sulio sviluppo

della religione, scritti nella Origin of Civilisation, 1870. Di-

1 Vedi Du Darwinisme par le Dr. CONSTAKTIN JAMES, pp. 296, 291.
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ciamo die ne la ricordata diceria, ne le indicate citazioni costitui-

scono una prova. Difatto quella, oltre che altro non & se non una

serie di spropositi 1'uno piii grossolano dell'altro, riguarda una

questione che il Darwin stesso confessa essere di caso al tutto

diverse. Quanto poi alle allegazioni e alle opere degli autori

citati, esse tanto possono valere, quanto valgono le ragioni che

vi si adducono. Ma le ragioni in cotesti libri, per quanto accu-

ratamente vi si ricerchino, non vi si ritrovano .e tutto riducesi

a gratnita di asserti, a gratuita di il'egittime conseguenze e a

racconti non gia tratti, per amore di verita, da fedeli testimo-

nianze, ma si per istudio di parte coniati su favole romanzesche.

Chi il pud tra i nostri lettori, ne giudichi egli medesimo. Tol-

gansi in mano, a cagione d'esempio, i tre ricordati capitoli del

Lubbock: la frode, o diciain nieglio, la buona fede di chi li

scrisse e cosi manifesta, che tu non saprai qual pift ammirarvi.

se la serieta delle testimonialize o la sernpiicita dei testimoni.

Certo vi vedrai precipitosamente dedotte tutte le conclusion!,

che vauno a sangue ai trasformisti: onde la gravita dei con-

seguenti rende piu ridicola la ieggerezza delle premesse. Ep-

pure lo scritto del Lubbock fu levato a cielo dai settatori del

Darwin ed anche oggidi passa per capolavoro scientifico nella

scuola del trasformismo materialistico !

Non gia che mai non sienvi stati viaggiatori, i quali di fatto

non abbiano riferito trovarsi in certi luoghi popoli senza Eeli-

gione alcuna. Neppure intendiamo di dire che costoro, tutte le

volte che cosi ragionavano, si proponessero di mentire o di trarre

altri in inganno. Ma le costoro testimonianze volevansi accogliere

con riserbo e con cautela
;
volevansi ponderare secondo le giuste

norme della sana critica, prima di spacciarle per narrazioni ve-

rissime, ne tampoco dovevanvisi mescolare quelle arbitrarie in-

terpretazioni e quelle giunte esagerate di colori e di tinte, le

quali a questo solo riuscirono che, credendo tu di aprire certi

libri di storia naturale deH'uomo, ti ritrovi invece sott'occhio

le favole insussistenti e i sogui immaginarii dei poeti.

Del resto possono agevolinente indagarsi le principali cause,

che indussero in errore certi viaggiatori, e li mossero a doverci

Serie XI, vol. Ill, fate. 721 4 24 giugno 1880
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dire, non avere essi scoperti indizii di Religione presso alcuni

popoli piti selvaggi. II ch. De Quatrefages nelle sue bellissime

conferenze popolari, dette alFasilo imperiale di Vincennes, Ire-

ne viene noverando di queste cause e sono le seguenti: La prima

proviene dalla intolleranza delle credenze medesiine dei viaggia-

tori, onde eglino non sanno indursi a riconoscere altra Religione

se non quella che eglino professano. E se essi sono Cattolici hanno

ragione in verita; ch6 Tunica verace Religione 6 appunto quella

a cui eglino appartengono. Nondimeno avrebbero torto, se ri-

guardassero come atei tutti coloro che Cattolici non sono. La
seconda cagione 6 1'ignoranza della lingua di alcune razze della

famiglia Uinana. Talora non s' intende per nulla la favella di

certi popoli, se ne interpretano in un senso tutto contrario al vero

gli atti e le cereinonie, e si conchiude poscia col farli senza pifr

atei, perch6 non s'e avuto Pagio di verificarne e di conoscerne

in qualsiasi maniera il culto religioso. La terza cagione, che

men6 parecchi alia medesima falsa conclusione si & lo sdegnoso

disprezzo che assai volte noi Europe! abbiamo per le tribu bar-

bare e selvagge. Di cotesta terza cagione cosi discorre saviamente

il De Quatrefages. In general e, I'uomo Europeo, altero del suo

proprio sapere e troppo convinto della sua superiorita, giudica

innauzi tratto i popoli selvaggi incapaci di attendere a delle

nozioni un po' pirt elevate. Egli non si da grande pena di ricer-

care quello, che stima non potere esistere, e dopo le prime inda-

gini poco fortunate egli avvisa essere suo diritto di conchiudere

che coteste razze inferiori non hanno attitudine naturale a potem

raggiungere 1'idea della divinita e quella d' una vita futura
l

.

Sono dunque da correggersi le sinistre prevenzioni e i torti giu-

dizii provenienti da ciascuna delle tre cagioni suddette, e se altra

cagione non abbiavi riposta nella decisa volonta di negare la pii\

chiara evidenza dei fatti, ciascun uomo assennato vedra di sua

propria esperienza questa verita storica, ammessa gia per uni-

versale consenso da tutti, ed e: che in ogni paese, malgrado gli

error! e le superstizioni, si crede ad Esseri superior! aH'uomcv

1 Histoire de i'/iomme V. Caracteres intollectuels. moraux et religieux des Ra-

ces humaines. pp. 41, 48.
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presso tutti i popoli si crede airinimortalita deiranima e ad

una vita che succedera alia presente. Ora, osserva opportuna-

mente il Be Quatrefages, queste due nozioni formano come la

base di tutte le religioni, e chiunque le ainmetta 6 certamente

religiose. Si pu6 dire pertanto dell'uomo in generate che egli e

un essere religioso \

N& soflo puato vere quelle eccezioni, che anche i pin mode-

rati trasformisti perpetuamente ei oppongono. Comunque, essi

dicono, possa ammettersi come universale 1'idea religiosa presso

tutti i popoli della terra, sono per6 sempre da eseludersi gli

Australiani, i Becuani o i Bosehimani i piti rosazi forse tra

gli Ottentoti. E questo un errore storieo che ebbe la ana origine-

da una delle tre cause accennate di sopra, e ch radieossi poscia

e propagossi nella scuola trasfo)~mistica, perchd troppo ne fa-

voriva le fondamentali dottrme. E per fermo: venendo ai popoli

anzidetti, noi troviamo che pin o meno distintamente esiste

presso di essi u&a mitologia rudimentaria, in. eui ben tosto pos-

sono-raviisarsi i primi element! d'una formale religione. Cosi

per esempio, il celebre Campbell, che in un suo primo viaggio

tra i Boschimani avea di gia scoperto cio che egli appello, la

nozione confusa dell' essere supremo; in un seeondo viaggio

ebbe del dettagli pill partieolareggkti intoruo a Goha, il Dio

maschio, che essi pongono al di sopra di tutti gli uomini, e

intorno a Ko, la dea che essi pongono come femmina al di

sotto degli uomini raedesimi. I quali ragguagli insieme a molti

altri ritrov6 pur verissimi il ch. Livingstone, Tintrepido esplo-

ratore di quei paesi,' ed eb-be per6 ad asserire queste parole:

< Per quanta degradati sieno cotesti popoli, egli non & d'uopo

tuttavia intrattenerli della esistenza di Dio ne parlare ad essi

della vita futura: queste due verita sono universalmente rico-

nosciute in Africa
2

. > Quanto ai Becuani, e cosa tanto certa che

sono da essi conosciute queste due niedesime verita, che anche

1

Op. cit. V. p. 46.

* Vedi il JAMES, Op. ctl. p&gg. 291, 298; CAUSE-TIE Le ton sens de la /of.

II Partie pag. 511; PIUGIIAUD Histoire nalurelle de Vtwmme, lorn. II, pgg. 302

segg.
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oggi hanno essi il costume a tutti notissimo di divinizzare.dopo

morte i loro piti grand! eroi e d'innalzare ad essi preghiere
l

.

Onde il Livingstone che pur di questi popoli ebbe propria espe-

rienza, anco di questi ne diede quella medesima testimonianza

che avea, reso ai popoli Boschimani 2
. Degli Australian!, che

alcuni vorrebbero definire per gli esseri i piti infimi, i piu orridi,

i piu ignobili di tutta la creazione, deve recarsi lo stesso giudizio.

E fu recato in verita da quanti ebbero a studiarli da vicino.

Citiamo ad esempio non un missionario cattolico, ma un uomo

militare, il luogotenente Britton, che meglio di qualsivoglia altra

persona ebbe agio di prendere notizia esatta di quei popoli.

Egli ne scrive cosi: Esiste presso tutte coteste trM la cre-

denza in uno spirito del bene e del male. Nei dintorni di

Sydney, lo Spirito del bene si chiama Coyan; e a lui si ricorre

con preghiera quando trattasi di ritrovare i fanciulli smarriti.

Lo Spirito del male si noma Potoyan: lo si accusa popolar-

mente di avvolgersi la notte attorno alle capanne e di andar

cercando gli abitanti per divorarli. Ne ci6 e tutto. A lato a

siffatte divinitd superiori gli Australian! pongono i genii se-

condarii, e sono una certa cotal razza di fate, che vivono nei

boschi e si nutrono di mele 3
. > Che cosa hanno da opporre

i nostri avversarii a cotesti fatti? Invano si fanno eglino a com-

mentare le superstizioni, gli errori e le assurditti, onde i po-

poli ora ricordati ed altri ancora meno inciviliti mescolano quel

culto religioso che essi prestano alia divinita. La questione non

e se tutti i popoli della terra abbiano notizia della vera reli-

gione e questa professino, & sol questione di vedere se tutti

ne abbiano una, e se in mezzo alle loro superstizioni ai loro

errori alle loro assurdita riconoscano veramente un Dio ed

abbiano fede in una vita che durera al di la della tomba. Ora

lo ripetiamo: queste due nozioni si ritrovano sempre comunis-

sime e in mezzo alle tribu piu incolte della Cafreria, tra i Negri

della Ghinea, e presso le feroci tribu che abitano le antichissime

1 DE QOATREFACES. Op. cil. V, pag. 48. CAUSETTB, Op. til. II Partie, p. 518.

2 Vcdi il JAMES, Op. e pag. cil.

3
JAMES, Op. til. pagg. 298, 299.
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foreste dell'Amazone. E dunque bene avventata la scuola tras-

formistica, e con lei il Darwin, quando rifiutano le manife-

stazioni religiose a tanto larga parte delPumana famiglia, e

T accordano poi generosainente al cane il quale dopo lunga

assenza con profondo amore ritorna al suo padrone > e alia

scimia, che con un contegno molto differente da quello che

mostra al suo simile > da manifestazioni di ossequio e di rive-

renza al suo diletto custode
1
. Fortunate bestie! avea poc'anzi

il Darwin medesimo pronunziato che ai poveri selvaggi non pu6

attribuirsi sentimento religioso, perch& questo 6 frutto sol di

quelle facolta moral! ed intellettuali che abbiano raggiunto

un certo grado di elevatezza
2

. Or bene voi vi levaste a tanta

altezza, e dove non perramero tanti uomini voi giungeste cer-

taraente; n& altri deve contendervi un tanto onore!

Senso morale. II Capitolo III dell' opera V origine dell'uomo

& P ultimo sforzo dell'argomentazione del Darwin, rispetto al

disperato assunto che egli vi prende a dimostrare. Cotesto capi-

tolo tutto intero fti scritto per mettere in chiaro che il senso

morale v'e senza dubbio in molti animali a noi sottostanti, e

che questo siccome si perfezion6 in noi, cosi puo ancora perfe-

zionarsi d* avvantaggio in quelli. lo mi unisco pienamente, cosi

il Darwin, al giudizio di quegli scrittori, i quali asseriscono che

di tutte le differenze che esistono fra T uomo e gli animali in-

feriori, la piu importante 6 il senso morale o la coscienza
3

.

Ma poco appresso egli tosto soggiuage : A me sembra un fatto-

probabilissimo questo asserto, che ogni animale fornito d'istinti

sociali molto spiccati debba necessariamente acquistare un senso

morale o coscienza, appena le sue facolta, intellettuali siensi

sviluppate tanto o almeno approssiinativamente quanto nell'uo-

mo 4
. II che il Darwin s'affretta subito di confortare con quattro

ragioni. Ma n6 P asserto ne le quattro ragioni, che di questo

stanno a sostegno, hanno ombra d'argomento. Perciocche si

1

DARWIN, Op. cit. C. II.

2
Op. e loc. cit.

3
Op. cit. Cap. in.

* Ivi.
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1'uno come le altre suppongono che nelT animale v'abbia gia

Yintelletto propriaraente. Or ctf) e assurdo, e il Darwin non da

certamente prova del suo acume e della sua logica, prendeudo
con nuova petizione di principle sicure le mosse da un enun-

ciato, che ogni uomo di senno dichiar6 sempre esser falso e che

egli dovrebbe derivare co*me conclusione, non gia assumere come

mezzo termine del suo argomento.
N& il trasformista inglese fa miglior prova di valore, quando

con un discorso, che riemipie molte pagine, si pone a deseri-

verci a tutt'uomo i segni e i primi elementi di socievolezza,

che egli ravvisa nella storia naturale di molti animali. Ci parla

egli delF andare che essi fanno insieme, dei servigi che si por-

gono vicendevolmente, del inutuo amore che si portano, delle

loro simpatie ed altre cose siffatte; e non si ricorda che [per

quanto esageratamente ci dipinga gli istinti socievoli degli ani-

mali
;
essi a rigore non sorio tali verainente ne possono fornire

quelli essenziali element],- che costituiscono presso gli uomini il

senso morale propriamente detto. non 6 forse egli mede-

simo, che al principio di questo stesso suo Capitolo III, proprio

alia prima pagina, scrive che il senso morale si raecoglie it

quel breve ma imperioso vocabolo di dovere > ? Ma se il. senso

morale importa dovere, il dovere suppone una legge morale, e

questa per essere tale oltre alia conoscenza delle obbligaxioni

suppone nel suddito liberta d'arbitrio di adempierle o no. Or

questa liberta d'arbitrio, il potere di scegliere tra il bene e il

male, che e proprio quel che si dice facultas ad opposita, mai

non udimmo che fosse toceato in sorte anche ai bruti; ed ap-

prendemmiO invece che tra tutti gli animali. ella fu data solo

all' uomo.

Lo maggior don, che Die per sua larghezza

Fesse creando ed alia sua bonltitc

Piu conformato, e quel ch'ei piu apprezz^,

Fu della, volonta la liberlate,

Di die le creature intelligent!

E tutte e sole furo e son delate '.

4

DAJITE, Paradiso V.
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Del resto ciascuno vede che 1'argomento trasformistico, da

qualunque lato si rimiri, riesce sempre sostanzialmente difettoso

pel solito sofismo del gratuito passaggio da una facolta sen-

sibile ed organica ad una facolta intellettiva e indipendente dai

sensi e dall' organismo. A che ci si favella di istinti socievoli

dei bruti tramutati in principii di morali virtu e di morali

doveri? Un puro aniinale con tutte le sue antipatie e con tutti

i suoi amori e sempre un puro animale e, per quanto vogliansi

perfezionare i suoi organi e il suo cervelio, quest! mai non giun-

geranno a fornirlo del senso morale, che non appartiene alia

sua natura. Se le nozioni morali, scrisse stupendamente il

Taparelli, includono idee astratte, se le idee astratte formano

la prova piu evidente della spiritualita delFanima umana, se la

spiritualita consiste nell'operare indipendentemente dalla ma-

teria; egli e chiaro che tanto ripugnano fra di loro i termini

organo morale, quanto i termini materia pensante
1
.

Vero e che, a sfuggirci di mano, il Darwin e i suoi seguaci

ricorrono a quella loro infelice astuzia, di mostrarci come vi

abbiano popoli sulla terra, i quali sono cosi barbari e selvaggi

che non hanno per nulla senso morale. Dal che poi argomen-
tano e dicono : se merce dei progress! dell'istruzione e dell' in-

civilimento non e impossibile che cotesti popoli acquistino il

senso morale, perche non potrebbero acquistarlo eziandio i bruti

i quali talvolta mostrano d'avere per quello piu attitudine, che

moltissirni individui deH'umana famiglia? Ma i nostri avver-

sarii dimenticarono ancor qui che F asserire non ^ provare, e

che certe riprese non che recar conforto alia loro tesi, meglio

anzi ne svelano la debolezxa e 1'assurdita. Se vi fossero vera-

raente, uomini, che fossero al tutto privi di senso morale, po-

trebbero senza dubbio acquistarlo perche in essi v' e la ragione :

questa non 6 e non fu giammai nei bruti, e conseguentemente
mai la loro natura non fu *ne pu6 essere capace di senso mo-

rale. Quanto al fatto poi: avervi popoli sulla terra cosi barbari

ed incolti, che non danno indizio di moralita; rispondiamo senza

piu essere un errore affermarlo. E per verita: ancor questa &

1

Saggio teorelico di diritto naturale. Diss. I. c. IV.
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onuai una proposizione istoricamente dimostrata, che per quanto

possauo ritrovarsi popoli, i quali vadano errati nelle conseguenze

e nelle applicazioni particolari della moralitd,, non si ritrova

per6 Una sola tribu di uoinini. che possano dirsi privi delle piu

general! idee del bene e del male e del piu universal! principii,

a cui riducesi la rettitudine e la giustizia d'ogni legge. Non ci

faremo qui a svolgere un tale asserto : perciocche la nostra di-

mostrazione riuscirebbe identica a quella che poco innanzi isti-

tuimmo intorno al stntimento religioso. Solo ci staremo paghi

di aggiungere una bellissima testimonianza del ch. De Quatre-

fages, il quale, raccogliendo opportunamente il frutto scientifico

delle piu moderne esplorazioni a degli studii dei piu recent!

scrittori del nostro secolo, cosi ristringe nel suo libro deH'unita

della specie umana, in poche parole quel molto che puo dirsi

su tale argomento: In ogni societa, ove esiste un linguaggio

abbastanza perfetto per esprimere le idee general! ed astratte,

noi troviamo delle parole destinate a rendere le idee della virtu

e del vizio, delFuomo onesto e dell'uomo scelerato. La o?e

viene meno il linguaggio, noi troviamo deile credenze, degli usi,

i quali provano che se le dette idee non possono essere espresse

dal vocabolario, tuttavia esse esistono pur sempre presso ogni

popolo della terra. Presso le nazioni le piu selvagge, non escluse

queile tribu, che di comune accordo sono poste tra le infime

raxze deirumanita, atti pubblici e privati ci costringono a rico-

noscere che in ogni luogo I'uomo, a lato del bene e del male

flsico, ha saputo vedere qualche cosa di piti elevato; e presso le

nazioni uu poco piu colte, le intiere istituzioni riposano su co-

testo fondamento. >



LA NUOVA MISSIONE
DELLO ZAMBBSE

La fondazione di una grande missione cattolica nel centro piti

selvaggio dell' Africa e un avveaimerito si grande, e di tali effetti

(giova sperarlo) per la religione e per la civilta; che noi ci

risolviamo di darne un breve ragguagiio, in quattro o cinque ar-

ticoli; certi che i nostri lettori lo gradiranno volentieri in iscambio

del solito Racconto. Esso e tradotto dal testo inglese, composto

suile relazioni original! dei missionarii stessi.

I.

Sito della missione

Nessuno ignora, che ai nostri giorni ogni sguardo ed ogni cuo re

e rivolto verso il vasto continente delP Africa. Da ogni parte veg-

gonsi muovere spedizioni o scientifiche, o commercial!, oppur di

mera curiosita; le quali promosse dai Govern!, o dalle societa

degli scienziati d' Europa, ovvero da persone private, si accingono

a penetrare sempre piu addentro nell' interne di questa terra,

quasi sconosciuto per Pinnanzi. Ora in tutto questo movimento

non possiamo non riconoscere Fazione mirabile della divina Prov-

videnza, che suol disporre ogni cosa ai suoi santi fini, e vuole

servirsi delF attivita umana per raggiungere il sublime scopo della

salute delle anime. Cosi queste intraprese scientifiche ci han fatto

vedere, che son possibili le mission! evangeliche nelPinteriore.de!

continente africano; e ci hanno anzi mostrato la via da tenere,

chi vuol ripromettersi un felice successo. E la Chiesa cattolica,

che sempre cerca nuovi mezzi per estendere il regno di Gesti Cri-

sto sulla faccia della terra, non si e lasciato sfuggire il destro di

approfittare di questo nuovo campo aperto al Yangelo ;
e a piu
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riprese ha gi& mandate nuovi stuoli di missionarii a coltivar que-

sta vigna, stata finora eosi infeconda.

Fra le missioni, stabilite nelPinterno deli' Africa in questi ul-

timi anni, la piti recente si & quella affidata ai Padri della Coin-

pagnia di Gesu. II tratto lor affidato si stende dal grado 10 di

lat. austr. sino al fiume Limpopo, e dal grado 22 di long. or. di

Greenwich, fino alle possession! portoghesi della costa orientale

dell' Africa, e contiene tutto il bacino del gran fiume Zambese,

da cui la Missione ha preso il nome. In queste vastissime contrade

il regno dei Matabeli fondato da Mozilikazi ha la piti alta im-

portanza; e lo stabilirsi che gia han fatto i Padri nella capitale

di queeto regno *, forma un'epoca neU'istoria della Chieaa del-

T Africa, e della lor Missione in particolare, che non vuol passarsi

sotto silenzio.

E questo il tempo opportune per dare ai molti amici, che han

preso vivo interesse nelPimpresa, un ragguaglio del progresso gia

fatto; e speriamo che alcune particolarita delPesperienze gia avute,

di poca importanza in s6 stesse, ma tutte nuove a chi dovea nar-

rarle, saranno accolte con piacere da coloro, che con occhio amico

tengon dietro da lontano a questi missionarii; e molto piti da quelli

che hanno molto contribuito colle lor preghiere e limosine a quel

qualunque successo, onde a Dio piacera coronare le lor intraprese.

Quei che avesser per avventura conosciuto i Padri soltanto nel

corso uniforme della vita di collegio, crederanuo ora di essere tras-

feriti nella regione del romanzo, quando udranno da questi stessi

Padri, che il lor consueto cibo, in uno dei loro accampamenti,

era la came delle giraffe e delle antilopi variata con quella del

buffalo o dello struzzo selvaggio; o quando sentiranno riferire,

che le iene rodevan gli arnesi de'loro buoi, mentre essi dormi-

vano, o che i leoni ruggivano alia vista dei loro fuochi di guar-

*'

Gubuluwuyo e la capilale dei Matabeli. E questo un popolo di razza Zulu,

raccollo la prima volla soito forma di rcgno dal suddetto Mozilikazi, il quale sot-

tomise tuUa la conlrada posla fra il fiume Limpopo e il Zambese, e fu il piu

illuslre guerriero, che abbia lasciato rinomanza nell' Africa meridionale. Ei morl

nel 1868; e gli succede.tte sul trono il suo secondogenito tultavia regnanle, chia-

malo Lo Bengula, cbe e il piu potenle di tutta la razza Zulu, e perd di tulti gl'in-

digeni dell' Africa del Sud.
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dia. fe per noi difficile il persuaderci esser questi gli stessi uomini,

coi quali avevamo un giorno comune T andamento ordinario della

vita in Europa. Eppure cosi e: sono le eircostanze quelle che

cangiarono; ma i nostri amici son sempre quei dessi: enoi non

potremo non interessarci ai pia piccoli incontri della lor vita, se

riflettiamo alia causa che li ha fatti uscir fuori deLLa patria per

andare a lottare contro tante -difficolta a si gran rischio della

sanita e della vita, e col totale sacrifizio di ogni agio e conforto

terreno.

Si vorra perdonare un po'di santo entusiasmo allo scrittore,

quando si ripensi, che essendo passato appena un anno, da che i

Padri hanno intrapreso il lor noioso viaggio, gia il S. Sacrifizio

viene offerto giornalmente nella citta di Mozilikazi, e il vessillo del

S. Cuore di Glesu, benedetto dall'augusto Successore di S.. Pietro,

& gia spiegato sotto gli occhi del capo dedla ram Zulti. Egii ^

vero, che la Missione non ha fatto altro che cominciare; ma e gia

molto il pur cominciare in siffatte circostanze. Cid hasta, perche

noi abbiamo uno stimolo a ringraziare Iddio per quel che ha gia

fatto per noi, e a rinnovare la nostra energia, affinch^ ci6 che si

e iniKiato con si fausti auspicii, si vada nel tempo avvenire feli-

cemente compiendo.

II.

La p&rtenza

La compagaia de'missionarii, comrposta di sei Padri e cinque Fra-

telli coadiutori, parti da G-raihamstown con quattro carri tirati da

cinquantotto buoi, nel dopo pranzo del 16 aprile 1879. Prima di

mettersi in via, il IOT superiore, P. Depelchin, raccolse i Padri e

Fratelli della missione nella cappella del collegio de'Gesuiti, dove

tenne loro una calda esortazione, tutta ispirata da :uno zelo ar-

dente della salute delle anime, la quale ben dimostrava, come

strive chi era presente, che egii non vivea che per la missione

affidatagli, e Tunica sua braina si era di veder infiammati i loro

cuori di quel santo fuoco che bruciava 11 suo. Becit6 quindi

1' Itinerario, ossia le preghiere prescritte dal Rituale a chi
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si mette in viaggio; e ci6 fornito, li men6 ai carri, i quali per

alcuni dei Padri dovean servire di unico domicilio quasi per un

anno. II Yescovo stava ad aspettarli, ed una gran folia di po-

polo era pur quivi per dare un cordiale addio a questa prima

carovana di missionarii cattolici, che apriva la serie di un gran

numero di uomini apostolici destinati a portare, come ci giova

sperare, la salute a molti. La simpatia e venerazione addimo-

strata da questi fedeli non pu6 descriversi a parole. Non si

stancavan mai dal baciare le mani ai Padri, ed alcuni, come rife-

risce un testimone oculare, si prostravano sul suolo per baciare i

loro piedi, quasi volendo esclamare coll' apostolo : Qitanto sono

belli i piedi di coloro, che evangelizzano (novella) di pace, che

evangelizzano (novella) di cose buone! 1 Lo zelante Pastore ve-

dendo il suo gregge raccolto intorno .ai missionarii, ne piangeva

dalla gioia, ripensando come il voto del suo cuore, che per venti-

cinqu' anni era stato il suo dolce sogno, di vedere cioe un corpo di

missionarii nell' atto di partire dalla Colonia pel piti remoto in-

terno, stava ora sul compiersi. Lo spettacolo era reso piu com-

movente per Parrivo di un telegramma spedito da Mons. Leo-

nardo Vescovo del Capo (Cape Town degPInglesi), che augurava

con tenero affetto un felice viaggio ai Padri, e invocava sulla loro

intrapresa le piti elette benedizioni del cielo. Non v' ha dubbio,

che noi possiamo in tutto ci6 notare una bella prova della di-

vinita della Chiesa cattolica, la quale non conosce yecchiezza, ma

vegeta con tutto il yigore della prima gioventti dovunque mette

radici, e la cui fede non e meno forte presso gli antipodi, che nei.

centri piti favoriti del mondo cristiano. Onore pertanto e lode si

renda ai bravi cattolici delP Africa meridionale ; poiche quanto

abbiamo qui riferito di quelli di Grahamstown si pu6 con propor-

zione meritamente ripetere degli altri di tutte le parti della Co-

lonia, coi quali i Padri ebbero a scontrarsi lungo il loro tragitto.

Per tutto questi erano i benvenuti, e venivano ricevuti con tanto

zelo e con si tenera premura, che sol pu6 derivare da una viva

fede, e da quel che 6 frutto spontaneo di essa, T araore ardente

della salute delle anime.

1 Ron. X, 15.
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L' opera di aggiogare i buoi era per loro una difficolta assai

grave: il che solo interviene, quando queste tarde bestie son per

la prima volta appaiate al tiro
;
-ma quando sono una volta as-

suefatte a star P una accanto alP altra nel loro comune lavoro,

la cosa va a gonfie vele, e da se stesse si metton poi in fila

ciascuna al suo posto, a guisa di bravi soldati, e si aggiogano

facilmente.

Prima di seguire i nostri amici nel loro lungo viaggio, fa d'uopo

qui sul bel principio dire una parola intorno ai carri. Se il cam-

mello 6 la nave del deserto, come si esprimono i viaggiatori del

Sahara, il carro dee dirsi la nave delPAfrica meridionale. E vero

che esso e pesante, di grande ingombro, e massiccio; ma pure

non & meno indispensabile di una nave in mare: giacche esso

serve a tutti gli usi, di casa, di vettura, di magazzino, e al-

Puopo ancor di difesa. Tutti se ne lagnano, ma niuno ha saputo

finora suggerire alcun che di meglio. La dote caratteristica di un

carro africano & la solidita. II peso che deve portare pu6 essere

da 4000 ad 8000 libbre inglesi; e talvolta esso dee resistere al-

Tazione di una forza unita di cinquanta o sessanta buoi; come

accade allorquando si debbono insieme aggiogare due o tre filiere

di animali per estrarre la pesante macchina dalla profonda sabbia

del letto di un fiume, o dal fango lasciato dalle piogge d' estate.

Esso e un grosso traino, lungo quasi quattro metri, e largo uno e

mezzo. Le sue ruote sono alte due metri: e Paltezza della cassa

del veicolo e della tenda che lo cuopre e" di piti di due metri e

mezzo. Questo spazio si riempie di merci fino a piu di un metro,

e il resto si lascia per domicilio a tre viaggiatori. Nelle fitte tene-

bre della notte esso si avanza per istrade, che a noi parrebbero

impraticabili, senza punto badare n6 a sassi, n& a tronchi d'al-

beri, e infliggendo ai viaggiatori, che non vi sono avvezzi, dure

scosse, delle quali il minore incommodo & che rendono impossibile

il sonno. II costume ordinario si e di viaggiare dalle 4 pom. sino

alle 10; quindi si riposa fino alle 2 o alle 3 antim.; poi si torna

a marciare fino alle 7, e novamente si fa sosta fino al dopo

pranzo. E questo si fa, sia per risparmiare alle bestie il viaggiare

ai grandi calori, sia perch& esse mangiano soltanto di giorno : e
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perci6 la notte neppur si staccano dal giogo, ma esse stesse la

dove stanno si oorkano in due file, come soldati sempre pronti a

ridestarsi -alia battaglia.

III.

Da Grahamstown alia Repuhblica delV'Orange

La distanza fra G-rahamstown e -Kimberley, ohe e la capitals

del Griqualand occidental e'centro 'del Terreno M diamanti
,

e-

che pu6 considerarsi come la prima posata del viaggio nell'in-

ternodeir Africa, e" di circa 400 miglia inglesi: e i nostri -missio-

narii la percorsero dal 16 aprile al 12 inaggio.

Troppo noioso sarebbe il raccontare tutte le particolarita di un

viaggio, la cui velocita non oltrepassava generalmente le 15 mi-

glia al giorao, e nel quale poco o nulla si offeriva, che fosse im-

portante, a rompere la monotonia del cammino in una 'contrada

quasi che disabitata, e in molte parti si poco interessante, come e

Tinterno della colonia del Capo.

La natura generale della regione pu6 rappresentarsi in poche

parole. I grandi altipiani dell'interno dell' Africa scendono yerso

ilanare per una serie di scaglioni di terre, che veduti dal mezzo-

gionio paiono altrettante catene di montagne considerevoli, e tanto

piu vanno crescendo, quanto piti si avanza verso 1' interno, sino a

che si arriva ad una gran catena centrale, che attraversa la Co-

lonia in una direzione pressopoco da levante a ponente; la quale

forma come la linea di partenza delle acque di tutte le riviere, che

scendono verso il settentrione al flume Orange. Quest a catena e

pill culminante nella raontagna detta Compass Hill, che s'innalza

sino a 10,000 piedi. Le declivita meridional! delle catene marit-

time sono generalmente fertili e ricche; ma passate queste, il

viaggiatore s'incontra in pianure sconfinate, che nella staglone

secca sono nude e infeconde, principalraente per difetto di -acqua ;

essendo ordinariamente i
:

fiumi asciutti per pii\ inesi dell'anno,

oppure scorrendo per profondi canaii, ch^ stan piu centiuaia di

piedi al di sotto del livello generale della contrada. Queste pianure

chiamansi Karoos, voce ottentota, che vuol dire appunto sterile.
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Si crede tuttavia, che anticamente eran laghi, fino a che furon

prosciugati per mezzo del profondi canali attraverso le montagne,

die sono assai notevoli in questa contrada.

Una rapida descrizione del priino giorno del viaggio basta a

dare un' idea della campagna dopo la partenza da Grahamstown.

Alle 7 Yg ant., scrive il P. Terorde, i carri erano insieme adunati,

e i buoi sciolti dal giogo, perch6 si ristorassero a quei buoni pascoli.

Alia nostra sinistra vedevasi 1'edifizio di un gran podere, che ser-

viva di albergo insieme e di uffizio postale. A destra -era il letto

di un fiume con un tenue filo d'acqua, sulla cui opposta riva si

alzava una collina di circa 300 metri. In una mezz'ora appena

fcre altari erano eretti appie di questa collina; e la in quella so-

litudine della natura tre Padri celebravano la S. Messa: mentre

tortorelle ed altri uccelli venivano a far coro. Dopo essersi sco-

stati da quel podere, i viaggiatori si trovarono nuovamente soli soli

colle bellezze della natura. Magnifico era lo spettacolo, ma somma

la solitudine; non una casa, non una capanna, non un essere

umano; soltanto innumereyoli uccelli davano vita alia scena. II

cactus, la mimosa, e P albero del latte rivostivan quei declivi, e

sotto la loro ombra spuntavan fiori ed erbe delle piti belle e variate

specie del mondo. II pelargonio indigeno era ammirabile per la sua

bellezza. Ma, quel che pare caratteristico delP Africa meridionale,

non v' era un albero, n& una vermena, che non avesse le sue spine.

Nella notte seguente i carri trapassavano la catena di colline, che

li menava al primo altipiano; ed era in circostanze tali, che non si

dimeriticheranno di leggieri. II nonie assai espressivo di Helleport

(porta d' inferno) dato a questo mal passo dagli antichi colon!

olandesi, pu6 dare un' idea della difficolta del transito per vetture

molto cariche. Non 6 a maravigliare pertanto, se un carro dei

missionarii arren6 nel fango si tenacemente da bisognare tutt'i

loro strumenti per estrarnelo. E ad accrescere la difficolta ecco

una terribile bufera, che gia da gran tempo si veniva addensando,

scoppiare sulle lor teste, appunto allora che trovavansi nella parte

piu pericolosa del passaggio. II lettore potra imaginare la triste

condizione. La furia del temporale, le grida dei Cafri, Poscurita

della notte sol rischiarata a quando a quando dai lampi, il torrente
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<li pioggia, e tutto questo con un carro arrenato sull'orlo di un

precipizio spalancato ad inghiottirlo, crediamo che dovea ben mo-
strare agKinesperti viaggiatori una parte del brutti scontri, che

aveano intrapreso a superare. Era troppo pericoloso, scrive imo

di loro, il rimanersi nei carri
;
ma di non minore rischio si era

F avventurarsi a piedi. Quasi ci rallegravamo allo strisciar del

fulmine, che ci facea vedere ove mettere il piede con sicurezza.

II giorno seguente la carovana passava il grande flume del Pesce

(Great Fish River), corrente che fino al 1820 forraava il confine

orientale della Colonia. Verso questo punto il flume, che pu6 chia-

marsi grande soltanto al paragone di un altro minore dello stesso

norae, fa una gran curva all'Est, dopo aver corso generalmente
in direzione meridionale per quasi 1 00 miglia. Salendo lungo il

flume durante cinque giorni, i nostri Padri viaggiavano sempre

per una contrada quasi disabitata, si che un piccolo villaggetto di

cinque case, chiamato Goba, fu il piu gran borgo che trovasser

nelle prime cinquanta miglia di viaggio ;
e traversavano la profonda

gola, che il flume stesso si & scavata attraverso la catena centrale

delle montagne. Qui la scena divenne maravigliosa. Massi enormi

di rocce stavano 1'un sopra T altro ammonticchiati all' altezza di

migliaia di piedi sopra la strada; e il fiumiciattolo correva a

perdersi in un abisso alia profondita di un centinaio di piedi. Son

queste appunto le gole, o Kloofs come le chiamano i coloni olan-

desi, che si crede aver servito di emissarii alle acque di quei

grandi laghi, i cui fondi formano quelle sterili pianure dette Ka-

roos, gia ricordate. Uscendo da questa gola il di 21 aprile', i no-

stri viaggiatori entravano nel villaggio di Cradock. Questo, che

pur non conta piu di 2000 abitanti, & una citta, grande per Pin-

terno della colonia. E vagamente posto in forma d'emiciclo sopra

un gomito che la forma il Pish River, all'altezza di quasi 3000 piedi

sul livello del mare. Passato Cradock, ecco di nuovo divenir la

contrada sterile oltremodo e malinconica. Per quindici giorni i

missionarii ebbero a viaggiare per piani polverosi che non davano

altro segno di vegetazione fuori di un sottile velo di erbe abbru-

stiate. Non si vedeva un albero, n& v'eran acque, se non nei pro-

fondi letti de'fiumi o dove una valle avea dato luogo acconcio a
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formarvi un serbatoio. Ora in quest! siti Pinclu stria dei coloni

olandesi ha formato dei colti, pieni di bellezza e di ricchezza. Ogni

frutto di climi temperati e semitropicali vi si trova in abbondanza.

Belle mandre di pecore appartengono ai poderi, ed hanno buoni

pascoli su queste pianure: e molte volte chi vi giunge novamente

si arresta con gusto ad osservare stormi di struzzi. A Fish Eiver

Rant I Padri mentre dicevan la S. Messa allo scoperto, erano di-

stratti appunto da questi animali, che venivan frugando collo

sporgere i loro lunghi colli intorno all'altare. Ognuno di leggieri

intende, che la prima cosa da procacciare alle fermate si erano il

fuoco e 1'acqua; ma chi traversa queste pianure non trova mai

legna, e il solo combustibile d lo stabbio degli animali, che per6

si raccoglie con molta cura, dovunque si faccia sosta. Per tutta

questa regione, che diviene tanto piti sterile, quanto piu il viag-

giatore si addentra nella Eepubblica dell' Orange, si e la presenza

dell' acqua che sola rende possibile la vita umana e la coltiva-

zione. II che viene abbastanza accennato dai nomi di Adams-fon-
iein

y Macassa-fontein, Grrooms-fontein, che sono indicati come

luoghi di sosta sulla strada, e che mostrano Telemento essenziale,

che ha potuto dar esistenza allo stabilimento dei coloni e al pro-

sperare della industria.

IV.

Da Colesberg a Kimberley

Ai 30 di aprile i nostri viaggiatori traversarono Colesberg, che

dopo Cradock e la piu grande citta che essi abbian visto nelP in-

terno. Essa e formata da due ordini di case, e terminata da varii

mucchi di pietre. Nel di seguente giunsero al fiume Orange, che

per ampiezza lor parve simile al Reno presso Golonia, e profondo

appena un metro. Essendo questo uno dei principali guadi del

fiume, sul quale si esercita il traffico fra la Colonia e Pinterno, e

difficile trovare altri posti, dove la rnaniera caratteristica del viag-

giare in Africa possa esser studiata con piti vantaggio. Avviene

di frequente, che un centinaio di grossi carri passa in questo luogo
Serie XI, vol. Ill, fuse. 781 5 25 gingno 1880
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il fiume in un sol giorno: sono carichi di lana, di pelli e di avorio

per la costa, o di merci europee per T interne. Quando i missionarii

pervennero al guado colle lore salmerie, venticinque carri se ne

stavano aspettando la lor volta per passare. Non & agevole il farsi

un giusto concetto dello spettacolo che vi si presenta. L'adunanza

di numerosi carriaggi, ciascuno col suo tiro di quattordici o diciotto

buoi; i Cafri dalPaspetto selvaggio, che rappresentano tutti i tipi

deirAfrica ineridionale colle diverse fisonomie tutte spiacevoli; i

lor cappelli a larghe falde, il lor vestito di strane fogge ;
il mug-

gito di cinquecento o pift buoi; il grido dei conduttori; lo scop-

piettio delle lor grandi fruste, lunghe talora trenta e piti piedi, e

tutto ci6 in mezzo alia placida bellezza di un vago fiume che scorre

graziosamente fra due sponde ricoperte di un ricco fogliame, lascia-

vano nella memoria tale impressione, che non si cancellera giani-

inai. Ma tutta questa poesia si vedra svanire quanto prima, perch&

la civilta va penetrando in paese. Un gran ponte di ferro & gia in

costruzione; e non passera gran tempo, che il passeggero valichera

il fiume colla stessa velocita e agevolezza, che si vaUca il Tamigi
a Richmond.

I viaggiatori entrati adesso nel territorio della Eepubblica

dell' Orange, passano vicino a Philipolis, piccolo villaggio di Olan-

desi, che ha una ventina di case, e un bel ponte di ferro lungo

250 metri, sopra un affluente del fiume Orange; e continuano

viaggiando parecchi giorni per un ampio deserto di sabbia e di

pietre. Quinci seguendo il Eiet grazioso fiumicello che va a get-

tarsi nel Modder, e lasciandosi addietro lacobsdael, colle sue qua-

ranta case, e co'suoi deliziosi giardini, ove trovasi ogni sorta di

frutti europei, nella sera del 9 maggio giungono al Modder, fiume

assai considerevole, che aflluisce nel Yaal. Qui il fiume scorre per

un profondo alveo, che da s& stesso si e scavato attraverso alia

densa creta rossa, che scorgesi sulle sue riye. Ed ecco avvicinarsi

una discesa ripida e pericolosa. Un carro che si era avventurato

al guado prima di essi, arren6 quasi nel bel mezzo della fiumana,

e bench& cinquanta buoi vi fossero aggiogati, e per quanto i Cafri

saltassero, scalpitassero e urlassero, quelle misere bestie, come se
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sentissero la loro impotenza, invece di avanzare d'un sol passo,

scoraggite presero flemniaticamente il partito di sdraiarsi sovra

la profonda mota nel letto del flume. Eran le dieci della notte. II

disegno era di cenare sulla riva opposta; e la prospettiva che si

presentava alPaffaticato viaggiatore era certo dolorosa oltremodo.

Togliamo dalla lettera di uno di loro il seguente tratto, che ci fa

conoscere in qual modo fu superata la difficolta. Questo ci avver-

tiva, egli dice, dover noi cercare altrove un guado piii praticabile;

e il Fr. Nigg, montato a spalla di un nero Basuto, si mette a

cercare il vero guado. Ed ecco che ha gia trovato un passaggio, e

lo traversa, portando in una mano una caffettiera, e nelF altra un

fascio di legna secche. Egli fu tosto seguito dal Fr. de Sadeleer,

montato anch' esso in collo ad un altro Basuto, con in mano del

pane, e del lardo. Questa operazione era durata lo spazio di un'ora.

Dopo tal Tentative i nostri quattro equipaggi, a guisa di una delle

nostre batterie volanti, entrano a galoppo nel flume, lo traversano

senza il menomo ostacolo, e trionfalmente salgono all' opposta

sponda e guatando indietro all'onda perigliosa rimirano gl'infelici

vicini ancora incagliati nel letto del flume. I nostri cinquantotto

buoi tornarono indietro a maniera dei nostri cavalli da guerra

per rimettere in buona via il nostro carro impantanato. I Fratelli

Nigg e de Sadeleer preparavano da cena alia sommita di una

dolce collina; e noi trovamino un buon piatto caldo, come un di i

discepoli allo smontar dalle barche sulle rive del Genesareth. > E

superfluo il riferire, come gli sventurati coinpagni di viaggio furo

salvati nella loro sciagura: che coiraggiungersi al loro carro

un' altra fila di buoi, non perd senza aver prima una volta spez-

zato le catene, si riusci finalmente a distrigarli dal loro pantano.

In una spedizione simile a questa i fratelli laici ne sono come i

guastatori. Sono essi gli scelti a preferenza pei grandi servigi che

possono rendere, pel mestiere a cui possono metter mano, per loro

attivita, prontezza e abilita. Pift volte in ardui scontri furono ap-

punto questi buoni fratelli che cavarono tutta la banda dei mis-

sionarii da'passi pericolosi, e forse anche da irreparabili disastri.

I fondatori delle Eiduzioni del Paraguay non avrebber fatto
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quauto fecero, se non avessero avuto in lor aiuto la destrezza del

semplici fratelli laid, che insegnavano al selvaggio il lavoro ben

disciplinato e regolare, ed anche Tartistico: e noi vedremo pift

innanzi fino a qual punto siansi i nostri missionarii serviti del-

Tarte di un fratello, anche pel piti alti fini delFimpresa apo-

stolica.

Ai 12 di maggio i Padri entrarono in Kimberley, coperti di

polvere, abbronzati dal sole, indurati daH'intemperie; ma tutti,

grazie a Dio, in piena sanita. Kimberley nel Glriqualand inglese

a circa trecento miglia di distanza dalla costa.
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I.

Di alcuni schiarimenti novelli che, da alcune piu recenti pub-
blicazioni intorno a GIACOMO LEOPARDI, si ricavano ad illu-

strazione di quanta scrivemmo a pagina 558 e seguenti del

Volume VIII della Serie decima.

PARTE TERZA

Poiche, secondo il gia dimostrato nelle due riviste precedent! ,

come quei fanciulli che troppo assottigliando la loro piombaggine
la scavezzano, cosi i troppi pubblicatori delle cose del Leopardi,

chi in una e chi in altra guisa, finirono tutti collo spoetarcelo un

poco, se non letterariamente al certo moralmente, mostrandocelo,

oltre il resto, anche canzonatore piti che cantore della morte, del

suicidio, del disprezzo del mondo, della luce, della campagna e di

tante altre sue canzoni; pu6 percift sorgere pressoche natural-

mente in piu d'uno il dubbio fondato, non forse anche dell' Italia

liberale e carbonaria egli non fosse poi in verita si altamente

passionato, quanto a prima vista potrebbe parere a chi ne legge

quei suoi canti si alti e si passionati. E benche nessuno finora e

neanche il Banieri ci abbia fatto sopra questo punto da lucer-

niere, piacque nondimeno allo stesso Leopardi di aprirci sopra esso

ranimo suo in quei suoi Paralipomeni alia Batracomiomachia

che egli scrisse a Torre dell'Annunziata nelPanno 1836-37 che

fu T ultimo della sua vita. Del che ci ragguaglia il Eanieri a pa-

gina 55 dicendo che: cola in quella campagna la Mdgna Me-

dicatrice che era 1'aria gli di& forza e quiete da comporre sia

il Tramonto della Luna e la Ginestra che i Paralipomeni
e i Frammenti o Pensieri. I quali Paralipomeni dierono

poi molto da pensare, e piti da fare e, peggio, da pagare al Ea-

nieri; il quale ci narra (pag. 76) che questo poemetto, per re-

ligione verso il perduto amico, io mi sobbarcai a stamparlo a



70 RIVISTA

mie spese a Parigi, non senza gran fastidio e danno econonrico.

Poiche, naturalmente, in Parigi non fu venduto. E bisognft fame

< perveriire nascosamente gli esemplari ia Firenze al Le Monnier,

che li acquistft a quarantacinque centesimi P uno. Con tutti i

quali suoi fastidii e danni economici, come gia con altri assai

d'ogni fatta e novellamente col suo libretto del sodalizio, il Ea-

nieri, se procurft la letteraria, non servi certamente la fama morale

del suo amico; per onor della quale meglio forse saria stato che

sempre fossero rimasi inediti quei Paralipomeni; siccome quelli

che, pariniani bensl nell'ironia ed ariosteschi nella forma e percio

letterariamente stupendi quanto qnalsiasi altro suo miglior la-

voro, contengono per6 anche la sua piu sfacciata, per avventura, e

pift trivialmente grossolana professione di empissima incredulita;

non che (e ci6 fa al caso nostro) la piu solenne baia che mai sia

stata data ai liberali e carbonari italiani suoi sodali, non meno

ridevolmente che esattamente da lui cola simboleggiati nei Topi

Eubatocchi e Leccafondi. Tocchi e fondi gia, una volta, ecclesia-

stici e clerical!: ma ora anche civili e laicali, rubati ormai e

leccati anche loro;

Perche i topi a nutrir tutto & fecondo
;

come cant6 il Leopardi nell'ottava trentaduesima del primo canto.

E non facendo egli, in verita, quasi altro in tutti quei suoi

otto canti dei Paralipomeni, che deridere gli italiani ed il loro

valor militare, la loro sapienza politica, il loro progresso, la loro

Italia, le loro congiure ed anche il loro Statuto e la loro Costitu-

zione, ben s'intende perche di quei suo poemetto nessuno abbia

finora fatti quei dotti conmienti e quelle alte critiche alia Desanctis

delle quali sardonescamente scrisse il Ranieri a pag. 71 dicendo

che : questo libricciuolo (del Sodalizio) non ha nulla a (sic}

comune con qualsiasi maniera di critica estetica, filologica, filo-

sofica, storica o somiglianti : air altezza delle quali T autore si

dichiara del tutto impari ed insufficiente. > Ma a torto. Gliacch^

ben dimostro, quando vi si voile mettere, di esservi anch' egli pari

e sufficiente quanto e piti che qualsiasi altro : secondo che ognuno
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pu6 da se vedere nella Notizia da lui premessa nel 1845 alia

prima edizione fiorentina delle Opere del Leopardi, la quale egli

anche ristampft ora tutta, nelle note al suo Sodalizw. Dove, tra le

altre belle cose altissime e sublimissime, leggiamo che: Puoiuo

e deputato a rappresentar Funiverso, prima col pensiero pro-

priamente detto che e la parola, poi col pensiero incarnato che

e P azione. Ma accadendo talvolta che il pensiero non trova

, possibilita d'incarnarsi allora tutto Fessere umano si con-

centra nel pensiero > secondo che capit6 al Leopardi. Donde,

dopo molte altre non meno alte e profonde che lunghe ed inutili

simili consideration! cosi dette e credute filosofiche, saviamente

conchiude che : la breve notizia, che ora si da di (Jiacomo Leopardi,

non potra versarsi in viaggi, battaglie ed altre cose strane

per la gran ragione, scopertasi gia, come scherzevolmente dicono

i piemontesi, a Cuneo; cio6 perch6 questi casi strani non gli sono

mai capitati. Ma come si poteva dir questo cosi semplicemente e

senza risalire alia deputazione dell'uomo ed al pensiero che e la

parola? Dopo il quale affaticato esordio (che nelle scuole di ret-

torica puerile si sarebbe una volta chiamato esordio a vite perch&
svitabile da qualsiasi ed avvitabile a qualsiasi altra notizia o vita

di qualsiasi letterato antico o moderno) passa il Ranieri con tuono

sempre falso e sforzato, quasi di basso profondo che voglia cantar

da primo soprano, a filosofare sopra lo scibile ed i grandi in-

gegni e P innesto fcrribile di quei due principii che diedero agli
uomini il primo concetto di Oromazo e d'Arimane. Come se la

cosa non fosse anzi ita tutt'all'opposto: cio& come se dalla favola

di Oromazo e d'Arimane il Eanieri, come tanti altri suoi sodali

rnassoncini e carbonarelli che Pimpararono nei Catechismi e nei

Eituali massonici, non avesse, disapparando il catechismo e rin-

negando il senso comune, preso il primo concetto dei due prin-

cipii; che e una delle forme del domma e delParcano della mas-

soneria. E seguendo cosi a sempre piu perdersi negli scabrosi

anfratti di quel suo tprto e contorto filosofare, accoppiando pa-
role cosi a caso credendo di esporre alti perche non intelligibili

pensieri, c'insegna che il Leopardi dopo aver domandata la mi-

steriosa causa del dolore a tutto POccidente antico (doe ai
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pagani greci e latini ai qualij a vero dire, egli non domando

mai che letteratura,filologia ed erudizione} corse, senza troppo

indugiarsi nelmedio (evo) dove 11 dolore non era piu mistero

(cioe senza occuparsi della vera e sola buona spiegazione che

ne da il cristianesimoj a domandarla all' odierno > incredulo

ed enipio. Bel modo in verita di cercare la spiegazione di un mi-

stero
;
non indugiandosi, cio&, dove non vi e piu il mistero; e chiu-

dendo cosi apposta gli occhi alia verita rivelata ! Ma di queste ed

altrettali puerilita di quella si gonfia e si vuota notizia, vero

guazzabuglio di lingua, di stile e d'idee, e perci6 tanto piu in-

degna di precedere le opere di un tanto scrittore, una qualche

scusa e spiegazione si legge a pag. 81 del Sodalizio. Dove il

Eanieri c'informa che la sua sorella Paolina m'inspir6 i pen-

sieri che io manifestai nella Vita che precede P edizione fio-

rentina. Essa mi aiuto a correggere, anzi corresse le bozze.

Essa mi aiut6 insino a disputare col revisore Canonico Bini, ed

a persuadergli, col solo rimedio di qualche nota, di lasciare in-

tatta la parola del grande scrittore. Ci recavamo quasi sempre

insieme al palazzo Strozzi: e parmi ancora impossibile come

una parola finale uscita dal cuore inesausto di quella donna,

fermava e dileguava le difficolta che pullulavano sulle labbra

< di quel bravo ma timorato sacerdote. Grandi diplomatichesse

sogliono infatti sempre essere anche le Donne Prassedi, non che

le donne letteratesse. Ma a filosofare non sogliono poi essere

altrettanto valenti. E quando vi si mettono (come test& anche

vedemmo in enormi volumoni dei quali discorremmo specialmente

nella Rivista del quaderno 677, vol. YII della Serie X) special-

mente poi se ci si mettono alia massonica, alia carbonara, alia

liberale ed alia giansenistica, allora ne escono fuori queste scon-

ciaturelle aminirabili soltanto ai fratelli, massoni, carbonari e

liberali.

Dei quali tutti (e ci maravigliamo che n& il Eanieri n& la

sorella se ne siano accorti
;

o che, se accortisene, non abbiano

preferito di lasciare inediti quei Paralipomeni) se la rise sapo-

ritamente il loro sodale; secondo che & manifesto da quei suo

poemetto, e come hanno certamente veduto i presenti liberali. Ai
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cui dentini quest! Paralipomeni debbono aver savor di ben forte

agrume, poich& mai non ne parlano, n6 li citano, n6 li commen-

tano, ne, molto meno, li propongono a studio nelle loro scuole,

come fanno di tante altre non certamente migliori cose Leopar-

diane. Or sarebbe mai che essi vi vedessero, per avventura, oltre

il resto, anche ben raffigurati quei loro gran Signori cosi detti

dirigenti in quel

Signor di Pesafumo e Stracciavento

Troppo raro ai suoi di,

romanziere, pittore, statista, filantropo, filoebreo, fondatore di

alte scuole economiche, sbarbariche, amministrative e diplomati-

che, o chicchessiasi altro, che di profondi

Pensieri e di dottrina era un portento?

Leggi e statuti sapea d'entrambi i mondi

quanto un Cavour, un d'Azeglio, un Minghetti od un Mancini,

E giornali leggea piu di dugento

quanto un Petruccelli, un Arbib od un Arcais:

Al cui studio in sua patria avea eretto,

Siccome oggi diciamo, un Grabinetto.

Grabinetto di pubblica lettura

Con legge tal che, da giornali in fuore,

Libro non si accogliesse in quelle mura

Che di due fogli, al piu, fosse maggiore,

Perche credea che sopra tal misura

Stender non si potesse uno scrittore

Appropriato ai bisogni universal!

Politici, economic! e morali.

Per opera dei quali grandi signori settentrionali e meridionali,

Antichi topolin filosofanti,

Filosofi morali e filotopi,
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cui sempre fu tanto a cuore, a Firenze, a Napoli, a Torino, in

Asti, a Biella ed a Casale, il

Progresso del topesco intendimento

Che aspettar sopra tutto dalle penne

Eatte del giornalisti,

ottenne Topaia, ossia, come intende il Leopardi, P Italia,

novella monarchia,

Una di quelle che temprate in parte

Son da Statuti che si chiaman carte
;

La qual, se in versi non istesse male,

Avrei chiamato Costituzionale. .

Chi dir potria le pratiche, i maneggi
Le discordie, i rumor, le fazioni

Che sogliono accader quando le greggi

Procedono a si fatte elezioni

Per empier qual si sia specie di seggi?

Ma quando Topaia elesse i preferiti dai signori di Pesafumo e

Stracciavento, allora, stando a ci6 che ci canta il Leopardi,

Dato alia plebe fu cacio con polta ;

cio6 la promessa dell'abolizione del macinato fino ed il fatto del-

1'abolizione del primo palmento;

E vin vecchio gittar molte fontane,

Gridando ella per tutto allegra e folta

Viva la Carta e viva Rodipane ;

Tal che, echeggiando quell' alpestre volta,

Carta per tutto ripeteva e pane ;

Cose al governo delle culte genii

Chi le sa ministrar, sufficient!.

Che anzi : ancora

Spesa fece il Comun per allegria

Dell'acquistata nova monarchia,
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e quei Comuni piti di tutti, che piti di tutti dovevano poi fal-

lirne. E cosi seguendo, pressoche in tutto il suo poemetto, il Leo-

pardi a ridersela del suoi come del nostri liberal! contemporanei;

ben si capisce perch& i nostri presenti ministri della pubblica

istruzione non si siano curati di scrivervi attorno i loro commenti

ed arzigogoli cosi detti estetici e critici, temendo giustamente di

pungervisi gli orecchi. Tanto piu che della loro pubblica istru-

zione appunto piil sonoramente se la rise il Leopardi, deridendo

il Desanctis ed il Coppino di allora:

Quest! a rimuover 1'ombra, ed all'aumento

Di civilta rivolse ogni sua cura.

E bramo che sapesse il popol tutto

Leggere e computar per disciplina,

appunto come ora si fa nelle caserme.

Quindi nella citta ft da per tutto

Tante scole ordinar che la mattina

Piazze, portici e vie per molti di

Non <T altro risonar che di abbici.

Crescer piti di una cattedra e lettura

Anco gli piacque a ciaschedun liceo;

Con piu dote che mai, per avventura,

Non ebbe professor benche baggeo:

Dritto del Topo: dritto di natura;

Ed ogni dritto antigiustinianeo :

E fuvvi, col civile e criminale,

Esposto il dritto costituzionale.

E perche nulla sfuggisse alia satira dei suoi come dei nostri

tempi, voile ancora il Leopardi toccare quegli industrianti che

in tutte le rivoluzioni pullulano come i funghi ed i ranocchi; i

quali con case di carta pagate con carta, inghiottono Poro delle

citta, delle province e dei regni, come se fosse roba di Egitto.
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Ondeche, cantando del Ministro del Lavori Pubblici di allora,

narrava che

Per la fidanza ond'& cagione

A1F alma un convenevol reggimento,

D'industria a rifiorir la Nazione

Cominciava con presto accrescimento.

Compagnie di ricchissime persone

Cercar di grandi spese emolumento
;

D'orti, bagni, ginnasii, a ciascun giorno

Vedevi il loco novamente adorno.

Yendite nuove ed utili officine

Similmente ogni di si vedean porre:

Merci del loco e merci pellegrine

In copia grande ai passeggieri esporre:

Stranie comodita far cittadine:

Novi teatri il popolo raccorre :

Qui strade a racconciar la plebe intenta,

La d'un palagio a por le fondamenta:

ogni cosa insomnia come ora vediamo, con si comune consola-

y.ione e progresso civile, non che criminale.

Le quali cose tutte finora esposte, che il Leopardi si dilunga a

canzonare nei suoi Paralipomeni a carico dei liberali, massoni

e carbonari del suo come del nostro tempo; siccome quelle che

paiono piti nate ad eccitare il riso che non 1'ira dei suoi si cari

sodali, forse non sarebbero bastate a consigliarne anche quel loro

si cauto e riserbato silenzio, se non vi si vedessero ancora accop-

piate amarissime derisioni di ci6 sopra che essi poco amano che

si rida; cio& il loro valore. Vi erano infatti, anche ai tempi del

Leopardi, di quelli che ora chiamiamo Reduci, sempre reduci, se

non ricchi come ora di pensioni, ricchissimi per6 come ora se

non di gloria almeno di cicatrici; secondo che accade a tutti co-

loro che di giorno o di notte vanno facendo i paladini di tutte le

cause giuste ed i conquistatori di tutto quell' irredento che pos-

sono redimere. Le gloriose vanterie dei quali, come ora sui no-

stri, cosi dovettero gia terribilmente dare sui nervi sensibili del
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Leopardi, gran cantore anche lui di patriottici coraggi e percio

stesso tanto piu conscio della sostanza loro. E perci6 cantava che

Sanguinosi fuggian per ogni villa

I topi galoppando in sulla sera :

paragonandoli alia

fiamminga gente:

la quale

Yiste 1'arini d'Olanda, immantinente

La via ricomincio che avea fornita.

Ne fermo prima il pi& che finalmente

Q-iunse invocata lafrancese aita.

Quella francese aita che anche dall' italiana gente fu poi invo-

cata e sfruttata.

Tale i topi al destin, di valle in valle,

Per piu di cento miglia offrir le spalle

a Napoli, a Novara (due volte), a Bologna, a Rimini, a Perugia,

a Mentana e dovunque manc6 loro lafrancese aita. Venne poi

anche per la Francia la volta di dover invocare F italiana aita.

Ma Roma era piti vicina. E poi, a Roma non vi erano, come presso

Parigi, i granchii, incrostata gente (dice il Leopardi) birri di

Europa e boia, per la ragione

Di essere senza n6 cervel ne fronte,

Sicuri, invariabili, impietriti

Quanto il corallo ed il cristal di monte ;

Questo li fa colonne e fondamenti

Della stabilita delle altre genti.

E tra per questo, e per non porre a repejitaglio la propria sta-

bilita romana, P italiana gente si content6 di mandare alia fran-

cese Taita garibaldina. La quale naturalmente fu presto reduce,

con molti calici autentici ed una bandiera apocrifa.

Sembra poi parlare del Quarantotto, bench& non parli che
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del 20, 21 e 31, il Leopard! cola dove, cantando del Re Rodi-

pane, narra che

Visto il voler del suoi, per lo migliore

La guerra apparecchift con gran calore.

Guerra tonar per tutte le concioni

Udito avreste tutti gli oratori.

Guerra sonar canzoni e canzoncine

Che il popolo a cantar prendea diletto,

Guerra ripeter tutte le officine

Ciascuna al modo suo, col proprio effetto.

Lampeggiavan per tutto le fucine,

Lancioni, armi del corpo, armi del petto

E sonore minacce in tutti i canti

S'udiano, e d'amor patrio amori e vanti.

Eran le due falangi a fronte a fronte

Gia dispiegate ed al pugnar vicine;

Quando da tutto il pian, da tutto il monte

Diersi a fnggir le genti Soricine,

Fuggiro al par del vento, al par del lampo

fino a tanto che fu

Tornata Poste ai babbi intera e sana,

Se a qualcuno il fuggir non fu mortale.

La quale, a vero dire, ci pare anche troppo mordace ed ol-

trespinta satira piu che non fina ironia, e perci6 sforzata e falsa;

ma perci6 stesso tanto piu fatta per convincere ognuno qual fosse,

per quel suo sodalizio liberale e carbonario, Tanimo ed il cuore

di Giacomo Leopardi si sprezzatore sempre di tutti e di tutto

ci6 che non fosse lui medesimo e, piu, di quello che piu alta-

mente pareva sentire e cantare quasi un altro Tirteo. Lui felice,

se, come della falsa ma compatibile valentia patriottica dei suoi

sodali, cosi ancora della piu falsa e non compatibile loro incre-

dulita ed empieta se la fosse pariraente risa di cuore. E forse,

chi sa? forse se ne rise in cuor suo. Ma nei suoi scritti e spe-

cialmente appunto in questi Paralipomeni, se ne mostro pur
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troppo piu che mai preso e convinto. Ma non lorderemo queste

pagine con verun saggio delle sue stolte e trivial! bestemmie.

Preferiamo invece d'infiorarle con un'altra sua graziosa can-

zonatura delle congiure carbonarie si ben note a lui che vi vi-

veva come in mezzo, nel sodalizio dei Ranieri e dei Poerii. Canta

dunque che visto che coH'armi non si faceva niente,

Allor nacque tra i topi una follia

Degna di riso piu che di pietade:

Una setta che andava e che venia

Congiurando a grand' agio per le strade,

Eagionando con forza e leggiadria,

D'amor patrio, d'onor, di libertade:

Ma, badate bene,

Fermo ciascun se si venisse all'atto

Di fuggir, come dianzi avevan fatto.

Fuggirono infatti sempre e da per tutto allora e poi i carbonari

ed i mazziniani, finche non venne la francese aita; e specialmente

i capi e i gran maestri. I quali anzi neanche osarono mai di

esporsi a verun pericolo. Ai quali alludendo e specialmente ed

anzi pressoche nominatamente al Mazzini, il Leopardi canta :

E certo, quanto a s&, che pur col dito

Lanzi ei non toccheria, n6 colla coda.

Pure a futuri eccidii amaro invito

ricevere o dar con faccia soda

Massime all' eta verde era gradito;

cioe alia giovane Italia, che il non piti verde Mazzini mand6

sempre innanzi, rimanendo egli sempre indietro, al sicuro
;
come

fanno adesso i caporioni dell' Irredentismo. I quali anche

II pelame del muso e le basette

Nutrian folte e prolisse oltre misura:

Sperando, perche il pelo ardir promette,

D'avere, almeno ai topi, a far paura.

Dove bisogna ricordare che il Leopardi non aveva naturalmente
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neanche un pelo di barba sul mento. Glacche altrimenti, forse,

se il Leopard! avesse avute basette da poter portare, quest! bei

versi erano perduti per la letteratura italiana. Ed inoltre,

Pensosi in sui caff&, colle gazzette

Fra man, parlando delle lor congiure,

Mostravansi ogni giorno: e poi le sere,

Cantando arie sospette, ivano a schiere.

Or quest! versi si patriottici e tanti altri simili dei Parali-

pomeni, perche il Cairoli, il Depretis, il Yilla ed i tanti altri

nostri present! superior], che si bene li cantarono gia coi fatti

nella loro eta verde, non li fanno ora, per decreto reale, impa-
rare a mente alia gioventti del Regno ed a tutti i coscritti delle

scuole non meno che delle caserme obbligatorie ? Per fermo i

Paralipomeni ben espurgati della loro parte empia potrebbero

con molto frutto e lecitamente (giacch6 non sono alPIndice) venir

proposti almeno allo studio e recitati con molta soddisfazione del

colto uditorio nelle pubbliche adunanze e negli accademici eser-

cizii degli scolari in presenza del Signor Prefetto ex carbonaro

e del Signor Provveditore ex mazziniano, gia forniti di basette

ed ora anche di pensioni. Ma mettiamo pegno che di ci6 non si

fara niente. E chi volesse faiio vi si troverebbe forse impacciato;

anche per la scarsezza degli esemplari. Glacche i Paralipomeni,
bench& tra i migliori- lavori del Leopardi, non furono per6 ma!

molto alia moda in questa presente nostra letteratura che pre-

tende essere si Leopardiana.

Ed anche si potrebbero far imparare a mente e recitare agli

scolari quelle altre ottave leopardiane dov'egli se la piglia si

amaramente contro Farte, la filosofia e 1'erudizione tedesca. Non

gia che noi giudichiamo del tutto in s& veraci o, molto meno, al

Leopardi dicevoli quelle sue si mordaci ironie contro chi appunto

Taveva tanto onorato e beneficato: secondo che anche dalPEpi-
stolario appare, per esempio, del Bunsen, del De Sinner e di

altri e specialmente del Niehbur. Del quale nondimeno egli non
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pote fare che anche non si burlasse nella seconda ottava del

Canto settimo, dicendo :

Glli anni non so di Greta o di Minosse:

II Niehbur il diria, se vivo fosse :

secondo che del resto il Leopardi sempre us6 fare con tutti i suoi

ammiratori, sodali, ospiti e benefattori : e perfin col Giordan! suo

si caro ed amorevole. II quale anche si Iagn6, com'S noto, del-

Pingratitudine Leopardiana; dicendo in sostanza, non ricordiam

ora ben dove, che del suo GKacomino il cuore non era pari al-

Fingegno >; poiche fra, le altre cose neanche si era degnato di

nominarlo, dove per altro la cosa pareva naturalmente richie-

derlo, fra i buoni scrittori del suo tempo. Tanta fu sempre la

gratitudine del Leopardi!

Ma considerando T utilita che pu6 provenirne ai nostri lettera-

tuzzi e filosofastri di adesso, che lottano anche loro tedesca-

mente per la coltura tedesca e pel Kulturkampf, ignorando che

essa e capitalmente nemica del genio latino e piegando cosi ser-

vilmente il capo a coloro cui non vollero gia piegare il dorso,

quasi che non fosse piu servile la servitu intellettuale che la po-

litica, tutti perci6 ora incrostati di tedesco e di prussiano (tanto

6 vero che T Italia ha da servir sempre al tedesco o vincitrice o

vinta); considerata, diciamo, 1' utilita che pu6 a costoro prove-

nirne, non ci spiacerebbe, come dicevamo, che venissero alia

moda nelle nostre scuole anche quelle ottave leopardiane dove,

per esempio, si parla

Di un tedesco filologo, di quelli

Che mostrano che il legnaggio e Tidiouia

Tedesco e il greco un di furon fratelli;

Anzi un solo in principio: e che fu Roma

Glermanica citta.

Scrie X.I, vol. Ill, fate, 721 b i,5 giugno t880
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Ed, in generate, di tutti i tedeschi diceva il Leopard! :

Che non provan sistemi e congetture

E teorie dell' alemanna gente?

Per lor non tanto nelle cose oseure

L'un di tutto sappiamo e Paltro niente,

Ma nelle chiare ancor dubbii e paure

E caligin si crea continuamente.

Pur manifesto si conosce in tutto

Che di seme tedesco il mondo e frutto.

E non considerano abbastanza gli italiani che

Ne E-oma pur, ma col mental suo lume

Italia inerme e con le sue dottrine,

Vinse poi la barbarie e in bel costume

Un'altra volta ritornft regina ;

E del goffo stranier che oggi presume

Lei dispregiar, come la sorte inchina,

Rise gran tempo : ed infelici esigli

L'altre sedi parer vide ai suoi figli.

Quelle altre sedi, cioe, gia di Parigi ed ora di Berlino, dove i

nostri Leopardiani andavano e vanno ora piti che mai in cerca

di coltura; come colui dei Paralipomeni che

Alia tedesca poesia di& loco,

La qual d'antichita supera alquanto

Le semitiche varie e la sanscrita.

D' arti tedesche ancor fu innamorato

E chiamavale a se con gran mercede :

Perche, giusta 1'autor sopra citato,

Non eran gli obelischi ancora in piede

Ne piramide il capo avea levato,

Quando Tarti in (jermania avean lor sede,

Ove il senso del bello esser piu fino

Yeggiam che fu nel Greco e nel Latino.

Dai quali saggi (giacche non vogliamo essere infiniti) pu6 ogni



BELLA STAMPA ITALIANA 83

lettore congetturare il resto e conchiuderne quanto fosse preso

dell' Italia liberate, massonica e carbonaria e di ogni suapolitica e

letteraria tendenza il Leopardi. Ma, ci6 nonostante, la cant6 altrove

si altamente come tante altre cose da lui si altainente spregiate.

Ne da tali contraddizioni segue punto nulla contro Pesterna bel-

lezza e pe'rfezione dell'arte Leopardiana. La quale rimane sempre

stupendo esempio e di ci6 che possa e di ci6 che non possa la

sola arte si contro la natura e si colla sola natura. Sopra la quale

oh quanto come aquila yola quell'altra non contraffatta che, lungi

dal mentire, sublima ed idealizza la natura: e non gia soltanto

quella naturale e pagana si bene idealizzata dai greci e dai latini,

.ma quelPaltra ancora santa e cristiana cantata, fra gli altri,

dall'Allighieri e dal Tasso e novellamente anche dal Manzoni. I

quali come sono, cosi saranno sempre, ognuno nel suo genere,

classici e maestri perch& veri non solo nella forma esteriore ma

ancora nelPinterna sostanza, n& mentitori mai, n& possibili ad

essere mai da verun indiscreto o venale pubblicatore dimostrati

mentitori a s& medesimi o pensatori e cantori ciclici in piazza di

cio che non pensavano e non cantavano nel loro cuore. Di loro

percio e degli altri signori dell'altissimo canto, mai non si raf-

freddera nella gioventu studiosa <T Italia lo studio, il rispetto e

T amore. Ma non sappiamo se, come ora & sbollito, cosi non sia

per essere tra non molto ghiacciato il moderno entusiasmo leo-

pardiano. N& sarebbe poi gran danno. Griacch^ ci6 che vi ha di

buono ed anche di perfetto nel Leopardi, tutto lo troviamo in

quegli antichi esemplari, che egli svolse e tratt6 con mano

se non notturna, diurna. E quel mediocre, cattivo e pessimo

(anche letterario specialmente nelle sue cose puerili piu francesi

che italiane, regalaterci ora dai moderni pubblicatori) tutto pa-

rimente troviamo, anche meglio, negli esemplari moderni. Al cui

paragone il pessimo del Leopardi letterato pu6 parere classicismo

ed il pessimo del Leopardi incredulo pu6 parere misticismo.

E basti per ora dei costumi, dei pensieri e del carattere mo-

rale di Griacomo Leopardi in quanto essi ci si manifestano si dai

suoi scritti come dal recentissimo racconto di Antonio Eanieri.

Dal quale ben altro potremmo spigolare, come parimente dagli
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scritti Leopardiani, se lo scopo di questo nostro scritto fosse

quello che parvero avere gli scritti di tanti indiscreti e puerili

moderni pubblicatori delle -iniserie Leopardiane: e sopra tutti il

Ranieri che, ultimo hella serie, va ormai primo tra i pubblicatori

di queste miserie. Tanto che a pag. 47 narra a tutti per istampa

ci6 che egli cola ci conta non aver voluto ne anche vedere scritto

dal suo Giacomo: Ti chiedo, gli disse, il permesso di lacerare

ci6 che hai dettato. Egli (Giacomo) stette un poco sopra di se.

Poi finalmente consentl. Ed in ultimo io strappai il foglio in

mille parti. Bene. Ma perch& poi dirci ora per istampa ap-

punto ci6 che vi era di peggio in quel foglio strappato, gia piti

di quarant'anni sono, in mille parti? Questi sono dunque i so-

dalizii e le amicizie liberali e carbonarie? Per fermo noi non

avremmo mai creduto che il Leopardi dovesse finire colPessere si

malmenato dalle mani appunto del suo piu intimo sodale, non

parutogli sopravvissuto si a lungo che per fare quella giustizia

che pede claudo si, ma finalmente arriva. Ma forse potra a ta-

luno parere non tutto credibile quanto ci narra il Ranieri, non

ostante che il Fanfulla dei 6 giugno, tenero quanto altri del

Leopardi, dichiari per parte sua che il Ranieri e autore di un

libro recente, nel quale si fa la narrazione esatta degli anni

passati insieme al (volendo dire col) Leopardi. Nel quale

giudizio sopra la veridicita del Ranieri convengono tutti quei

moltissimi che in Riviste e giornali discorsero finora, per quanto

venne a nostra notizia, dei suoi Setie anni di sodalizio; non

essendoci noi finora abbattuti pure in un solo che ne abbia messa

nel menomo dubbio la scrupolosa esattezza. Delia quale, a vero

dire, considerate tutte le circostanze si estrinseche come intrin-

seche, neanche noi crediamo di dover dubitare. Che se ad ogni

modo potesse, forse, a taluno parere o troppo carica qualche sua

tinta o dubbia qualche sua narrazione, ci pare nondimeno che da

quanto ne resta non soltanto credibile ma certissimo, ne torni

pill che giustificato quel giudizio che non tanto dell' arte quanto

della natura Leopardiana ci vedemmo forzati di dare in queste

pagine, non per odio d'altrui n& per disprezzo, ma unicamente

per ver dire.
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II.

Lezioni elementari di Fisica di Mons. GIUSEPPE RUBBINI Pro-

fessore di Fisica e Matematica nel Seminario di Bologna.
Fascicolo 1, (pay. 160J. Bologna, Tipografia Arcivesc. 1880

(L. 2,50).

II Santo Padre Leone XIII nelF opportunissima e sapientis-

sima Enciclica Aeterni Patris del 4 agosto 1879, inculcando

specialmente ai Vescovi la riforma della Filosofia e 11 ritorno alia

sapienza dell'Angelico dottore S. Tommaso d' Aquino, egregia-

mente noto che un tale ritorno avrebbe recato anche vantaggio

a quelle scienze fisiche, delle qaali gloriasi il secol nostro. Ne

mancava evidente ragione, merc& che per avere il carattere di

scienze debbono uscire dalla cerchia dei fatti ed entrare talvolta

in quella dei principii, onde i fatti stessi sono regolati: e dai

fatti, considerati. come effetti, debbono salire alle vere loro cause

con logica dimostrazione, non supponendole a caso con ipotesi

o teorie che sono piu presto parto d'immaginazione fervida, che

frutto di saggia considerazione e logiche illazioni della sperienza.

A questo mirabilmente giova il fondo della sincera filosofia, quale

la ci Iasci6 TAquinate, e ch'e la somma di principii evident! e

d' illazioni, a punta di logica dedotte da essi ed applicate alle

varie materie dello scibile umano.

Coloro che nelle scienze fisiche non sono novizii, o imberbi di-

scepoli, ben sanno che a nostri giorni c'6 una variazione perenne

di ipotesi fondamentali, e che nell'assegnamento delle cause si

va, assai spesso, a tentoni. I mezzi acconci alle osservazioni si sono

infinitamente perfezionati, moltiplicati, universaleggiati, quindi

nel campo sperimentale il nostro secolo ha vinto i passati ;
ma

quelPaltalenare nelle teorie e neH'assegnamento delle cause dei

fenomeni, e nella dottrina che riguarda la natura e i principii at-

tivi, che ascondonsi nelle cose tutte corporee, ci sollecita a pro-

muovere il profondo ed acuto filosofare con la mente, rispetto a

ci6 che esperimentiamo co' sensi, affinche le due bilancie ra-

gione ed esperienza con le quali deve essere retta la scienza

naturale, a dovere si accordino.
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Se non che da un gran pezzo, non tutti ma una gran parte

degli scrittori di cose natural!, avevano dato un addio alia cul-

tura della filosofia, n& potevasi vederne un raggio nei loro scritti.

Se altri avesse osato a qualche ipotesi ardita ed infondata, op-

porre un principio filosofico certo o per evidenza o per dimostra-

zione, avea di tratto chiusa la bocca con un detto, oggimai reso

comunissimo : coteste sono sofisticherie metafisiche.

Dopo TEnciclica Aeterni Patris si esperimentava ogni di piu

la necessita di una conciliazione tra le naturali discipline e la

filosofia dell'Angelico, perche altrimenti avveniva che nella stessa

scuolail professore di fisica malmenasse rinsegnamento di quello

di filosofia, o il professore di filosofia bistrattasse le afferinazioni

ipotetiche di quello di fisica. Per lo che era desideratissimo un

Corso elementare di fisica, nel quale tutto si rispettasse quel

gran tesoro di ritrovati moderni che formano la gloria della no-

stra eta, e che assai conferiscono alia materiale cultura della

societa urnana, ed insieme si stabilissero que' principii filosofici

i quali servono come di argine, affinche la fisica inconsultamente

non discorra e vada a devastare la morale e la fede, come in

moltissimi luoghi test& fece e ancor fa.

Ma la difficolta era posta specialmente in ci6, che era malage-

volissimo ritrovare uno che fosse stato da lungo tempo e ancor

fosse professore di Fisica, ed insieme conoscesse e rispettasse la

filosofia di san Tommaso e fosse intimamente convinto della sua

verita. In MODS. Eubbini veggonsi compiuti quest! due pregi; ed

egli nella Scienza Italiana (periodico di quella Accademia filo-

sofico -Medica di san Tommaso, la quale fu istituita per la riforma

della scienza e vi tende da parecchi anni con indefessa energia)

comincio quel Corso di Fisica, di cui parliamo in questa rivista.

Con saggio consiglio soddisfece al desiderio di moltissimi pro-

fessori, incominciando a raccogliere e pubblicare in volumetti,

cui &ic& fascicoli, le lezioni gia dettate: e sotto gli occhi abbiamo

il prime di 160 pagine, le quali contengono otto lezioni.

Nella prima lezione si stabiliscono le preleminari o fondamen-

tali nozioni della Fisica. Perci6 si tratta della essenza e natura

de'corpi, e in ciascun d'essi si distinguono due principii, Tuno
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delTattuita, 1'altro della estensione; 1'ano attivo, 1'altro pas-

sivo; doe la materia prima e la forma sostanziale, che dices! ap-

punto tale perch6 determina la sostanza nell'essere suo specifico

sostanziale. Trattasi delle qualita, della continuita che ha luogo

in ciascun corpo individuo (la quale non esclude la porosita non

discontinuante le sostanze del corpo) il quale certamente non sa-

rebbe pid uno ed individuo se fosse un aggregate di corpicciuoli

tra loro, per ogni lato, divisi e separati da una distanza qua-

lunque, ancorch^ piccolissima. Si parla della variabilita dei vo-

lumi reali, cosa in Fisica di altissimo momento, e che da la

chiave per ispiegare razionalmente infiniti fenomeni natural! : la

quale variabilita dei voluini reali non dipende gia dall'avvicinarsi

scostarsi piu o meno dei corpicciuoli insieme aggregati (questa

e variabilita dei volumi apparenti che precede da improprie di-

latazioni e condensazioni), ma dipende dalla vera, reale quanti-

tativa dilatazione e condensazione della sostanza corporea. Altri

ancora si espongono general! principii, mostrando come quest!

non si trovano in opposizione, ma in perfetta armonia coi fatti.

Le Lezioni II, e III trattano delle proprieta general! dei

corpi. A partirle scientificamente ecco da quale principio fisico-

razionale si procede. Certamente le proprieta comuni ai corpi

dipendono tutte dalle forme sostanziali dei corpi stessi; ina con-

frontando tra loro, per rispetto alia dipendenza che hanno dalle

forme sostanziali, le due classi di proprieta soprannotate, 6 da

avvertire una differenza. Quelle proprieta, che si trovano in tutti

1 corpi egualmente, dipendono da tali forme in quanto che il

primo intimo effetto di ogni forma sostanziale, che si congiunge
alia materia si e quello di costituire la materia stessa nelPessere

di sostanza corporea, e costituendola cosi, tale forma & principio

universale di tutte le proprieta che competono egualmente a

tutti i corpi; ma simili proprieta non dipendono dalle forme

sostanziali in quanto queste determinano le diversita specifiche

nella materia che viene attuata, e quindi simili proprieta riescono

proprieta della materia attuata, in qualunque modo essa venga
attuata. Le altre proprieta invece che si trovano si in tutti i

corpi, ma non in tutti allo stesso grado, dipendono dalle forme
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sostanziali, anche in quanto tali forme determinano le diversita

specifiche ecc... > Ottima scientifica partizione e tutta acconcia

alia diversita dei fenomeni ch'e manifesta secondo la diversita

delle nature dei corpi. II ch. Autore passa in rivista tutte coteste

proprieta e parla delle macchine e degli istrutnenti che servono

a scuoprirle ed a misurarle.

Dati i preliminari della Fisica e stabilite le proprieta generali

de' corpi, il Rubbini nelle cinque lezioni che seguono da un Trat-

tato di Meccanica ne soverchiaraente esteso, n& troppo conciso,

uia acconcio a'giovani cui si vuol dare un corso elementare. Questo

trattato si fonda sul concetto di vere forze; il che egregiamente

si avvefte fin dal principio, quando parla dell' attrazione e della

gravita, e perci6 si oppone al sistema atoinico-meccanico che dt

tutti i fenomeni cosmici altra causa non ammette che urti e riurti

di atomi estesi e capaci solo di resistere.

Fornito il Trattatello di Meccanica, in questo fascicolo si ha

una parte della Lezione IX postavi a compimento del foglio di

stampa: la quale lezione discorre dell' equilibrio e della pressione

dei fluidi. E qui specialmente notare come benissimo si spie-

ghi il principio di Pascal dell' eguaglianza di pressione, appog-

giaudosi alia variability dei volumi reali, invece di ricorrere,

come suole farsi, alia ipotesi di corpi formati dalla aggrega-

zione di atomi distanti 1'uno dall'altro. Questa dottrina della

variabilita dei volumi reali di tale e tanto uso si mostra in fisica,

che sembra davvero voglia essere a guisa della leva di Archiinede,

come la chiam6 chi la ritornft alia memoria dei filosofi e degli

scien/Jati nel secoio presente.

Nello scorrere queste Lezioni abbiamo osservato che il ch. pro-

fessore ha fatto uso del calcolo e di formole matematiche ogni

qual volta la necessita lo richiedeva o 1'utilita il consigliava per

recare esatto conoscimento delle cose. Ma, memore sempre che il

suo era Corso elementare, ed 6 stato parco in quell' uso, ed ha

messi a pi& di pagina, piuttosto che in corso della medesima,

que'calcoli che adalcuni almeno dei discepoli potevano riuscire di

difficile comprendimento.

Quando, anni sono, eletti ingegni si adoperavano per torre al
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dispregio od alia dimenticanza la scolastica in quella parte che

riguarda i principii filosofici della Fisica razionale, si elev5 un

mormorio da molte parti, protestandosi che ci6 non si poteva fare

senza iattura della Fisica e senza arrestare il progresso lumino-

sissimo del nostro secolo in opera di natural! discipline. A priori

cotesto timore dovea giudicarsi e fa giudicato infondato, mercec-

che se que' principii erano veri, e veri dicevali la dimostrazione

filosofica, non si sarebbono giammai potuti ritrovare in contrad-

dizione co' fatti, altramente non si sarebbe potuta avere 1'umana

ragione in conto di maestra della verita. Ma la prova a priori

non bastava: ed a tutta ragione gli scienziati non si potevano con-

tentare della medesima. Era mestieri averla anco a posteriori, ed

incarnare que' principii scolastici della Fisica razionale nelle na-

turali discipline ed esporli nei Corsi delle medesime. La Scienza

Italiana ha fatto assai in questo proposito, ma in Europa non

v' era chi mettesse mano ad un Corso di tale natura. II Kubbini,

il fece e, dal saggio avuto nelle Lezioni di questo primo volunietto

o fascicolo, ogni discrete lettore esercitato in queste materie deve

essere convinto che la contraddizione non e punto tra i veri prin-

cipii razionali e i fatti, ma tra i fatti e le ipotesi inventate a

talento.

Un'altra illusione & tolta in molti alia lettura di queste Lezioni.

Questa 6 il credere che i seguitatori moderni della filosofia sco-

lastica vagheggino certe dottrine strane che gli antichi fisici nel

campo della esperienza davano siccome certe. Bastera leggere, a

esempio quello che dice il Rubbini nella Lezione T intorno agli

effetti della forza centrifuga e delle applicazioni del pendolo, per

convincersi che i moderni cultori della scolastica non meritano,

da quel lato, appunto veruno. V e una distanza infinita tra il se-

guire i principii filosofici di Fisica razionale degli antichi, i quali

principii, perche veri, sono immutabili ;
e tra 1'accettare le affer-

mazioni de'vetusti naturali che ci lasciarono nel campo della di-

sciplina esperimentale, le quali affermazioni erano spesso soste-

nute da'pregiudizii e non confortate da prove.

Lo scopo di questa rivista era di dare un cenno generale del

dotto lavoro del Rubbjni, pero non siamo entrati nell'analisi par-
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ticolareggiata di ogni cosa. II Corso del Bubbini, perch& Corso di

Fisica elementare scofastica e prime in questo secolo, ha un pre-

gio particolare, e d'una grande portata. Altrettanto si dovrebbe

fare nella Chimica e crediamo che si possa ben fare. Come nella

Scienza Italiana da parecchi anni i valorosi socii deirAccademia

filosofico-medica di san Tommaso aveano con molte dissertazioni

e trattazioni spianata la via alia composizione di un Corso di Fi-

sica scolastica elementare, cosi oggimai ci sembra che V abbiano

pure agevolata per comporre un Corso di Chimica. La nozione del-

Tatomo; la spiegazione esatta della esistenza potenziale, virtuale,

formale di una cosa in un'altra e quindi degli elementi nel chi-

mico composto; la verita della mutazione sostanziale che avviene

nella combinazione chimica; il Conciliarsi che fanno tutti i prin-

cipii della Fisica razionale coi fatti esperimentali, col progresso

scientifico ed anzi con le formole chimiche e col chimico lin-

guaggio, tutto ci6 & gia trat'tato da egregie penne nella Scienza

Italiana, ed anco da noi in questo nostro Periodico, cotalch&

crediamo potersi, con tutta fidanza di buon riuscimento, da qual-

che professore di chimica metier mano alia composizione di un

Corso. Anzi, tutto considerate, troviamo minori difficolta per com-

porre un corso di Chimica in armonia coi principii della Fisica

razionale scolastica, che un corso di Fisica. Dell'uno e del-

Taltro poi v'e grandissima necessita, perch& la riforma della

scienza non sara assicurata, finch^ tra i professori di coteste

scienze naturali e i professori di filosofia vi 'sara lotta di principii.

Intanto raccomandiamo assai il Corso del Eubbini. Opportunis-

simamente e uscito il primo volume alcuni mesi prima della fine

dell'anno scolastico, perche cosi i professori di Fisica possono pre-

sentemente leggerlo e prepararsi per adottarlo nelle scuole dopo

le vacanze di autunno. Perche poi nel medesimo Corso vi sono

tutte quelle materie sopra cui si versano gli esami di licenza, se-

condo le leggi governative, tornera vantaggioso il prenderlo a

testo anche in que'seminarii e collegi, nei quali sono giovani che

alia fine dello studio dovranno dare gli esami di licenza.
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A CHI BEN CEEDE DIO PEOVVEDE Racconto pubblicato

nel Periodico la Civiltd Cattolica. Seconda Edizione. Un vol. in 8,

pice, di pagg. 296. Prato, tip. Giachetti, Figlio e G. 1880.

Grediamo assai proficua la lettura sere ricco di scelti detli e modi prover-

di questo Racconto alia gioventu, per

gl'insegnamenti, lutti moral! e pratici,

che conliene, acconcissimi ai tempi

che corrono. Esso merila di far parte

della libreria* della famiglia e d'essere

divulgato; potendo ogni genere di per-

sone trarne ulile con dilelto. Uno dei

pregi suoi, quanto alia lingua, e d'es-

biali, tutti vivi e colli dalla bocca del

popolo toscano, che racchiudono tesori

di sapienza e di esperienza. II Racconto

si vende al prezzo di Lire 1.50 all'Uf-

fizio centrale della Gwilta Cattolica,

Firenze presso Manuelli Via del Pro-

consolo 17, e presso tutti i principal!

librai e gerenti del Periodico in Italia.

ALBERTI LUIGI Grido di guerra. Gonferenza tenuta al Gircolo filo-

logico di Firenze la sera del 29 marzo 1880. Un volumetto in 8, di

pagg. 67, edizione elzeviriana. Prezzo L. 1. Firenze, tipogr. dell'Arte

della Stampa, 1880.

II ch. Autore ci pare soverchia-

mente modesto quando si scusa, come

di un ardimento, del misurarsi che fa

col cantore delle Odi barbare e dice:

a vedere un cosl meschino campione

contro un gigante poderoso come e

Giosue Garducci, in verita che ci e da

ridere di compassione.

Ne il Carducci e gigo,nte poderoso,

ne il ch. signor Albert! e meschino

campione. Che il Garducci non sia ne

poderoso ne gigante fu da noi provato

a bastanza, e solo aggiungeremo qui
che la fama di lui ci sembra in giusta

proporzione colla indecifrabile oscurita

del suo poetare, colalche, a riostro av-

viso, 1'hanno in islima di grandissimo

poeta appunto quelli che lo capiscona

meno. Fra quest! non e certo da met-

ter 1'Alberti, il qualo se mostra di cre-

dere a quella fama, lo fa senza dubbio

per modestia: come per modeslia si

'dice meschino campione.
Ma egli non e tale : e se in pruova

di ci6 non vi fossero le altre sue opere

ne fornirebbe una, assai splendida, il

presente grazioso Volurnetto, composto
mela di prosa e meta di versi, e questi

e quella gia applauditissimi dalla eletta

della societa fiorentina. La prosa corre

spontanea, elegante, vivacissima, e chic-

chessia gli deve dir bravo! e sfidiamo a

non dirlo, quando al Cavallotti, il quale

asseri che il prof. Rizzi e Gigi Albert!

sono i due soli cherici rimasti delb Chiesa

anlica, egli risponde d'avere una gran
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paura che di quesli cherici ce ne siano

ancora di molti in Italia e fuori, anzi

forse nella stessa sala del circolo filolo-

gico; anzi senza dubbio, dice egli, che-

rici sono lutte le signore qui presenti,

ad onta delle loro splendide capigliature,

che a nessumi polra mai consenlire un

linguaggio come e quello usato da certi

poeti in certi libri, che pure vorrebbero

farsi strada nel loro cuore a corrom-

perne la onesta e la purezza .

I versi quando sciolti, quando ar-

monizzali secondo il cosi detto metro

libero, non sono pero tlosci mai, e val-

gono per se soli a ribattere le critiche

calunniose, onde i poeti nuovi del ve-

rismo vorrebbero trascinare nel fango

la nobile tradizione antica dell'ilaliana

poesia. Non e poi credibile quanto essi

si vantaggino dal confronto con cerli

versi o strani, o empii, o inintelligibili

di poeti veristi, che 1'Alberti ha con fine

accorgimento introdolti qua e cola tra

i suoi.

Tanti essendo i merili veri e reali

di questi lavorielti del ch. signer Al-

berti, proprio non era necessario al

lustro di essi che PAutore invocasse i

soliti luoghi communi della patria re-

denta e reslituita finalmente a liberta, e

di simili frasi
;
frasi e non cose, perche

non vere, non reali, e per giunta assai

dozzinali, che noi deploriamo allamente

commiste fra lanl'oro puro di belle idee

e di splendidissime forme.

BALAN PIETRO Sulla autenticita del diploma di Enrico II a Papa
Benedetto VIII. Dissertazione letta nell'Accademia Pontificia dell'Im-

macolata Goncezione nel di 10 marzo 1880 dal prof. D. Pietro Balan

sotto arcliivista della S. Sede ecc. Roma, dalla tipogr. della Pace,

piazza della Pace, n. 35, 1880. In 8, di pagg. 34.

II diploma che forma il soggetto di da non temere piu contraddizioni. Ma

questa disserlazione del chiarissimo

professore D. Pietro Balan, e quello col

quale il re Enrico II confermava al Papa

Benedetto VIII gli atti anteriori, con

cui Pipino, Carlo Magno, Pipino ed

Ottone aveano riconosciulo le ragioni e

i dirilti della S. Sede sopra le terre

dello Stato della Ghiesa. I nemici ed

anco i poco amici della sovranita pon-

lificia, quali per inlcressi parlicolari e

quali per fini polilici, si sono adoperali

del loro meglio per dimoslrarlo apo-

crifo: n ne 1'autenticila dell' alto, nota

1'Aulore, e ancora posta in sodo cosi

BARBIERI GIUSEPPE Un viaggio per il centenario di S. Benedetto,

celebratosi nell'aprile 1880. Memorie di Giuseppe Barbieri, sacerdote

della diocesi di Cremona, e collaborator dell' Osservatore Cattolico

di Milano. Milano, libreria Ambrosiana editrice, via S. Raffaele nu-

meri 12-14, 1880. In 16, di pagg. 234. Prezzo L. 1.

Chi ha letlo quesle Memorie nel- lano, godera di vederle qui raccolte

1'egregio Osservatore Cattolico di Mi- in un volume, a rinfrescargli le soavi

la luce, che egli condensa sopra tal qui-

slione, facendo un breve ma accurate

esame del documento e de' falli che vi

hanno relazione, riesce a dissipar pie-

namente gli argomenli addotti in con-

Irario, ed a rivendicargli per sempre la

stia slorica verita. II che se non polra

valere pe'nemici della Chiesa, pe'quali,

dice il noslro Autore, una verita a loro

incomoda non e mai dimostrata a ba-

stanza
;
varra almeno per coloro che

nelle quistioni storiche non mirano a

secondi fini, ma unicamente al vero.
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impressioni che ebbe a provare scor-

rendo insieme coll'Autore i luoghi san-

tificati da S. Benedetto, ed imparandone

la storia. Chi poi non le conoscesse,

potra esser sicuro, che il presente li-

bretto gli procaccera una ricreazione

non meno erudilache pia, e quindi per

due rispetti graditissima. a lo, so dice

51 ch. Autore, di parlare di molte cose,

di cui nessuna guida fa cenno; cose

quindi che sono ignorate dalla maggior

parte degl' ilaliani e specialraente dai

settentrionali presso i quali, ollre alia

lontananza, quasi ogni memoria bene-

deilina venne distrulta dalla rivoluzione.

Per un inliero mese sono vissuto in

mezzo alle piu vive memorie del santo

fondatore del monachismo d'Occidente;

e debbo a questo viaggio, se di S. Be-

nedetto polei farmi quel concetto ade-

quato che invano avea, prima della par-

tenza, cercato di farmi sui molti libri

che parlano di lui. Sara questa cre-

diamo, una valida raccomandazione per

questo libro, resa piu efflcace dalla fre-

sca rimembranza delle feste centenarie,

che vi son descritte, celebrate gia in

onore del Santo Patriarca.

B1GLIANI GIUSEPPE La B. Vergine delle grazie. Brevi notizie sto-

riche intorno alia taumaturga immagine della B. Vergine Annunciata,

che si venera in Monza nella chiesa del civico ospedale, raccolte per

cura del Can. Giuseppe Bigliani. Monsa, tip. e libr. de'Paolini di

L. Annonio e G. 1880. In 8, di pagg. 36. Prezzo cent. 50.

BLOSIO LODOVIGO Manuale vitae spiritualis, continens Ludovici

Blosii opera spiritualia selecta, ad usum praesertim studiosae iuven-

tutis, cura et studio Garoli Newsham S. Th. D. etc. cum praefatione

Emi et Rim Card. Wiseman. Torino, cav. Pietro Marietti tip. pom.
e arciv. 1880, un bel vol. di 578 pag. in 16.

Questa edizione di opuscoli del rimanere maravigliato della copia, della

ven. Blosio merita bene un ricordo spe-

ciale. Ella e condolta sull' esemplare,

stampato in Inghillerra, che il Sommo

Pontefice Pio IX di santa memoria le-

neva sul suo tavolino, e che egli rac-

comandava a Mgr Ricci come eccellente

libro pei sacerdoti, esortandolo a farlo

ristampare in Italia. Gosl si aggiugneva

alle lodi, gia tributate ai libri del Blosio

da S. Francesco di Sales e da altri giu-

dici competent, anche quella di un Pon-

tefice, il cui norne vale per mille.

E cerlo chi percorre il Canon vitae

spiritualis, lo Speculum spirituals,

V Institutio spiritualis, il Monile spi-

rituale, 1'Appendix ecc., non pu6 non

giustezza, della soavila che risplendono

negl'insegnamenti del Blosio. E praticis-

simo : pei sacerdoli e pei giovani che si

allevano nei seminari e un vero tesoro,

perche vi apprenderanno come dirigere

se medesimi nelle vie del Signore e

come altresi reggere gli altri: ed in

quella che il ven. Autore non trasanda

le cose comuni, ascende eziandio al-

1'apice piu sublime della virtu cristiana.

II volumetto porta in fronle una dot-

lissima prefazione del celebre card. Wi-

seman, che mette in bella mostra il

disegno e lo spirito dell'Autore e ne

raccomanda ai seminarii la costanle let-

tura.

BLOT (Missionario Apostolico) II Guore Eucaristico, ovvero il Guore

di Gesii nel SS. Sacramento. Yedi FIORANI P. Carlo Sac. della

Gompagnia di Gesii.



94 BIBLIOGRAFIA

BONAVENTURA (S.)
- - Vita S. Francisci a divo Bonaventura com-

posita. Vita di S. Francesco di Assisi, volgarizzata da Fr. Domenico

Cavalca, edita e corretta per cura del canonico Leopoldo Amoni.

3a edizione. Roma, tip. del fratelli Monaldi, via delle Tre Pile, 5, 1880.

In 8, di pagg. 288.

Annunziamrno gia la prima edizione ne puo derivare dalla lettura, ma anche

di quesla Vila di S. Francesco, facendo pel dettato, essendo scrilta in quell' au-

i debiti elogi delle cure spesevi inlorno rea lingua del Trecento e dalla penna
dal chiaro canonico Amoni. Torniamo di uno de'piu valenti scrittori di quel
ora a raccomandarla caldamente, non secolo, che fu il Gavalca.

pure pel copioso frufto spiriluale che

BONCOMPAGNI BALDASSARRE Bullettino di bibliografla e di storia

delle scienze matematiche e fisiche, pubblicato da B. Boncompagni,
Socio ordinario dell'Accademia Pontif. de'Nuovi Lincei ecc. Tomo XII.

Ottobre 1879. Roma, tip. delle scienze matematiehe e fisiche, via

Lata, n. 3, 1879. In 4, di pagg. 92.

GAVALGA FR. DOMENICO Vedi BONAVENTURA (S.)

GENTURIONE ALBERTO MARIA Vita del Padre Federico Maria

Tornielli d. G. d. G., descritta dal P. Alberto Maria Genturione della

medesima Gompagnia. Torino, tipogr. Giulio Speirani e figli, 1880.

In 16, di pagg. 364. Prezzo L. 3.

Ecco un allro esempio a provare, ordinarii. Ma ci6 che noi appena accen-

che la mano del Signore non si e punto niamo, trovera il lettore svolto con suf-

abbreviata in questi nostri tempi, nel ficienle ampiezza nella vita che ne de-

provvedere come in passalo, la sua scrive nell'annunziato volume il chiaro

Ghiesa, di uornini insigni per santila, e P. Alberto M. Cenlurioni: il quale alia

per zelo apostolico. II P. Federico Tor- somma diligenza da lui usata per rac-

nielli della Compagnia di Gesu, che corre colla maggior possibile esattezza

abbiamo avuto la forluna di conoscere le notizie che riguardano il servo di

e tratlare familiarmente, fu appunlo di Dio, ha saputo accoppiare, nell'esporle,

quesli. Sludioso della religiosa perfe- uguale accuratezza si di lingua e si di

zione e dell'acquislo d'ogni virtu, di cui slile. Noi ci auguriamo che il frulto di

fu a lulli splendido esempio; rigido queslo libro, specialrnenle ne'religiosi

sino airauslerita con se stesso; amabi- e ne'sacerdoti, vorra corrispondere alia

lissimo cogli altri; zelantissimo della speranza concepita dal pio autore : che

salute delle anime, che procurava in- cioe il tipo da lui dimoslraio nella vita

defessamenle co'minisleri della divina del P. Federico, essendo quello di una

parola e dell'udire le confession'!, spe- santita tutto affabile, manierosa, e, di-

cialmenfe nelle sacre mission! ; spesso remo anche, piu accoslevole alia umana

graziato da Dio del dono della pene- infermita, dovesse alleltar molti a vo-

trazione de'cuori, e di allri favori slra- lerla imitare.

GERCIA RAFFAELE De Sanctissimae Trinitatis mysterio, tractatus

dogmatico-scholasticus, auctoreR. P. Raphaele Cercte Soc.Iesu, turn in

neapolitanoConlegio turn in Romano theologiae dogmaticae professore.



BIBLIOGRAFIA. 95

Neapoli, ex-typographaeo loannis Di Maio, anno MDCGGLXXX. In 8,

di pagg. 274. Prezzo L. 4.

rezza e brevita, di lanto ci sembrano

piu nolevoli in questo, in quanto vi e

trattalo ilmistero piu sublime edastruso

della fede cristiana, e vi e trattato solto

il doppio rispello, il doramatico e lo sco-

laslico, si colle pruove diretle e si colla

soluzione delle piu intricate difficolla.

Esso pu6 tornare utilissimo non meno

ai professori che ai giovani .studenti.

Godiarno che il chiarissimo P. Raf-

faele Cercia, dopo lungo intervallo, abbia

ripresa la pubblicazione de'suoi lodatis-

sirni trallali di teologia. Queslo che ora

annunziamo concerne il mistero augu-

slissimo della SS. Trinita. I pregi che

abbiam notati negli altri voluini leolo-

gici dell'illustre aulore, che sono spe-

cialmente la pienezza e la solidita della

dottrina, esposta con ammirabile chia-

GROGE FRANGESGO Le Glorie del Papato; per D. Francesco Croce,

sacerdote Vicentino, missionario Apostolico, dottore in S. Teologia e

Gameriere d'onore di S. S. Leone XIII, nominate Parroco di Fon-

tanina. In Prato, per Ranieri Guasti, editore-libraio, 1880. Due vo-

lumi in 16, di pagg. 406, 376. Prezzo dei due volumi L. 5.

E un' opera scritta principalmente S.Pietroa Pio IX, confutando a mano a

pel popolo : a fine cioe di fargli in-

tendere la verita intorno ai Papi ed al

Papato, quotidianamente calunniati da

pessimi giornali e da altri imbratti di

carta, che si pubblicano a bella posla

per falsargli su tal soggetto i giudizii

e strapparlo per questa via dal seno

della Chiesa. II raodo che tiene il chiaro

e zelante Autore non e quello di una

dirella apologia; la qjale in questu caso,

dovendo rispondere ad infinite accuse

e calunnie, oltre a riuscire soverchia-

mente prolissa, neppure sarebbe state

adatta alle piu volgari intelligenze. Egli

invece ha lessuto una
slor|a, quanto

veridica ed esalta, altreltanto semplice

e popolare de'Papi e delle lor geste, da

mano dove occorra, le falsita e le men-

zogne divulgatea caricoloro. Da ci6solo

ne risulta un quadro, che egli a buon di-

ritto ha potuto inlitolare le Clone dei

Papato, in quanto la sola e nuda nar-

razione di ci6 che i Papi hanno fatto,

e un perpetuo inno di gloria al Papato.

Noi vorremmo che le fatiche, ne scarse

ne brevi, che ha dovuto durare T illu-

stre sacerdote nel compilare quesl'opera

e darle quella forma, che ha, si leggia-

dra ed attraente, fossero coronate di

felice successo, incontrando larghissimo

spaccio nel popolo. E ben lo speriamo,

se quei che lo possono, o sia colla

stampa o sia colla voce, vorranno usare

dell'una e dell'allra per farla conoscere.

DA BERGAMO P. FELICE Filotea Mariana, ossia il cuore cattolico

e rimmacolata Goncezione; del P. Felice da Bergamo predicatore

Cappuccino. Milano, tip. e libr. Arciv. Boniardi-Pogliani, via Unione

n. 20. 1880. In 16, di pagg. 810.

Chi ama una guida pralica per punlo 1'ha composto. Egli 1'ha diviso

esercitare una soda, continua e ben nu-

trita divozione verso la gran Madre di

Dio Maria Santissiraa, la trovera nel pre-

sente rnanuale del chiaro Padre Felice

in tre parti: la prima conliene il Giorno

Mariano; e vi e Iracciato un metodo

di vita con esercizii quotidiani proprii

del crisliano, ma fatli in unione e con

da Bergamo, il quale a quest' uopo ap- divoti riguardi a Maria, ed altri atti
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special! di pieta verso di Lei, alcuni

quotidiani anch' essi, ed alcuni distri-

buili per ciascun giorno della setlimana .

La parte seconda e il Mese Mariano,

proposto con apposite medilazioni, os-

sequii, giaculatorie e soggetti di lettura

spirituale, con opportuni esempii, per

ogni di. Finalmente la parte terza e

intitolata I'Anno Mariano, e propone
brevi e divote pratiche, per tutti i giorni

dell'anno, a proprii luoghi le novene,

DA DRAPIA P. GIUSEPPE MARIA La religione mondiale, ovvero

la religione cristiano-cattolica, risultante nel confronto con tutte le

altre religioni del mondo, la unicamente vera e divina. Opera del

P. F. Giuseppe Maria da Drapia Lett. Gen. em. de'Min. Riformati della

Provincia de'SS. Martiri. Napoli, tip. dell'Iiide, Magnocavallo, 20,

1878-1880. Due volumi in 8; il primo di pagg. 360, il secondo di pa-

gine 234, con appendice di pagg. 146. Prezzo complessivo L. 10.

La necessila che ora hanno i ere- ristorato da Dio al fine soprannaturale,

ed in ogni solennita della Vergine nna

adatta meditazione con altre pie eser-

citazioni. II libro e scritto con dotlrine

attinte da'Sanli; conforme a questa son

modellate le pratiche; ed altresi le pre-

ghiere o sono de'Santi, o composto a

norma delle loro dottrine. Del rima-

nente e cosi copiosa la materia, che

ognuno pu6 scegliere a seconda del

suo spirito e della propria divozione.

denti di conoscere la dottrina cattolica

e i doveri che essa inculca, non pur

quanto basti per credere ed operare cri-

stianamente, ma anche per dar ragione

della fede e professione propria e di-

fenderla contro le calunnie e gl' insulti

degli empii o le dicerie degl'ignoranli;

cotesta necessila, diciamo, ha consiglialo

al ch. P. Giuseppe M. da Drapia di met-

ter mano alia presente opera, che debba

appunto sopperire a tal bisogno per

ogni classe di persone. Lo stesso ti-

tolo che le ha dato, ne fa concepire a

prima vista il disegno. Egli vuol dirno-

strare che la religione cattolica e la

unicamente vera e divina; e lo fa per

via positiva, cioe eolla esposizione sto-

rica insieme e dotlrinale della religione

caltolica, che e il soggetto del primo

volume; e per via negativa, vale a dire

col ragguagliocon tutte le altre religioni

del mondo, che al suo confronto si ap-

palesano evidentemente false; che e il

soggetto del secondo volume. II ch. Au-

tore compie assai bene 1* uno e 1' altro

assunto. La trattazione della prima parte

muove dalla prima creazione dell' uomo,

da cui erasi deviate per lo peccato,

colla promessa del Redentore; e viene

proseguendola a mano a mano pe'secoli

della legge delta di nalura e della

legge scritta, e la compie colla Sloria

della vita e della passione di Gesu Gri-

sto e della fondazione della Chiesa. La

abbiamo delta esposizione storica in-

sieme e dottrinale, perche i due ele-

menli sono cosi insieme unificati dal

ch. Autore, che mentre egli tratteggia

un quadro succinto de'fatti deH'Anlico

e del Nuovo testamento, dalle dichia-

razioni e spiegazioni che ne da, o ri-

cavate dalle stesse scritture o dalle in-

terpretazioni de'Padri, fa risullare si

spiccatamente da prima la figura e di-

poi 1' idea della vera Chiesa, unica in

se, ma esistente in due stati diversi,

che que' Iratti storici ne formano in

certo modo i lineament!. Un simil )a-

voro, in senso contrario, egli fa per ri-

spetto alle altre religioni e sette, opposie

alia religione cattolica, incominciando

dagrinizii della idolatria che rirnontmo

ai primi secoli dopo il diluvio, e ter-

minando colle varie chiese o confes-
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sioni cristiane, separalesi dalla Chiesa

e Confessione catlolica. E a dir vero,

queslo compendio storico, confortato

tratlo tratto di opportune osservazioni

e chiarimenti e sufficientissimo a porre

in piena evidenza non solo 1'assurdita

mostmosa di tutte le religioni diverse

dalla crisliana, ma anche la falsita di

lutte le sette cristiane separates! dalla

Chiesa cattolica.

Nondimeno, perche quest' ultimo

punto e ora il piu importante, niuno

essendo nel mondo civile che possa

aver fede nel politeismo, o nel culto

maomettano o nel giudaico; con savio

accorgirnento il ch. Autore ci torna di

proposito con un'Appendice. In essa

espone e dicnoslra le proprieta essen-

ziali, le note caratteristiche, e le doti

divine della vera Ghiesa di Gesu Cristo;

provando allo stesso tempo che tutte

coteste qualita, di cui il divino Fonda-

tore ha voluto che fosse in ogni tempo
ornata la sua Chiesa, si trovano mani-

festissimamente adunate nella cattolica,

ed i contrarii di esse si ravvisano a

colpo d'occhio nelle altre sette cri-

sliane. E cosi 1'Autore perviene trion-

falmente alia conseguenza adeguala di

tutta 1'Opera, che e I'assunto messo ia

mostra nel titolo di essa.

Quanto ai pregi della esecuzione,

oltre a quelli che possono rilevarsi dal

breve cenno sinqui dalone, iiggiunge-

remo che il ch. Autore 6 non poco da

lodare per una non comune abilita di

comprendere in uno spazio, relativa-

mente ristretto, una si vasia materia,

congiungendo alia brevita la chiarezza

della esposizione e la efficacia del discor-

so,si nel provare le verita che prende a

dimostrare, e si nel risolvere le diffi-

colta in contrario. Anche la lingua e

lo stile nel corso dell'Opera sono gene-

ralmente correlti; laddove sul principio

occorrono con qualche frequenza voca-

boli e modi che non sono italiani, fa-

cili per altro a correggere.

Conchiuderemo, raccomandando as-

sai quest' opera, la quale a chi spe-

cialmente vive nel secolo, sara utilis-

sima per mantenersi fermo nella fede

e ribattere con facilita i sofismi di chi

volesse impugnarla.

DA FONTANA P. ANSELMO II traviato. Quaresima predicata Fan-

no 1879 dal P. Anselmo da Fontana Cappuccino. Seconda edizione

riveduta dall'autore. Imola, Lega tipografica, Via del Gorso, 28, 1880

In 16, di pagg. 632. Prezzo L. 4.

DA VIGENZA P. ANTON MARIA Vita del ven. P. Carlo da Sezze,

composta dal P. Anton-Maria da Vicenza. Monsa, 1880, tip. de'Paolini

di L. Annoni e G. Due volumi in 16, di pagg. 232, 286. Prezzo dei

due volumi L. 2.

Della vita del ven. P. Carlo da Sezze

Minore Riformato della provincia romana,

il quale, con fama di eroica santita, fiori

nel secolo XVII, non esisteva finora

nessuna storia, salvo un'assat compen-
diosa biografia, scrittane dal P. Pielro

Antonio da Venezia, e pochi cenni in-

seritine nel Leggendario francescano.

Questa che ora esce alia luce, e viene a

prender posto, come vaghissima gemma,
Serie Z7, vol. IIT, fasc. 721

nella Collana delle vite de'Santi, che

da ben trenl'anni si va pubblicando pe-

riodicamente in Monza, e stata compo-
sta con molta accuratezza dal ch. P. An-

ton Maria da Vicenza. Egli ne ha attinte

le notizie da' Processi autentici, compi-

lati per la sua canonizzazione, e dalle

memorie della propria vita che lo stesso

venerabile scrisse per comando del suo

confessore. Quanti la leggeranno non

1 26 giugno 1880
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ammireranno meno la eroicita delle mente se religiosi, vi troveranno esempii

cristiane virtu di quell'anima eletta, che e slimoli d'ogni sorta per avanzare sem-

i doni de' soprannalurali carismi, onde pre piu nella via della perfezione.

le fu largo il Signore; e tutli, special-

ESSEIVA PIETRO In mulieres eraancipalas. Satira Petri Esseiva Fri-

burgensis Helvetii, in certaminepoeticoHoeufftiano, a. MDGGGLXXX,
praemio aureo ornata. Amsfelodami, apud Job. Mullerum 1880. In 8,

di pagg. 16.

Ai nostri lettori e riolo abbastanza donrie, e quello in parlicolare della

il merilo poetico del chiarissimo Pietro eletla a presidente, recita il discorso

Esseiva, essendoci occorso assai volte che costei, salita sulla bigoncia fa alle

di doverne parlare, specialmente nell'an- compagne. La sostanza di esso e la espo-

nunziare i suoi Carmi latini, pe'quali sizione del sistema di Darwin, che a

non gli e fallito mai o quasi mai il sentenza dell' oratrice dimostra la vera

primo premio nel concorso poetico di origine del genere umano, stabilisce la

Amsterdam. Ed eccone un altro di que- uguaglianza de'diritti fra 1'uomo e la

sti Carmi, da lui composto pel con- donna, e rivendica questa dalla schia-

corso del corrente anno, e al quale, se- vitu, in cui la superstizione e la prepo-

condo il solito, e stato aggiudicato il tenza deH'uomo la cacciarono e tuttora

prirao premio, Esso e una Satira, il la ritengono. Parrebbe quasi impossi-

cui soggetto sono le Donne emanci- bile esporre il sistema di Darwin, si

pate: tutta fiore di classica latinita, e di vario e complicato, con tanta esattezza

grazie poetiche, e condita di atlici sali e precisione scientifica, e insieme con

che e uria gaiezza a leggere. Egli finge tanta brevita, chiarezza e, ci6 ch'e piu,

un' assemblea che coteste aspiranti alia proprieta di lingua ed eleganza poetica,

gloria delly Emancipazione hanno adu- quanta ne ammiriamo in questa satira.

nata per concertare i mezzi di ottenerla. Ne valgono a saggio alcuni brevi tratti.

Scolpilo perlanto con pochi Iratti ma- Ecco, per esempio, come esprime la ge-

gistrali il carattere in genere di queste nerazione spontanea.

Scilicet ut casu terrae concreverat orbis,

Sole tepente gravis tellus animantia fudit

Imperfecta quidem, quae vix dignoscere possis,

Sed lamen et motu et vitali praedita sensu;

Non aliter quam tabenti de funere vermes

Sponte sua prodire solent.

Quindi varie forme meno imper- Vesistenza ed alia naturale selezione

felte, pesci, uccelli, animali terrestri, e de'supersiiti nella lolta. Fra' piu fprtu-

successive trasformazioni in altre di- nati e bravi de'quali la nostra fraschetta

verse specie cogli organi proprii di designa la scimmia:

ciascuna ; tutte dovule alia lotta per

Quos inter non mente minus quam corpore velox

Cercopithecus adest : huic eia assurgite, matres :

Humanae stirpis vobis ego trado parentem.

Nempe aviae, si nescitis, per saecula nostrae

Errarunt silvis, illarum et more ferarum

Nunc pede nunc cauda librabant corpora ramis

Suspensae, celerique manu obvia poma legebant.
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fcifi c poi come dalla scimmia provenne il prime antenato dell'uomo.

Omnia sed longo quoniarn vertuntur in aevo,

Corporis et cultus iam turn variare iuvabat,

Cum cauda posuere pilos, aurisque cacumen

Gurtarunt decoris studio; mensura comarum

Longior evasit, necnon assurgere nares

Paulatim cepere pedumque rigescere plantae,

Iam minus atque minus ramorum ascensibus aptae.

Inde novus terris animans vestigia pressit.

Simius hie an homo fuerit, si forte rogatis,

Neuter erat, medium quando inter utrumque tenebat.

Di qui P uomo con costumi da le fa dedurre per la emancipazione della

prima ferini e selvaggi, che poi si ven- donna e la partecipazione percid a tutt'i

nero a poco a poco riforbendo. Ma la diritti dell'uomo. Piuttosto contente-

necessaria brevita c'impedisce di ac- remo la curiosita del lettore, il quale

compagnare 1' autore nelle descrizioni, sara vago di sapere come andasse a

che mette in bocca all' oratrice, de' di- terminare cotesta scena : ed eccoci a

versi stadii dal Darwin assegnati al ge- soddisfarlo.

nere umano, e nelle conseguenze che

Desiit hie mulier, plausuque excepta recessit.

Nee mora, sex septem detur sibi copia fandi

Exposcunt; simul iniussae, haud obstante decore,

Scandere suggestum certant, seque inde vicissim

Deturbare volunt: nequicquam voce manuque

Gorripit indomitas, suadetque silentia praeses.

Ilicet omnis abit studia in contraria coetus,

Illius haec partes, huius quando ilia tuetur,

Et reliquas magno stridore explodere quaerit.

Gonlinuo: Taceat Chloris, Priscilla loqualur.

Imo, inquam, dicat Thymele, tu Paula laceto;

Insulsa obgannis. Simul hoc, simul undique loto

Turbatur campo: miserae praenuntia pugnae

lurgia crebrescunt; tandem, gliscente tumultu,

Per vacuum raptos vidi volitare galeros.

FASCICULUS mirrhae, sive considerationes variae de sanctissimis

vulneribus Ghristi; opus plane aureum atque mellifluum Dominicae

Passion! contemplandae et praedicandae maxime utile a quodara pre-

sbytero Societatis lesu olim conscriptum, nunc ad excitandam fidelium

devotionem in SS. Crucifixum, cura cuiusdam sacerdotis Congregatio-

nis Passionis D. N. I. G. denuo iiypis mandatum, nonnullis emendatis.

Frusinone, ex typis Renna et Soc. 1879. In 3*2, di pagg. 224. Prezzo

lire 2.

Veramente areo libretto, com'e detlo nel titolo, e tutto proprio a fomentare

una tenera divozione alia Rassione di Gesu Cristo.
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FIOR1ANI P. CARLO II Cuore Eucaristico, ovvero il Cuore di Gesu

nel SS. Sacramento, del P. Blot Missionario Apostolico, Dottore in

Teologia, ecc. Opera approvata ed encomiata da parecchi Arcivescovi,

Vescovi e da altri personaggi illustri, onorata di un Breve di S. S.

Pio IX. Traduzione del P. Carlo Fioriani Sacerdote d. C. d. G. Vene-

zia, 1880. Tipografia Emiliana. Vol. 2, di pagg. XV1-476, 522 in 16

Prezzo L. 5.

Dallo studio di quest* opera egregia precisione di dettato, superando felice-

possono ritrarre grand! ulilila e i laici e mente le non lievi difflcolta, che in tali

gli ecclesiastic! : perocch^ non solo con- lavori s'incontrano, precipuamente per

lengonsi in essa i piu nobili documenti cagione di certi concetti nuovi, ad espri-

a modellare Pinterna vita cristiana sopra mere i quali richiedesi non commune

gliaffelli intimi del Cuore SSmodi G.G; profondita di scienza teologica. Per6

ma vi abbondano eziandio quei concetti noi auguriarno a tale prezioso lavoro

fecondi, che aprono ai predicatori della molta diffusione, avendo per indubi-

divina parola facile vena di discorsi so- tato, che riuscira di grande vantaggio

lidi ed efficaci. alle anime, secondo che ebbe ad af-

Si deve dunque saper grado al fermare Sua Ecc. Rev. Monsignor Do-

ch. P. Carlo Fioriani d. G. d. G., gia menico Agostini piissimo e zelantissimo

noto per allre sue opere spiritual!, di Palriarca di Venezia, nell' approvarne

averla resa italiana, con castigatezza e la stampa.

GALDI FEDERICO --La scienza e la Enciclica Quod Apostolici di

Leone XIII. Ragionamenti per chi ragiona e per chi si lusinga di

ragionare; per Monsignor Federigo Ma
Galdi, Vescovo di Andria.

Bologna, tip. Pont. Mareggiani, 1879. In 16, di pagg. 102. Prezzo L. 1.

E un dotto commenlo dell'Enci- comunisti, dimostra ad evidenza che tutti

clica del Santo Padre, Leone XIII, Quod sono in aperta conlraddizione colla ra-

aposlolici. Con esso 51 ch. Monsignor gione, colla morale e col diritto; e in

Galdi, dopo esposti i varii capi, nei particolare i loro error! sul matrimonio

quali, secondo il pontificio documento, e sulla propriela dislruggono gli stessi

si riassume la dottrina de' socialist! e prim! fondamenti dell'ordine sociale.

GRANELLO T. Ma
Fr. T. i

a
Granello dei Predicatori. Meditazioni

su di alcune virtu di Santa Caterina da Siena. 1880, cinquecentesimo

anno dal beato transito della Santa. Stab. tip. libr. di Dom. Taddei

e figli in Ferrara. In 32, di pagg. 70.

GRASSI LANDI Descrizione della nuova tastiera cromatica ed espo-

sizione del nuovo sistema di scrittura musicale. Invenzione del Sa-

cerdote Bartolomeo Grassi Landi.

II ch. Sac. Grassi Landi e inven- Intanto ne raccomandiamo la presente

tore di una nuova tastiera cromatica, Descrizione colPesposizione del nuovo

della quale giudici intendenti e impar- metodo di scrittura musicale, che ai

ziali hanno pronunziato favorevolissima cultori di musica faranno senza meno

senlenza. Ne daremo un cenno nella evident! gli esiniii vantaggi di questo

prossima appendice di Scienze Naturali. doppio ritrovato.



BIBLIOGRAFIA. 101

MURENA GIACOMO Vita di San Paolo Apostolo. Opera premiata

del Sacerdote Giacomo Murena della Congregazione della Missione;

seconda edizione riveduta ed emendata daU'Autore. Ferrara, per Do-

menico Taddei e figli, 188. In 16, di pagg. 350. Prezzo L. 2.

Non crediamo di poler rneglio vita di San Paolo, sia degli episodii che

lodare quest'opera, che riferendo il

giudizio proferilone dai dotti e degnis-

simi sacerdoti salesiani, coramissarii

deputati all'esame di essa, da chi pro-

mosse nel 1818 un cpncorso col pre-

mio di lire 1000, da darsi all'autore del

libro migliore inlorno alle geste ed

alia dotlrina dell'Aposlolo delle genti.

II libro del ch. P. Murena tocc6 la

palma, perche dicevano tra 1'altre cose

i Gommissarii suddetti e falto con

molta maestria, e riunisce la dottrina

aH'allettamento del racconto. Per ci6

che spetta alia parle narrativa, sia della

vi si riferiscono, e abbaslanza adalto

alia capacita anche del popolo e farassi

leggere con piacere dai dotti e dagli

indotti. JNella parte espositiva delle

Lellere di San Paolo riesce meno po-

polare, ma pur sempre utile per la

solidita degli argomenli in conferma

del caltolici dogmi... La commissione

e d'avviso che il lavoro possa essere

presentato al pubblico con certezza che

sara generalmente gradito. Nel qual

giudizio noi volentieri conveniarno,falta

eccezione di qtialche punto, che non e

di questo luogo discutere.

POLETTO G. Figure e simboli nelle opere di Dante. Ricerche del-

1'Ab. G. Poletto. Vcnezia, coi tipi dci fr. Sacchetti, 1879 (per 1e

nozze Brunelli-Vanzetti). In 16, di pagg. 72.

I tre soggetti di figure e di sim- con giudiziose osservazioni intorno al-

boli, che il ch. professore Poletti si fa

a ricercare con questo suo lavoretlo

sulla Dimna Commedia, sono i Gieli

e la luce, il mondo fisico e Vuma-

nita, finalmenle il tempo e Vumana
vita. Chi per poco ha studiato nel di-

vino Poema puo rammenlare il gran

tesoro d'immagini, di paragoni e di

figure che 5 tre vasti accennati argo-
menti nprono aU'allissimo intellelto di

Dante. 11 nostro Autore va esponendo
i principal? sensi e concetti che ne ha

1'uso, al valore, all'opportunita di quelle

imagini o figure. Ci sembra pero che

il ch. Autore avrebbe falto bene a di-

slinguere quelle cose che sono mere

imagini e figure, ed altre che possono
o debbono essere interpolate come

simboli o allegoric particolari. La man-

canza di tal dislinzione genera qualche

confusione, e rende spesso le sue spie-

gazioni alquanto indeterminate. II che

tultavia, trattandosi di un semplice sag-

gio di studio dantesco, non e da dire

propriamente un difetto.tratto, e lo fa con copiosa erudizione,

ravvicinando e confrontando i testi, e

BEGOLAMENTOMte Figlie di Maria col Rituale per le medesime.

Terza edizione. Monza, tip. de'Paolini di L. Annoni e G., piazza di

S. Agata n. 480. In 32, di pagg. 128. Prezzo cent. 35.

Per manco di spazio rimettiamo il resto della Bibliografa
ad altro quaderno.



CRONAOA CONTEMPORANEA

Firenee, 24 giugno 1880

I.

COSE ITALIANS
I. Astensione degli elettori, e notantemente dei cattolici, dalle elezioni politi-

che 2. Risultati approssimativi delle elezioni general! del 16 e 23 mag-
gio 1880; vantaggio dei partigiani della Destra 3. Decrelo per la Presidenza

del Senate; a coi fu richiamato il Tecchio 4. Inaugurazione della XIV le-

gislatura ;
discorso della Corona lelto dal Re Umberto

;
critiehe dei moderate

5. Domenico Farini e rieletto Presidente della Camera; smacco al Ministero

pei suoi candidati agli altri ufficii della Presidenza 6. Presenlazione dello

schema per la riforma della legge elettorale; riserve del Cavallotti circa il

^iuramento 7. Voto della Camera di non prenderc le vacanze estive finche

non sia sancita la legge per la riforma eleltorale 8. Leltera, sequestrate
dal Fisco, di G. Garibaldi, contro la rnonarchia e la religione ;

stio dispaccio
ill Congresso razionalisla di Bruxelles 9. Bando dell'Eroe dei due milioni

per intimare comizii, che impongano al Governo il suffragio universale e la

f'jOStiluente 10. Statistica di Liste civili; invito agli italiani di procacciarsi
un Governo a buon mercato; quanto si mangia dai dcmocralici ?

1. A voler giudicare dell'importanza, che gli italiani attribuiscono

al sistema parlamentare di Governo, dal loro concorso alle elezioni dei

Deputati, e da dire che non solo i fedeli air Italia reale, ma eziandio i

partigiani della legale, ne siano piu che un poco disingannati ed infa-

stiditi; tanta e la loro noncuranza pel diritto sovrano di nominare i loro

rappresentanti al Parlamento. Infatti, sebbene siasi successivamente al-

largata la sfera a cui si estende cotal diritto, il nuraero di coloro che

se ne valgono venne ognora, proporzionatamente, decrescendo.

La prima volta che si procedette alle elezioni generali dopo il trionfo

delle faraose balossate che fruttarono le annessioni, cioe i!27 gen-

naio 1861, gli elettori inscriiti erano 418,696, ma si presentarono a vo-

tare soli 239,355, ossia 57, 16 per cento, poco piu che la meta; si asten-

nero 177,341.

Le elezioni generali si rinnovarono il 22 ottobre 1865; gli elettori

inscritti erano cresciuti fino a 465,488; cioe di 46,792; dovea crescere

in proporzione il numero dei votanti; ma no; questo giunse appena

a 250,031, e perci6 scese al 53, 70 per cento.

Alii 10 marzo 1867 si bandirono nuove elezioni generali. Gli elettori

inscritti erano 460,169 ;
i votanti furono 238,381, diminuirono dunque

di 11,650, riducendosi la proporzione al 51,73 per cento.

Compiuta, col diritto delle bombe e del plebiscite, 1'annessione di

Roma e delle sue province del Patrimonio, aumentavasi di 15 il numero
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del collegi elettorali, gli elettori inscritti ascendevano al numero di niente

raeno che 528,932, con aumento di 68,763 sopra quello del 1867. Or bene!

il numero dei volanti ca!6 al 45 per cento, poichfc si ridusse a soli 238,381.

Nuove elezioni generali dopo 1*8 novembre 1874 devono effettuarsi

da 571,939 elettori inscritti; poiche vi sono ammessi circa 100,000 uf-

ficiali pubblici, questurini, guardie municipal! ecc. ecc.
;
che poi per le

elezioni del 5 novembre 1876 salirono fino a 603,044; ed ecco accorrere

alle urne, a malgrado delle forti pressioni dei Destri e dei Sinistri che

si contendeano il posto alia pubblica mangiatoia, soli 356,477 votanti!

Gonsimile risultato si ha dalle elezioni generali del p. p. mese di

maggio. I Destri, i Sinistri del Gairoli e del Depretis, i Sinistri del

Bertani, dello Zanardelli, del Grispi e del Nicotera, erano tutti interessati

e in gran travaglio per far gente ed accattare loro partigiani tra gli

elettori. Di questi non abbiamo veduto cifra esatta ufficiale. Ma risulta

dalle elezioni che circa 2 terzi degli elettori si astennero ! Presso a poco

da per tutto avvenne lo stesso che a Roma; dove al primo scrutinio

del 16 maggio, modiflcato di pochissimo nel secondo pei bcillottaggi

del 23, sopra 10,919 elettori inscritti appena 3627 si presentarono alle

urne, cioe una terza parte.

Vuolsi notare per giunta che mille e mille tranelli furono adoperati

dalla consorteria abbattuta nel 1876, onde accalappiare i cattolici e trarli

a votare per i candidati di Destra. Gi venne assicurato che in certo paese,

appunto la vigilia del 16 marzo, fu diramata agli elettori caltolici in-

scritti una apocrifa circolare del loro Yescovo che li esortava a presen-

tarsi alle urne
;
e quelli in parte ottemperarono, supponendo che il Yescovo

ne avesse avuto un cenno dal Vaticano. Altrove, e questo ancora si seppe da

molti che da certi influenti personaggi di Destra si fecero pressantissimi

ufficii presso il Capo del comitato cattolico' del luogo, affinchfc volesse

trarre alle urne gli elettori di sua parte, a votare pei moderati; obbli-

gandosi per equo compenso a volerli poi ricambiare con escludere dai

seggi amministrativi comunali e provinciali certi arnesi radicali che vi

padroneggiano; ma poi, la sera del 15 maggio disdissero il patto, per

isperanza che, non potendosi a quell' ora diramare la disdetta ai cattolici

tutti che vi aveano aderito, non pochi di essi, inconscii del tradimento,

votassero pei candidati di Destra. Ma questo brutto calcolo ando quasi

interamente fallito.

Pertanto pu6 dirsi che 1'astensione dei cattolici dalle urne, il che

vuol dire, 1'astensione dell' Italia reale, fu generale ed assoluta.

2. II risultato positivo, finora accertato, fu quale erasi preveduto. Tutti

i capi delle fazioni, che si accaneggiano neU'aula di Montecitorio, furono

rieletti, e parecchi di essi in pin collegi. Quasi tutti i gregarii ebbero la

stessa ventura; tranne alcuni pochissimi, tra i quali il famigerato Sal-

vatore Morelli, protettore ufficiale delle generose, che soleva esilarare,
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colle sue empie buffonate a scherno della religione e della Chiesa, i suoi

colleghi molto poco onorevoli.

La consorteria moderata di Destra per6 ebbe il vantaggio di veder

riaramessi alcuni suoi campioni che da parecchi anni, come avvenne al

mio onorevole amico Massari, n'erano stati esclusi; tanto che per questo

e pel rinforzo d' alcuni disertori passati da Sinistra a Destra, e per

alquanti seggi guadagnati nelle province meridional}, il parti to dei Min-

ghetti, dei Bonghi, dei Lanza e simili ciurraadori, cui aderl la pattuglia

gia infida dei Toscani, crede poter contare sul voto di 150 e fors'anche

170 pecore della minoranza. II partito che ha suoi capi nelle persone

del Cairoli e del Depretis novera circa 230 pecore di maggioranza; e

spera di trionfare traendo a se qualche decina dei Dissidenti che mi-

litano sotto la bandiera del Nicotera e del Zanardelli, senza speranza per6

di potersi rappattumare coi settarii del Bertani e del Grispi.

UOpinione di Roma nel n. 141 per la domenica 23 maggio fece ri-

levare, con molta compiacenza, come il numero dei votanti pei candidati

di Destra fosse proporzionatamente cresciuto, e diminuito quello dei vo-

tanti per la Sinistra, nella comparazione fra i risultali elettorali del 1876

e del 1880.

Nei 345 collegi, ove la elezione definitiva avvenne a primo scru-

tinio, e di cui si hanno i dati necessarii, dice VOpinione, le elezioni

del 1880 presentano i risultati seguenti rispetto al 1876.

I candidati di Destra ebbero, nel 1880, voti 80,602; nel 1876 ne

aveano avuti 65,268; guadagnarono quindi 24,334 voti.

I candidati di Sinistra ebbero nel 1876, voti 171,143; n' ebbero

nel 1880 soli 147,973; quindi ne perdettero 23,170.

In altre parole : i voti dati a candidati di Sinistra superano quelli

dati a candidati di Destra, nel 1876 di 105,875; nel 1880 di soli 58,371.

La differenza e quindi diminuita di 47,504 voti.

E da notare che devonsi fare ancora buon numero di elezioni parziali,

si perche parecchi candidati furono eletti in piii collegi tra i quali devono

optare, lasciandone due o tre vacanti; e si perche contro parecchie ele-

zioni si allegano ragioni o pretesti di invalidazioni per soverchierie par-

tigiane o per illegalita avvenute.

3. Nella Gazzetta ufficiale n. 125 fu pubblicato un decreto reale

che conferiva novamente al Senatore Tecchio la Presidenza dell'Alta Ca-

mera, e rimetteagli al fianco negli ufficii di Vicepresidenti quelli che gia

1'addestravano nella precedente legislature, ciofc i Senatori Gonforti, Gaccia,

Borgatti ed Alfieri.

Per la presidenza della Camera trattavasi di scegliere tra gli ono-

revoli Domenico Farini, Coppino e Biancheri. Vedremo poi come e perche

fu eletto il Farini.

4. In sulle ore 11 antimeridiane la prima Sessione della XIV Legi-
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slatura fu inaugurata, col solito cerimoniale e con la consueta pompa,
e coll' intervento della Regina, da S. M. il Re Umberto I

;
il quale, ad-

destrato in trono da S. A. R. il Duca d'Aosta suo fratello e da S. A. il

principe Eugenio di Carignano, e circondato dagli ufficiali della sua Casa

militare e civile, lesse il seguente discorso della Corona, volto a buon

numero di Senatori ed a pochi piii che 300 Deputati.

Signori Senatori! Signori Deputati!

Nell'inaugurare, or volgono pochi mesi, 1' ultima Sessione della pas-

sata Legislatura, io espressi la fiducia di vedere sollecitaraente approvati

i provvedimenti di cui la Nazione aveva accolto 1'annuncio con unani-

mita di speranze. Ma le gravi difficolta che minacciavano scemare effi-

cacia all' opera del Parlamento, m'indussero a convocare i Gomizi in

un termine cosi breve, entro i limiti inviolabili dello Statute, come era

richiesto dalla rigorosa necessity dell'urgenza.

La Nazione, che crede nella mia lealta e mi conforta della sua fiducia,

ha risposto all'invito, mantenendo, anche nel furore di gare vivaci, la

calma dignitosa che prova come sempre piu si rafforzi la coscienza della

vita libera.

Salutando con questo promettente auspicio la XIV Legislatura, vi

annuncio che il mio Governo ripresentera i provvedimenti che compen-

diano 1' opera di riforma alia quale spianb la via la preparazione di lunghi

studii, e danno nuovo incitamento le riconfermate aspirazioni del Paese.

Voi, non ne dubito, saprete esaudirle.

La passata Legislatura, malgrado rinascenti ostacoli ed inattese

complicazioni, lascia traccia incancellabile di benefizi e di propositi, che

agevoleranno alia nuova un rapido e fruttuoso lavoro.

11 mio Governo v' inviterk a deliberare sull' imposta di cui fu gta

annunciata ed in parte consentita 1'abolizione. lo conftdo che vorrete,

senza turbare 1'assetto delle finanze, delinire la questione nel migliore

interesse delle popolazioni.

Yoi esaminerete le proposte che il mio Governo si affrettera a pre-

sentarvi per la perequazione dell' imposta fondiaria, per provvedere alle

condizioni finanziarie dei cornurii e per la soppressione del corso forzoso.

Questa Legislatura avra, spero, la gloria di attuare la riforma elet-

torale, che, con felice augurio di concord ia, tutti desiderano. La progre-

dita esperienza accerta che non sara infecondo il risveglio di una vita

nuova. L' estensione del voto dark una piu completa espressione della vo-

lonta nazionale, che Io ho sempre cercato di fedelmente interpretare, e

mi si mostrera tanto piu evidente quanto piu saranno sicuri i criteri coi

quali verra costituito il corpo elettorale.

La riforma elettorale richiama 1' altra, che sara ripresentata come

stava gia davanti al Parlamento, e che racchiude le piu desiderate in-

novazioni nella legge comunale e provinciale.
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Gosi fanno seguito alia deliberata sistemazione ferroviaria, che sara

monumentod'onore della XIII Legislatura, i progetti per un complesso di

grand! opere che daranno maggior incremento alia ricchezza nazionale.

Sar& pur degno tema del vostri studi la gia avviata preparazione

dei nuovi Godici nella materia penale e commerciale.

Fra le proposte gia discusse, ma non sancite dal voto definitive,

stanno quelle relative agli ordinamenti militari. Sono certo che perseve-

ranti cure rivolgerete all' armata ed all'esercito, che, traendo gli element i

da tutte le provincie, emule nel valore ed unite dal dovere, personificano

la Famiglia italiana nella piii viva immagine della devozione alia patria.

L' ultima volta che io diressi la parola alle due Camere, fui lieto

di annunziare ottime le nostre relazioni con tutti gli Stati, e facile quindi

T opera di conciliazione e di civilta che riassume la nostra politica nei

rapporti esteriori. Gli avvenimenti riconfermarono il presagio.

La Mucia nella imparzialita nostra ci attribuisce una parte ono-

revole nella azione diplomatica che assicura la leale osservanza del Trat-

tato di Berlino. La recente iniziativa di una potenza arnica, alia quale

hanno gia aderito le altre insieme alfltalia, mira a rimuovere non an-

cora superate difficolta. E sperabile sopratutto che la pacificazione delle

contrade prossime al Montenegro eviti la sventura di un conflitto.

Ne manchera, rispetto alia questione ellenica, consenzienti oramai

tutti i Governi, il nostro valido e disinteressato concorso per la ricerca

di una soluzione conforme, cosl ai comuni impegni, come alle tradizioni

della nostra politica nazionale.

Signori Senatori! Signori Deputati!

Nelle condizioni propizie della pace, che con ogni cura cercheremo

di conservare onorata e lunga, cominciano e, spero, avranno fine gloriosa

i vostri lavori. Gi6 invoca ed attende 1'Italia, che ha raccolto i frutti della

concordia, e vivamente la raccomanda con la grande storia dei suoi do-

lori e delle sue fortune.

Dai Deputati, e soprattutto dal rispettabile pubblico delle gallerie,

si applaudirono i tratti del discorso, pei quali si accennava alia fiducia

della nazione nella lealta del Re, ed invitavasi il Parlamento a volgere
le piu sollecite cure a migliorare le condizioni dell'esercito e deU'armata

di mare. Ma, disse 1' Opinions n. 145, bisogna pur riconoscere che

giammai si e udito discorso piu infelice, per quanto concerne il programma
dei lavori della sessione e le intenzioni del Ministero. Gli scarsi frutti

della passata Legislatura, i modi tenuti nelle ultime elezioni, le discordie

della Sinistra doveano necessariamente render impacciata ed oscura la

forma del discorso. L' hanno resa anche volgare. Nessuno di quei con-

cetti che rispondono ad un'alta aspirazione, nessuna di quelle parole che

scuotono le moltitudini e rialzano il prestigio del Governo.

A ragione, per quanto sembra a noi, YOpinione fece quindi rilevare:
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! La sconvenienza, inaugurata coH'avvenimento della Sinistra al Go-

verno, di far intervenire la Corona a guarentire le fallaci promesse del

Ministri, quasi che in tal modo s'impegnasse maggiormente il Parla-

mento ad accettare le proposte del Gabinetto, e ne venisse in qualche

modo scemata la risponsabilita ministeriale. 2 Gome sapesse di mil-

lanteria da parte dei Ministri il decantare la traccia incancellabile di

benefizi e di propositi lasciata dalla XIII Legislatura. 3 Che sa di

ciarlataneria impudente il ripromettere 1'abolizione della tassa sul maci-

nato senza turbare 1' assetto delle finanze, mentre fin qui non s' e potuto

inventare un cespite di equivalente entrata, ne questo potrebbe attuarsi

senza novelli aggravii. Che 4 pertanto sono giuochi di fantasmagoria illu-

soria le promesse di abolire il corso forzoso, di migliorare le condizioni dei

Comuni, e di dar mano a grandi opere pubbliche onde risultera maggiore

incremento alia ricchezza nazionale. 5 II che apparisce pura ciurmeria,

anche da questo, che si tacque del promesso gia tante volte, e non mai

mantenuto, concorso governativo per le grandi opere edilizie di Roma.

> L'Opinione conchiuse la sua critica, tutt'altro che priva di giusto

fondamenlo, con dire: Nella Sinistra da gran tempo non si discute

piu di principii, ma unicamente di persone (cioe, diciamo noi piu chia-

ramente, non si tratta che di lasciare o far giungere il tale piuttosto

che il tal altro ai primi posti della pubblica mangiatoia) ;
ed e naturale

che agli antichi programmi delle Sessioni, larghi, fecondi, effettuabili in

pratica, si sostituiscano le teorie indeterminate e contraddittorie, e il

discorso reale sia considerate dai Ministri come una semplice formalita,

mentre per essi la vera sostanza sta nelle trattative coi gruppi e sotto-

gruppi, nei patti colle ambmoni piu sfrenate, nel cercare il modo di

vivere ad ogni costo.

Gosi 1' Opinions, ne piii ne meno che se dalla consorteria dei mode-

rati, per piii di 16 anni, si fosse fatto meglio od altrimenti che cosi, ne

vi fossero state niai gare d'ambizione sfrenata, patti per puntellarsi a

vicenda, e continui impegni per vivere ad ogni costo /

A codesto discorso della Corona si fecero poi, dal Senate e dalla

Camera, le rispettive risposte, con le ordinarie parafrasi piu o meno

slombate, e coi soliti complimenti. Di che per verita non importa occu-

parci. Sono taglierini fatti in casa, diceva il frammassone F. Guerrazzi.

5. Le disposizioni piii o meno propizie della Camera verso il Mini-

stero doveano manifestarsi nella elezione degli ufficiali della Presidenza.

II Ministero tentennava nella scelta del candidate alia carica di Presi-

dente, fra il suo Goppino ed il Farini; la Sinistra, in generate, preferiva

il Farini
;

la Destra avrebbe voluto il Biancheri, ma capiva ci6 non

essere possibile ad ottenersi, e contentavasi del Farini; il quale, prima
di accettare la candidatura offertagli dal Ministero, voile essere accertato

che una tragrande pluralita degli onorevoli le si dichiarerebbe favorevole.
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Infatti, nella tornata del 27 maggio, presiedendo lo Spantigati che

era il Vicepresidente piii anziano d'eta nella precedente Sessione, si pro-

cedette all'appello nominate dei 419 deputati present!, per la scelta del

Presidente. I voti a favore del Farini furono 406, un solo pel Biancheri ;

e 12 schede bianche indicarono il piccolo numero dei radicali o degli

indifferenti. Una sonora acclamazione del consesso accompagno tale sod-

disfazione data al Farini in riparazione del disgusto avuto, e della con-

seguente sua rinunzia a causa del Mancini.

Questa scelta per6 non significava nulla a favore o disfavore del Mi-

nistero; perche eflfettuata a voto moralraente unanime di tutte le fazioni

degli onorevoli. Sibbene dalle elezioni dei Vicepresidenti, dei Questori e

dei Segretarii dovea apparire se il Ministero godesse la fiducia di una

ragguardevole pluralita, che votasse a favore dei candidati ad esso gra-

d;ti. Ma che? La pluralita di voti richiesta per la elezione a primo scrutinies

era di 213. Nessuno dei candidati ministeriali per la Vicepresidenza ne

ottenne piii di 207, e fu lo Spantigati; gli altri tre erano: il Taiani che

n'ebbe 190, il Pianciani a cui ne toccarono 195, ed il Baccelli che non

ne con(6 se non 135. II simigliante avvenne per la nomina dei Questori.

Ma nessuno altresi dei Gandidati graditi ai dissidenti di Sinistra col-

legati colla Destra, avea ottenuto la pluralita di 213 voti. Si procedette

il dl appresso al ballottaggio. I candidati ministeriali Pianciani, Taiani

e Baccelli riportarono 20 voti di meno che i loro competitori sostenuti

dalla Destra e dai dissidenti della Sinistra: riusci pertanto eletto

quarto Vicepresidente lo Spantigati, con 208 voti
;
ed anche questo per

puro caso in quanto il Rudini, nominate anch'egli con 208 voti, dovette,

perche piii giovane, cedergli il vantaggio. II consimile avvenne per la

elezione dei Questori e dei Segretarii. Onde rimase chiarito che il Mi-

nistero, non avea nella nuova Camera quella pluralita di partigiani, che

egli avea tentato di assicurarsi procedendo alle elezioni generali. E, quel

che era peggio per esso, i Dissidenti di Sinistra aveano per alleato il

forte parti to dell
1

opposizione costituzionale ossia della Destra.

Proclamati gli eletti agli ufficii della Presidenza, il Farini prese pos-

sesso del suo seggio con un discorso, in cui parlb modestamente di se,

ed appel!6 alia concordia, all'operosita ed all'abnegazione patriottica degli

onorevoli, con linguaggio da devoto alia monarchia.

II Ministro delle Finanze chiese, ed impetro subito 1' approvazione

della Camera e poi del Senato, per la prorogazione dell'esercizio prov-

visorio del bilancio fmo a tutto Giugno.
6. Per mettere in sodo la sua buona volonta di attuare le promesse

annunziate nel discorso della Corona, il Ministero present6 subito alia

Camera il desiderate schema di legge per la riforma, con allargamento
di diritto al suffragio e per iscrutinio di lista, della vigente legge elet-

torale. Di che, per ora, basti questo cenno, perche niuno pu6 al pre-
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sente divinare quale ne sara la sorte, dovendo ancora tale schema pas-

sare per le trafile della Camera e del Senate, non senza probabilita di

rilevanti modificazioni al testo primitive quale si legge nz\V Opinione

n. 154, a malgrado della relazione ed esposizione di motivi elaborata dal

Ministero, e recitata nella stessa Opinions n. 156.

Questa sollecitudine della consorteria, capitanata dal Depretis e dal

Gairoli, attir6 a questi un altro smacco; ossia un voto della Camera che

presuppone pochissima tidueia del successo, o paura che il Ministero,

menando il cane per 1'aia, riducesse la Camera stessa alia necessita di

sospendere i suoi lavori, a cagione dei calori estivi, prima d
1

aver piena-

mente discussa e sancita tal riforma. E questo voto fu provocato dal

rappresentante rieletto di Corte-Olona, cio da Felice Cavallotti.

Costui, schietto e pertinaee repubblicano, prima di fare la cerimonia

del giuramento, mand6 ristampare nella Gazzettaccia La Capitate n. 3525

pel 31 maggio p. p., le anteriori e precise sue dichiarazioni gi fatte

nelle precedenti due legislature circa quella che egli pretese dimostrare

superflua e vana, anzi immorale e ripugnante alia liberta eel indipen-

denza civile, formalita di giuramento; la quale, per suo avviso, non impone

obbligazione alcuna di coscienza o d'onore che debbasi osservare verso

)a Monarchia, verso il Re, o circa lo Statuto fondamentale del Regno.
1. Poi, appena il Depretis, nella tornata del 31 maggio ebbe presen-

tato alia Camera, cogli schemi di leggi per la riforma delle leggi pro-

vinciali e comunali e del Consiglio di Stato, anche quello della riforma

circa la legge elettorale political il Cavallotti, come per dire che le

promesse, fatte sonare di propria bocca da S. M. il Re, non lo rassi-

curavano a bastanza, propose che quest' ultimo schema fosse dichiarato

d'urgenza; e che la Camera prendesse impegno di non separarsi, checche

avvenisse, per le vacanze estive, se non dopo averlo discusso e sancito.

Era am far capire che temea d'essere corbellato. II Depretis tese subito

la guancia a pigliarsi questo schiaffo, ed aderi a nome suo e dei suoi

colleghi, a tale proposta; la quale fu approvata anche dallo Zanardelli che

vi rec6 qualche modificaziorie, e che fu posta a'voti nei termini seguenti.

La Camera, considerando la lunga attesa del paese da quattro anni

e per quattro successive Sessioni affidato con la formale promessa della

riforma elettorale;

Considerando che la XIII Legislatura si chiuse senza aver potuto

compiere quello che era stato proclamato un sacro suo debito verso la

giusta aspettasione del popolo; e che percio alia Legislatura che le

succede incombe doppiamente sacra 1'eredita di quel debito insoddisfatto ;

Vista la urgenza di rispondere oramai a quella aspettazione con

qualche atto ed impegno immediate che assicuri dal principio dei suoi

lavori alia XIV Legislatura la fiducia ed il concorso morale della nazione,

delibera fino da ora di affrettare la discussione di delta legge con la
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noraina di una Gommissione specials composta di 15 membri, la quale,

valendosi dei material! raccolti dalla precedente, compia lo studio della

legge elettorale presentata dal ministero e prenda formale impegno di

non decretare le proprie vacanze estive se prima quella riforma non sia

stata discussa e votata.

Si procedette ai voti. Dei 346 votanti, risposero si 210, risposero

no 130; si astennero soli 6.

II pronto consentire del Depretis alia proposta del Gavallotti fu qua-

lificato come corsa verso la Montagna, ed un bello e buono spediente

per rimandare alle calende greche la pericolosa discussione dell'abolizione

della tassa sul macinato, per la quale non basterebbe il tempo, se le si

dovesse far precedere quella sopra la riforma elettorale.

II Ministero, dice la Liberia n. 154 pel 2 giugno, per non passare

da codino, s'e lasciato bravamente rimorchiare dal microscopico gruppo
dei repubblicani ;

ben inteso essendo esso pel primo persuaso, cbe la

proposta di discutere la legge elettorale prima delle vacanze d' estate,

quando vi sono da discutere ancora 5 bilanci e la legge sul macinato,

non e proposta seria ed attuabile. Sia pure. Ma e perche mo'temeva

il Ministero di passare da codino ?

Eccolo. La Capitate e La Lega da piu giorni andavano dicendo

cbe il Re, proprio il Re, non voleva la riforma ;
e che Depretis serviva

di strumento ai voleri di Sua Maesta... II Ministero si e lasciato vincere

dal timore che si potesse dire di lui quello che ne dicevano la Capitate

e la Lega Ah! (dissero i Ministri) Ah! credono che noi non vo-

gliamo la riforma elettorale? Ebbene vi dimostreremo che la vogliamo

piii dell' onorevole Gavallotti, dell' onorevole Fortis, dell' onorevole Fanari!

Ah ! Voi repubblicani volete scrivere su pei vostri giornali che Sua Maesta

il Re e contrario alia riforma elettorale? Ebbene, noi, ministri del Re,

vi prenderemo a braccetto, per 1'appunto voi repubblicani, e vi faremo

vedere che sappiamo camminare al vostro passo !

La monarch ia, pare a noi, sta davvero affidata a bravi consiglieri

ed a valorosi campioni! Tiri pure innanzi cosi, che non ha nulla da

temere pel suo avvenire!

8. Checche ne dicano i portavoce della abbattuta consorteria dei mo-

derati, pu6 tenersi per certo che la riforma della legge elettorale politica

si fara, e che il Depretis si studiera di non lasciare che, nella storia

parlamentare di tal riforma, molto bene compendiata dall' Unita Cattolica

nel n. 130 pel 3 giugno, abbia a registrars! un'altra illusione sparita.

Ma tornera poi a vantaggio delle istituzioni della monarchia costituzionale

con ordini rappresentativi? Dio lo sa! Certo e che il Socialismo, gia

padrone in Francia dove e si ben servito dal Governo, si agita in Ger-

mania e fa capolino anche in Inghilterra; e 1' Italia massonica non vorra, e

fors'anche non potra sottrarsi all' influenza rivoluzionaria che da Parigi
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si fa sentire assai intensa per tutta Europa. E pur troppo si ha ragione

di temere qualche violento attentato della demagogia anche in Italia,

quando si riflette all'audacia ed alia impunita con cui certi corifei di

questa bandiscono i loro violent! propositi contro il presente stato politico

e religioso.

Tra codesti banditori della demagogia primeggia, in Italia, Giuseppe

Garibaldi, Veroe dei due milioni, al quale e guarentita 1' impunita, della

quale egli si avvale con tanta maggiore licenza, in quanto il promovere

scandal! e pure, per lui, una buona fonte di guadagno. Infatti e oggimai
invalsa presso molti, anche liberali, la persuasione, che quando V Eroe

sullodato si muove dalla Gaprera, o di quivi manda pubblicare certe sue

lettere, in fondo in fondo non trattisi d'altro che di farsi pagare con

qualche centinaio di migliaia di lire il ritorno alia Gaprera ed il silenzio.

Alia quale persuasione diedero qualche fondamento il contegno e gli atti

del Garibaldi per la fondazione della Lega della Democrazia, da no!

riferiti nella precedente Serie X, vol. X, pag. 486-98 ; e qualche rincalzo

le rivelazioni dell'infelice Ferenzona nei suoi famosi libelli intitolati Ga-
ribaldi I'ingrato, e Garibaldi politico; dei quali libelli abbiamo altresi

renduto conto nei sopraccitato vol. X a pag. 735-36, e nel successive

vol. XII a pag. 78-82 e 359-60. Ma vero o falso che ci6 voglia dirsi,

di che non ci rendiamo mallevadori, fatto sta che egli sembra ora ripe-

tere la scena recitata nell'aprile del 1879, scatenandosi con lettere contro

la Monarchia, e promovendo il suffragio universale, e la Costituente.

Rieletto deputato dal 1 Gollegio di Roma, VEroe scrisse ai suoi elet-

tori, sotto la data di Gaprera 18 maggio p. p., una lettera tutta di suo

pugno, che venne pubblicata nel giornale suo ufficioso La Capitate n. 3510

pel mercoldi 26 maggio ;
ed essa e tale che il Procuratore del Re non

pote esimersi dall'ordinare il sequestro del foglio che la recava, sotto

imputazione* che fosse offensiva per la maesta del Re e provocatrice a

reati. II sequestro fu compiuto quando la citata Gapitale stava in mano
e sotto gli occhi di quanti Paveano voluta e non voluta.

II Fisco pero, per evitare maggiori guai e scandali, finora, che da noi

si sappia, si astenne dall' intentare processo criminale alia citata Gaz-

zetta, come pure vuolsi dalla legge sopra la stampa; e si guard6 bene

dal chiedere alia Camera la permissione di procedere contro 1'autore

della lettera. Ma sarebbe mal capitato quel giornale o periodico cattolico

che la riproducesse. Basti pertanto qui accennare
v

corne in essa lettera

VEroe ostenta fede repubblicana; spiega perche egli siasi rassegnato ad

avvalersi dell' opera e dell'aiuto della monarchia; sfolgora questa con

ignobili parole, come rovinosa pel suo mal governo e per aver ridotto

Tltalia alia miseria; e poi propone il suo programma. Questo vuole: 1 la

riduzione delle pension! al maximum di L. 5,000; 2 la sostituzione della

nazione armata all'esercito permanente; 3 lo spogliamento assoluto del
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clero e delle chiese, mandando i preti a coltivare Tagro romano, e cosi

via via molte altre siraili bestialita.

Gome se questa sfuriata contro la Monarchia e la religione gli avesse

messo il rovello nelle ossa, I'Eroe dei due milioni, saputo d'un Con-

gresso razionalista che si tenne a Bruxelles, scrisse al suo caro Stefa-

noni, il 4 giugno, la seguente lettera pubblicata nella Capitals di Roma
n. 3536 pel 12 giugno. lo aderisco al congresso razionalista di Bruxel-

les, e propongo allo stesso la dichiarazione seguente: 1'I liberi pensatori

sono apostoli del vero, ciofc della ragione e della scienza, epperb sono anche

i migliori istitutori dei popoli. Le scuole devono essere laiche. 2 I preti,

a qualunque religione rivelata appartengano (buddismo, maomettanismo,

cattolicismo ecc.) sono falsi apostoli. Essi, gli autori delle torture, dei

roghi, dei sacrifizi umani, sono i naturali nemici delle nazioni, che hanno

mantenuto e che mantengono sempre in sanguinose discordie. Sempre
vostro G. GARIBALDI.

9. Quindi, facendo toccar con mano essere verissimo che i nemici della

religione sono del pari nemici sfldatl della monarchia, il soprallodato Eroe

mando pubblicare nel suo giornale La Lega, n. 153 del 5 giugno, un

bando alia democrazia, del cui comitato egli e presidente; nel quale bando,

riprodotto d&lYUnitd Cattolica n. 134, egli proclama essere giunta Tora

di spiegare la bandiera su cui sta scritto: Suffragio universale e Co-

stituente. Gome siano andate a finire le monarchic e le Dinastie assalite

con queste armi, ognuno sa. L'Eroe vuole che la democrazia, la patria

dei volontarii, che seppe gloriosamente affermarsi per valore guerriero

nelle battaglie liberatrici dimostri ora, e I' ora & questa, che non &

da meno nelle ancora piu generose battaglie della emancipazione poli-

tica da una oUgarchia usurpatrice e potente.

La Questura non permise che a Roma qtiesto bando fosse affisso per

le vie e le piazze; ma i settarii della Lega eseguirono subito gli ordini

in esso contenuti, agitandosi perchfc alia semplice riforma della legge elet-

torale si sostituisse il puro ed assoluto suffragio universale.

Laonde in vane citta, come a Roma, si tennero comizii plebei per

rivendicare questo diritto ; ed i giornali della setta, come la Capitate

n. 3537 del 13 giugno, presero subito a dimostrare che qualunque legge

elettorale, che non sia per suffragio universale, non farebbe altro che

sancire 1'ingiustizia. E di fatto, nel comizio tenuto allo sferisterio in Roma
la domenica 13 giugno (che fu un'orgia di matti e di pulcinella) fu ac-

clamatissimo un telegramma fa\VEroe dei due milioni al Parboni, in

queste parole: Non miserie Suffragio universale vuole la nazione.

Garibaldi.

10. E per mettere piu in evidenza 1'indole di tale riforma, e lo scopo

a cui ruira, la citata Capitale, ossequente ai cenni di G. Garibaldi, si stese

a dimostrare : essere una ingiustizia 1' ammettere il censo come titolo di
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diritto ad essere elettore; poi, accennando alia legge gia presentata dal

Ministero alia Camera, per istabilire la riconferma della dotazione del la

Corona e della Lista civile, rec6 i seguenti cenni di statistica, dai quali

e evidente quale conclusione debba derivare la democrazia.

La commissione parlamentare proporra, senza alcun dubbio la plena

riconferma della dotazione della Corona presentata dal governo. Ed e al-

trettanto certo, che la Camera approvera quella proposta, senza discus-

sioni ne lunghe, ne brevi, essendo molto difficile che si lasci liberta di

parola a qualche oppositore, se pure vi sara chi domandi delle modifi-

cazioni. Non e senza interesse quindi, riassumere quanto paghi 1'Europa,

compresa 1'Italia, per il semplice titolo di lista civile.

In Prussia e asseguata per la lista civile ed appannaggi la somma
di lire 17 milioni, 583 mila; in Baviera 6 milioni, 679 mila lire; nella

Sassonia Reale 4 milioni, 414 mila lire; nel Wurtemberg 2 milioni,

705 mila lire; negli altri Stati tedeschi 15 milioni, 500 mila lire: in to-

tale nell'impero germanico 47 milioni, 116 mila lire.

Nella Gran Bretagna lire 18 milioni, 268 mila
;
riell'Italia lire 15 mi-

lioni, 250 mila; nelPAustria lire 11 milioni, 625 mila: nell'Ungheria lire

11 milioni, 625 mila; nella Spagna lire 9 milioni, 500 mila; nella Tur-

chia lire 24 milioni, 444 mila; nel Belgio lire 3 milioni, 500 mila; nella

Danimarca 2 milioni; nella Grecia un milione, 508 mila; nei Paesi Bassi

lire un milione, 544 mila
;
nella Norvegia lire 682 mila

;
uel Portogallo

lire 3 milioni, 181 mila: nella Rumenia lire un milione, 185 mila; nella

Svezia lire un milione, 613 mila.

Sono dunque 200 milioni circa che 1'Europa paga soltanto per liste

civili, mentre le due repubbliche della Francia e della Svizzera unite non

arrivano al totale di due milioni, assegnati ai rispettivi capi dello Stato

per spese di rappresentanza. Poi vengono le dotazioni delle varie Corone,

consistent! in palazzi, beni demaniali, parchi, giardini, ecc., che rappre-

sentano un valore piu che decuplo.

In complesso dunque, 1'Europa tiene immobilizzato per i sovrani il

capitale di oltre due miliardi, e paga una somma annua di circa due-

cento milioni. E una cifra abbastanza rispettabile, e non si pu6 dire che

le monarchic rappresentino per 1'Europa il governo a buon mercato.

Sarebbe troppo dolce di sale chi non capisse, a prima vista, dove vo-

glia parare codesto studio comparative fra le liste civili dei Sovrani per

diritto dinastico e le spese pei President! di Repubbliche. Tuttavia, ad

onore del vero, vuolsi riconoscere, che i vagheggini del Governo a buon

mercato hanno buone ragioni da far valere. Imperocche, secondo le mo-

derne teoriche circa il sistema parlamentare e rappresentativo, la sovra-

nitd $ diritto inalienabile della nazione, che delega i suoi rappresentanti

ai diversi ufficii di Stato. Tra questi primeggia il Capo costituzionale dei

Governo, che, col solo dichiararsi tale, fa professione d' essere il primo
Serie XI, vol. Ill, fate. 721 8 26 giugno 1880
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cittadino dello Stato, ma delegate dalla nazione a rappresentare, in certe

forme determinate, la sovranita; d'onde consegue che la nazione sovrana

abbia pure il diritto di sindacato sulle spese che costa tal rappresen-

tanza, e di fissarne i confini. Che meraviglia pertanto se, potendosi avere

un Capo costituzionale, che costi soltanto un paio di milioni, si trova

onerosa una rappresentanza che ne costa quindici o sedici?

Cio non toglie per6 che sia, quanto indecente, altrettanto iniqua ed

improntata della piii nera ingratitudine, codesta lesmeria dei de)nocratici ;

i quali in tanto s'ingrassarono e continuano ad ingrassarsi alia mangia-
toia dello Stato, in quanto la monarchia e la Dinastia, con eroica abne-

gazione, si privarono delle prerogative di cui erano in secolare possesso,

accettando quelle teoriche, e suggettandosi alle conseguenze che se ne

derivano, facendo pero assegnamento sulla discrezione e riconoscenza della

frammassoneria che sottentrava nel godimento di quelle prerogative.

L' impudenza di codesti fiscal! della democrazia & tanto piii schifosa,

in quanto i fantocci tirati su da essa a primeggiare non hanno da temere

che loro si facciano i conti addosso per via di confronto tra il merito

del lavoro e la mercede che ricevono. Gli onorevoli hanno ben altro da

fare, che cercare entro al Bilancio il troppo che si mangiano i fortunati

riusciti ad arrampicarsi in sommo a\Yalbero della .cuccagna ! Per co-

storo non si va al sottile! Per esempio Yeroe Benedetto Gairoli si becca

lire 15,000 registrate nel bilancio del Tesoro, al Gapitolo 37, come sti-

pendio suo in qualita di Presidente del Gonsiglio dei Ministri
; poi si busca

altre lire 45,000, inscritte a favor suo nel bilancio del ministero degli

affari esterni (pag. 21 allegato D) delle quali, lire 25,000 a titolo di sti-

pendio, e lire 20,000 a titolo di indennita per ispese di rappresentanza;

onde in tutto riceve dalle Finanze la bagatella di lire 60,000 annue, senza

contare il vantaggio d' un palazzo regale arredato regalmente e con tutto

il confortable possibile ed un battaglione di fami gli e servitori. E non

basta. II Gairoli tocca per giunta lire 100,000, assegnate nel bilancio degli

affari esterni (pag. 13; capo 4) alle spese segrete, di cui egli non e ob-

bligato a dare conto veruno per giustificarne 1'impiego; tocca poi altre

lire 85,000 per ispese casuali soggette pero a sindacato; inoltre altre

lire 70,000, assegnate nello stesso bilancio (capo 2) per ispese d'uffizio;

e da ultimo, in virtu del capo 3 dello stesso bilancio, altre lire 41,000

per ispese postali e telegrafiche. In tutto il patriota Benedetto riceve

dalle casse dello Stato la inezia di annue lire 356,000, delle quali vanno

soggette a sindacato o controUo soltanto 85,000. E pure un bel conforto

per reggere la croce del potere! E cosi dicasi avvenire, presso a poco,

per tutti i suoi colleghi condannati a questo supplizio! Perche la demo-

crazia non fa per codeste prodigalita quello che fa per la Lista Civile?

Siamo certi di non errare affermando che anche in Italia vengono alia

superficie certi strati sociali di quella stessa natura e lega, onde si va
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coprendo la Francia, e di cui sono tipi original! 1'opulento Gambetta ed

il Challemel-Lacour, a cui non tarderanno a succedere i Glemenceau, i

Lockroy, i Floquet, desi gnati gia a vedersi poi soppiantare dai Rochefort,

dagli Humbert e dai Trinquet, galeotti d'altissimo merito sociale, illu-

strati dai petrolio e purificati nel sangue della Comune parigina del 1871.

Anche in Italia i prirai prodotti di questi strati sociali gia sono pe-

netrati nel Parlamento, dove attendono a dare di leva ai seggi del De-

pretis e del Gairoli
;
e fuori di

li, per le piazze e nei teatri, ottemperando

all'ordine dato &2\VEroe dei due milioni, fanno gridare dalle plebi af-

famate: suffragio universale e costituente! Di codes ti meeting Garibaldeschi

furono non poco tumultuosi quelli tenuti, 1'unoa Roma allo Sferisterio,

1' altro a Milano. Non vogliamo sciupare queste nostre pagine in recitarne

i particolari, narrati pel primo distesamente dai giornali romani, YOpi-

nione, il Fanfulla, VOsservatore ecc., come dai Secolo e dalla Perse-

veranza pel secondo. Di che diede un frizzante compendio 1' Unitd Cat-

tolica nel n. 141.

Delia sorpresa risentita da tutti pel ritorno del Gialdini all' ambasciata

presso il Governo della Repubblica francese; del risultato, propizio ai

moderati, delle elezioni amministrative di Roma; e dei pettegolezzi della

Camera, diremo, per mancanza di spazio nella presente cronaca, nei se-

guenti quaderni.

II.

COSE STEANIEEE

FRANCIA 1. Caratteri, indicali dalla Revue des deux mondes, della presenle
crisi rivoluzionaria della Francia 2. Politica e dittatura di Leone Gambella
3. Interpellanza del deputato Lamy circa i decreti del 29 marzo 4. Abro-

gazione della legge del novembre 1814 pel riposo dai lavori pubblici nelle

Domeniche 5 Sono pcoibite le
processipni religiose ; gara tra i Ministri

nel vietare le
manifestation!

del culto cattolico 6. Dimissione del Lepere
dai rainistero degli alfari iqlerni e dei culti 7. Anniversario pei niorli del

23 maggio 1871 8. Leone Say, nominate ambasciadore a Londra il 1 di

giugno, e elelto, in vece del Martel, Presidente del Senate 9. Legge, ap-
provata dalla Camera, per obbligare i maestri di scuole primarie ad essere
muniti di patente; conseguenze per le Congregazioni religiose insegnanti.

1. La Francia, travolta dai torrente della rivoluzione, scende precipi-

tosa per quel pendio, in fondo al quale sta 1'abisso dell'anarchia, e da

cui non s'esce che col despotismo della dittatura militare, come avvenne

nell' ultimo decennio del secolo XYIII. Tale e il giudizio che da molti

si fa delle presenti condizioni di quello Stato, un di si potente, ed ora

soggiogato da una setta il cui unico scopo si e, sotto pretesto di riforme,

la distruzione di tutto il precedente stato sociale. 1 caratteri piii spiccati

di questa crisi, la cui gravita cresce di giorno in giorno, sono 1'incoe-

renza e la contraddizione per parte del Governo, 1' incertezza e T ansia
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generate del popolo, per 1'assoluta mancanza di qualsiasi guarentigia di

stabilita negli oi'dini civili e politic!, sanciti oggi per essere abrogati

domani. 11 male dell'incoerenza e dell' incertezza, dice la Revue des

deux mondes del 15 giugno (pag. 942-93), esiste, ed e tanto sensibile

che ognuno lo vede. Esso si manifesta sotto tutte le forme, in ogni con-

giuntura; e siccome non proviene dal paese ne dalle istituzioni per se

stesse (in questo non siamo punto d'accordo colla Revue), vuolsene cer-

care 1'origine altrove; e la si trova evidentemente nel modo di attuare

le istituzioni, e nelle idee e nei procedimenti coi quali si vuole al tutto

inaugurare la dominazione esclusiva d'un partito.

Ci6 e vero ed evidente. Ma come avvenne che codesto partito cre-

scesse tanto in potenza e vigoria, da essere in grado di imporre alia

Francia tutta la sua esclusiva dominazione ? Gome avvenne che 1'assem-

blea di Bordeaux, composta, per nove decirai de'suoi membri, di rappre-

sentanti monarchic!, dotasse la Francia di istituzioni repubblicane? Come
e perche si accetto dapprima la repubblica >r0yws0na, poi la repubblica

conservatrice del Thiers, poi la repubblica amabile del Simon col set-

tennato fiacco ed incoerente del Mac-Mahon, scivolando sernpre in giu

fino alia repubblica democratic^ del Gambetta, che viene preparando la

repubblica del Gle'menceau e dei radicali socialistic Non ci ebbe proprio

pane alcuna il paese, almeno in quanto elesse i suoi rappresentanti e

legislator!? Non vi contribui punto nulla il carattere delle istituzioni

derivate dal codice sociale e religiose della frammassoneria?

Ad ogni modo, aggiunge la Revue: il male profondo e pericoloso

sta nelle condizioni assolutamente prive di qualsiasi guarentigia e di sta-

bilita in cui si mette la Francia; condizioni, bisogna pur confessarlo,

ognora piii strane, e nelle quali neppure si sa chi realmente regna e

governa; ed in cui non si puo distinguere ne la misura delle esigenze

d'una pluralita senza coesione, ne il limite delle concession! d'un mini-

stero aggirato da ogni sorta d'influenze; e nelle quali, al postutto, in

vece di occuparsi seriamente d'affari gravi, si sconvolge tutto, si rimescola

tutto, e si tinisce col lasciare tutto in sospeso... Gli uomini di partito i

quali, coll'aiuto delle compiacenze e delle debolezze ministerial!, contri-

buirono a creare queste condizioni ardue del par! che pericolose, credond

con ci6 servire alia repubblica... Vogliono rifar tutto, rimaneggiare tutto,

sotto pretesto di compiere le riforme che sono le conseguenze necessarie

ed il corredo indispensabile della repubblica. Furono tenuti per alcun

tempo a freno; ora essi hanno tutta la liberta e tutti i poteri, e se ne

avvalgono! Bella scoperta! Si spalancano i cancelli delle gabbie in cui

sono contenute le decine di belve feroci, e poi si fanno gli stupor! perche

queste seguono i loro istinti voraci!

2. Di questa condizione di cose dovra la storia chieder conto a

quelle fazioni di monarchic!, i quali, anziche sacrificare al bene della
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patria le loro rivalita ed ambizioni, parvero gareggiare nelia sollecitu-

dine d'aver per alleati i repubblicani, ed eziandio i radicali della estrema

sinistra, purche lor venisse fatto cosi di soverehiare gli ernoli. Onde fu

che a vicenda i repubblicani ed i radicali stessi vantaggiaronsi per

I'aiuto, ora del Legittimisti, ora degli Orleatoisti, ora del Bonapartisti;

si che alia perfine tutti questi, estenuati di numero, di forze, di credito,

di dignita, furono ridotti a dover tollerare la dittatura velata ma reale

del Gambetta, per paura di cadere sotto la scure del Clemenceau e dei

suoi complici.

II Gambetta pu6 ancora padroneggiare, perche ebbe somma cura di

evitare tutto ci6 che poteva metterlo in lotta con coalizioni parlamentari

od elettorali, o nella necessita di rendere malcontenta qualche fazione

poderosa; e perci6 rifiutossi alia presidenza del consiglio dei ministri

anche quando le costumanze parlamentari ci6 esigevano; schiv6 accura-*

tamente i contrast! inevitabili e quotidiani cui va incontro chi per ufflcio

da indirizzo alia politica dello Stato o sk espone ai contrarii giudizi della

opinione pubblica; ma Iavor6 sempre, con energia soppiatta, come pre-

sidente, per piu anni di seguito, della Commissione del bilancio, di cui

avvalevasi per dominare, senza incorrere in alcuna pericolosa risponsa-

Wita. II Gambetta, dice il Contemporain del 1 giugno (p. 1121) ha

sempre saputo procacciarsi 1' influenza e le cariche le quali fanno gran-

deggiare gli uomini senza logorarli. Con una perseveranza infaticabile,

con una destrezza piena di furberia e di efflcacia, si rec6 in mano tutte

le leve del Governo; e incredibile ci6 che egli ottenne in quindici mesi;

gli venne fatto di collocare sue creature in tutti gli ufflci rilevanti, di

impadronirsi di tutte le question* e di farle risolvere a placer suo; ed

eccolo ora reggitore assoluto della Francia, i ministri sono suoi umili

servitori, la Gamera dei deputati pende dai suoi eenni, il Senato morde

inutilmente il suo freno, ed il Presidente della repubblica e ridotto a

non essere che un arnese di decorazione! Infatti il programma esposto

dal Gambetta nel 1878 al circo di Romans e oggimai quasi tutto effet-

luato; e pur di questi giorni il Grevy ed il Freycinet, i quali aveano

con disdegnosa alterezza, solo pochi mesi addietro, dichiarato non potersi

piii far cenno ftamnistia plenaria per gli assassini ed incendiarii della

Comune del 1871, eccoli ora, ad un cenno del Gambetta, farsene essi

stessi promotori con apposita legge! Gi6 basta per intendere come deb-

basi qualificare il presente Governo della Francia.

Credesi da molti, e non senza buona ragione, che le leggi del Ferry
ed i decreti del 29 marzo p. p. non fossero altro, in fondo, che spedienti

intesi a stornare iradicali dall'impegno di estorcere dal Governo Vamnistia

plenaria. II Gerbero ingoi6 codeste offe, ed ora stava di nuovo latrando

furiosamente per bramosia di riavere in Parigi quelli che I' aveano in-

sanguinata ed arsa. Essendo gia dannate allo sterminio le Gongregazioni
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religiose, e non essendo opportuno per ora di sacrificare anche il clero

secolare, il Garabetta impose ed il GreVy accett6 di voltare in legge

quello stesso, che nel passato gennaio avea definito esecrabile ed equi-

valente &\Vapoteosi del delitto e del tmdimento.

Cosi si vedranno ad un tempo, e tornare in Francia festeggiati come

eroi e benemeriti della patria gli assassini e gli incendiarii del 1871
;
ed

essere dispersi, spogliati, mandati in bando parecchie migliaia di reli-

giosi, contro un solo dei quali non pole allegarsi nfc un delitto ne un

fallo che valesse almeno una denunzia od un processo innanzi ai Tri-

bunali! Ottriando I'amnistia plenaria per orde di sicari convinti dei piu

atroci misfatti, il Governo al tempo stesso impiega la forza armata per

espellere dalle loro case, dapprima i Gesuiti, poi ogni altra associazione

di religiosi e di monache, in virtu dei decreti del 29 marzo, che sono

una flagrante violazione di tutte le leggi della giustizia e dell'umanita.

3. Intorno a codesti decreti, nella seduta del 3 maggio, mosse una in-

terpellanza il deputato repubblicaoo Lamy, non punto tenero del clero e

della religione, e tutt'altro che benevolo pei Gesuiti. L'Univers in un

supplement al suo foglio pel mercoledi 5 maggio, diede il rendiconto

esteso di quella tornata ;
nella quale il Lamy, con molta temperanza di

linguaggio ma con pari robustezza di argomentazione, pose in evidenza

1' illegalita e 1'iniquita di quei decreti. Ma il Guardasigilli Gazot ripete

i gia logori e sfatati paralogismi addotti alia Camera per le famose leggi

esistenti; fece suonare la minaccia di ricorrere ai piu violent! rigori per

conquidere ogni resistenza; ed appel!6 all'esempio del regicida Danton

per far intendere di che si servirebbe, all' uopo, il Governo per la piena

effettuazione dei suoi decreti. La pluralita dei repubblicani schiacci6 sotto

una gragnuola di interruzioni e di vituperi T eloquente Lamy, uon ebbe

che frenetici applausi pel Gazot, e fini col seppellire la interpellanza sotto

un ordine del giorno puro e semplice voluto dal Freycinet. Gi6 basta a

dimostrare non esservi tirannide peggiore di quella onde sono capaci

ministri vigliacchi per servile paura, e repubblicani di quel taglio che

il Gambetta ed i suoi complici.

4. Pochi giorni dopo il Senato dava novella prova della sua deca-

denza morale. Non solo non ebbe coraggio di chieder conto al Ministero

deU'insulto fattogli, coU'effettuare pei decreti del 29 marzo quello che

il. Senato stesso avea reietto cancellando dalle leggi del Ferry il famoso

articolo 7
;
ma assenti a sancire 1' abolizione del terzo comandamento del

Decalogo il quale proibisce i lavori servili nei giorni festivi, per ossequio

al Greatore d'ogni cosa.

Fin dal 1 dicembre 1879 la Camera dei Deputati avea approvato

uno schema di legge, proposto dal repubblicano Maigne pel quale dichia-

ravasi abrogata la legge del 18 novembre 1814 pel riposo domenieale.

Alia sua volta il Senato fu invitato a deliberare su questo argomento;
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ed a malgrado delle ragioni addotte, in eloquentissimi discorsi, dai se-

nator! Fresnau e Chesnelong, approvb in prima lettura, nella scduta del

7 maggio, a pluralita di 165 voti favorevoli e 110 contrarii, 1'empia

legge del Maigne. Questa torn6 in discussione nella seduta del 27 mag-
gio. Una modifieazione proposta dal Senatore Paris, in senso cristiano,

fu combattuta dal Varroy ministro pei lavori pubblici ;
e reietta dal Se-

nato a pluralita di 152 voti contro 122. Quindi si procedetle ai suffragi

sul tutto della legge; la quale fu definitivamente approvata da 160 se-

natori favorevoli
;
essendo 107 i coritrari. Con ci6 deve sparire ufficial-

mente ogni manifestazione religiosa dello Stato verso Dio ed e ufficialmente

sancita la profanazione delle feste, sebbene in tutti gli altri Stati, e no-

tantemente in quelli d' Inghilterra e negli Stati Uniti <T America sotto

rigorose leggi tal profanazione sia vietata. Solo la cattolica Francia in

quanto e rappresentata dai suoi Governanti e legislatori rifiuta ogni ri-

conoscimento dei diritti del Greatore.

5. Per lo stesso spirito d'empieta, ma sotto pretesto di antivenire

disordini, i Prefetti ed i Sindaci in parecchi Spartimenti vietarono le

processioni religiose, tanto per le Rogazioni, quanto per solennita del

Corpus Domini, provocando a gravissima indignazione la tragrand plu-

ralit dei cittadini cattolici che gia tutto aveano in pronto, con molto

dispendio, per tali funzioni religiose. 11 Gazot, ministro di grazia e giu-

stizia, spinse il cinismo del suo abborrimento per tali pratiche religiose

tino al punto di spedire ai Magistrati, che da lui dipendono, una circo-

lare, in cui loro viet6 di prender parte a tali processioni, la dove fos-

sero state permesse, con le insegne proprie del loro ufflcio! Quattro

militari in congedo che, colle loro divise, recaronsi ad onore di portare il

baldacchino sul SS. Sacramento nella processione del loro native villag-

gio, furono severamente puniti. Quel chicchessia, che castigo i colpevoli

di tal reato, s'ispir6 certamente all'esempio del Generate Farre, ministro

della guerra. Due sono le quotidiane occupazioni di questo neofito del

radicalismo : togliere di carica ed espellere gli antichi capi della mili-

zia territoriale, fiore di gentiluomini e valorosi soldati, amatissimi dalle

popolazioni e che nella guerra del 1871, a prezzo dei loro averi e del

loro sangue, difesero la loro patria contro la ferocia del vincitore stra-

niero; e spiccare ordini fulminanti per vietare agli ufflciali e soldati

dell'esercito che s'accostino, quelli alle riunioni dei cattolici, questi alle

scuole dei figli del Lassalle da cui imparavano gratis a leggere e scrivere!

6. Non k bisogno d'essere profeta per annunciare fin d'ora, con cer-

tezza che gli avvenimenti non ismentiranno la predizione, che il Farre

tra non molto finira- come il Gresley, da lui superato nella vilta del ser-

vilismo verso i Badicali, e sotto il peso del disprezzo d'ogni partito

rientrera neH'oscurit& d'onde avrebbe dovuto non uscire mai, a Dio

spiacente ed ai nemici suoi
,
come tocc6 poc'anzi al famigerato Carlo
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Lepere, autore del decreti del 29 marzo, buttato via come la buccia d' un

limone spremuto.

Fin dal 5 maggio costui era destinato in olocausto ai Eadicali. Egli,

sapeodolo, avea accennato di voler dare la sua dimissione, pel puntiglio

dell'essere stato preferito a lui ministro dei Culti il suo degno collega

Gazot guardasigilli, per rispondere all' interpellanza del Lamy. II Frey-
cinet avea colto la palla al] balzo, e mostrato a bastanza chiaro, come
annunzi6 il National, che la sua dimissione non incontrerebbe difficolta,

anzi verrebbe proprio a proposito. Allora il Lepere si ferm6. Ma alcuni

giorni dopo fu impresa dalla Camera la discussione d' una legge intorno

alle pubbliche riunioni. II Lepere, ministro per gli affari interni, voleva

si riserbasse al Governo il diritto di scioglierle, allorche per avventura

trasmodassero con pericolo per 1'ordine pubblico; il quale diritto gli si

negava affatto dalla Gommissione. Fu poi preso un temperamento per cui

toglieasi al Governo ogni ingerenza nelle riunioni pubbliche, ma se ne

rendeano mallevadori i Sindaci. II Lepere, che avea sostenuto il principio

contrario, vide in ci6 uno sfregio al suo decoro ed un indizio dell' aver per-

duto la fiducia dei suoi padroni. Forse anche temette di non poter uscire

salvo dal brutto cimento di eseguire colla forza, senza lurbolenza di cui

dovrebbe dar conto, i decreti suoi del 29 marzo; e molto piu temette delle

conseguenze che avrebbe la legge d'amnistia plenaria ai comunardi ed

a tutti i rei di crimini politici dal 1870 al giugno 1880, di che gia si

trattava tra i Ministri- Per isfuggire a tal tempesta e salvare il suo de-

coro, aiferro il pretesto del voto circa le riunioni pubbliche, ed offeri al

Freycinet ed al Grevy la sua dimissione. Questa venne accettata; ed il

Journal officiel del 18 maggio pubblico i decreti in virtu dei quali il

Lepere cessava d'essere ministro per gli affari interni e dei culti e gli

succedeva il deputato Gonstans, sotto segretario di stato nello stesso mini-

stero; al quale sottentrava il deputato Fallieres.

Ragionando di questa dimissione del Lepere, e delle qualita del suc-

cessore, T Opinione di Roma, nel n. 137, venne dimostrando come il

Governo venisse ognora piu sdrucciolando sul pendlo del radicalismo,

di cui e degno rappresentante il Gonstans; ed aggiunse: L'evoluzione

non e ancora finita. Al di la del signor Gonstans, attuale ministro del-

1'interno, vi hanno altre persone piu avanzate di lui e che aspettano la

loro volta. Al di la del ministero Freycinet vi sono altri ministeri pre-

parati ad imprimere al Governo un carattere piu rivoluzionario, piii ra-

dicale. La repubblica descrive lentamente, ma fatalmente 1'orbita sua.

Gli eventi dimostrano ora veracissimo il presagio dell' Opinione ; la quale

poi, nel n. 168, quando gia sembrava accertata la risoluzione del Frey-
cinet e dei suoi complici, d'obbedire cioeal Gambetta, cedere atfoppor-

tunitd, ed appagare i Eadicali coll'amnistia plenaria, stampb queste

altre assennate parole: II Governo si accosta dunque ai Eadicali. Ora
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ne subisce la prima legge; doraani si sforzera di resistere sopra qualche

altro punto, ma la fatalila lo trascinera fino all' ultimo termine della di-

scesa. Non e lontano il giorno in cui il signer Raspail e il signer Gle-

menceau domineranno nella Camera e nell'Eliseo. Un solo mezzo avrebbe

il Ministero di arrestare questa marea : cioe 1' appoggio del partito con-

servatore; ma questo non lo ha, ne lo potrebbe avere. II partito conser-

vatore francese e per tre quarti clericale; quindi partigiano dei Gesuiti

in particolare e delle associazioni religiose in genere, che furono trattati

sappiamo come, dal Governo attuale. II quale ora e preso fra due fuochi :

qua i radicali e la i clerical!... I Gesuiti sono stati espulsi; ma i loro

adepti sono piu numerosi e piu risoluti di prima. A questo fine sogliono

metier capo tutte le persecuzioni. Ben detto. Ma 1' Opinione dimentic6

evidentemente in qual modo furono trattale, dalla sua consorteria e dai

suoi padroni, le Gongregazioni religiose in genere, edi Gesuiti in parti-

colare. La Francia non fa ora che copiare ci6 che fecero i Lanza, i Sella

ed i Minghetti in Italia ed in Roma.

7. Naturalmente il Gambetta, da cui tutto dipende ora, si ripromette

di non fare, fra qualche mese, la brutta figura toccata al Thiers, che

sperava di vincere la Comune, proclamata il 28 marzo 1871 a Parigi,

a forza di soavi inviti e di carezze, e dovette poi rassegnarsi a lasciarla

abbattere dai cannoni del Mac-Mahon. Gerto e per6 che i Comunardi

gia provocarono il Governo ad usare la forza per reprimere i loro atten-

tati. Tra il 16 ed il 21 maggio 1S71 i Comunardi aveano atterrata la

colonna Vendome, saccheggiato e devastate il palazzo di Thiers, messe

a ruba non poche chiese, arse col petrolio le Tuileries, incendiato V'Hotel

de Ville, il Louvre, i palazzi del Gonsiglio di Stato e della Legione

d'onore, ed altri ed altri assai splendidi edifizi pubblici. La sera del 21 le

truppe di Versailles penetravano, per caso, nel recinto delle mura in un

punto dove 1'orgia avea assopite le guardie postevi a difesa. Alii 23 le

truppe, sempre combattendo, e con grande strage d'ambe le parti, ma

egregiamente comandate dai Generali Glinchant e Ladmirault riuscivano

finalmente ad impadronirsi delle allure di Montmartre, con viltoria de-

cisiva sui Comunardi, i quali per6 se ne vendicarono coll' assassinare

1'Arcivescovo di Parigi, il Bonjean presidente della Gorte di Gassazione,

1' abate Deguerry curato della Maddalena, sei Gesuiti una sessantina di

Gendarmi, e molti altri presi come ostaggi. Or bene! Queslo orrendo

anniversario volevasi dai Comunardi celebrare con gran processione fu-

nebre, con discorsi, con deporre corone sulle tombe degli incendiarii ed

assassini presi colle armi alia mano dalle truppe vincitrici, e fucilati. II

Governo capi a qual pericolo si esponeva, se lasciava fare, e con una

nota nel Journal Offieiel minacci6 severa repressione d'ogni disordine,

cilando le leggi che ve V aulorizzavano, e prese energici provvedimeuti

di vigilanza e di rigore. Forse ci6 non sarebbe bastato all' intento. Perci6
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il Gambetta s' interpose, e promettendo e facendo promettere ai Eadicali

che piu tardi sarebbero appagati i loro voti con 1'amnistia plenaria, ot-

tenne che la dimostrazione si riducesse a poca cosa.

Alcune centinaia di frenetici per6 si recarono Ik dove sono le fosse

contenenti le spoglie dei Comunardi fucilati, e cominciarono a deporvi

corone con emblemi di loro setta. Le Guardie di pace, ivi appostate

in gran numero, vi si opposero. Ne venne un conflitto, in cui un ragaz-

zaccio di circa 17 anni, figliuolo del famigerato Rochefort, malmenando

una di codeste Guardie, la costrinse a dargli qualche piattonata, si che

tocco due lievissime scalfitture, di cui non fece caso neppur egli. Ma
andato tre giorni dopo a visitare suo padre in Ginevra, questi s'inferoci,

scrisse e pubblic6 una lettera plena d'insulti e di minacce coritro 1' An-

drieux Prefetto di Polizia, appellandolo assassino, ed oltraggiandone il

cognato signor Koechlin. II quale lo sfido a duello, e gli diede una buona

stoccata che per poco non riusci mortale. Di 11 una serie di duelli; ed

il Rochefort giur6 rappresaglia e vendetta. L'amnistia plenaria gia pro-

posta'dal Ministero e gia sancita dalla Camera, gli agevolera 1'adempi-

mento del suo voto. E probabile.assai che 1'Andrieux debba rinunziare

alia Prefettura e precedere il Freycinet, il Ferry e consorti nella ritirata.

8. Jl versipelle Leone Say, vero camaleonte politico, fu nominate am-

basciadore a Londra, il 1 maggio, e vi riusci gradito; cosi che in pochi

giorni gia avea condotto bene innanzi le pratiche per appianare gravi

diffkolta insorte tra i due Governi in materia di dazii. Ma il Martel,

che gi& avea rinunziato, per cagione di sanita alia Presidenza del Se-

nato, fu irremovibile nel mantenere la sua risoluzione. II Ministero temeva

che il Senate gli desse per successore Giulio Simon, da lui temuto assai.

Pertanto seppe tanto bene destreggiarsi coi capi delle varie fazioni, che

si accerto dover essere gradito e preferito per tal carica il suo candidate

Leone Say. Infatti il 25 maggio si procedctte nel Senato alia nomina del

Presidente in surrogazione del Martel. Votarono 276 Senatori. Lo scru-

tinio ebbe per risultato che eransi deposte nell' urna 121 schede bianche

o nulle. Restavano pertanto a valutarsi soltanto 155 suffragi; per la ele-

zione valida bastava la pluralita assoluta di 78 voti. Leone Say ne ot-

tenne 147; il Le Royer n' ebbe 4; il Pelletan 2; il Simon ed il Gavardie 1

per ciascuno. Leone Say, proclamato presidente, scrisse i suoi ringrazia-

menti; spicci6 gli affari correnti, e si affrett6 d'andar a prendere, con uno

dei soliti discorsi, il possesso della sua carica.

9. Prima che egli giungesse da Londra, il Senato alii 27 maggio,

diede 1' ultima mano e la sua sanzione, come accennammo piu sopra,

alia legge per 1'abrogazione della legge del 14 novembre 1814 circa il

riposo da lavori pubblici nelle domeniche. La Camera dei Deputati, nello

stesso giorno, sanci, a pluralita di 366 voti contro 121, uno schema di

legge sopra i titoli di capacitk necessarii per poter aUendere all'inse-
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gnamento primario ed elementare; e rigett6, a pluralita di 312 voti

conlro 169, una modificazione proposta dal senatore Bardoux a favore

delle direttrici di scuole femminili e degli asili d'infanzia che gia fossero

da 10 anni in esercizio di tale ufficio. La discussione era durata soli tre

giorni, ed i dibattimenti erano stati fervidi. Imperocche il vero scopo di

questa legge, proposta da Paolo Bert, era di abolire le cosi dette lettere

d'obedienza, che per virtu di parecchie leggi, erano riputate titoli suf-

ficenti, pei membri delle Gongregazioni religiose insegnanti, a tenere

scuola pubblica primaria. La destinazione, fatta dal Superiore, d'un tale

o tal soggetto alia tale scuola, era riconosciuta come equivalente alle

patenti date dallo Stato. Ora invece dovra ogni membro di Gongrega-

zioni religiose autorizzate soggettarsi personalmente agli esami pre-

scritti, avesse pur insegnato egregiamente da 30 anni, e cimentarsi allo

smacco del rifiuto della patente.

La legge approvata dalla Camera il 27 maggio fu trasmessa al Se-

nato
;
che alia sua volta norain6 la comraissione incaricata di esaminarla

e di riferire; e questa commissione si dichiar6 favorevole; sicche tutto fa

presentire che il Senate le dara la sua sanzione.

La quistione, dice 1' Univers del 16 giugno & gravissima. Al presente

42,000 maestri o maestre, appartenenti a Gongregazioni religiose, sono

senza patente di capacita. Tra un anno, se codesta legge pendente al

Senato sara approvata, saranno tutti e tutte escluse dalla pubblica istru-

zione. Ed in apposito articolo, fondandosi su dati ufflciali allegati dallo

stesso Paolo Bert e da Giulio Ferry, T Univers venne dimostrando che: -

1 Gia fin d'ora piii di 600,000 fanciulii e fanciulle sono senza istruzione

alcuna, e che per darla loro bisognerebbe un aumento di 15,000 maestri

e maestre. E dunque cosa savia 1'escluder d'un tratto, per mancanza

di patente, dall' insegnamento non meno di 46,667 istitutori ed istitutrici

laiche o religiose? 2 Al presente si contano, per confessione del

Ferry, 298 Gomuni senza scuola alcuna. Gome vi si provvedera?
-

3 Non meno di 3,307 comuni son privi di scuola per le fanciulle; ne

vi si possono aprire, se non si ha un aumento di 3,307 istitutrici pa-

tentate. Come e dove si troveranno? E dunque ora proprio il caso di

privarsi di 46,677 istitutori ed istitutrici, che diedero ottima prova di

se in parecchi ed anche molti anni d' insegnamento riconosciuto soddi-

sfacentissimo?

L'odio contro tutto ci6 che sa di religione accieca talmente la setta

dominante, che, non ne dubitiamo, queste considerazioni non avranno

forza alcuna per impedire la promulgazione della legge di Paolo Bert.

Qui ci resterebbe a dire di molti altri gravi fatti politici e religiosi

che dimostrano i progressi della rivoluzione radicale in Francia. Ma,

per difetto di spazio nella presente cronaca, ne diremo nei quaderni se-

guenti. Basti qui accennare che Mons. Freppel fu eletto deputato al



124 CRONACA

Parlamento; che il Challemel-Lacour fu nominato dal Governo francese a

suo ambasciadore presso la Regina d'Inghilterra, e vi fu accolto bene.L'av-

vocato Rousse, capo della corporazione degl'avvocati di Parigi, stese, e

mand6 pubblicare nei principal] giornali cattolici, come in apposite sup-

plemento 2\VUnivers del 14 giugno, un amplissimo e stupendo consulto

legate contro i Decreti del 29 marzo, dimostrando insussistente 1'invocato

fondamento delle allegate leggi, ed arbitrarii ed ingiusti e ripugnanti ai

piii sacri diritti i provvedimenti banditi contro le Gongregazioni religiose

non autorizzate e specialmente contro i Gesuiti. Ma a tutti questi fatti

sovrasta, per le conseguenze che tutti ne prevedono, la presentazione per

pane del Ministero, e 1' approvazione della Camera a gran plurality di

voti (come avverra certamente nel Senato) di una legge per amnistia

plenaria a tutti i condannati per delitti e crimini politici dal 1870-71

al 19 giugno 1880.

III.

SVJZZERA (Nostra corrispondenza) 1. Assegni del cosi delto Vescovo na-

zionale, e loro ripartizione a carico del canton! che coltivano il seme degli

apostali. 2. (Argovia) Istanze dei deputati cattolici al Gran Gonsiglio
3. (Friburgo) Protests del Gonsiglio di Stato e di un gran numero di parroc-
chiani di La Tour de Treme contro lo scandalo ultimamente avvenuto nei ci-

mitero di quella localita 4. (Schwiz) Avvenimento doloroso per la causa
catlolica 5. (Ticino) Prossitna fine del processo di Stabio. Incidente della

seduta del di 4 aprile.

1. II funzionario raeglio retribuito della Confederazione e senz'alcun

dubbio il signer Vescovo nazionale (Monsieur I'eveque national), come
si fa chiamare FHerzog. In una delle ultime discussioni del Gran Gonsiglio

di Ginevra fu posto in sodo ch' egli percipeva per lo meno 25,000 franchi

1'anno, senza contare le sovvenzioni che gli somministrano le societa. bi-

bliche inglesi. Vero e che esiste sempre un gran divario fra questa somma
e i 60,000 march! (85,000 franchi) che riceve il vescovo de' vecchi-cat-

tolici tedeschi, Reinkens; ma e'bisogna considerare che passa anche gran

diflerenza fra la nostra picciola repubblica elvetica e il potente Impero

germanico. Gli assegni dell'Herzog prbvengono in parte da contributi di

varii cantoni, e in parte dal cumulo d'impieghi lucrativi. Egli, per esem-

pio, ha 3000 franchi come parroco di Berna, e 5000 come professore di

teologia neoeretica. Contuttocio la sua carica e un vero benefizio semplice,

perche le pai'rocchie poste sotto la sua giurisdizione non arrivano a venti,

e perchfc i bisogni religiosi del suo gregge si riducono a poco o niente.

Potrebbe taluno muovere il quesito, come mai simili prelevazioni sui

bilanci cantonali in favore del capo spirituale dei vecchi-cattolici possano

conciliarsi con Tarticolo 49 della Gostituzione federate, il quale dispone:

Nessuno e tenuto a pagare aggravii impost! a causa propria e parti-

colare dell'esercizio del culto di un' associazione religiosa, alia quale non
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appartiene. I cattolici alimentano le casse dello Stato al pari degli

antichi e del nuovi eretici, e trovansi cosi costretti a contribute alle

spese d'un culto che non e il loro. Ma i fautori della setta non trove-

rebbersi imbarazzati per cosi poco. Risponderebbero al certo che il per-

cettore dell'imposta si guarda bene dall' avvertire i cattolici cbe una

parte qualsiasi del loro contribute e destinata a colare nelle tasche del-

1'Herzog; cosi, conchiuderebbero, la Costituzione e salva. S' ingannerebbe

per6 chi credesse, trovarsi sempre Monsieur I'eveque sur ua letto di rose.

Ultimamente gli e toccato il disgusto di sentirsi rinfacciare la sua rapa-

cita dai giornali d' ogni colore, e da questo rimprovero egli si e difeso

assai male nel suo organo che ha, per antifrasi, intitolato II Cattolico.

I cantoni che coltivano il seme degli apostati sono: Zurigo, Argovia,

Turgovia, Basilea, Neuchatel, S. Gallo, Berna e Ginevra; otto in tutti. Se

non che, nei primi cantoni non trovansi, sparsi qua e la, che pochissimi

intrusi, laddove Berna e Ginevra ne posseggono tuttora una piccola col-

lezione, che va per6 sempre piu assottigliandosi. Osservate le debite pro-

porzioni, il piccolo cantone di Ginevra dovrebbe contribuire al manteni-

mento del vescovo scisrnatico per somma minore che non il vasto cantone

di Berna. Tale e stato ariche il parere di alcuni membri del Gran Gon-

siglio ginevrino, i quali erano disposti a sopprimere qualunque assegno,

o almeno a fare sotto questo rispetto considerevoli economic. Ma sotto la

dittatura del signer Garteret il Gonsiglio di Stato aveva assunto 1' im-

pegno di versare la stessa quota che Berna, cioe 2750 franchi. II deputato

Cambassedes ha cominciato dal dichiarare al Gran Gonsiglio che quella

cifra era rimasta fissata d'accordo con gli altri cantoni interessati, e

che, se anche 1' assemblea non la votasse, questi ultimi sarebbero in diritto

di esigerla. Ha per6 finito con acconsentire a ridurre la quota a 1850 fr.,

ed e stato subito preso in parola.

2. I deputati cattolici al Gran Gonsiglio d' Argovia han deposto sul

banco della presidenza una domanda tendente a ottenere che s'inviti il

Gonsiglio di Stato a presentare il piu presto possibile il suo rapporto.e

le sue proposizioni intorno al progetto di restituzione di benefizii e fondi

ecclesiastic* ;
a preparare senza indugio un progetto di legge per rein-

tegrare le parrocchie cattoliche e i loro pastori nel diritto di comunicare

liberamente con le legittime autorita ecclesiastiche; e final mente a mo-

dificare la legge sull'insegnamento nel senso che gl' istitutori non siano

piii incaricati, come per 1' addietro, dell' istruzione religiosa, ma che questa

sia liberamente dispensata dal clero di ciascuna confessione. Speriaino

che, grazie alia stanchezza prodotta un po' dappertutto dal KuUurTcampf,

possano i ricorrenti vedere appagati, almeno in parte, i loro voti.

3. II Gonsiglio di Stato del cantone di Friburgo e 120 parrocchiani

di La Tour de Treme han protestato in termini rigorosi presso il Con-

siglio federale contro lo scandalo recentemente avvenuto nel cimitero di
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quella locality e del quale io vi teneva proposito nell' ultima mia cor-

rispondenza. II Gonsiglio federale ha respinto al sindaco di La Tour de

Treme la protesta omessa dall' anzidetta parrocchia, attesoche, secondo

esso dice nella lettera di rinvio, non ha stimato opportune d'entrare

in materia a proposito d'un reclamo fatto in una forma e in un tuono

sconvenienti per 1'autorita, cui era destinato. Noi per6, per parte nostra,

pensiamo che ci6 che ha dato sui nervi al potere centrale, non & tanto la

vivacita delle frasi adoperate dai reclamanti offesi nelle loro credenze e

nel loro diritto di proprieta, quanto rimpossibilita di porgere spiegazioni

intorno ai fatti allegati nella protesta. Identico, senza dubbio, sara il

giudizio che porteranno i vostri lettori, dopo che avran pres'o cognizione

della protesta medesima.

Signor Presidente, Signori Consiglieri,

Dopo aver ricevuto comunicazione delle decisioni della vostra su-

prema Autorita relativamente alia tumulazione di Luigi Leyvraz nel

cimitero privato della corporazione cattolica di La-Tour-de-Treme, noi

abbiam pregato il governo di Friburgo di sostenere dinanzi a voi i nostri

diritti; noi lo abbiamo informato che avremmo senza dubbio indirizzato

un ricorso alle Gamere federali per chieder giustizia e reclamare contro

le molestie di cui siamo vittime da parte di gente che non abita neppure
il nostro Gomune, se non avessimo saputo che una legge, che voi avete

dichiarato voler presentare alle Camere federali, doveva regolare sif-

fatta questione.

Gotesti individui, che s' immischiano sfrontatamente nei nostri affari,

non ban trascurato alcun mezzo per indurvi in errore e per iridisporvi

contro di noi, fino a invocare 1'articolo 53 della Gostituzione federale,

laddove noi avremmo avuto per i primi il diritto d' invocare contro di

loro lo stesso articolo della Gostituzione. Essi hanno snaturato i fatti, e

vi hanno indirizzato messaggi menzogneri e audaci proteste.

Qualunque siano i motivi che ban dettato le vostre decisioni, egli

e certo, e do risulta dai termini stessi della vostra decisione, che

voi rifiutate a noi cattolici quello che accordate agli ebrei, e ci proibite

di stabilire presso di noi quello che avete lasciato stabilire altrov^.

Quello che vi ha di certo si e, che i reclamanti, i quali dimorano

in Bulle, citta cattolica, hanno in Bulle stessa il loro cimitero partico-

lare, benchfc non siano che un centinaio circa; e a noi che siamo da

sette o ottocento, e abitiamo a quindici minuti di distanza da quella stessa

citta, voi ricusate un eguale vantaggio e ci vietate d' avere un cimitero

nostro proprio.

Egli & dunque d' un' assoluta evidenza che v' hanno due pesi e due

misure, e che voi permettete e ordinate alia distanza d'un quarto d'ora,

sui territorio elvetico, cose le piii contradittorie.

L' ingiustizia veramente inaudita, e noi non sapremmo contenere la
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nostra legittima indignazione ! Noi siamo trattati come se fossimo gente

di nessun conto, e i pochi protestanti che vivono fra noi, e che abbiamo

sempre rispettato come nostri confederati, c'impongono la legge, e, forti

del vostro appoggio, vogliono metterci fra T uscio e il muro.

Dinanzi a si flagrante contraddizione noi non possiamo starcene in

silenzio, o protestiamo altamente, con la presente, contro una decisione

che crediamo aver diritto di trovare piii intollerante che la pretesa in-

tolleranza di cui ci accusano.

Voi ci permetterete, signer Presidente e signori Gonsiglieri, di dirvi

che, dopo le nostre decisioni, noi abbiamo lasciato fare, pure affermando

i nostri diritti, ma che non abbiam ceduto se non alia forza. E per colmo

d'infamia, dopo di essere stati sotterrati i due defunti protestanti nel

nostro cimitero, proprieta p&rticolare legalmente acquistata e sulla

quale non possono vantare alcun diritto
,

il ministro protestante, al-

Fombra stessa della nostra Chiesa cattolica, nella nostra parrocchia esclu-

siyamente cattolica, in seno del nostro paese quasi interamente cattolico,

il ministro che ha preseduto alia tumulazione, si e fatto lecito nel suo

discorso d' ingiuriarci e di farsi beffe delle croci che si trovano sulle

nostre tombe calpestate dagli assistenti. Egli ha gettato il disprezzo

su tutto quello che vi ha di piii santo e di piii sacro nel nostro culto,

a segno tale che alcuni fra gli stessi protestanti han provato indigna-

zione e disgusto di tali insulti, ne han saputo astenersi dal manifestare

il loro orrore per un contegno cotanto ignobile.

Voi dunque, sig. Presidente e signori Gonsiglieri, vi persuaderete che

noi non potevamo tacere dinanzi a fatti che ripugnano a tutti i cuori onesti,

e che serviranno a farvi conoscere chi sono coloro che con tutti i mezzi im-

maginabili sono arrivati a far trionfare presso di voi la loro pessima causa.

Per conseguenza, noi deponiamo dinanzi a voi una querela contro

insulti si grossolani lanciati alia nostra religione, al nostro culto, ai per-

sonaggi piii elevati in dignita, e ci6 sopra una terra che e nostra pro-

prieta esclusiva.

Ed abbiamo fiducia che, una volta debitamente illuminati e sugl'in-

convenienti derivati dalla condotta del ministro e sullo stato reale delle

cose, voi non potrete non lasciarvi piegare dalla giustizia de' nostri di-

ritti e dalla guarentigia che voi dovete alia nostra liberta violata.

Noi invochiamo altresi contro coloro che ci oltraggiano 1'art. 53 della

costituzione, ne cesseremo di far udire le nostre doglianze fino a che

giustizia sia fatta.

Vi preghiamo, signer Presidente e signori Gonsiglieri, di voler acco-

gliere benignamente i nostri reclami; noi facciamo assegnamento sulla

vostra imparzialita, sulla vostra lealta, e su tutti i titoli d'onore che vi

siete acquistati al cospetto del popolo svizzero, e vi presentiamo col piu

profondo rispetto Tomaggio dell'alta nostra considerazione,
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4. Dolorose notizie ci giungono dal cantone di Schwiz, che e mo-
mentaneamente perduto per la causa cattolica. Infatti, le elezioni che vi

ebber luogo il 25 aprile pel rinnovamento del Corpo legislative, ban data

una maggioranza, per quanto debole, al partito radicale. Un tal risultato

e stato procacciato in modo ii piu perfido da un foglio cattolico liberale

il Bote, il quale andava proclamando su tutti i ton! cbe la lotta non era

diretta contro il partito conservatore cattolico, ma soltanto contro alcuni

fanatici che sedevano nel governo. Molti uomini deboli si son lasciati pren-
dere a quella rete, e per non esser governati da conservator! pretesi

esagerati, ban dato il loro voto a radicali della peggior razza. Ma ci6

che v' ha di piu deplorabile si e che il trionfo di quest' ultimi e dovuto

a un disgraziato prete apostata, che ha spiegato in loro favore la sua

influenza sacerdotale, sempre grande in mezzo a una popolazione sem-

plice e religiosa, anche quando colui che la esercita ne fa abuso.

5. Nella sua prossima corrispondenza potr6 forse informarvi dell'esito

del celebre processo di Stabio, cantone del Ticino, processo che votge
al suo termine dopo due mesi consecrati all'udizione dei testimoni. La
seduta dell'8 aprile si distinse per un incidente che fece grande stre-

pito. Nella sala delle Assise erasi riserbato un banco ai rappresentanti

della stampa svizzera e straniera, senza distinzione di colore politico. Nel

fiumero di costoro trovavasi certo Scartazzini, dei Grigioni, ministro pro-

testante e corrispondente della Nuova Gazzetta di Zurigo. Questo re-

porter non solo si faceva distinguere fra tutti i suoi confratelli liberali

pel modo parziale e menzognero, con cui rendeva conto delle discussioni,

ma ingiuriava periodicamente la Gorte e i Giurati. Un tal giorno che si

udiva in esame un prevenuto gia condannato alia carcerazione per fatti

estranei al processo di Stabio, e che questi trovavasi sul banco degli

accusati coll'abito dei detenuti, lo Scartazzini disse al corrispondente del

Dovere, organo dei radicali ticinesi, ch'egli avrebbe piuttosto voluto aver

da fare con quel prevenuto che co'suoi giudici. II corrispondente tra-

smise questo detto insolente, al suo giornale, che si fece un pregio di

riprodurlo. Invitato a ritrattarsi, lo Scartazzini, promise dapprima di farlo,

ma poi si tenne in silenzio; in seguito di che, il signer Delsiro, presi-

dente delle Gorte, ordinb la sua espulsione dal banco della stampa, la-

sciandolo tuttavia in liberty di assistere al dibattimento, confuso con la

folia. Gli avvocati della difesa sollevarono allora un incidente, e ne sa-

rebbe sorta una grossa questione, se il presidente non 1' avesse tosto tron-

cata togliendo loro la parola su questo fatto. I rappresentanti della stampa
radicale tennero dietro allo Scartazzini nel suo ritiro, e tutti insieme

ricorsero al Censiglio federale contro la risoluzione adottata dal presi-

dente della Gorte; ma ebbero il rammarico di udire quell' autorita di-

chiararsi incompetente.
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i.

Tutti coloro che, al lurae della fede, scrutano con senso cri-

stiano gli avvenimenti della storia contemporanea, sono indotti a

ricono^scere
di pieno accordo queste due verita : che cioe da una

parte, mai forse, dopo lo stabilimento del cristianesimo nel mondo,

I'in^'isso di Satana non vi si e manifestate cosi operoso, come in

questo secolo; e mai neppure 1'intervento della provvidenza di

Dio vi 6 apparso cosi visibile, secondoche", alia fine della lunga
sua vita, ebbe a confessarlo lo stesso protestante Q-uizot, con gra-

vissime parole. La storia di questi ultimi cent'anni si compendia

tutta in una guerra fierissima deH'anticristianesiino, o meglio del

Satanismo, alia Chiesa di Cristo e in una difesa mirabile nresane

4a Dio; cosi che dall'una e dall'altra viene a sfolgorarne una

novella prova della sua divinita, che gia abbarbaglia e confonda

la generazione odierna e conquidera a salute la susseguente.

Ma non e da negarsi che ai tempi nostri questa guerra, in-

terrotta prima da mezze tregue di breve durata, viene ogni gioroo

piu rincrudendo e pigliando la forma orridissima, che ebbe nei

suoi principii dentro la Francia e poscia via via in quasi tutta

Europa; portatavi dal furore di questa nazione, che, per circa

quattro lustri, fu il flagello del cattolicismo e sembr6 invasata

dalle tartaree legioni di Satanasso. Al presente, ovunque si giri

T occhio nella cristianita, non si vede altro che persecuzione,

quando occulta ed ipocrita, quando aperta e sfacciata alia Chiesa.

di Cristo. Tutto do che si fa appartenere alia civilta e va sotto>

il pomposo nome di progresso, in politica, in diplomazia, in artet

in letteratura, in iscienza, in legislazione, tutto e rivolto contro

di essa. I poteri pubblici, apostati nella teorica o nella praties
Scrit Z!, vol. UI,S*tc. 722 9 6

1

luylio 1880
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dalla sua fede, in Russia, in Germania, in Isvizzera, in Francia,

in Italia, in Belgio ed in parecchi Stati dell'America, sono col-

legati colla gran setta massonica, che & la chiesa di Satana, nel-

T unico intento di esterminare dalla faccia della terra - il Regno
del Dio creatore e redentore del genere umano. E questa lega

non mira gia solo a scristianizzare socialmente le nazioni cri-

stiane, ina a scristianizzarne le famiglie e gFindividui, bandendo

Cristo e la sua Chiesa e i suoi doinmi e i suoi sacramenti e il

suo culto, non pure dalle leggi pubbliche, ma dalle usanze do-

mestiche, dair educazione e dalP insegnamento, che si cerca di

sottrarre in tutto e per tutto al magistero salutare del Vangelo.

Ai nostri tempi si pu6 dire con verita, che i Governi, scienti

o inscienti, servono di strumento al Satanismo, nell' opera impos-

sibile della distruzione del cattolicismo
; perch& tutti, qual pii\

qual meno, sono sottoposti alia setta di Satana e ne eseguiscono

le tiranniche volonta. II mistero di questa persecuzione, sen/a

pari negli annali del mondo, & tanto per noi incomprensibile, dal

lato dei fini che ha Dio nel permetterla, quanto e evidentissiino

dal lato dell' origiue sua, della sua forza e dello scopo a cui e

diretta. Certamente Dio, nel permetterla, intende grandissime cose,

le quali torneranno tutte a somma gloria sua e del suo Cristo ed

a spleudore della fede, del Papato, del sacerdozio, degl' istituti

religiosi e dei sacri diritti ora piu che mai rinnegati e concul-

cati : e basta al sagace studioso delle vie della Provvidenza nel

reggere quaggiti la Chiesa, il vedere questa persecuzione straor-

dinaria, a fare che, con un argomeoto di analogia che non falla,

ne deduca UQ trionfo pure straordinario, il quale potra tardare,

ma non potra mancare : e gia i segni precursor! si scorgono, da

chi non e cieco, nella smisurata potenza di unita e di vigore che

Dio viene crescendo e perfezionando, fra le battaglie, nel seno

stesso della Chiesa. Ma il come e il quando di questo evento,

che sara una delle meraviglie della storia, e per noi un arcano

che ci lascia il merito della fede e non ci toglie il conforto della

speranza.

Per contrario, che da Satana muova tutta questa catastrofe di

persecuzioni, che la setta massouica ne sia la ministra universale,

e T uno e F altra non agognino ad altro che a spiantare il Regno



AI NOSTR! TEMPI 13 1

di Q-esfi Cristo dalla terra, e sostituirvi il regno per sempre de-

bellato di colui, che da Cristo fu detto Principe di questo mondo

e da lui soggiogato e cacciatone fuori
1

;
e cosa tanto manifesta,

che n& meno i principal! apostoli del Satanismo odierDo credono

conveniente dissimularla, o metterla in dub bio.

II.

Noii ci dilungheremo in citazioni, che ci abbonderebbero frav

le mani, di autori godenti gran credito nella societa detta mo-

derna ; i quali tutti si sono adoperati a riabilitare Satana nel

concetto dei popoli. Basti ricordare un Reoan, il salariato be-

stemmiatore della divinita di Gesu Cristo, che ha scritto : di

tutti gli esseri altra volta maledetti, che la tolleranza del nostro

secolo ha prosciolto dagli anatemi, Satana essere per certo quello,

cui & provenuto maggior utile dal progresso dei lumi e dalla

propagazione della civilta. Lui essere un povero calunniato. un

rivoluzionario sventurato, il quale, per gran voglia di fare, si ac-

cinse ad imprese arrischiate. Uno Sctielling, che esaltando Sa-

tana lo ha dichiarato Dio, acciocche il Cristo-Dio avesse un an-

tagonista. Un Michelet, che ha vaticinati i trionfi suoi sopra Cristo.

Un Quinet, che ha sognato di immergere il cristianesimo nel

fango, per mettere in sua vece Satana, qual principe che debba

unire tutti i cuori. Un Proudhon, che ha espressamente dichia-

rato volersi surrogare Satana, il diletto deUanima sua, al Ri~

formatore (Cristo) che si fece crocijiggere. Potremmo anche ri-

cordare Pimmondo poeta italiano, che compose un inno a Satanar

augurandogli di regnare sulla terra in luogo di Cristo detronato.

Ma vale la spesa di citare a verbo una pagina del Bullettino

del Libero pensiero, in cui e dato conto d'una conferenza tenu-

tasi il 30 giugno 1876 in Brusselle, da un tal Eugenio Robert,

che e uno dei sopracci6 della setta prepotente e governante ora.

nel Belgio. Eccola tradotta fedelmente in lingua italiana.

Purgando Satana dalla lunga calunnia dei secoli, e spoglian-

dolo dello schifoso e ridicolo indumento, che la superstizione e?

Todio gli aveano affibbiato, Toratore ha restituito all'Arcangela
la bellezza sua e la sua grandezza. Dietro la caricatura, ha fatto

1
Princeps huius mundi eiicietur foras, loan. XII, 31.
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apparire il principle. Satana & ridivenuto il fratello di Prometeo,

1'erede dei Titani, il difensore ed il consigliere degli uomini,

Tunico loro appoggio, 1'unico rifugio loro contro I'assorbente e

soffvcante stretta del principle divino o autoritario, sotto ogni

sua forma, religiosa, politica e sociale. Dio sempre si e messo

dalla parte degli oppressori e dei forti: Satana, accostatosi al-

1'umanita per la disgrazia e la caduta sua, ne 6 diventato 1'apo-

stolo e il sostenitore.... Sirnbolo e genio della liberta, angelo

dell'orgoglio e. dell'esiglio, eterna protesta contro 1'antichita e

la tirannide, egli fu ispiratore di tutte le umane rivendicazioni,

dalla rivolta di Adamo nel paradiso terrestre, fino alia grande e

terribile insurrezione della Comune, fulminata essa ancora, per

tivere promulgato 1' intero affrancamento dell' uomo e del citta-

dino. Perch6 mai fu maledetta I'umanita? Perch^ segui Tamore

della scienza e della giustizia, che il serpente le avea trasfuso

nell'anima.... E tempo che il libero pmslero, principio del quale

e la ribellione contro I' autorita del domma e della rivela-

?ione, dia a questo principio tutto il logico svolgimento di cui

e capace; e rigettando, sottp le molteplici sue forme, il principio

divino deli' autorita, opponendo il diritto umano al diritto divino,

gndi: Dio e inorto! Viva il diavolo!

II proposito dei conduttori e seguaei di questa guerra a Cristo,

puo essere manifestato piil limpidamente di cosi? E pu6 darsi

medesimezza piu perfetta di spirito, tra loro e Satana che incen-

sano come dio?

III.

L'odio di Satana aH'Uomo-Dio 6 antico quanto 1' essere suo,

t. durera per tutti i secoli eterni. Quest' odio orgoglioso che lo

rese doppiamente omicida da principio, e su nei cieli, allorch^,

ppena creato, desider6 con furore impotente che l'uinanita non

esistesse mai, per non adorarla divinizzata nell'ipostasi del Verbo,

e nell'Eden, allorche, appena uscita dalle mani di Dio, a tirarla

seco in perdizione, cerc6 di guastarla nel ceppo radicale dei due

progenitori, come costituisce la malizia del suo peccato, cosl forma

1'essenza della irreparabile sua infelicita. Per lo che tanto a
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<iire Satana, quanto odio inestinguibile, furibondo, impotente a

Cristo Dio-Uomo; cio& odio air autore e consumatore della fede,

della grazia e della gloria, compimento sovranaturale e subli-

missimo di tutta 1' opera della naturale creazione
1
.

1 Nulla dice propriamente la fede, circa i particolari del peccato angelico;

onde variano intorno a questi le opinioni dei teologi. Tullavia e oggi mollo

comune quella di doltori gravissimi, i quuli tengono die Dio rive!6 tosto agli

angeli il fuluro mistero dell'Incarnazione del Verbo teehe il peccalo dei ribelli

consislelte in cio, die negarono di adorare, come Dio lo ingiunse loro, queslo suo

Verbo nell'Umanita, che nel tempo assumerebbe; e di riconoscerlo qual capo di

tulle le crealure, che in lui e per lui glorifichercbbero, con adegualo ossequio,

I'infinita maesla di Dio; ed insieme quale causa meritoria della grazia, per cui essi

ancora unicamente avrebbero poluta otlenere la soprannaturale beatitudine. Quegli

spirili eccelsissimi, e piu di tulti Lucifero, che solo compendiava in se le pre-

rogative e le bellezze di tulli ed era come il sole fra i pianeli, videro assai bene

la enorme dislanza che passava, secondo la nalura, Ira loro e 1'uomo, e conse-

guentemente intesero 1'allo di profondissima umilla che Dio richiedeva da loro,

per ammelterli al possesso della superna felicita. Lucifero poi che, per lo stu-

pore delle doli di cui vedevasi arricchito, si conosceva naturalmenle capo di

tulta 1' angelica creazione e quindi assai piu delle altre crealure inferiori, le quali

polessero aver 1'essere da Dio, preso da un eccesso di superbia, ricusd di ac-

cettare sopra se, in un Uomo-Dio, il dominio di una natura tanlo di se minore;

e per questo in veritale non stetit (!OAM. VIII, 4i). Egli, quanlo a se, voile

che la nutura umana non fosse, piu tosto che consentire alia esallazione di essa

sopra 1' angelica, nell'unione ipostatica col Verbo. Arnbi d'esser unico nella supe-

riorila e senza rivali, e niolto piu di non avere altra creata nalura, benche indiata

nel Verbo, che a lui soprastesse. Onde al suo incredibile orgoglio si riferiscono

allegoricamente le parole, che Isaia pose in bocca al re Babilonico: Qui dicebas

in corde tuo: In coelum conscendam, super aslra Dei exaltabo solium meum,
ascendam super altitudinem nubiurn, similis ero Altissimo. Anelo ad esser

egli, conlro 1'ordinazione di Dio, capo naturale del create intelligent, sensibile

e maleriale, e d'essere con cio la creatura di tulle piu simile all'altissimo Iddio,

nella preminenza del dominio; escludendo risolutamenle il falto dell'lncarnazione

del Verbo, decrelata ab aeterno daH'elerno amore di Dio verso 1'Umanita del

suo Crislo, ragione finale di lulte le cose. Onde, per mostruoso amore di se e

dell'eccellenza propria, e per odio all'uomo, disse a Dio quel Non seruiam, che

fu ripetulo da molli angeli, da lui sedolti; confulalo poi dal Quis ut Dews? del

gran Miehele, cha anniento il sofisma luciferino, affermando il supremo e san-

lissimo dom'nio di Dio, e rilenne nella verita e nella carita la massima parle

degli uliri.

Del r^slo noi vediamo la socieia angelica adorare il Verbo umanato, subito

venuto a luce, nell'umiliazione del presepio di Bellernme: facta est multitudo

mUiliap. coelestis laudnntium Deum (Luc. If, 13). E dopo queslo primo ingresso

dell' Uomo-Dio nella terra, rivediamo la societa stessa adorarlo di nuovo, per

ordinu di Dio, nel suo secondo ingresso, quando rinacque dal sepolcro, fra
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In virtti di quest' odio, tutta 1'azione, permessa da Dio a

Satana nel mondo, ha avato in mira un sol punto: impedire

quanto gli venisse fatto i fratti dell'Incarnazione del Verbo,

giacche non ne poteva impedire reseguimento. Quindi & che,

prima della venuta del Redentore, egli ogni astuzia pose nel-

Fingannare il genere umano, rimovendolo non solo da ogni idea

di redenzione, ma ingolfandolo in tali errori e brutalita, che

moralmente lo impossibilitassero ad accoglierla. Di fatto il suo

regno nella terra, avanti Cristo, era stabilito nell'idolatria, la

quale eziandio si connetteva col panteismo e col materialismo, cio&

colla negazione di un vero Dio personale e con quella deiranima:

e in sostanza, sotto la figura degl'idoli, esso riceveva il culto in

luogo di Dio e faceva a s6 sacrificare il sangue o Fonesta, doe

la vita naturale o morale d'innumerabili umane creature. Dopo

gli splendor! della gloria deirUmanita sua risorla, come ce lo mostra S. Paolo:

Cam iterum inlroducit primoyenitum in orbem terrae, dicil : El adorent eum
omnes anqdi eius (HAEBR. I, 6). E finnlmente gli angeli lo adoreranno, quale

Re sempilerno loro e degli uomini e dell'universo crealo, nell'estremo giorno,

per non cessare mai piu in tutli i secoli di adorarlo e eelebrarlo : Tu solus sanctus,

lit solus DominuSf tu solus Allissimus, lesu Christe. Ne solo gli angeli e i giusti

ne'cieli; ma Lucifero pure, tramulato in Salana, con lutti gli spirili suoi seguaci

nella ribellione e con lull! gli uomini reprobi, glorificheranno, a gran dispetlo

loro, la polenza del Hegno e del Nome del Dio-Uomo, e s' incurveranno sotlo

i suoi piedi: In nomine lesu, omne, genujlectatur coeleslium, terreslrium et

infernorum (PHIL. II, 10).

Questa sentenza non si oppone ad alcuna delle verila rivelate; e neppure

al passo di S. Paolo, ove ricorda il mysterium quod abscondilum fuil a saeculis

et generationibus (Coioss. I, 26); il quale non e gia il rnislero dell'Incarnazione,

ma quel della vocazione delle genii alia fede, come il conteslo lo prova. Piu

preslo anzi si conforma ad allri luoghi della Scritlura e piu pienamenle spiega

quell' odio implacabile, che Sntana porla all'umanila ed a tutlo quello che e

bene anche rialurale di essa. Imperocche il Satanisrno lende, non pure alia cor-

ruzione soprannalurale deH'uomo; ma allresl alia degradazione e dislruzione della

sua naiura; ed e. con rigore malemalico, equipollenle al nichilismo, negazione

intera d'ogni bene dell'.uomo individuo e sociale. Quindi non puo Irovarsi qua-

lificazione di Satana piu vera e propria, di quella che gli ha data uno de'piu

terribili rnarlelli che 1'abbian baltuto nella terra, S. Ignazio di Loiola, il quale, nel

libro de'suoi Esercizii spiritual!, lo chiama inimicus tiumanae nalurae, il nemico

per antonomasia della natura umana, ch' egli odio ab initio e di cui, ne'cieli e

nell'Eden, si fece, con infame volonla, micidiale, fait Iwmicida.

E pensare che vi sono moslri d'uumim, cristiani rinnegati, che, per fare onta

a CrislOv cantano inni a questa orribile belva, odio vivenle e personificalo della

umaniia !
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risto, la guerra sua incessante fu a lui nella sua Chiesa, af-

faticandosi di frastornarne la diffusione, di spegnerla nei tor-

inenti, di adulterarla colle eresie e cogli scismi; e finalmente di

combatterla col razionalisino, che nega ogni verita rivelata e

per couseguenza rifiuta tutti quanti i beneficii della incarnazione

del Verbo redentore.

Benche poi Gresu, vincitore del inondo, col morire nella croce,

ne abbia cacciato fuori Satana usurpatore del suo dominio, nulla

di meno, per arcano consiglio della sua sapienza, ha concesso

e concede che costui si studii con ogni perfidia di racquistarlo

ed anche, fino a un certo segno, ne venga per qualche tratto

di tempo a capo ;
senza che egli giunga per6 mai a soppiantare

la Chiesa e a distruggerla. II che da ragione delP avvicendarsi

nella terra la pace della sua Chiesa con le persecuzioni alle

quali soggiace; e di alcuni effimeri e brevi trionfi, che Satana

pare riportare sopra di essa e sono di tanto scandalo ai pusilli.

Noi ora siamo da un pezzo in uno di questi periodi, nei quali

il Satanismo sembra prevalere al cattolicismo, nei cuore stesso

della cristianita. La costanza con cui la setta diabolica, sparsa

per tutto Torbe e padrona di quasi tutti gli Stati, va dissemi-

nando il razionalismo, sotto varii nomi che cuoprono ma non

alterano la sua natura di anticristianesimo
;

la rabbia con cui

demolisce o strema tutte le piti salutari istituzioni della Chiesa,

la spoglia dei beni, ne spregia i diritti, ne tiene imprigionato

il Pontefice sovrano, la esautora e scredita quanto pu6; la per-

versita con la quale tenta di corrompere la crescente genera-

zione, strappandola dalle scuole cattoliche e soggettandola ad

un insegnamento ateistico ed immorale; e gli artifizii che usa

per far proseliti e dilatare il suo spirito da per tutto, accat-

tandosi coiripocrisia il favore di un numero grandissimo di

persone che la giudicano innocua, anzi benefica alia prosperita

dei popoli ed alPincivilimento; e per ultimo quella specie di

fortuna che sembra accompagnarla in tutte le sue iniquita, com-

proyano che la immensa congiura dei nostri tempi, contro Dio e

il suo Cristo, 5 suggerita, promossa e aiutata da una forza supe-

riore alPumana, la quale non pu6 essere altra che la diabolica.
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IV.

II quale intervento preternaturale di Satana nel moderno sco;ir-

piglio deir ordine religiose e civile, che prende nome di Bivolu-

zione, si fa palpabile per due altri capi; e sono gli omaggi che si

fa rendere, con prestigi e misteri i quali ricordano Peta pagana;

e le dottrine perversissime che sono raesse in voga dalla sua settar

peggiori eziandio di quelle che deturparouo il gentilesimo.

Quanto ai di nostri sia professata e praticata la superstizione

dello spiritismo, da tanti ancora che si vantano increduli a Dio,

e perci6 appunto che tali si vantano, non bisogno che si stia

a dire. Lo spiritismo e diventato un culto che ha i suoi templi,

i suoi sacerdoti, i suoi riti, i suoi simboli, i suoi fedeli in ogni

regione delPEuropa e dell' America. Variano le forme delle co-

municazioni degli spiriti, ma unico & il termine cui sono di-

rette; di mettere cio& in immediata relazione Tuomo con loro,

o per via di una inesplicabile forza, che si inorpella col nome

di niagnetismo, o per via di segni, di battute, di scritture e

anche di voci e di fatti, che accadono a ritroso delle leggi di

natura. Conseguito ci6, il resto viene da se; e lo spirito sata-

nico ottiene, colle malizie, cogl'inganni e colle seduzioni, gl'in-

tenti suoi. Questo & sicuro, che non si conosce epoca del cristia-

nesimo, nella quale la magia, e quindi Padesione a Satana, sia,

stata cosi diffusa e comune tra i cristiani, com'e ora. E stra-

nissimo e che i piti caldi aderenti e devoti del suo culto, siano

di coloro che si gloriano di non credere a nulla, siccome liberi

pensatori, e neppure al diavolo: e intanto gli servono e lo

onorano e gli prestano una fede da disgradarne donnicciuole

curiose e ignoranti.

Non parliarao poi degli orrendi misteri che si compiono nei

secreti antri della setta, ne delle formal! adorazioni che a Sa-

tana vi si fanno, n6 degl'indicibili sacrifizii che a lui si offrono.

Sono cose piti note ai profani, che non si pensa : ma non deb-

bono descriversi da penna cristiana
l
. Basti sapere che passano,

1 Con quesli scelleratissimi misteri si colleguno i furli ?acrileghi che avven-

gono ora con tanta frequenza nelle noslre chiese, i quali si perpetrano per tut-
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ia oltraggio al Dio creators e redentore dell' uomo, il segno di

ci6 che 1'umana pravita pu6 escogitare, e i delirii di abbomi-

nazione ne'quali il paganisino piti nefando pot& cadere.

Le dottrine del Satanismo, ossia della Eivoluzione, sono quelle

comprese nel sistema detto liberate, il cui sommo principio e

riposto nella negazione piu o meno patente delPordine divino;

e quindi nella ribellione ad ogni autorita che da Dio parta e

in Dio s'incentri, per sostituirvi il disordine delle umane pas-

sioni e la tirannide dell' arbitrio e del vizio. L' applicazione di

questo principio a tutte le appartenenze dell' uomo, della fami-

glia e della societa, si rispetto alia religione, come alia morale,

alia politica ed alia scienza, con la serie delle deduzioni e

dei corollarii che ne derivano, forma nella teorica la filosofia

di questa Eivoluzione: la quale non e ugualmente, fino alle

ultime sue conseguenze, professata da tutti i suoi adepti, solo

perche non tutti araano od hanrio il coraggio di essere logici.

Tutti portano il carattere della bestia infernale
*,

che e un qual-

t'allro fine che di rubare. 1 pii callolici fremerebbero, se s'indicasse loro a che

mirino questi furli, che fanno rabbrividire le anime credenti. Ma perchfc si abbia

un qualche concello dell'odio anlicristiano, di cui la setla infiumma i suoi piu

ciechi seguaci, togliamo questo fatto che riporta 1' Univers di Parigi, nel suo

numero dei 15 giugno 1880.

a Un orribile sacrilegio si e commess a St-Germain-Lembron (Pay de Dome)
nella serala e nolle del 1 giugno. Ecco cio che narra la Gazzetta d'Auvargne.

Un crocifisso allo un metro era in casa di un cotale, bsn noto per le sue

opinioni rivoluzionarie, irreligiose e anlisociali. Egli lo aveva compralo in unu

vendila all'asta. Come cio si seppe, lulli pensavano che 1'avesse acquislato

per fame uso infume. II 1 giugno egli invil6 a uno slravizio Ire o quatlro

bricconi della sua cricca; il crncifisso fu posto sopra una tavola, e gli si volarono

in faccia molli bicchieri, gridando: Bevi, bevi il sangue delV iniqmla !

Finsero poi di fare sopra di esso, quello che i carnefici fecero in verila sopra

Gesu; i.ichiodarnento delle mnni e dei piedi, transfissione del costalo e corona-

zione di spine. Poscia lo Irasciaarono, con una corda al collo, per le vie della

cilia; e questo alle q lattro di sera, in giorno di marcato, canlando il Libera.

Firialmente lo misero in millo pezzi, che sono ora, a quel che si dice, nel sac-

cone del lello di una megera, la quale ha promesso a parecchi vicini di farli lor

vedere, offerendosi di,mostrar loro un briyante morlo, c/i tien nascosto solto

le matwassQ. Queslo e il cnso di nggiungere pur troppo ab uno discs omnes.

Serva questa nolizia nd accendere, in chi legge, il desiderio di fare al Dio di

4imore crocifisso un qunlche alto di riparazione.
1 Characlerem bestiae. Apoc. XIX, 20.
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che grado di odio alia Chiesa ed alia fede di Gesu Cristo, da

eni pure in qualche grado sono apostati: tutti adorano questa

bestia e 1' immagine sua
*, che sono le opere della Rivoluzione :

lisa non tutti aceettano di andare sino al fondo di quell'abisso,

ove il principio del Satanismo necessariamente conduce chi con

diritta dialettica voglia ragionare. Ma non giova illudersi: il

proprio sistema dottrinale del Satanismo non & altro che il

iiberalismo, qualunque sia il temperamento, col quale se ne am-

mette il principio, generatore di tutto il resto. Non tutti i li-

berali sono liberi pensatori e socialist!
;
ma tutti i liberi pen-

satori e socialisti nascono dai liberali. Senza il Iiberalismo, non

*i avrebbe il socialismo, come senza il padre, non si avrebbe il

Jigliuolo.il socialismo & nel Iiberalismo, come nell'entimema il

eonseguente e nell' antecedente. Disse bene colui, che afferm6 il

Iiberalismo essere o il libero pensierOj o nulla.

Ora quel che dicesi programma della satanica Rivoluzione &

espresso da' suoi caporioni e maestri in queste poche parole :

EXTINCTIS DIIS
;
EXTINCTO DEO, SUCCESSIT HUMANITAS. DopO aver ado-

rato pii\ dei nel paganesimo, dopo aver adorato un solo Dio

nel cristianesimo, e tempo che Tumanita adori se stessa. Perci6

non piu Cristo, non piu Chiesa, non piu dommi, non piu Dio,

non pid anima, non piu autorita, non piu famiglia, non piu ma-

trimonio, non piu proprieta, non pid patria: ma soltanto una

specie di societa umanitaria, che non si sa che cosa voglia es-

sere, ed una cotale repubblica universale, che sia T anarchia e

la, confusione, ubi nullus ordo, com'^ neir inferno.

Che e la ilivoluzione? dimand6 e rispose, nel famoso con-

gresso di Liegi, uno dei piu acclamati oratori: 6 il trionfo del

lavoro sopra il capitale, deH'operaio sopra il parassita, delFuomo

sopra Dio. Questa e la Rivoluzione sociale, inclusa nei principii

del 1789: questi i diritti deH'uomo, come sgorgano dalle ultime

1 oro conseguenxe. Come socialisti, noi vogliamo, neir ordine re-

h^ioso, 1' annichilaraento di ogni religione e di ogni Chiesa;

noil' ordine politico, vogliamo, ponendo in atto T idea repubbli-

e ma, giungere alia federations dei popoli e alia solidarieta degli

1 Adoraverunt bestiam et imaginem eius. Ib. XIV, 11.
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individui. Nell'ordine sociale, vogliamo 1'abolizione della pro-

prieta e dell' eredita. >

Com' 6 chiaro, dall'odio di Dio si procede fino aH'odlo del-

ruomo, sotto colore di culto dell' umanitd,. E codesta la crudele

menzogna, di cui vivono tutti i satelliti di Satana, il gran padre

del mendacio e dei mendaci. E nondimeno tal e 1'epilogo delle

dottrine di cui sono imbevuti, da un secolo in qua, le generation!

che nel cristianesimo si succedono, di cui e pregna F aria che re-

spirano, e sono quasi passate in sostanza delle inenti di un nu-

mero senza numero d'uomini d'ogni stato e condizione.

Dal che si scorge che il Satanismo avvelena ed appesta, non

questo o quel partito, non questa o quella nazione, ma TEuropa
tutta quanta e in particolare le stirpi latine, che sono le catto-

liche e perci6 ancora le pifr insidiate. Colla menzogna del pro-

gresso si cerca di farle tornare al paganesimo, anzi alia barbarie,

o piu tosto al vivere selvatico come i bruti, perche poi si logorino

e si consumino nelle sozzure del senso, nelle stragi e negl'in-

endii; meta estrema della negazione d'ogni verita e d'ogni bene,

ossia'del nichilismo tanto magnificato. Diciamo, piti che pagane-

simo, vivere selvatico
; poich& i gentili non arrivarono a tanto

eccesso di demenza nelle negazioni. Contuttoche fossero alieni dal

soprannaturale, pure accettarono una grandissima porzione del

vero naturale e procacciarono alia societa inolti dei beni naturali.

L'odio alia divinita ed alia umanita non fu mai presso loro ele-

vato a sistema teorico e pratico di civilta sociale e di ben essere.

E se n'intende ancora la ragione. II paganesimo fu infedele, non

fa apostata; servi a Satana, piti ignorando che negando: ovech&

la Eivoluzione moderna gli serve, piu negando che ignorando.

Perci6 il pagano si rassomigli6 alFuomo-bestia, sirnboleggiato in

Nabucco, perche accec6 lo spirito nella corruzione della carne:

F apostata invece tiene del diavolo-verro, raffigurato in quel

gregge immondo di cui parla il Yangelo
1

; giacche si corrompe

nello spirito, per bruttarlo e perderlo insieme colla carne: il pa-

gano am6 falsamente la sua natura d
?

uomo; T apostata veramente

Todia ed al suo nemieo la da in ischiava.

1 Luc. VIII, 29-33.
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V.

Fa spavento il vedere con che operosita e baldanza la setta

satanica si viene ordinando, e stringe le fila della congiura che

involge tutta la cristianita. Mentre nella Francia si privano gli

Ordini religiosi del diritto comune ad ogni cittadino, per assog-

gettarli a leggi che non esistono e disperderli, le societa del

Libero pensiero si fanno legalmente riconoscere e proteggere dal

Governo e si rannodano con quelle del Belgio, di Londra e degli

Stati Uniti d'America, e gia parlano ad alta voce di costituirsi in

Chiesa che debba surrogare la cattolica. A noi tocca di orga-

nizzare la grande Chiesa dei liberi pensatori, la quale, presto o

tardi, quando la scienza terra le veci del domma, il giorno della

notte, il vero dall'assurdo, sara la sola cattolica ed universale.

Cosi il preside d' una di queste congreghe, stabilita in Tours, che

e insierne sindaco di quella citta e siede deputato nella Camera l
.

Or tutti sanno che le societa dei cosi detti liberi pensatori y

fondate e largamente propagate in ogni paese, sono rampolli

genuini del massonismo, e le capitanano massoni perfetti, e aper-

tamente professano di non credere a Dio, ne alia spiritualita

delPanima, ne ad una morale stabile; ed i loro inembri affettano

di vivere separati da ogni Chiesa, e giurano persino di morire

come i pagani sine Christo, sine Deo, sine spe e di voler essere

seppelliti da pagani. Ed ecco a qual punto si rincorano di poter

giungere: a fare che la loro consorteria succeda alia Chiesa di

Cristo, e ne usurpi persino il nome, colla prerogative propria uni-

camente di lei, la cattolicitdf

Nel tempo medesimo i giornali francesi pubblicavano gli sta-

tuti di im'altra similissima societa che, col titolo di Unione de-

mocratica di propaganda anticlericale, si propone per iscopo

diretto ed immediato di scristianizzare la Francia, colle scuole,

coi giornali, coi libri, colle feste scolastiche, coi concorsi a pre-

mii, colla musica e colle arti; e crea un foglio apposta, che sara

dato in dono a tutti gl'inscritti neir Unione, ai quali per giunta

promette un diploma d'onore in vita e in morte una graziosa

ghirlanda, per ornamento del loro sepolcro. E alia luce del soler

1 Vedi I'flniuers di Parigi num. dei 13 giugno 1880.
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si pubblicano sotto quest! statuti i nomi del president! e vice-

president! e membri della commissione, in gran parte senatori e

deputati e uomini stretti al Governo, che ora trascina la Francia

nelle branche del comunismo.

Ecco, esclama la Defense sociale et religieuse di Parigi,

dopo riportato per isteso 1'intero documento, a quali termini ci

troviamo. Mentre i Gesuiti, i Domenicani, i Barnabiti, i Cappuc-

cini, gli Oratoriani e tutte le congregazioni religiose sono mi-

nacciate fino nel possesso del loro diritto comune, ecco che sorta

di societa il Governo tollera, approva, favorisce. Che dico? Eceo

una congregazione ch'esso medesimo crea, sperando di edificare

un ateismo officiale sopra i ruder! del cristianesimo in Francia,

per virtu certamente del diritto dello Stato e del principio del-

Yunita nazionale. Non si grida piu che il clericalismo e il ne-

mico, ma si batton le man! a coloro che dichiaran guerra ad

ogni religione, alia religione stessa naturale ! Questa e la irre-

ligione di Stato ! Non e forse giusto il dire che la ragione di

costoro e gia caduta in tale bassezza, che non resta loro piti

altro che scegliere una briffalda per loro dea
1
?

VI.

Codesto affannarsi di tutti i fautori del Satanismo, per ten-

tare, sotto gl'mflussi preternatural! del loro duce, una estrema

riscossa contro il Eegno di Gesu Cristo nella terra, e molto pro-

babile indizio di qualche vicino soqquadramento sanguinoso e

terribile delle nazioni. Generale e il timore di un predominio,

passeggero si ma ruinosissimo, del socialismo, che sia per rinno-

vare da per tutto le geste della Comune di Parigi e di Cartagena.

Sara quel che Dio vorra, e i Govern! ed i popoli non mieteranno

altro che ci6 che avranno serninato, colla loro apostasia da Cristo

redentore.

Ma checch& sia per avvenire, noi siamo certi che Tintervento

straordinario di Satana nel mondo, ai danni della Chiesa, attirera

un intervento pure straordinario di Dio, a sua difesa e sostegno.

La tremenda battaglia che si apparecchia sara per la Chiesa il

cominciamento di un nuovo trionfo. Di ci6 non possiamo dubi-

1 Num. degli 11 giugno 1880.
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tare, essendo ella predestinata nell'eterno consiglio deirAltissiiuo

a parer sempre vinta e ad essere seinpre vincitrice in Colui, che

ha detto alle generazioni de' suoi fedeli, sino alia consumazione

de'secoli: Confidite: ego vici mundum 1
.

Intanto pero veggano quei non pochi cattoliei, i quali credono

di poter secondare la Rivoluzione, e dar di spalla al liberalismo,

salva la illibatezza della lore professione cristiana, che e chi se-

ondino ed a vantaggio di quale causa tornino i molteplici favori,

benche mitigati e velati, che concedono. Ancor essi, forse con

qualche buona fede, che attenua il loro fallo, servono al Sata-

nismo
;

e pensandosi di giovare alia patria ed alia civilta, pro-

niuovono la congiura di Satana, che dicono di abborrire, contro

Cristo, che inteudono di adorare.

Veggauo quegli altri, che seinpre sospiran dietro a componi-

inenti e conciliazioni del cattolicisiiio collo spirito e colle opere

dei nuovi tempi, e mirerebbero con gaudio certe alleanze che

sognano del continue, veggano se sia possibile, a chi ha sano

rintelletto e incorrotto il senso cristiano, stringere in accordo

ed accomodare insieme Cristo e Satana; e si persuadano che il

liberalismo, fiuche non muta natnra, cioe non cessa d'essere libe-

ralismo, sara sempre tanto inconciliabile col cattolicismo, quanto

e la menzogna colla verita, Belzebub con Cristo -Bio.

Veggano fmalmente i cattolici schietti e sinceri, se fra tanto

ribollimento di guerra pervicace e furiosa a tutto do che e di-

vino e sacro nel mondo, sia perdonabile lo stare colle mani a

cintola o contentarsi di fare, per la causa di Gesu Cristo e della

sua Chiesa, quel quasi uulla che basti a poter dire che si fa

qualche cosa. Confessiamolo, poiche e vero: noi Italiani, che

stiamo da vent' anni e piu sotto le calcagna della setta di Satana

che ci calpesta, ci smugne, ci oltraggia senza ritegno, abbiamo

pur molto da imparare, in punto di operosita, di coraggio e di

sacrifizio per la fede nostra, dai cattolici di Grermania, del Belgio

e della Francia; e non senza ragione dobbiamo teniere, che la

giustizia di Dio prolunghi questa vergogna di servitfi della patria

nostra agli schiavi del Satanismo, in pena della inerzia nostra,

o del nostro insufficiente fervore pro Christo et pro Petri sede.

* IOAHK. XVI, 33.
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i.

Indole della visibilita sensibile: argomenti che sembrano

dimostrare la visibilita sensibile di Dio.

Non v'e stranezza (or peccante per eccesso or peccante per di-

fetto rispetto a quel mezzo in cui la verita consiste) che non sia

stata detta o non si dica dagli scienziati e dai filosofi a dispetto

della scienza e della filosofia, che sono al falso diametralmente

opposte. Fra le tante che si sono dette v' e pure la sentenza che

Dio sia visihile, secondo alcuni, all'occhio umano corporeo; se-

condo altri, che almeno naturalmente lo sia, alPocchio delPintel-

letto. I primi furono condotti a tanto errore o per avere avuto una

non sincera contezza della divinita, o per non avere esattamente

discorso sopra 1'indole della corporea visione. I secondi furono

illusi da que'vani sofisini, onde si voile puntellato il sistema ideo-

logico che e detto ontologismo, e che disgraziatamente fa capolino

anche nelle scuole cattoliche, ed anche s'insegna da quelli che

protestano di seguitare la dottrina di San Tommaso, e di volere

attuata quella riforma della filosofia ch'eintesa dalla Enciclica>

Aeterni Patris. Entriamo in questione.

La parola visibile, come la parola luce egualmente hene si ado-

pera e nell' ordine materiale e nello spirituale, come bene insegn6

TAquinate. De aliquo nomine duplieiter convenit loqui: uno

modo secundum primam huius impositionem, alio modo secun-

dum usum nominis
; sicut patet in nomine visionis, quod prirno-

impositum est ad significandum actum sensus visus; sed propter

dignitatem et certitudinem huius sensus extensum est hoc nomen

secundum usum loquentium ad omnem cognitionem aliorum sen-

suuin; dicimus enim: Vide quomodo sapit, vel quomodo redolet,.
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vel quomodo est calidum; et ulterius etiam ad cognitionem intel-

lectus secundum illud Matth. 5. 8. Beati mundo corde quoniam

ipsi Deum videbunt. Et similiter dicendum est de nomine lucis.

Nam prime quidem est institutum ad siguificandum id quodfacit

manifestationem in sensu visus; postmodum autem extensum est

ad significandum omne illud quod facit manifestationem secundum

quamcumque cognitionern. Si ergo accipiatur nomen luminis se-

cundum suam primam impositionem, metaphorice in spiritualibus

dicitur, ut Ambrosius dicit. Si autem accipiatur secundum quod

est in usu loquentium ad omnem manifestationem extensum, sic

proprie in spiritualibus dicitur. (I, 67, l..)Come il popolo cosi

i filosofi trasferirono la parola vedere dal senso del corpo alia

facolta dell' intelletto, e quinci e quindi adoperarono tutti i voca-

boli che al vedere si riferiscono, come visibile, invisibile, chiaro,

oscuro, evidente, non evidente, lume, luce ed altri. E tale & il

nesso tra Tun vedere e Taltro, che ragguagliandoli insieme si

traggono bellissime similitudini, aggiustatissime analogic, onde le

dottrine, tra le altre piu astruse, della umana intellettiva cogni-

zione rendonsi accostevoli e dilettevoli a tutti. Ora vediamo se si

possa dire che Dio 6 visibile nella prima maniera, cio6 agli occhi

corporei.

Nella visione corporea, quattro cose voglionsi distinguere. L'og-

getto ch'e visibile; la ragione della sua visibilita; il soggetto a

cui e visibile; il modo ond'& visibile.

Per cio che si attiene all'oggetto, questo dev'essere localmente

quanta. Diciamo localmente quanto e non corpo, perche la so-

stanza del corpo consiste nella materia e nella forma, e per cagione

di quella ha.il corpo la quantita locale e per cagione di questa la

qualitd. Laonde essendo la quantita locale un accidents naturale

del corpo, nonv'e punto d'intrinseca contraddizione che un corpo

non sia localmente quanto. Nella ipotesi che il corpo non fosse

localmente quanto, sarebbe invisibile, perche sopra esso non po-

trebbero riflettersi i raggi luminosi, n& potrebbe esso materialmente

operare sopra gli altri corpi localmente quanti. Egli e poi chiaro

che un punto matematico, comechS si possa dire iaizio o termine

di quantita locale, tuttavolta non si deve dire n& si pu6 &m quanto.
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Pi.Tci6 anche il punto matematico (e conseguentemente piu punti)

non pu6 al tutto essere visibile alPocchio corporeo. Infatti i raggi

della lace debbono dipartirsi dair oggetto visibile e costituire in

esso una base luminosa di una specie di piramide o di un cono,

la cui punta va a terminare nella pupilla di chi vede. Ma ne si pu6

avere una base in un punto matematico; ne un panto matematico

pr.6 opporre nello spazio resistenza ai raggi e rifletterli.

In secondo luogo la ragione della visibiiita non & la sola quan-

tita locale del corpo, cioe un corpo non e visibile solo perch& lo-

cal mente quanto. Egli ha bisogno di mandare luce, senza la quale

tutta la natura sarebbe invisibile alPocchio umano. Dicevamo di

mandare luce e non dicevamo solo di averla. Perch& fatta P ipo-

tesi che un corpo abbia luce in se medesimo, ma non la mandi al

soggetto della visione (il che avverrebbe se intorno all' oggetto

mancasse, anche per piccolo spazio, il mezzo cioe il soggetlo dei

raggi luminosi) esso sara invisibile. La luce che manda pu6 sca-

turire da lui stesso; nel qua! caso la ragione della visibilita sta

nelP oggetto ch'e per s& luminoso: od invece pu6 ad esso essere

comunicata da un oggetto luminoso. Una fiammella, una lucciola,

il sole, le stelle (non i pianeti) sono per se visibili, perche sono

fonti di luce: ogni corpo che dices! opaco non & per se luminoso

e visibile: ma la sua visibilita dipende da quello che gli invia il

lume, ond'& fatto visibile. Tuttavia un corpo opaco pa6 ancora

divenire lu:ninoso, quando per intrinseca mutazione, viene ad

essere esso stesso soggetto e fonte di calore e di luce.

In terzo luogo considerando il soggetto a cui P oggetto 6 visi-

bile egli chiaro che debbe essere proporzionato a ricevere la

impressione delP oggetto. Ove manchi cosi fatta proporzione, sia

per s (come ayviene in ogni organo sensorio che non sia quello

della vista), sia per accidens (come avviene talvolta nella vista

stessa) a cagione di un qualche organico difetto, o la visione non

si fara, o si fara in modo imperfetto : merc6 che il paziente affine

di ricevere Pazione delPagente, debbe a questo essere convenien-

temente acconcio. Quest' 6 un principio fiiosofico verissimo con-

siderato a priori: e certissimo considerate a posteriori, cioe ri-

spetto alia universale sua applicazione. Ma qui possiamo ancora

Serie XI
, vol. Ill, /ate. 72* 10 6 laglio 1880
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considerare che il soggetto die vede pud avere in s6 la ragione

della visibilita dell' oggetto. Vogliamo dire che vi pu6 essere un

occhio il quale sia in qualche modo sorgente di raggi luminosi,

che iti ad investire T oggetto opacoy da questo sieno rimandati

air occhio stesso, che, ricevendoli rimbalzati dali'oggetto, lo vede.

Tuttavia siccome una potenza organica non pu6 riflettere sopra se

medesima, il vero soggetto che vede non potra per cagione di sua

]uce vedere se stesso, comeche possa vedere, in qualche maniera,.

ci6 che a s& & vicinissimo e che dal volgo si crede inimedesimato

con esso. Cosi la pupilla pu6 vedere ci6 ch'6 luminoso innanzi a

s&, comech& sia per entro F occhio, che si tiene serrato: ma la

pupilla non pu6 veder la pupilla, cioe se stessa.

In quarto luogo finalmente discorrendo del modo onde 1' oggetto

e visibile, cio& si fa manifesto, e mestieri osservare che e doppio.

L'uno e diretto: 1'altro e riflesso: in quello P oggetto 6 visibile

in se; in questo e visibile nella sua imagine : e questi due modi

riguardano non meno gli oggetti per se luminosi, che quelli che

per se tali non sono, ma sono luminosi in grazia del lume da altri

ricevuto. II volto della persona con cui parli, e la fiainmella della

lucerna che sta innanzi a te, possono essere da te veduti diretta-

mente, quando mediante i raggi luminosi da loro dipartiti, essi

operano sulla tua potenza visiva. Tu li vedi riflessamente, allorche

non essi, ma le imagini loro, mediante i raggi che da queste si

dipartono, alia medesima tua potenza si congiungono. Coteste ima-

gini poi possono essere tali, come scolasticamente si dice, sempre

in fieri, in sul farsi, quali sono quelle che si fanno nello specchio,

che cessano tosto che allo specchio piu non pervengono i raggi

luminosi inviati dalF oggetto visibile; o possono essere in facto

esse e per cosi dire stabili efisse, come sono le fotografie, le sculte,

le dipinte, le prime delle quali dipendettero dai raggi inviati dal-

Toggetto solo nel breve tempo onde furono formate, ma poscia no.

Queste avvertenze tornano di grande utilita, anche per isvol-

gere con chiarezza la visibilita intellettuale, alia quale vuolsi sa-

lire dalla cognizione della visibilita sensibile od animale. Poste

le quali avvertenze rechiamo da prima alcune ragioni che sem-

brerebbono mostrare possibile la materiale visibilita di Dio.
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In primo luogo pare che nulla manchi a Dio di ci6 che si 6 fin

qui indicate essere necessario ad un oggetto, affinchS dicasi e sia

in realta sensibilmente visibile. Egli & vero che Dio non & corpo;

ma non si pose gia il primo carattere della visibilita, in ci'6 che

r oggetto, nella sua essenza, sia corpo: ma bensi che sia local-

mente quanta. Adunque qualora si possa avere la quantita locale,

eomeche so tt'essa non vi sia il corpo, la visibilita pure si avrebbe.

Ma la quantita locale precede dal corpo come da suo naturale

prineipio. Ora gli e un assioma ammesso nella filosofia che la

causa prinia pu6 fare, di per se sola, quello che possono fare le

cause seconde. Di che viene che Dio per la sua onnipotenza pu6

essere causa efficiente della quantita locale e dimostrarsi sotto

della medesima. Se cio avvenga si dovra conseguentemente dire

che Dio e visibile aU'occhio corporeo.

Infatti tutti gli accidenti suppongono la quantita. Perch& in

nessun ente creato la operazione e la sostanza, ma 5 accidente,

avviene che se, per ipotesi, Iddio sottragga in un corpo la so-

stanza e col suo infinite potere mantenga la quantita e le qua-

lita, che sopra essa, per cosi dire, si appoggiano, si conservino

tutte affatto quelle relazioni con gli altri corpi, che vi sarebbero

se la sostanza del corpo rimanesse. Questo conosciamo che accade

nell* Eucaristia, dove la sostanza del pane non v'e, ma da Dio e

conservata la quantita locale e quelli accidenti che ad essa si

appoggiano. E vero che questo fatto & soprannaturale, ma perche

tale non cessa mica d' essere un fatto: e poiche ab esse ad posse

volet illatio, possiamo pur dire che Dio pu6 far ci6 di assoluta

potenza quando gli piace e dove gli place, e quindi dovunque
costituirsi visibile. In questo vi sarebbe disparita: che nella Euca-

ristia ^ Gesti Cristo preserite; ma in questa maniera potrebbe

costituirsi Dio, anche quale purissimo spirito, presente e visibile

agli occhi corporei.

Che anzi, spingendo piu innanzi il discorso (come lo farebbono

i panteisti), si potrebbe dire che tutta la natura corporea a noi

visibile 6 Dio. In fatti non debbesi forse aminettere quel prineipio

che non sunt multiplicanda entia sine necessitate? Se Dio pu6

essere la causa efficiente di tutta la quantita locale corporea di
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per s6 ed immediatamente a clie fingere sotto le molteplici quan-

tita che vediamo, delle sostanze inutili che non veggiamo ? Basta

Iddio! Iddio adunque potra essere Yunica sostanza o il sostegna

di tutta la cosmica quantita e conseguentemente di tutte quelle

qualita che noi diciamo corporee.

Altri potrebbe dire che questa possibile separazione della

quantita locale dalla sostanza corporea si sa solo per fede e che

il filosofo non deve ad essa porre mente. Ma questa istanza non

regge. Primieraraente perch& questa possibile separazione ha suo

principale fondamento nella distinzione reale che passa tra la

quantita e la sostanza del corpo, la quale reale distinzione era

conosciuta ai filosofi indipendenteraente dalla fede. In secondo

luogo percM sebbene si voglia concedere che 1'uoino col solo va-

lore di sua ragione non sarebbe stato capace giammai di cono-

scere la possibilita della separazione anzidetta, tuttavolta avutane

la cognizione per fede, la medesima possibilita si pu6 dimostrare

a punta di ragione filosofica e perci6 essa entra nel campo della

filosofia. E poi che che ne sia, o s'abbia tale cognizione per fede

o per filosofia, o per Tuna e per Paltra, la si ha; e quindi con-

seguentemente alia medesima si pu6 filosofare.

Da cosi fatto argomento appare manifesto che si pu6 dire che

Dio e visibile ad occhio corporeo : anzi potrebbesi sosteneie che

Dio e Tunica sostanza non solo visibile, ma che si vede ed e

quella che dicesi universo corporeo.

Altri sostenitori della visibilita di Dio potrebbero puutellarsi

sopra questo secondo argomento. Chi neghera a Dio 1'onnipotenza ?

Nessuno! Tutto egli adunque puo fare. E conseguentemente qua-

lunque cosa ha in se una potenza obedienziale a fare, quale

istrumento di Dio, ogni operazione o a produrre quale si sia effetto.

Perci6 Dio pu6 elevare, con la sua virtu, Pocchio mortale a vedere

ci6 ch'e naturalraente invisibile, gli spiriti e s^ medesimo.

E poi che difficolta c'e di ammettere questa sentenza? Ella

seguita da un'altra in forza di quel principio illativo a maiori

ad minus. Di vero, non v'ha dubbio che la distanza tra la di-

vina essenza e Tintelletto umano 6 infinitamente maggiore della

distan/.a che corre tra uno spirito angelico e F occhio umano: ma
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da Dio e elevato 1' umano intelletto a vedere la sua propria es-

senza; duuque a piu forte ragione puo Tocchio umano essere ele-

vato a vedere uno spirito angelico. Che se questo si conceda,

perch& negare che 1'occhio stesso possa avere una potenza obe-

dienziale di intuire la luce purissima della essenza divina? E

quantunque ci6 possa accadere, non si tralaseera per questo di

dire che Dio abita una luce inaccessibile, perch& 1'accesso non

sara mai naturale, ma solo potra aversi in modo soprannaturale.

II.

Si dimostra I'assoluta invisibilita di Dio ad occhio corporeo.

Ma coteste ragioni non hanno punto di sodezza, ed altro in

realta non sono che veri sofismi. E tornera utile al lettore cono-

scerne la vanita perch^ in tal punto ci sono degli abbagli molto

grossieri e molto divulgati, e nei tempi di incredulita, in cui vi-

viamo, conviene essere sufficientemente addottrinati per non ri-

manere irretiti dalle sofisme che, in questo proposito, non pure si

divulgano con la starapa, ma ancora s' insegnano dalle cattedre.

Tuttavia e bene che prima con 1'analisi penetriamo un po'ad-

dentro la questione.

Iddio & purissimo spirito ;
ne la quantita locale pu6 quale ac-

cidente pullulare dalla sua sostanza, sebbene possa derivare quale

effetto dalla sua potenza come da causa efficiente. Perci6 non e

egli un oggetto per se sensibi'e o visibile, sopra cui possa ri-

flettere la luce corporea, e recarne la visione alia umana pupilla.

Ma nemmeno possiamo dire di sensibilmente vederlo nelle so-

stanze corporee come nelle sue vere imagini. fi vero che tutte

le cose corporee si possono dire in qualche maniera imagini di

Dio
;
ma la ragione di imagine rispetto alle medesime non & pro-

pria, bensi metaforica o impropria. Per la qual cosa meglio ven-

gono dette vestigii o segni di Dio, che sue imagini. Infatti nou

basta al concetto d' imagine che ana cosa sia fatta perch&, in

qualunque si sia maniera, imiti quello che dicesi suo esemplare;

5 mestieri che lo imiti rispetto al proprio essere specifico, od

almeno in qualche proprio accidente. Non quaelibet similitudo,
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dice 1'Aquinate, etiamsi sit expressa ex altero, sufficit ad rationem

imaginis. Si enim similitado sit secundutn genus tantum, vel

secunduin aliquod accidens commune, non propter hoc dicetur

aliquid esse ad imaginem alterius... Requiritur ad rationem ima-

ginis quod sit similitudo secunduin speciem, sicut imago regis

est in filio suo; vel ad minus secunduin aliquod accidens pro-

prium speciei et precipue secunduin figuram, sicut hominis imago
dicitur esse in cupro (I. 93: 2). Di che viene che la creatura

intellettiva soltanto si pu6 dire imagine di Dio, perche da Dio e

creata per esprimerlo, e lo esprime in ci6 che costituisce la pro-

pria ultima differenza e ne determina, per ci6 stesso, la specie.

Dio & mente, ed ogni mente da Dio creata lo imita in quanto

e mente, comeche infinitamente la divina mente superi la creata.

Ma Dio non e un corpo infinitamente piu perfetto di un corpo

creato, per lo che nessun corpo pu6 dirsi imagine di Dio, co-

mech& sia prodotto da Dio per esprimere la idea archetipa di

corpo, ossia I'esemplare concepito nell'intelletto divino.

Come adunque veggendo noi un fuoco dipinto sopra di un

cuore non possiamo dire di vedere una verace imagine delFamore,

ma un solo simbolo del medesimo; cosi nel vedere le cose cor-

poree visibili all' occhio umano, non possiamo dire di vedere le

iinagini sensibili di Dio, comeche possiamo dire di vedere i

segni o gli effetti o i vestigii della sua bellezza e della sua

virtft onnipossente. E ben si vede la discrepanza che v'ha tra

1'anzidetta visioue e la visione delle cose corporee che riflet-

tousi nello specchio, della quale discorrevamo sopra nelle av-

vertenze. Imperocche sebbene le iinagini formate nello specchio

(ed egualmente si dica di una pittura, di una incisione, di una

scultura) non rappresentino la vita od anche 1'essere sostanziale

di un fiore, di un uccellino, di un uomo che stanno innanzi allo

specchio stesso, tuttavia quelle iinagini nelPessere accidentale

loro proprio, ch'6 la figura, rappresentano la figura del fiore,

delFuccellino, delFuomo. Ma le cose corporee ne ragguardate nella

loro sostanza e secondo la specie loro, n& ragguardate nei loro

proprii accident! rappresentano Iddio, quali iinagini. Laonde e

fermo che Dio all' occhio corporeo & invisibile affatto, perch6 ne
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in se medesimo pu6 vedersi, ne vi ha imagine eorporea che 10

rappresenti.

Ci6 che diciamo della visibilita, vuolsi eziandio applicare a

tutti gli altri sensi corporei e con ragione migliore, perocch^

questi sono inferiori, diciam cosi, all' occhio, il quale e per la

sua nobilta, e per la estensione del suo oggetto adequate, e per

la velocita nell' apprendere ci& che da esso dista immensamente,

e per cento altri pregi viene all'intelletto paragonato, e nelle

trattazioni di entrambi si adopera un coraune linguaggio come

sopra abbiamo con S. Tommaso accennato.

Perche poi tutti i fantasmi della imaginazione sono sensibili,

n6 per se stessi e propriamente altro possono rappresentare che

ci& ch'e oggetto di un qualche senso; ne consegue parimente che

neppure colla imaginazione si pu6 apprendere Iddio, ne di esso

si pu6 avere fantasma che quale imagine lo rappresenti. Or ve-

niamo alle ragioni che di sopra si sono addotte in contrario.

III.

Si disciolgono gli argomenti die tendono a dimostrare la

sensibile visibilita di Dio.

Tutto quello che nella prima .ragione si dice della quantita

locale, ond'e constituito il corpo localmente quanto e conse-

guentemente visibile, e egregiamente detto. Si : errano i seguaci

di Cartesio ed i moderni seguaci di Epicuro i quali fanno con-

sistere la sostanza del corpo nella quantita, ed altro, da questa

in fuora, non riconoscono nel corpo : come errano egualmente
coloro che stabiliscono la sostanza del corpo in certi punti ma-

tematici essenzialmente inestesi e perci6 indivisibili. La quantita

locale & un accidente del corpo, non esseuziale, ma naturale:

e perci6 stesso naturalmente da esso corpo non separabile, seb-

bene la sua separazione non involga contraddizione.

E poich& la quantita onde il corpo & localmente quanto (ed
e tutto in un determinato spazio da esso occupato, e secondo

le varie sue parti sta in varie parti dello spazio medesimo ed

in rapporto con altri corpi pur quanti) pullula dalla sostanza
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del corpo, Dio puo produrla per se medesimo e sostituire la sua

onni potenza alia causalita della sostanza corporea. In questo

caso tiene P adagio filosofico, che pu6 Dio fare di per s& solo,

quello che possono le cause seconde che hanno Tessere e la

loro efficienza da Dio.

Che se ci6 avvenga, la quantita prodotta da Dio e sara vi-

sibile ed avra tutti que' caratteri di varia sensibilita, che avrebbe

se essa fosse quantita di quella sostauza, cui Dio sottrasse e

alia quale con la propria virtu voile supplire. In tale ipotesi

cotesta quantita, ch'e effetto della divina potenza, si dira quantita

della sostanza corporea, che non v'e, ma alia quale natural-

mente si rtferisce, e non si potra giammai dire quantita di Dio

o suo accidente. Adunque pur concessa la possibilita del fatto,

non regge la illazione che dunque- Dio sia quanto e visibile ad

occhio corporeo.

Nell'affermare la non ripugnanza che la quantita di un corpo

possa dipendere come da causa prossima immediatamente da

Dio, anzich& dalla sostanza del corpo stesso, non abbiamo inteso

gia di fare allusione particolare e diretta al mistero delPEuca-

ristia
;
ma in questo cio avviene. Imperocche la quantita locale

che v'& neU'Eucaristia, non pu6 esser detta quantita di Gesu

Cristo, ma bensi di quel pane a cui essa dice naturale relazione;

omeche non la sostanza del medesimo, ma Gesii Cristo stesso si

trovi sotto la medesima quantita in quella maniera mirabile e

soprannaturale, che per fede conosciamo e crediamo. Nella quale

maniera Gesti Cristo (vero Dio e \
7ero uomo) & di per se fuora

del commercio attivo e passivo con altri corpi che hanno quan-

tita locale; e la sua reale preseuza e segnata od indicata dalla

quantita del pane, la quale e dalla divina potenza conservata in

tntte quel/e stesse relazioni e maniere che sarebbe se pullulasse

dalla sostauza del pane.

Nel qual fatto 1'uomo non 6 tratto in inganno, come con

ammirabile brevita e con f.losofica verita espresse 1'Angelico
l

in qaelle belle parole: Accidentia autem sine subiecto in eo-

dem subsistunt, ut fides locum habeat, duin visibile invisibiliter

1

Opusc. 51. Lr.ct. Brev. in feste Corp. C/i.
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sumitur aliena specie occultatum: et sensus a deceptione red-

dantnr immunes, qui de accidentibus iudicant sibi notis. Di

vero: triplice & 1'oggetto del senso: 1 proprio, ed e qaello che

opera sopra un determinato senso soltanto: cosi & il colore o,

meglio, il colorato rispetto alia vista: 2 comune, ed & quello

che opera sopra piti sensi, comeche in maniera diversa : cosi il

moto e percepito dall'occhio e dal tatto: 3 'per accidens, e questo-

non muta verun senso ed 6 solo congiunto co' precedent!, p. e.

la sosianza, I'essenza, i caratteri intimi personali di una

persona. Ora la relazione del senso, come tale, da solo 1'oggetto

proprio e comune e non quello che dicevamo per accidens. Per

10 che se tanto acconciamente sia fatta una statua di cera e ve-

stita di abiti da rassomigliare le fattezze di un uomo o del tuo

amico (questi due soiio oggetti per accidens) e sia collocata in

una qualche distanza, i tuoi sensi debbonti riferire Poggetto di

guisa che con la ragione tu abbi a giudicare a prima veduta, che

quegli 6 uomo, od e il tuo amico. In cio i sensi non sono tratti

in inganno perch& essi riferiscono i loro veri oggetti che sono gli
accidenti e non ci6 che e soggelto di questi. La tua ragione poi

non sara tratta in inganno se ti venga detto che sotto quelle ac-

cidentali parvenze v'e la sostan/a della cera e non Tuomo e

T amico, o se questo inferirai col discorso. Egualmente nell'Eu-

caristia i sensi non sono tratti in inganno per lo stesso motive
;

e la fede la quale ti e mallevadrice che Dio in tal caso ha sur-

rogata la sua potenza aU'efficacia della sostanza del pane, rispetto

alia quantita locale ed agli altri accidenti, fa si che nemmeno
la tua ragione s'inganni.

Altro sarebbe nella ipotesi indicata nel primo argomento, cioe

che la quantita e gli accidenti di tutto Tuniverso corporeo fos-

sero immediatamente prodotti da Dio, n^ esistessero sostanze in-

dividue corporee dalle quali la medesima quantita e i medesimi

accidenti derivassero. Imperocche in tale ipotesi tutto il genere
umano sarebbe tratto in errore giudicando, come fa, il contrario;,

e la ragione ci costringerebbe a perseverare in tale errore. In

verita, togli di grazia alcuni che hanno bisogno di dare a pigione
11 proprio cervello, non v'ha uomo che fermamente non tenga ce-
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larsi sotto la quantita corporea sostanze individue, sostanze finite,

sostanze le quali n& separatamente prese, n6 collettivamente, sieno

capaci di dare una perfezione infinita od un essere perfettissirao

qual & Dio. Questo universalissimo e costantissimo consentimento

$ sostenuto dalla ragione filosofica con vera evidenza. N6 pu6
essere altramente perch& ogni tendenza di natura &, per s&, or-

dinata, giusta e vera; appunto perci6 che la natura viene da Dio.

e se natura errasse, questo errore a Dio stesso dovrebbe ascriversi,

secondo il noto adagio : Causa causae est causa causati. N& ac-

eade qui svolgere quella ragione filosofica, cui teste additavamo
;

il farlo sarebbe un correre fuora del seminato. Basti il dire che

se dalla quantita e dagli accidenti corporei si sottraessero le so-

stanze individue create, sottrarrebbonsi per necessita simultanea

le nature individue o i principii attivi di tutti gli enti, e Dio do-

vrebbesi dire autore non solo di mille imperfezioni e disordini ma

eziandio delle colpe, e di operazioni che mutuamente contrastansi

e che non senza stoltizia e contraddizione potrebbonsi a lui, come

a causa totale e prossima, attribuire.

Per finirla, riguardo al prirno argomento, conchiudendo diciamo

che non e aifatto alieno dal filosofo discorrere della reale distin-

zione tra la sostanza corporea e la sua quantita e della possi-

bile mutua separazione di questa da quella (diasi pure che \\fatto

della separazione sia solo per fede da noi conosciuto), ma diciamo

ancora che il filosofo non potra giammai essere condotto ad af-

fermare che Dio e veramente visibile ad occhio umano, comeche

egli possa rendere manifesta la sua presenza od un qualche modo

speciale del suo operare sopra la creatura, mediante segni sen-

sibili e visibilissimi. Cos! vengono spiegate alcune testimonianze

ed alcuni fatti delle sacre scritture.

Ora entriamo nell'altro argomento, col quale si vorrebbe pro-

\rare la visibilita corporea di Dio, cogliendo il mezzo termine dalla

sua onnipotenza che tutto pu6 fare per mezzo delle creature, le

quali per ci6 stesso hanno, dicesi, una potenza obedienziale senza

limite alcuno. Di che verrebbe, che Dio pu6 di guisa confortare

1' occhio umano da darsi a vedere sensibilmente. Eziandio questo

argomento & vano. Ma poich& assai torna, e per lo punto presente
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e per altri ancora, conoscere un po' chiaramente a che si stenda

la possa delle cause seconde sotto il divino influsso, tocchiamo

alquanto 1'anzidetta potenza obedienziale.

Affinche il lettore non aombri a cagione di questo vocabolo, e si

disponga a intendere con chiarezza la dottrina che in esso e in-

chiusa, pigli a considerare la penna tinta nell'inchiostro. V'& in

essa qualche naturale potenza? Y ?

& senza dubbio: anzi ve ne

sono parecchie e tra queste, quella di tingere in nero la carta cui

aderisce con 1'estrema sua parte. Ma la penna scrive una ordina-

tissima dissertazione, una bellissima poesia. Si pu6 dire che la

penna ha naturale potenza di produrre nella scrittura 1'ordine e

la bellezza? No per certo! Tuttavolta essa potra concorrere ad

effettuare quell' ordine e questa bellezza sotto il moviraento che

riceve dalla mano regolata dalla mente, che dell 'ordine e della

bellezza e causa principale. Adunque diciamo obedienziale la po-

tenza che ha la penna di scrivere ci6 ch'& ordinato e ci6 ch'e

bello, e cosi cotesto vocabolo sara deterrninato e chiaro nella sua

significazione.

Le singole creature hanno propria natura, e, a cagione di que-

sta, hanno naturali potenze a produrre certi effetti e ad operare

in una certa maniera. Ma Dio pu6 adoprarle a guisa d'istrumenti,

e mediante loro produrre altri effetti, alia produzione dei quali, ab-

bandonate a se stesse, sono incapaci: e pu6 determinarle ad ope-

razioni che superano la portata della loro virtu naturale. Questa

potenza, di produrre tali effetti e di operare cosi, dicesi obedien-

ziale, ne pu6 il filosofo recarla in dubbio; mercecche 6 una naturale

conseguenza della limitazione della creatara e della onnipotenza

divina. Ma come ben vede il saggio lettore la creatura che ha la

predetta potenza obedienziale deve in qualche modo concorrere a

quell' effetto o deve pure essere in qualche modo principio di

quella operazione, il quale effetto e la quale operazione superano

il naturale suo valore. Qualora ci6 non accada e si voglia supporre

la sola sua presenza, senza veruno suo influsso, la creatura non

si potra giammai dire causa di effetto o principio di operazione ;

perche, rimosso ogni influsso, e come s'ella affatto non esistesse:

e in tale ipotesi tutta la operazione e tutto 1' effetto si dovrebbe
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ascrivere a Dio solamente. Per6 saggiamente Pesimio dottore Sua-

roz parlando di questa potenza obedienziale scriveva cosi
l

: Prae-

ler haec est in creatura potentia, ut cooperetur Deo tamquam
instrumentum eius, ad effectus vel actiones superantes totum na-

turae ordinem ut verier sententia theologorum doeet : ilia ergo

potentia non potest non esse realis, cum per illam influat res in

effectum realem, nee potest non esse activa, cum sit priucipium

agendi saltern iustrumentaliter comparata, quae ad effectum vel

actionem non potest dici naturalis, cum tails actio omnino sit su-

pra naturara talis instrument. In se tamen et in entitate sua non

est ex se entitas supernaturalis, sed talis est qualis fuerit entitas

ipsius creaturae, quia in re est omnino idem cum ilia, et illi non

confert aliquam specificationem. Unde etiam est necessario conge-

nita cum entitate, cuius est potentia, secundum quam habitudi-

nem ad effectum et considerate modo agendi, optime appellatar

potentia obedientialis activa, non negative tantum, sed positive,

quia revera positive exequitur imperium vel motionem superioris

ageutis, citi active cooperatur, et aliter operari non potest. La

quale dottrina e perspicua e se il lettore non apprende di subito

come la potenza obedienziale nou sia altro in re che Pentita

della cosa, che si dice avere la potenza stessa, richiami alia me-

raoria ci6 che sopra dicevamo della penna bagnata nelPinchiostro,

la quale ha potenza naturale a tiogere in nero la carta, ma obe-

dienziale a produrre quell' ordine e quella bellezza che sono

nella dissertazione filosofica e nella poesia. Imperocch^ ^ cosa

evidentissima che tale potenza obedienziale in re non 6 diversa

dalPentita della stessa penna e dello inchiostro. Cosi, rispetto a

Dio, la potenza obedienziale considerata in ogni creatura, in re

non e cosa diversa dalPentita della creatura stessa. II Suarez a

ragione cita i teologi, perche la poten/a obedienziale che pur si

pu6 e si deve considerare nella filosofia, 6 indispensabile nella

Teologia; appoggiaodosi sopra di essa la realta tutta quanta del-

P ordine soprannaturale.

Ora adattiamo questa dottrina che ha una grande applicazione

in moltissime questioni, airargomento che fu recato in secoudo

1

Mvtaph. Disp. XLIII. Sect. IV.
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luogo per dimostrare la corporea visibilita della divina essenza.

Pa6 affermarsi che Dio cosi avvalori la facolta visiva che il suo

atto di vedere apprenda la divina essenza? E come Iddio da-

rebbela all'uomo a vedere sensibilmente? Essa non & in s6 vi-

sibile, ma solo intelligibile e percift & fuori dell'oggetto ade-

quato di ogni senso, ed entra nell'oggetto adequato deirintel-

letto. Ma la facolta visiva, fin che rimane solo tale, non pu6

avere che atto di vedere, e 1'atto di vedere non si estende fuora

dell'oggetto adequato di essa potenza. Dunque Dio a darsi a

vedere dovrebbe 1 tramutare la potenza visiva in potenza intel-

lettiva, 2 oppure aggiungere alia potenza visiva una intellettiva

potenza, 3 oppure bisognerebbe ammettere che 1'atto vitale del-

T intendere fosse prodotto nella facolta visiva dalla divina potenza

come da causa prossima ed adequata.

Ma la prima cosa porta tramutazione di sostanze; e questa

tramutazione non si pu6 fare senza Pannientare la potenza vi-

siva e creare la intellettiva o, meglio, creare un'anima intellet-

tiva con la sua potenza d' intendere. Conciossiache la mutazione

di sostanza in sostanza, senza annientamento di quella ch'era

nel termine a quo della mutazione, e senza creazione di quella

che succede nel termine ad quern, non pu6 accadere che nelle

sostanze materiali, ossia in quelle la cui forma incomincia per

mutazione della stessa materia e che, per questo motivo, dicesi

educi e potentia materiae. L'anima intellettiva non pu6 esor-

^ire che per creazione; per mutazione sostanziale non mai. Egli

e poi manifesto che annientandosi la facolta visiva non si po-

trebbe piu dire ch'essa ^ innalzata supernalmente da Dio a ve-

derne la essenza.

Alia medesima conclusione riesce la seconda supposizione ; per-

che sarebbono moltiplicate le facolta, n& questo potrebbe avvenire

senza la produ/ione di nuovo soggetto delle medesime facolta.

La terza ipotesi & impossibile, appunto perch6 si tratta della

visione ch' 6 atto vitale ed immanente. Imperciocch6 6 assurdo

che 1'atto d' intendere inform! la facolta visiva ch' 6 corporea.

Che se dicasi che Yatto e prodotto quale effetto da Dio, in tal

caso non avrebbe piu il carattere di vitale, riguardo alia facolta
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visiva, n& sarebbe suo atto immanente, il quale (perche tale)

essenzialmente deve derivare ab intrinseco. Se si vorra ripetere

che ha il carattere di vitale in Dio stesso, da cui deriva, in

tale caso si attribuirebbe a Dio un atto immanente finite e real-

mente distinto dalla sua essenza, cosa assurdissima
;

e di pii\ si

dovrebbe ascrivere il vedere a Dio e non alia facolta visiva del-

ruomo come porta la antitesi deiravversario.

Ond'e manifesto che Dio 6 invisibile ad occhio corporeo, e

che questo non pu6 essere elevato alia sensibile visione di Dio,

perche ci6 inchiude intrinseca ripugnanza. Laonde di Dio non

si potra giammai ritrarre nel marmo o nella tela veruna ima-

gine che in verita lo rassomigli. Ma e folle nonch^ inconsiderata

la illazione di coloro che perci6 vogliono interdetto il culto delle

sacre imagini. Imperocch& de'Santi e.di Cristo (ch'& Dio unito

aH'umana natura nella unita della persona del Verbo) vi pu6

essere vera sensibile imagine ; e, comech& non ci possa essere

di Dio quale purissimo' spirito, tuttavia ci si possono avere in

qualche maniera imagini di que'segni coi quali dichiar6 talvolta

la sua presenza od una qualche speciale sua operazione; e di

pifi egregiamente si possono simboleggiare le divine perfezioni,

od anche le divine persone. Ne qui accade ricordare che il culto

cattolico alle sacre imagini non e assoluto ma relativo (e lo

sanno i fanciulli appena ch' abbiano accostate le labbra al cate-

chismo), il quale e santissimo, e a noi uomini, che sempre alle

cose invisibili dalle visibili costumiamo ascendere, utilissimo e

moralmente necessario. Ci fanno ridere coloro che raentre re-

cansi al collo i capelli chiusi in aureo astuceio, e s.errano al

petto la imagine di una persona spesso iniqua e disonestissi-

mamente amata, e per siffatte cose dimostrano un culto appas-

sionato, si danno poi a sindacare severamente quale superstizione

il culto cattolico relativo delle varie imagini, de'simboli, delle

reliquie. Ma e universale e continuo costume dei nemici delia

verita cadere in aperte contraddizioni. Lasciamo da lato questo

punto ;
e dalla invisibilita sensibile di Dio all' intelligibile tra-

passiamo, soggetto di alta importanza, di sublime bellezza e di

tragrande utilita, rispetto alia filosofia, specialmente a'di nostri.



IL PHVL E IL THEGLATHPHALASAR

BELLA BIBBIA

La Bibbia ricorda espressamente sei nomi soli di Re assiri,

appartenenti al secolo VIII e VII av. C.; e sono Phul \ The-

glathphalasar
2
,
Salmanasar 3

, Sargon*, Sennacherib 5
,
Asar-

haddon*. Or cinque di questi nomi hanno il loro indubitato

riscontro nei monuuienti cuneiformi; del solo Phul, il primo
di cotesti re, non si e trovato finora in questi monuraenti niuna

traccia. II Canone dei Limmu non conosce niun Re di questo

nome; e niuna iscrizione assira fa di lui menzione.

Vero & che, oltre la Bibbia, fanno ricordo di cotesto Phul,

non solo Giuseppe Ebreo 7

,
ma anche il caldeo Beroso e il greco

Tolomeo. Imperocch6 Beroso, nelle sue Dinastie caldee, dopo i

45 Re assiri (appartenenti alia Dinastia VI
a

) pone un Phul,
senza indicare quauti anni ei regnasse; e gli da per immediato

successore Sennacherib, a cui attribuisce 18 anni di regno
8
. E

Tolomeo, nel suo celebre Canone, dopo il Nadius di cui dianzi

parlammo, fa regnare a Babilonia, dal 731 al 726, Kinzirus

1 IV Regum, XV, 19; I Paralip. V, 26.
4 IV Regum, XV, 29; XVI, 1-10; I Paralip. V, 6, 26; II Paralip. XXVIII,

16, 20, 21.

8 IV Regum, XVII, 36, XVIII. 9; Tobias, I, 2, 18.

*
haias, XX, 1.

5 IV Regum, XVIII, XIX
;

II Paralip. XXXII, 1-22; Tobias, I, 18-24; Isaias,

XXXVI, XXXVII; Eccli. XLVIII, 20-24; I Mactiab. VII, 41; II Machab. VIII, 19.
6 IV Regum, XIX, 37; I Esdrae, IV, 2.

7
Antiq. ludaic. 1. IX, c. XI.

8 Nel Chronicon armeno di EOSEBIO, edito dal MAI, a pag. 17-18, si legge :

Post hos (4>S reges Assyrios) ait (Polyhistor ex Beroso) extitisse Ctialdaeorum

regfem, cui nomen PDULCS erat, quern Uebraeorum quoque historia memorat,

quemque item Phulum appellat . Hie Judaeam invasisse dicitur. Deinde

Polyhistor Senecheribum regno potitum esse aitf etc. BEROSI Fragmenta,
n. 11, presso il MULLEK, Fragmenta hisloricor. graecor. Vol. II. pag. 503.
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e Fonts coutemporaneamente
l

: il qual Poms si han forti in-

dicii, non esser altri che il Phulus di Beroso.

Chi si fosse nondimeno questo Phul, e come avvenga che nei

testi assiri non se ne incontri niun vestigio, do rimane un pro-

blema, intorno al quale si stan tnttora affaticando i dotti. A
risolveiio varie sono le ipotesi da-essi immaginate; ma elle

possono ridursi tutte a due class!
; Tuna, di quai che fanno di

Phul un personaggio al tutto distinto da Tuklatpalasar II; 1'altra

di quei che con lui 1'identificano.

Trai primi tien luogo cospicuo T0ppert,alla cui sentenza aderi

per alcun tempo auche il Lenormant
;
entrambi tra i piu illustri

assiriologi francesi. Secondo 1'Oppert
2
,
Phul era un Generate

caldeo, il Balazn o Belesys di Ctesia, il quale, avendo iusieme

col Medo Arbace presa Ninive nel 789 av. C., e diviso con

Arbace Tlmpero assiro, tenne per s5 FAssiria propriamente delta.

e le province occidental! dell'Impero, doe i paesi aramei sulle

due rive dell'Eufrate; indi si inosse a invadere il regno d' Israels

ed ebbe da Manahem i mille talenti che narra la Bibbia. Dopo
la niorte di Phul, 1' assiro Tuklatpalasar, verso il 747, riscosse

1'Assiria dal giogo caldeo, ma non ottenne possesso tranquillo

del trono che nelFanno 744, dal quale comincia nel Canone

assiro dei Limmu il suo regno. In questo Caaone poi il nome

di Phul noii si trova, perche egli ;
siccome caldeo, non seguitfc

Tusanza dei Re assiri che notavano i tempi dall'arcontato del

Limmu, ma si quella dei Re caldei che li seguavan cogli anni

del proprio regno. Laonde nel Canone medesimo si deve sup-

porre una internmone, ossia lacuna di presso a mezzo secolo^

cio& di tutto lo spaxio che corse tra la presa di Ninive e Tav-

venimento di Tuklatpa'asar. Cosi TOppert: ma il suo sistemar

Babylon 11 ?l la Clwldec, pag. 290.

4 Vedi la sua Ctironologiu b>llique; e tra i piu recenli suoi scrilt', 1'opuscolor

Salomon et ses successeurs. Solution d'un problems ctironoloqique ; pag. 52-57,

62-66. Cf. LEXOR.UA.IT, Manuel d'tiistoire ancienne de lOrient. Vol. II, pag. 83-85;

dove 1'Autore segue la senttnza dell'Opperl. Ma nell'Opera posleriore, inlilolata

Les premieres Civilisutions, Vol. II. pag. 221, nbbandonala quella sentcnzn,. si

ailienc, quanto a Phul, presso a poco all' opinions, che or oru esporremo, di

Giorgio Unwlinson.
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comeche difeso con grande ingegno e dottrina, e da lui riputato

uecessario per concordare la cronologia biblica colPassira, va

soggetto a difficolta gravissime; e perci6 esso & oggidi univer-

salmente abbandonato.

Giorgio Eawlinson \ tra le varie sentence, tiene per la piti

probabile quella che fa di Phul un pretendente alia corona

assira, non mai riconosciuto a Ninive, ma riuscito ad occupare

le province meridional! e occidentali deH'Impero, ed a stabi-

lirdsi in guisa da poter quindi intraprendere una spedizione in

Siria e riscuotervi tributi dagli antichi vassalli dell'Assiria :

ovvero un Ee babilonese, il quale, profittando della fiacchezza

dei Ee niniviti, anterior! a Tuklatpalasar, s'impadroni a man

salva di tutta la valle delP Eufrate, e quinci mosse verso Oc-

cidente, dilatando 1' invasions e la couquista fin nel cuor della

Palestina.

Grli Autori test& citati suppongono Phul anteriore a Tuklatpa-

lasar: altri al contrario lo fanno a lui contemporaneo. Cosi il

Gutschmidt 2
6 d'avviso, Phul non poter essere stato che un col

lega, Mitregent, di Tuklatpalasar neirimperio, nnEe a luistret-

tamente congiunto e, allato di lui, signoreggiante in alcune parti

della Babilonia e dell'Assiria medesima. II Kohler 8
vuol ch'ei

fosse un Generale di Tuklatpalasar, e stima* di ravvisarlo nel-

1'Eponimo dell' anno 762 (al. 763), Pur-il-salU; nome, il cui

primo elemento avrebbe dato origine a Phul. Quest' opinione fa a

calci colla Bibbia, la quale da a Phnl il titolo espresso di Ee, e

suole altrove accuratamente distingnere il Ee dal suo Generale,

designando questo col pnfprio titolo di Tartan, o Raftsaces, o

altro cotale. Ma piti strana e temeraria e Topinione del EOsch 4
,

che pretende di trovare il Phul biblico neU'Eponimo assiro del-

1'anno 768 (al. 769), Bil-malik, e suppoue che ii sacro scrit-

tore, pigliando con enorme abbaglio il molik (che significa Ee\

1 The five gn-al Mn arc/ties, Vol. II. pag. 123 124.

4 Neue Beilrayv zur Geschit hie das ullvn Orients (Nuove coniribuzioni ullu

sloria deH'Orienle antico), I81G; pag. 125.

s Nella ZcUxclirifi fur latherisclw TtHmloyir, 1184; pag. 98.

4 Sludien and KrUtken, 1815; pujj. li-.

Strit X7, vol. JIJ,/U 8C. 782 -
'

il 8 IvgU* 18H,
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iion per seraplice elemento di nome private, ma per titolo di di-

gnita regia, facesse di cotesto Bil-malik il suo PHUL REX Assy-
riorum.

Altri assiriologi, serbando a Phul la sua incontrastabile qua-

lita di Ee assiro, attribuitagli dalla Bibbia, pensarono d'identifi-

carlo con alcuno dei noti Re che tennero il trono di Ninive nella

prima meU di quel secolo. Cosi lo Smith da prima lo iminede-

sintf) col Re Assurnirari, che ei leggea Vul-nirari
'

; poi col Bin-

nirari III, da lui chiamato pur Vul-nirari
2
; nel Vul scorgendo

sempre 1'origine del Phul. Parimente Enrico Rawlinson, in Bin-

nirari III, il cui nome ideografico ei leggea Vul-lush, credette

un tempo potersi riscontrare il misterioso Phul; ma, dopo la

seoperta del Canone dei Limmu, avvedutosi che la ragion crono-

logica nol consentiva, mutd avviso, e tolse a propugnare Videntita

di Phul con Tuklatpalasar
3

.

A. questa ultima sentenza, che 5 il contrapposto di tutte le sva-

riate ipotesi finor descritte, parve inchinare sulP ultimo anche lo

Smith 4
;
e ad essa, come la piti probabil soluzione del problema

che sopra dicemmo, inchina oggidi o apertamente aderisce, con

Enrico Rawlinson, col Lepsius
5

,
col Brandis 6

,
col Masp6ro

7

,
col

Yigouroux
8
ed altri, la maggioranza degli assiriologi. Ma prin-

cipal sostenitore e campione della medesima e il celebre Professor

di lena, Eberardo Schrader; e gli argomenti da lui messi in

campo
9
, avvegnache non bastevoli a dileguar ogni dubbio, non

pu6 negarsi tuttavia che abbiano, presi nel loro complesso, gran

forza a persuadere che Phul e Tuklatpalasar siano un solo e me-

desimo personaggio.

Ecco in breve di quest! argomenti la sostanza. Escluse innanzi

{ Nella Zeitschrift fur Aegyptische Sprac/ie, 1869; pag. 9.

5
SMITH, T/ie Assyrian Eponym Canon, pagg. 185-188.

5
NellMtfienaeum, di Londra, 1863; pag. 245.

* Vedi la sua opera posluma, History of Babylonia, edita dal SAVCK; pag. Hi.
5 Veber den chronologischen Werth der assyrisclwn Eponymen, Berlin, \ 869;

pag. 56.

Abhandlungen zur Geschichte des Orients im Altzrthum, 1814; pag. 103.

7 Histoire ancienne des pauples de VOrient, 1816; pag. 368.

* Nella Revue des questions hisloriqucs, avril, 1879; pag. 380.
''

Die Keilinscliriflen und das alte Testament, 1812; pagg. 125-133.
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tratto con sode ragioni le ipotesi che cercaao Phul faor dell'As-

siria e fuori della linea regia; noi siam costretti, serive lo Schra-

der, a raffigurarlo in uno del noti Re assiri, il cui nome in alcun

modo gli convenga: e questi non pu6 essere che Tuklat habal-

asar. II secondo elemento infatti di questo nome, kabal, consueto

ad abbreviarsi in bal o paly pot& facilmente trasfonnarsi inpul
o phul; in quella guisa che in Nabo-pol-assar, lo stesso habal o

pal vedesi cangiato in pol o pul; e che il pal di Tuklatpalasar

raedesimo, nell'ebraico Tiglathpileser trovasi mutato inpil. Indi

T intiero nome Tuklatpalasar pote, nell' uso volgare, abbreviarsi

in Phul; e di siinili accorciamenti nelle scritture assirocaldee ne

abbiamo piu esempi, come quello di Merodach Baladan ridotto in

Baladun, di Asurnadinsum in Asordan, dell'antico re Agu-kak-
rimi in Agu, di Ragmu-seri-ina-namari, personaggio delle leg-

gende d'lzdubar, in Ragmu. Dal ehe avvenne che il medesimo

Re portasse come due nomi *, e potesse venir designate a piaci-

mento or coll' uno or coll' altro
;
a quel modo che noi usiamo di

designare il primo Imperatore dei Romani col nome di Ottaviano

e di Augusto e il moderno Cesare della Francia con quel di Bo-

naparte o di Napoleone. Quindi lo scrittor biblico dei Re 2

,
ben-

ch6 a prima fronte ei sembri indicare due personaggi ben distinti
?

pote, sotto il nome or di Phul or di Theglathphalasar, intendere

un solo e medesimo personaggio, noto a'suoi di in Oriente sotto

entrambi quei nomi; col diritto medesimo e per la stessa ragione

che, nell' Bsodo, (II, 18, III, 1) il suocero di Mose 5 chiamato

prima Raguel, e indi a pochi versi lethro. Quanto poi al passo

dei Paralipomeni
8

,
che in un medesimo versetto associa i due Re

1
II Ftnzi nelle Ricerche per lo studio ddV antichita Assira, pag. 36, in-

china a supporre che a Pal fosse un soprannome di Tiglatpalasar. Certo e che

siffatto nome, qualunque ne sia la derivazione e il sigoificato, non e punto nuovo

nei monumenti assiri. Non trovasi nei fasti regii, ma si nei documenti privati;

e lo SMITH lo rinvenne fra i dispacei scritti da un uflGciale assiro. t Una delle

lettere (dic'egli) dell' uffiaiale assiro Pal si trova nelia mia nuova raccolta di

tavolette C4H\iformi. Assyrian Discoveries, pag. 448.
2 IV REGUM, XV.
3 Et suscitavit Deus Israel spiritum Ptiul regis Assyriorum, el spiritum

Thelgatliplialnasar regis Assur; et IrunstuiU Ruben et Gad et dimidiam tri-

bum Manasse, et adduxit eos in Lahela et in Habor d Ara et fhtvium Gozan,

usque ad diem hanc. I PARALIP. V, 26.
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Phul e Tuklatpalasar, e ad ambedue, come fossero una sol per-

sona, attribuisce il fatto medesimo del traslocamento delle tribfi

transgiordaniche in Assiria; esso, non che opporsi all'identita del

due Re, 5 anzi, agli occhi di Enrico Rawlinson e del Lepsius ed

attri, un forte argoinento a comprovarla : soprattutto se vi si

aggiunga la grave autorita dell'antico interprete Siriaco, e del-

1' Arabico; il primo dei quali noinina il solo Tuklatpalasar, Tal-

tro, il solo Phul l
: indicio manifesto che amendue gl' interpret!

eran persuasi, Tautor biblico sotto quell' apparente dualita di

nomi aver voluto parlare d' un solo e medesimo Re.

D' altra parte, prosiegue lo Schrader, in Tuklatpalasar, ed in

lui solo, ottimamente s'avverano e si riscontrano tutte le condi-

zioni, che la Bibbia e Beroso e Tolomeo ci riferiscono di Phul.

1 Secondo la Bibbia 2
,
Manahem d' Israele ed Azaria (FOzia del

11 dei Paralipomeni, XXVI, e d' Isaia, VII, 1) di Griuda, fu-

rono contemporanei di Phul
;
e contemporanei essi farono di Tuk-

latpalasar, secondo le iscrizioni del medesimo, nelle quali, come

or or vedremo, entrambi quei Re sono ricordati. 2 La Bibbia

narra che Manahem sbors6 a Phul mille talenti d' argento, per

averne aiuto e protezione; e gli Annali assiri di Tuklatpalasar,

tra i re suoi tributarii e vassalli, allato al re di Damasco e a

quel di Tiro, noverano un Minhimmi Samirinai, Manahem di

Samaria. 3 Phul e detto da Beroso Re de'Caldei; e Tuklatpa-

lasar di fatto regn6 nella Caldea e nella Babilonia, onde nelle

Iscrizioni ei porta il titolo di Re di Bab-Ilu, Re dei Sumiri e

Accadi, e si vanta d' avere signoreggiato il paese di Kaldu tutto

quanto. 4 II Canone di Tolomeo pone a Babilonia, nei cinque

uiiui dal 731 al 726, due Re simultanei, Kinzir e For; e questo

\>r oon pud essere che il Phul di Beroso, il Tuklatpalasar assiro.

Lnperocchfc, primamente il fatto di due Re simultanei in Babi-

l^nia non pu6 ragionevolmente spiegarsi, atteso lo stile del Ca-

none e 1'uso caldeo, fuorch supponendo Tun d'essi re vassallo,

Taltro, Signore sovrano. Ora, Sovrano della Babilonia era certa-

mente a quel tempo Tassiro Tuklatpalasar, che nella seconda sua

f Vedi la Bibbia PoligMa del WALTON, in h. I.

4 /V KEGUJT XV, 11, '20.
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spedizione caldea, verso il 731, riafferm6 e stabili piu saldamente

che mai la signoria assira in quelle contrade; e poiche, d'altra

parte, il nome di Kinzir e ignoto ai fasti regii delPAssiria
;

convien dunque dire che Kinzir fosse il re indigeno babilonese, il

re vassallo, come erano stati i suoi antecessori, Nabonassar e

Nadius;' e For, cioe Tuklatpalasar, il Sovrano assiro. Quanto poi

alia trasformazione del Phul o Pal di Beroso'nel For di Tolo-

meo, nome d'indole del tutto estranea al linguaggio assirocaldeo;

ella & facile a spiegarsi per una corruzione introdotta posterior-

mente dai Persiani achemenidi; i quali, mancando della let-

tera
/,

soleano surrogarla colla r; onde, siccome nelle iscrizioni

Cuneiform! trilingui, dove il testo assiro, per Babilonia, dice Ba-

bilu, il persiano scrive Babirus, cosi Pantico Phul o Pul caldeo

nella pronuncia persiana yenne a tramutarsi in Por, e tale pass6

a Tolomeo. 5 Aggiungasi per ultimo, che Tolomeo, all'anno 726,

pone a Babilonia un nuovo cangiamento di re, onde Por scorn-

pare dalla scena; e nel medesimo anno appunto scompare Tuk-

latpalasar nei fasti assiri, che a lui estintosi dopo 18 anni di

regno danno per successore Salmanasar.

Poste pertanto tutte queste congruenze e ragioni; Egli &, a

mio credere, impossible (conchiude lo Schrader) il rifiutar di ri-

conoscere in Phul e Por, e in Phul e Tuklatpalasar un solo e

medesimo personaggio. II che ammesso, viene altresi a diradarsi

ad un tratto la nube che involge la questione cronologica, sin-

golarmente per quel che riguarda il computo biblico in paragon

delPassiro che & di un 30 a 50 anni piu corto; questione, a ri-

solver la quale non si sono finora tratte in campo che supposi-

zioni violente *. Ed ancor noi ammettiam di buon grado, col

pill degli assiriologi, la soluzione dello Schrader; non gia come

cosa al tutto dimostrata e indubitabile, perocch& non tutte le

ombre ci sembrano per anco intorno a lei dissipate; ma almen

come la pift probabile e soda fra le sentenze che in tal argomento
fino a questo di si son recate in mezzo. Presupposta adunque

Tidentita di Phul con Tuklatpalasar, entriam ora a descrivere le

sue imprese in Siria e Palestina, raccogliendo quel che da una

1

SCHRADKR, lOC. cil. p1g. 133.
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parte i testi assiri, e dalPaltra la Bibbia, con mirabil armonia si

accordano a raccontarcene.

La Tavoletta cronologica, gia spesso citata, annovera ben

nove spedizioni di Taklatpalasar in quelle eontrade
;

sicche egli

vi oeeup6 nn'intiera meta del suo regno diciottenne. La conquista

infatti dell'Occidente, o a dir meglio, ii racquisto e ampliainento

del dominio che altri suoi predecessor! aveano gia cola piantato,

e che sotto gli ultimi Re imbelli, Assurdanil e Assurnirari, era

quivi come nel ritnanente Impero certamente assai discaduto, fu

Popera piti ardua, a quanto pare, ma altresi la piti importante e

gloriosa del nuovo e gran guerriero, che nel 744 erasi assiso sul

trono di Mnive.

Le nove campagne militari, da lui intraprese ad occidente del-

1'Eufrate, si distinguono in due periodi: il primo, di sei anni

consecutivi, 742-737, pei quali la Tavoletta segna
l

:

14-2. Ina (
ir Arpadla Nella citta d'Arpad e soggiunge: Diktav sa

mat Urarlhi dikit Le truppo d'Armenia furon trucidate.

141. Ana f
ir Arpadda Verso (o contro) la cilia d'Arpad.

140. Ana 'ir Arpadda Verso la cilia d'Arpad e soggiunge: Ana 111

sanati Kasid Dopo tre anni la conquislo.

139. Ana 'ir Arpadda Verso la cilta d'Arpad.

138. Ana mat Vlluhn, 'ir Birtu. habtat Verso il paese d'Ulluba, hi

cilia di Birlu (a ponente dell'E'.ifrate). Conquisle.

131. 'Ir Gullani Kasid Gonquisla la citta di Gullani (Siria).

II secondo periodo 6 di tre anni, parimente continui, 733-731,

di cui la Tavoletta scrive:

133. Ana mat Pilasta Verso il paese di Filislea.

132. Ana mat Dimaska Verso il paese di Damasao.

131. Ana mat Dimaska Verso il paese di Damasco.

L'anno 3 adunque del suo regno (742 av. C.), Taklatpalasar

valic6 per la prima volta I'Eufrate, e coll'esercito marci6 alia

volta della citta di Arpad
2

,
nel cuor della Siria settentrionale :

1

SCHRADEU, loc. cit. pagg. 328, 329; cf. MK.XAJIT, Ainales des Rois d'Assyrie,

pag. 148.

4
Arpad o Arphad, e la odierna Tel-Erfad, situata a due leghe incirca a

sclienlrione d'Aleppo. Cosi il KTEPERT, nella Zeitschrifl der Dtutschen Morgen-
landiscken Gesellschaft, vol. XXV, pag. 655; c il MASPKKO, Hist, ancienne etc.,

pag. 369.
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la citta medesima che era stata meta dell'ultima spedizione assira

fatta un died anni addietro (nel 753) da Assurdanil II. Dalla

frase della Tavoletta appare che Tuklatpalasar facesse paciflca-

mente il suo ingresso in Arpad, ina
*
(
ir Arpadda; ed ivi, a

redintegrar solennemente 1'Impero nel possesso de'suoi antichi

diritti, tenesse corte sovrana, chiamando a rendergli il debito

omaggio e tribute i Principi e Re di quelle contrade. Infatti un

frammento de'suoi Annali, che, a parer dello Schrader *, proba-

bilmente appartiene a quest' anno, reca una lista di tributi da lui

ricevuti in Arpad; ed e la prima delle tre liste di Principi tribu-

tarii che ne' suoi fasti abbiamo, alia istoria del suo regno rile-

vantissime. II Frammento, dopo il novero di parecchie citta con-

quistate nel settentrione, prosiegue
2

:

Di Razin, re di Siria, 18 talenti d'oro, 300 talenti d'ar-

gento, 200 talenti di rame, 20 talenti di Simladunu (aromi?),

300..., io fissai. II tributo di Kustaspi di Kummuha (Comagene),

Razin di Siria, Hirom di Tiro, Uriakki di Kue..., Pisiris di

Carchemis, Tarhulara di Gaugama,... oro, argento, piombo,

ferro, pelli di bufalo, coma di bufalo, azzurro..., nero..., stoffe di

lana e lino, produzion delle loro contrade, in copia,... strunienti

ed armi..., nel mezzo della citta di Arpad io ricevei.

Colla sottomissione di questi Principi, e d'altri per avventura

perduti nelle lacune del testo (fra i quali Io Smith ha per proba-

bile che fosse anche Manahem d' Israel e), Tuklatpalasar adunque

ristabili, fin da questa prima sua comparita, la dominazione as-

sira dalle rive delPalto Eufrate, su cui sedevano Carchemis e la

Comagene, fiiio al mare di Tiro, e fino al cuor della Siria cen-

trale, ove signoreggia?a Eazin re di Damaseo, il Rasin della

Bibbia 3
,
che vedrem tosto ritornare in campo. Una improvvisa

rivolta intanto, scoppiata in Armenia con istrage delle truppe

assire cola stanziate, secondo che poco innanzi leggemmo nella

Tavoktta, richiam6 ad un tratto verso settentrione il Monarca;

1 Loc. cil. pagg. 140, 141.

2
SMITH, Assyrian Discoveries, pag. 274; cf. SCIIIUBER, loc. cit. pag. HJ.

3 IV REGUW, XV, 31; XVI, 5 etc.; II PAKALIP. XXVIII, 5; IsAr.VIJ, 1 etc.;

VW, 6; IX; 11.
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il quale, come continua a narrare il Fratnmento testfc citato,

quivi intraprese nuova guerra e vittoriosa contro il re Tutamu,
e spogliatolo del regno, il diede in govern o a im de'proprii oa-

pitani.

Frattanto in Siria, appena ei ne fu partito, Arpad ribellossi;

anzi divenne il centre d'una vasta ribellione di Principi e citta,

eollegatesi a scuotere il giogo che il despota assiro avea teste ac-

cennato di volere ricalcare e premere, piu duro e saldo che mai,

loro in sul collo. Tuklatpalasar adunque dovette, 1'anno seguente,

farvi ritorno, e continuare per piu altre stagioni, nel vasto campo
che e daU'Eufrate aH'iiltimo Libano, la guerra. Arpad, il baluardo

piu forte dell'alta Siria, e intorno al quale il maggior nerbo delle

forze della lega erasi senza dubbio raccolto, resiste alle arini as-

sire per ben tre anni, in capo ai quali, come dice la Tavoletta, ella

fu conquistata. Ne per6 colla presa di Arpad, avvenuta nel 739,

fu spenta la guerra e compiuta la conquista; imperocche altre

guerre e conquiste in quelle regioni d'occidente la Tavoletta me-

desima annuncia sotto i due anni seguenti; alle quali pose infine

la corona nel 737 la conquista della citta di Gullani
1

: ultima

impresa di Tuklatpalasar in questo primo periodo de'suoi armeg-

giamenti in Siria.

Or a tal periodo appunto, ed, a giudicio dello Schrader e dello

Smith, piu probabilmente ai due ultimi anni di esso, 738-737,

appartengono due preziosi brani degli Annali di Tuklatpalasar ;

1 Probabilmente la Calano di ISAIA X, 9. Quesla Calano e da molli Aulori

ripulala idenlica alia Ctialanne del GENESI X, 10, posla in terra Sennaar, cioe uella

Caldea, e raiBgurata dall' OPPERT nella cilia di Ur, og}?i Mugheir, da altri, come

G. RAWLISSON, il MASPERO ecc., in Nipur, oggi Niffer. Ma il contesto mede-

simo d'Isaia ci sembra dimostrare che Calano era cilia Sira. Imperocche
i tutte le allre cilia nominate in quel conleslo (Vers. 9- 11), Charcamis, Arphad,

Kmath, Damasco, Samaria, Gerusalemme, apparlengono alia Siria, prcsa nel suo

senso piu ampio. 2 Nel novero di qucste cilta vedesi im ordine progressive,

sempre verso Occidente, da Gharcamis che era sulla riva deslra dell'Eufrate,

lino a Gerusalemme: ordine rispondente alia marcia dell' invasione e conquista

assira, il cui lermine doveva essere Gerusalemme : donde segue che Calano fosse

ad occidenle di Charcamis, Ira quesla ed Arphad. Ella era dunque in Siria; e

probabilmente la Gallant o Kullani della Tawlctla assira. II dotlo VIGOUROI \

(nella B^uite sopra citata, pag. 388) lo liene anzi per certo, idenlificando senza

altro quesla Kullani colla Calano d'Isaia.
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in cui si trovan nominati Azaria, re di Giuda, e Manahem, re

di Samaria, e son rappresentati, il primo come capital nemico,

il secondo come umile vassallo e tributario del Monarca assiro.

Ecco il testo del minore di questi Frammenti !
:

1 (Nel) corso della mia spedizione il tribute dei re

2 (Azar)ia di Giuda (Azri)yahu mat lahudai come,....

3 .....(A)zaria di Giuda (A)zuriyahu mat lahudi .. ..

4 senza numero all' alto cielo furon levali. ...

5 ... .negli occhi loro che come dal ciclo....

6 .. ..guerra e soltoporre i piedi ....

1 ... .del grand' esercito d'Assiria essi udirono, e il loro cuore trepidft.....

8 le loro cilia io rovesciai, dislrussi

9 .. ..ad (Azari)a si volsero e lo fortificarono e (Azriy)ahu 'ifcimu

udanninusu-va ....

10 come un'arco.. ..

11 .... combattendo

12 egli chiuse il suo campo ...

13 furon posti, e la sua uscita....

14 egli porto e

15 i suoi soldati egli radund per ....

16 li fece circondare e

IT il suo grande come.

Da questo brano, avvegnach& si lacero, si ritrae nondimeno

chiaramente, come lo Schrader 2
e lo Smith, e con essi il Vigou-

roux, concordemente avvisano: 1 esser ivi nominato tre volte un

re di Giuda, il cui nome finisce in ...zaria, ond'ei non pu6 essere

che TAzaria del Libro quarto dei Re (c. XV, XVI); 2 esser egli

rappresentato, non come un dei re tributarii, ai quali accenna la

lin. 1, ma come gnerreggiante contro TAssiria, anzi come il duce

e campione principal della guerra, al quale facean capo i nemici

e ribelli dell'Assiro (lin. 7-9). II che vien ancor meglio espresso

e confermato dal secondo dei due Frammenti sopra annunciati;

1

SMITH, Assyr. Discoveries, pag. 215-276. Cf. SCHKADER, L. cil. pag. 115.
J-
SCHRADER, L. cit pagg. 116-117; e nell'altra sua opera, Keilinschriften

und Geschichlsforschung, pag. 399-400. Ivi egli confuta altresi con salde prove

1'opinione delFOppERT, il quale nellMsna/w o Asriahu, corn*ei legge, del testo

assiro, vuol che sia espresso non il noto Re di Giuda, ma un antire, un pre-

tendente al trono di Giuda, che sarebbe il figlio di Tabeel, indicato senz' altro

nome da ISAIA, VII, 6. ~?;
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che, oltre 1'essere meno gnasto e malconcio, 6 anche assai piii

copioso, e fa non solo ripetuta menzione di Azaria, ma contien*

;iltresi Punico ricordo che le tavolette cuneiform! ci abbian serbato

di Manahem.

II tenore di quest'altro Frammento &, come segue
l

:

1 Giuda....

2 .....di Azaria Azria(hu) la mano iwa fece gran presa.

3 dritlo..... tribute come quel di

4 in suo aiuto la cilia di Ma

5 le cilta di Uznu, Sihanu, Mi ka... .bu lungo il mare, e le citta fin*

a Saua,

6 to montagna che 6 nel Libano, furono divise, la terra di Baalsephon fino

ad Ainmana, la terra di Izku e Saua tulta quanta, il dislretto di

Karrimmon,
1 Iladrach, il distretto di Nukudina, Hazu e tutte le loro citta, la citta

di Ara
,

le cilia loro ausiliari,

8 lulte le loro eitla, il paese di Garbua, la montagna lulla quanta, le cilia

di Ashani e Yadabi, di Yaraku, la monfogna tulla quanta,

9 le cilia d! n, Ellilarbi e Zitanu, fino al mezzo delta citla di Alinni,

Biimami. 19 dislretli

10 di ILimnth e le citla loro circonvicine, che sono lungo il mare al Sole

o^cid^nte, con perfida ribellione ad Azaria si erano vollale

ina hitti muhlupti ana Azriyahu'ikimu ;

11 alle frontiere dell'Assiria io le aggiunsi, e i miei ufficiali sovra esse

slabilii per governatori. 30,300

12 nelle lor citln, e la citla di Ku io feci prendere, 1223 persone
nel dislretlo di Ulluba traslocai. La Iribu di Kara

II Frammento prosiegue (lin. 13-29) narrando altre guerre e

vittorie di Generali assiri nel paese degli Aramei ecc.; noverando

lericche prede e le gran torme di prigionieri, condotte dai vinci-

tori alia presenza del Re nel paese degli Hittiti (Siria del nord),

dov'ei campeggiava; e facendo Tesatto computo degli uomini e

delle donne che, separatamente gli uni dalle altre, secondo il bar-

baro costume della sua politica, a piu centinaia e migliaia insieme,

il Ee avea traslocati dalle vinte lor patrie in altre terre deirim-

pero. Dopo cio, il testo (lin. 29-36) reca una lunga lista di re

1

SMITH, Assyr. Discoveries, pag. 216-219; Western Asia Inscriptions.,

ol. Ill, lav. 9, n. 3. Cf. SCHRADETR, Die Keilinschr. und das aUe Testament

pag. 115, e Keilinschr. und Geschichtsforschung, pag. 397-399.
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tributarii, iraportantissimaj perche ella mostra Festensione delle

conquiste, fatte o raffermate da Tuklatpalasar in questo prime

periodo di guerra nelle contrade oceidentali, ed e> per cosi dire,

di questa guerra la corona e il trofeo. La lista infatti appartiene

all'anno 8 del regno, doe al 737, ultimo del periodo or nomi-

nato ; imperocch& nel Frammento a lei tien dietro immantinente

il racconto dei fatti MYanno 9 Ina IX balya etc. ossia

delle guerre di Media e d'Oriente.

29 II tribute (dice il Frammenlo') di Kustaspi di Kurnmuha, Razin di

Damasco, Manahem di Samaria (Minhimmi Samirinad),

30 Hiram di Tiro, Sibittibahul di Gebal (Byblos), Vrikki di Rui, Pisiris

di Garchernis, Eniel

31 di Hamalh, Panamma di Samhala, Tarhulara di Gaugama, Sulumal

di Milid, Dadilu

32 di Raska, Vassurmi di Tubal, Urhilti di Tuna, Vrpalla di Tuhana,

Tuhommi di Istunda,

33 Urimmi di Husunna, Zabibi regina del paese d'Aribi (Arabia); ore,

argento, piombo, ferro, pelli di bufalo, coma di bufalo,

34 stoffe di lana e di lino, lana vioteces, lana purpurea, legno robusto,

legno per armi, donne schiave (?), tesori regii, pelli di pecore, velli

35 di splendente porpora, uccelli del cielo, piume delle loro ali di splen-

dente violetto, cavalli, cavalli da sella, buoi, pecore, camelli,

3fr camelle coi loro camellini, io ricevei. Well' anno 1X del mio regno,

Assur, mi Signore, mi protesse, e alle contrade di Bit-kipsi,

Bit-irangi^

37 Bit-lazakki, Madai (Media), ecc. io mi recai. Le cilia di Bil istar ecc. n

Or questo secondo brano degli AnnaU porge luogo ad alcune

dlevanti riflessioni.

1 L'Azaria, nominato alia lin. 2 e 10, e manifestamente il

medesimo cbe quello del primo Frammento
;
ed anche qui egli

comparisce in atto di guerra contro 1'Assiria; e di lui qui si

narra, colla med^sima frase ana Azriyahu 'ikimu, il mede^mo

fatto, dell' essersi a lui rivolte e collegate, siccome al piu possente

fra i re di quelle contrade, Hamath e piu altre citta ribelli al-

r Assiro. La Bibbia non parla di questa guerra d'Azaria contro

TAssiria, rivelataci per la prima volta dai testi cuneiformi, ne

1 Oltrc Io SMITII, 1. cit.
; veggasi per queslo tralto del Fiammento, Io SCIIRADER,

Die Keilinschr. und das alfe Testament, pag. 143
;
e il MfiiUNT, Annales etc,

pag. 146.
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della sua lega con Hamath e altri Stati circonvicini
;
ma bensiy

quel che di lui ella ci racconta, eel mostra come unde'piti illustri

e valorosi discendenti di David che mai sedessero sul trono di

Griuda. II luDgo suo regno, di 52 anni, fu un dei piti prosperi e

gloriosi: egli combatte felicemente contro i Filistei, gli Arabi, gli

Ammoniti; il suo fiorentissimo esercito contava ben 307,500 com-

battenti
1

;
ed il suo nome, propter crebras victorias, risuonfr

usque ad introitum Aegypti*. Se non che, infine inorgoglitosi

delle sue prosperita e degenerando dalla pristina pieta, voile ar-

rogarsi anche Tufficio sacerdotale e, non ostante le rimostranze

del pontefice Azaria e dei sacerdoti, bruciar di sua mano Tincenso

sull'altare del timiama; onde fu colpito di subitanea lebbra. per

cagion della quale sequestrato dalPumano commercio, dovette

rassegnare le redini del governo al figlio loatham, che poi gli

successe nel trono
3
. Or al concetto che della potenza e del valore

di Azaria ci porgono i libri sacri, egregiamente risponde quel che

di lui ci forniscono i testi assiri. Questi infatti ci mostrano 1'Azaria

di Giuda primeggiare, quasi capitano d'una comun lega, fra i

nemici del conquistatore assiro, e fare a costui gagliarda resi-

stenza e fortunata : imperocche Tuklatpalasar riesce bensl a pu-

nire ed a soggiogare ed iucorporare all' Impero Hamath co' suoi

19 distretti e piti altre citta della lega, capitanate da Azaria, con

esso le regioni del Libano e della marittima siro-fenicia, nel

Frammento (lin. 5-10) enumerate; ma non pu6 menar vanto

ne'suoi Annali di avere disfatto o soggiogato Azaria medesimo

ne invaso niuna delle sue citta o terre; e nella lunga lista dei re

vassalli che recaronsi a presentare a'pi& del vincitore assiro il lor

tributo, dall'Asia minore, dalla Siria, dalla Fenicia e persin dal-

T Arabia, il nome d'Azaria di Griuda punto non compare: eloquente

conferma, dice lo Schrader
4
,
dei ragguagli che abbiam dalla Bib-

bia intorno alia grandezza e possanza di cotesto Re; ed argomento

'

II, Paralip., XXVI, 13.
*

Ivi, 8.

3
Ivi, 16-21; IV Regum, XV, 5.

*
L. cit., pagg. 142, 116.
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insierae di gran peso a viemeglio assicurarci che YAzriyahu dei

testi cuneiformi altri non puo essere che P Azaria appunto del

Libro IV del Re, POzia del Paralipomeni.

2 II terzo del re, nominal! nella lista del tributi, Manahem

di Samaria, e indubitatamente il Manahem della Bibbia, contem-

poraneo di Azaria
l
. Egli era salito al trono d'Israele merce d'un

assassinio, trucidando Sellum, flglio di labes
;

il quale in simil

guisa aveva, un mese innanzi, occupato violentemente il soglio

coir uccisione di Zaccaria, figlio di leroboam II ed ultimo dei re

della dinastia di lehu : cosi cominciando quella serie di rivoluzioni

e tragedie sanguinose che furon come preludio air ultima, e non

lontaua, catastrofe del regno
2
. Manahem il potere male acquistato

esercitd tirannescamente, ed il suo regno di 10 anni inauguro con

crudelta spaventose contro la citta di Thapsa e parecchie altre

che alia sua usurpazione eransi opposte
3

. Laonde, tra per V odio

dei sudditi e per la macchia originate del suo titolo, sentendosi

mal fermo in sul trono, ebbe ricorso al Re degli Assiri Phul, che

a quei di guerreggiava in Siria, e gli si fe'spontaneo vassallo, ut

esset ei in auxilium et firmaret regnum eius*, e pagogli 1000 ta-

lenti d'argento, che estorse dai grandi e dai ricchi del rearne, a

ragione di 50 sicli per testa. Ed il Re assiro, ricevuta la somma,
senza fare altra dimora nel paese, e contento d'avere riconqui-

stato alia corona il vassallaggio che un di ella avea gia posseduto

di un cosi importante Stato qual era il Bit-Humri, ritornossene

in pace
5
. Tal 6 il racconto biblico, per cio che riguarda le rela-

zioni di Manahem coirAssiria. Ora il nostro Frammento cunei-

forme, annoverando espressamente Manahem fra i re tributarii e

vassalli di Tuklatpalasar, fornisce a quel racconto un bel com-

mento e controprova; e al tempo stesso porge un valido argomento
a credere che il Phul della Bibbia, come sopra dicernmo, altri non

sia che Tuklatpalasar II.

1 IV Regum, XV, 11.
2

Ivi, XV, 8 e segg.
'

3
Ivi, XV, 16.

*
Ivi, XV, 19.

Ivi, XV, 20.
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3 Dal novero delle citta, che nel Frainmento (lin. 5-10)

Tuklatpalasar dice aver conquistate nel corso di questa guerra

Baalsephon, Ammana, Hadrack, Hamath eccetera; e da

quel del re, che ei noma suoi tributarii, Panno 8 del suo regno.

Eniel re di Hamath, Razin di Damasco, Manahem di Sama-

ria, Hirom di Tiro, Sibittibahal di Glebal, Zabibi regina d' Ara-

bia; rilevasi che egli nei sei anni di cotesto primo periodo che

campeggift in Occidente, aveva estesa la supremazia del dominio

assiro fino alle frontiere della Giudea e della Filistea, abbracciando

a ponente del Libano tutta la marittima, ed a levante della catena

medesima penetrando fin nelP Arabia. Ma questa non fa che la

prima parte delle sue imprese e conquiste occidentals Restavagli

a condurre le une e le altre sino all'estremo confine dell' Asia, in

sulle frontiere d'Egitto; e questa fu 1' opera ch'ei compi^ nei tre

anni del secondo periodo guerresco, che sopra divisammo, e che nel

prossimo articolo prenderemo a descrivere.



LA NUOVA MISSIONE
DELLO ZAMBESE

V.

Alcuni particolari del viaygio

Si e detto da taluno, la vita dei carri essere una scampagnata.

Sia pure: ma certo di soampagnate avvene di pifi ragioni. Uscire

di citta e godersi una giornata con un tempo bellissimo, in mezzo

alle delizie della campagna, con abbondanza d' ogni cosa all' in-

torno, b senza dubbio una ricreazione a tutti gradita. Ma ci vo-

leva un motivo assai pift forte, che quel di ricrearsi, per fare di

un viaggio simile a questo un sollazzo campestre, anche al pift

brayo cacciatore. II duro strapunto del piil austero religioso sa-

rebbe un letto di lusso appetto alle dure condizioni di un carro;

e cio senza potersi neppure lusingare di miglioramento per lunghi

mesi. Bench^ la latitudine del guado delP Orange sia come quella

del Cairo, pure il freddo spesso era si rigido, che i viaggiatori non

potevano restarsi nei carri. lo non ho mai sentito (scrive il

P. Terorde, che pure & tedesco) tanto freddo, come qui, nelT of-

frire il S. Sacrifizio. Talvolta la pioggia che gifi cadeva senza

tregua rendeva impossibile 1' accendere un po' di fuoco per ristoro

o per la cucina, quando i Padri erano al termine di una marcia

fatta sotto lo scroscio di un ternporale che agghiacciava. II loro

pane era quel che d facile imaginare, sapendosi che era stato im-

pastato e cotto in fretta in un forno li per li accommodato da.

qualcuno,' inesperto in quell' arte. Sempre frugali i loro pasti, ta-

lora si limitavano a quanto era strettamente necessario : e chi sa

che cosa sia il viaggiare attraverso pianure deserte portando seco

casa e suppellettile, pu6 capire quante cose si sottintendono in
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questa espressioue. Qualche volta per6 la Provvidenza, sempiv

vigile, mandava loro del conforti, dove meno era da aspettare.

Era un giorno assai triste, scrive uno di essi
;
e i fucili non

ci aveano procurato alcun rinfranco. Quand' ecco un colono pro-

testante, la cui figlia era in convento a Grahamstown, dove egli

avea fatta conoscenza col fratel Nigg, venne da un luogo distante

cinque miglia a portarci pane, came fresca e latte. Basta sa-

pere che cosa sia soffrir freddo e fame per far la giusta stima

di una delicatezza cosi generosa. Nonostante tali patimenti, i mis-

sionarii, per divina bonta, si sentivan sempre in cuore tranquilli

o lieti; eran tutti intesi al gran lavoro che lor si parava innanzi.

epper6 stando seduti entro i carri studiavan le lingue indigene,

recitando gia, come uno di loro riferisce, il rosario in lingua Se-

sciuana (usata tra i Betsciuani), tenendo ogni peso come leg-

giero, purch6 potessero piantar la croce, e glorificare il nome di

Dio in quelle vaste regioni. Ecco la brama che li spingeva avanti;

e ci6 che li sosteneva si era la celeste manna a cui ogni di par-

tecipavano per derivarne il vigore necessario ad incontrare e su-

perare ogni incommodo.

Quanto alle armi, di cui facemmo parola, & da sapere, che i

missionarii andavano ben provvisti di fucili, di munizioni e di

buoni strumenti di simil fatta. Ordinariamente per via non man-

cavano occasioni di cacciare. Ma non tutti erano valenti in que-

st' arte. Uno di loro forse pift destro nel cucinare la selvaggina,

che nel prendeiia e portarla a casa, trasse un colpo di fucile ad

un nido di formiche assai distante, e che Fimaginazione e Par-

dente desiderio avean trasformato in una grossa cerva
'

;
il che

non gli bast6 per riconquistare la riputazione di cacciatore, per-

duta il di innanzi, quando con una schioppettata importuna av-

vis6 un'intera mandra di springbocks (specie d' antilope), di spu-

lezzare, al momento che venivano giusto a tiro.

In questa parte del loro viaggio i missionarii avean incontrato

poche occasioni per esercitare i lor apostolici minist^ri. Pure

anche qui non manc6 ad essi qualche cosa, che venne a conso-

1 Si noli die eerie specie di forrniche africnne edifi^ano formica! alii piii di

un metro.
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iare il lor cuore, e ad accendere vive braine di migliori success!

avvenire. I lor conduttori eran tutti protestanti, e pochi appena.

fra quest! mostravano di avere qualche buon sentimento religioso.

Un giorno, scrive il P. Croonenberghs, uao de' nostri condut-

tori, che e un nero Basuto, venne a pormisi di fronte nel sedile

anteriore del carro, ove io mi trovava, e mi disse : Signore.

perche mai i bianchi sogiiono trattarci, come se fossimo cani?

Forseche non siam noi figliuoli d
?

uno stesso Dio?> Io procurai

di fargli comprendere, che vi sono bianchi e bianchi, cristiani

e cristiani, e che noi preti cattolici andavamo nel cuore del-

P Africa senza motivi di personal! guadagni, e senza avere la

mira a propria utilita di alcuna sorta; ma soltanto per recar

conforto, aiuto, e la vera civilta ai poveri fratelli africani. Chi

Io crederebbe? mentre io cosi parlava, grosse lagrime scorrevan

dagli occhi di quelP infelice negro. Si davvero, egli rispose, i

cattolici sono un popolo buono e caritatevole. Pur troppo

questa una desolante verita al cuore di chiunque ancor conserva

un senso di pieta. La razza negra e generalmente disprezzata e

maltrattata, come se nulla avesse di comune con noi. Per certa

gente questi poveri negri non son buoni ad altro che a tagliar

legna o ad attinger acqua; sono essi che portano il peso del giorno

e de'cocenti calori; e spesso non sono tenuti in miglior conto che

di animali utili e intelligent!. Eppure se fosser trattati caritate-

volmente, diverrebbero atti a rendere eccellenti servigi, come

possono fame testimonianza quei che ne han preso sperimento.

Niuno pu6 dubitare, che anch'essi non si chiudano in petto, sotto

le non piacevoli forme esteriori, anime preziose, e non sieno ca-

paci di esser elevati a divenir figli di benedizione, purche si tras-

formino col soave influsso della carita e col sovrano potere della

fede.

In Cradock i missionarii trovarono soltanto trenta cattolici.

Questi aveano avuto dal Vescovo un avviso del passare che fa-

rebbero per cola i missionarii; e se ne stavano ansiosamente

aspettando il loro arrivo. Ed ecco che sul primo lor entrare in

citta, un protestante si fa innanzi, oifrendo ai Padri una stanza

in sua casa, ad uso di cappella. La generosa profferta fu tosto

Serte Z7, vol. Ilf, fast. 72X 12 8 lualio 18SO
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acceteta ;
e il dopo pranzo fu speso nel ricercare al di fuori i

cattolici, e nel disporli a ricevere i SS. Sacramenti. Intanto il

sagrestano, F. Paravicini, si dava d'attorno per adornare all'uopo

una cappellina improvvisata : la bandiera del S. Cuore servi di

ancona all'altare; e il resto delle decocazioni era tutto quel che

poteva fornire la lor portatile guardaroba, cosa di semplicita pri-

mitiva. Eppure quella povera .gente non avea mai visto altare piti

bello di questo. Due terzi di quella buona adunanza si accosta-

rono alia mensa eucaristica, e tre giovani, in eta di quindici a

vent'anni, fecero la prima comunione. Quando poi, prima della

partenza, i missionarii si recarono a render grazie all'ospite per

le generose sue accoglienze, furon da lui ricevuti con nuovi segni

di gentilezza, e ne ebbero in dono cinque sterline per limosina, &

un sacco di patate pel viaggio. Questo era piti di quello che in

paese tollerare si potesse : poich6 Cradock & quasi tutta in potere

de'protestanti. Vogliamo sperare che Iddio si degnera di benedire

chi non ebbe timore di esporsi.alle pubbliche dicerie, per amore

di quelli che in norae del Sign ore portavan la buona novella. In

Colesberg i missionarii trovarono due cattolici, che da sei anni non

avean piCi visto un prete. Ed anche questi, poiche ebbero la buona

sorte di assistere al santo sacrifizio della messa, e di vedere i due

loro figliuoli accostarsi per la prima volta alia santa comunione,

confessavano che la loro felicita era giunta al colmo. A Jacobsdael

vi era un solo cattolico, il quale era tutto inebriato dalla gioia al

vedere cola tanti sacerdoti. Da questo punto in la essi non ebbero

pill frequente raateria da esercitare il loro zelo; perocch& a Datoits-

Pan, dove giuusero agli 11 di maggio, e dove incontrarono un

centinaio di cattolici, essi gia trovavansi entro la giurisdizione

della Missione di Kimberley.

VI.

// Terreno del diamanti.

Non 6 possibile nominar Kimberley senza sentirsi portato a

dir qualche cosa dei suoi diamanti. Kimberley, come ben osserva

il P. Depelchin, ^ una ciM diferro e di diamante nello stess^
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senso che si suol dire, 1'Inghilterra essere un paese di ferro e

d'oro; con questa differenza per6, che mentre in Inghilterra v'e

il ferro scavato dal suolo e convertito in oro pel lavorio degli

Inglesi, qui a Kimberley v'e il magico potere del diamante, che

attira fin dalle estremita della terra il ferro gia lavorato. Po-

tendo una casa di ferro mettersi presto in piedi, tosto si penso

essere essa la piti acconcia a dare asilo a quelle migliaia di per-

sone, che qua trassero in folia tostoche rison6 pel mondo il

grido di diamanti a piene mani. Non e punto nuova la scoperta

dei diamanti sulla riva del Yaal. Se vogliam credere ad uno

scrittore americano assai autorevole *, una carta geografica fatta

ad uso dei missionarii, e pubblicata fin dal 1750, porta queste

parole, Qui si trovano diamanti
, stampate a grandi lettere,

che rispondono precisamente al luogo or conosciuto come il

Campo di diamanti. Di piu alcuni strumenti di pietra lasciati

dagli antichi Boscimani possono riguardarsi come chiaro argo-

mento, che questi ingegnosi selvaggi conoscevan 1'uso del dia-

mante, come di struniento attissimo a perforare. Ma, come 6

avvenuto di tante altre cose dell'Africa, cosi anche il diamante

doveva essere ai nostri giorni novamente scoperto.

Solamente nel 1868 gli occhi di uomini esperti si aprirono a

riconoscere questo fatto, che cio& tesori inestimabili si calpesta-

vano co' piedi nelle vicinanze del confluente del Yaal coll' Orange.

Si trovavano dei diamanti perfino in quel fango, onde erano ce-

mentate le capanne dei Boeri (Olandesi coloni). Avendo un di

una donna olandese mostrato ad un yiaggiatore, che a caso per

cola passava, alcune pietre brillanti da s& raccolte nell'aperta

pianura detta il Yeldt, quel passeggero si ayvide essere quelli

quindici veri diamanti. II gran diamante detto il Dudley, che

pel suo splendore e per la purezza dell'acqua sua non e superato

da alcuna delle gemme dell' India, e che suol dirsi a ragione la

Stella dell'Africa meridionale, era un di fra le mani di uno

stregone, che se ne serviva ne' suoi incantesimi. Non appena la

1 Vedi'Sm6ner's Monthly, 1818, donde abbiamo attinle alcune notizie in-

torno al terrene dei diamanti. La Civilta Gattolica ne diede un ragguagliq nel

Raceonlo : Le Gemdle africane.
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scoperta coiniiicift a diffondersi, e tosto im Boero, che avea veduto

questa pietra preziosa, a guisa dell' uomo ricordato nel Yangelo,
ando a casa, vendette quanto avea, ossia non meno di 500 pecore

e buoi, e compr6 la gemma. E il di seguente la rivendeva al

prezzo di 1 1 ,000 sterline ! Non eran trascorsi due anni da tale

avvenimento, e gia 12,000 persone si vedevano accampate sotto

le tende sulle due rive del Yaal. Per tutta P estensione di ben

25 miglia del corso del fiume si vedevano popoli numerosi tutti

intesi a perforare, a lavare, a vagliare, e poi a giocare e a far

gozzoviglia, acquistando cosi in un giorno portentose fortune per

tutto perdere in una sola notte.

Eppure il Vaal non era destinato a divenire il centro princi-

pale degli avidi cercatori di diamanti. Presto si venne a scoprire,

che la preziosa gemma trovavasi in maggior abbondanza nel

Yeldt, a 20 miglia dalPacqua, ed a 50 miglia indrca alPEst del

confluente fra il Modder e il Vaal. Quindi ecco formarsi in breve

tempo citta di miniere, quali sono Dutoits-Pan, Bult-Fontein,

Old de-Boers, e finalmente la piti produttiva, e la pifr popolare,

come il suo antico nome di New-Rush Paccenna, cio& la miniera

ora detta di Kimberley : le quali citta si sorgono tutte dentro il

raggio di un miglio. Per ben comprendere la natura singolare

di questa miniera, che suol dirsi la porzione di terreno la pifi

produttiva del mondo, per quanto finora si conosce, possiarno

imaginarci un cratere quasi circolare di circa 1000 piedi di dia-

metro, e d'iguota profondita, scavato nella roccia arida ed infe-

conda, e ricolmo fino al livello della pianura di creta azzurra

mista al tufo e alia sabbia. Per ogni parte di questo cratere le

preziose gemme sono abbondantemente e quasi egualmente distri-

buite. Tale era lo stato di questo ricco deposito fino al 1871
;
n6

v'era cosa alcuna che lo facesse discernere dal circostante d$-

serto. Ora invece quivi si vede come un pozzo di 300 piedi di

profondita; e diviso in mille porzioni, o proprieta, in ciascuna

delle quali si viene tagliando verticalmente, affinch& non si abbia

a perdere pur un centimetre del prezioso terreno. Al fondo di

questo pozzo si veggono 4000 negri, a maniera di uno sciarne di

formiche, tutti occupati a scavare la preziosa creta: mentre
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altri 6000 sul margine sono intesi a sfarinare, a crivellare, a

stacciare la terra scavata, e a cercarvi per entro le gemme: e

intanto mille ceste si calano e si sollevano per mezzo di pulegge

sopra verghe di ferro, che si stendono e si diramano, a guisa di

una gigantesca ragnatela, dalle diverse bocche della miniera fino

alia piattaforma corrispondente sul raargine del pozzo. Non dee

far maraviglia, che uno scrittore americano abbia detto, essere

tale il primo aspetto delP interne della miniera, da dare un bar-

baglio ed una specie di affascinamento. Ne dee parere strano, che

quegli abitanti dicano in aria di trionfo a chi vi giunge la prima

volta: Signore, ha mai veduto una miniera a questa somi-

gliante? > Ora intorno a questo centre di attivita si 6 venuta in-

grandendo una citta di 25000 abitanti, nella quale non Pacqua,

non il carbone, neppure il ferro, ma solo il diamante & il primo

motore. Ogni bottega, ogni cartello che si affigge, ci parla di

diamanti, di compratori di diamanti, di agenti e mercanti di dia-

manti, e di quelli che somministrano il bisognevole ai cercatori

di diamanti: mentre il telegrafo colle sue elettriche scintille

avvisa ogni cambiamento nel valore delle preziose gemme, che

avviene sulle piazze del mondo commerciale. I piu dei grandi

diamanti qui ritrovati, hanno una tinta giallina, o di color pa-

glierino: ma si fa ragione, che fra cento di essi, dieci se ne

incontrano di un' acqua senza colore e purissima : e di questi non

& facile trovarne in maggior numero in altre miniere del globo.

Si sa, che una mezza tonnellata incirca di diamanti viene espor-

tata pubblicamente in un sol anno da questa miniera
;
e si crede

che almeno altrettanto* passi per mani private. Se riflettiamo,

che il piu gran diamante, che sia mai stato rinvenuto nelFAfrica,

cio6 lo Stewart, di 288 3

/8 carati, non raggiunge il peso di due

once
;

se ricordiamo, che il piu gran diamante della corona Bri-

tannica non ha la quarta parte di questo peso; e che un dia-

mante di 20 carati e gia una pregevole gemma; possiamo farci

una giusta idea del numero tragrande indicate da quella cifra.

Ora essendo il registrato valore annuale delP esportazione dei dia-

manti di tre milioni di sterline, giudichi ognuno quanto prezioso

debba essere quello spazio di terreno di non piu che nove iugeri,

che produce un simile tesoro.
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YII.

Accoglienze e soggiorno in Kimberley

Ma basti del Terreno del diamanti. Or mi rimane a dire alcun

che del buon popolo, che in questa remota parte del mondo

apriva le braccia per dare un fraterno amplesso a coloro, che in

nome di Gesu Cristo venivano a portare i tesori preziosi del cielo

a quelle genti che paion le piu disprezzate della terra.

Impossibil cosa sarebbe il descriyere le liete accoglienze, onde

i Padri furono ricevuti a Kimberley. I cattolici di questo luogo

giungono appena ad un migliaio, e sono diretti da due Oblati di

Maria Immacolata. Cominciando da questi ottimi Padri fino alia

persona pifi yolgare del loro gregge, ed anche fuori di questo, un

solo pareva essere il sentimento predominate, quello cio& di dare

il benvenuto ai missionarii, uno solo il desiderio, di aiutarli cio&

in ogni cosa che potesse esser loro necessaria pel lungo tragitto.

Chi yeniva ad offerire una dozzina di cappelli a larghe falde, chi

portaya un centinaio di cartucce ad uso dei fucili Martini; un altro

recava in dono una cassa di scarpe nuoye, un altro una dozzina

di paia di calze, un altro cinque sterline in oro, mentre i mercanti

con ammirabile generosita presentayan loro in abbondanza prov-

yigioni pel yiaggio. Nel pomeriggio di una domenica, essendosi

fatta una colletta di elemosine a yantaggio della missione dopo

una predica del P. Law, si raccolse una somma di piti di trenta

sterline, benche non ne fosse stato dato precedente avyiso. Ma'

quel che piti commoveya, e superaya ogni 'espettazione, si era una

deputazione di cattolici yenuti a yisitare i missionarii presso la

residenza del Parroco nella yigilia della lor
. partenza ; che pre-

sentarono al Superiore una borsa contenente 100 sterline, accom-

pagnando il dono col seguente indirizzo:

Reverendo Padre, Noi sottoscritti, cattolici del Campo dei

diamanti, yi preghiamo di aggradire questa borsa con quel che vi

si contiene in attestato di approyazione e lode alia grande e glo-

riosa impresa, a cui yi siete consacrato, e in argomento della spe-

.ranza, che abbiamo, di yedere i nobili sforzi, che voi fate per pro-
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pagare la iiostra santa fede, coronati dal fe'lice successo, che ben

si addice ad una missione si sublime. In fine noi auguriamo a

voi e a tutti i vostri collaborator! ogni benedizione spirituale e

temporals .

Non e certamente di poco conforto, ove noi ci troviamo per

avventura in mezzo ad un'ardua intrapresa, Pincontrare un favore

simile a questo in persone, il cui solo interesse, che li muove, si

e" la santita e la grandezza della causa che noi abbiamo per le

mani. Eppure io non ho ancor dato una giusta idea delle generose

accoglienze qui ricevute. I Padri vi furono alloggiati, intrattenuti,

e festeggiati durante la loro dimora a Kimberley, come se 1' opera

loro fosse propria di ciascuno di questo luogo. Oltre a cio essi fn-

ron provveduti di quanto altro potesse agevolare il loro viaggio.

II signor Bailie, officiale del Genio, che si e" fatto ammirare pel

vivo interesse da lui preso alia missione, don6 ai Padri un suo

lavoro, ed era una carta topografica ben particolareggiata, utilis-

sima pel tragitto a Gubuluwayo, che indicava tutte le correnti e

tutti gli stagni di acqua, posti lungo la via. Di piu diede loro

una calda commendatizia per introdursi presso Lo Bengula, sul

quale sentiva di avere qualche influenza, atteso le sue personal!

relazioni. II signor Barber, suo cognato, cousegn6 ai Padri un'altra

lettera per introdurli presso Khama, il capo dei Bamanguatos;

quantunque egli ben vedesse, che V influenza della Societa de'mis-

sionarii protestanti di Londra omai troppo potente a Sciosciong

lasciava poca speranza ai Padri di prendervi stanza. Ma quel che

importa soprattutto si e che lo stesso Sir Bartle Prere, Alto Com-

missario nelF Africa del Sud, il quale in questo tempo trovavasi a

Kimberley, con quel vivo interesse, che egli ha sempre preso alle

missioni in mezzo ai pagani, diede ai Padri un passaporto, col

quale essi venivano raccomandati ai migliori servigi di tutti gli

officiali governativi, e a tutti gli amici del Regno Britannico esi-

stenti nelTransvaal e nelle vicine contrade.

I carri erano stati lasciati a 4 miglia lontano da Kimberley per

fornire ai buoi un pascolo conveniente. Cola dunque il di 19 mag-

gio, nel pomeriggio di Domenica, e novamente nel mattino ap~

presso destinato alia partenza, un buon numero di amici, cattolici
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e protestauti, recaronsi a far visita ai Padri per augurar loro il

felloe viaggio ;
e seco portavaiio del burro fresco, e buona quantita

di legumi ;
mentre i signori vollero presentar loro uu migliaio di

cartucce del sistema Martini Henry; e sul congedarsi fu portato

un grazioso saluto al Santo Padre, ai missionarii, e al fausto

successo della Missione .

Cosi equipaggiata, e aceompagnata dai sinceri augurii di tanti

amid, il di 21 maggio la carovana si rimise in viaggio. Ma i con-

duttori se ne eran fuggiti alle miniere; la guida, che si era prof-

ferta a condurli soltanto sino a Kimberley, li aveva ora abbando-

nati: sicche i nostri viaggiatori dovevano aspettarsi una serie di

nuove difficolta.

VIII.

Da Kimberley al Transvaal

La loro partenza da Kimberley era, nel vero senso, un addio dato

al mondo civile. Essi non presero la via seguita dal sig. Bailie.

ma preferirono di non uscire del territorio inglese, recandosi al

Transvaal per la via di Zeerust. Questo cammino, fra gli altri van-

taggi, avea auche quello di essere meglio provveduto d'acqua;

ma fra Kimberley e Zeerust, il qual tragitto prendeva quasi un

inese di viaggio, i due soli luoghi, che potevan dirsi anch'essi vil-

laggi, erano Bloemhof colle sue diciotto case, e Christiana che ne

ha otto soltanto. Or cominciavano i Padri un viaggio, in cui I'au-

sieta della speranza insieme e del timore li avrebbe seiiipre accom-

pagnati. La loro meta era Sciosciong nel paese o reame dei Masci,

e che nelie carte inglesi e scritto Shoshong. Ma come sapere se vi

sarebbero stati ricevuti? E se nol fossero, 1'andar piu oltre avrebbe

avuto miglior successo? Questi pensieri eran Toggetto delle ango-

sciose preghiere non pur dei viaggiatori, ma altresi dei buoni amid

d'Europa, che in ispirito li seguivano. Era duopo fidarsi in Dio;

ch6 in quel vastissimo paese, che lor si schiudeva innanzi, avrebbe

saputo trovare un terreno, ove eserdtare il loro zelo. Fiduciosi

adunque abbandonaronsi alia Provvidenza; e questa li benedisse.

Intanto non tardaron molto ad avvedersi, in un arduo esperi-
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mento, della difficolta dell'impresa, a cui avean inesso mano. Avendo

essi voluto tentare una scorciatoia, i carri trovaronsi tosto fuori

della linea regolare; e vedendo poi le ruote affossarsi nella sabbia

fino all'asse, e tutto il traino arrestarsi immobile quasi ad ogni

([uarto d'ora, ebbero ad apprendere a proprie spese che tal im-

presa era al tutto disperata, e furon costretti a rimettersi nell'or-

dinaria via. Ma ecco sorgere uaa difficolta assai pift grave. Sogliono

i viaggiatori che vengono da Grahamstown cambiar tutt' i buoi a

Kimberley, e cosi con fresche coppie partire per r interne. E che

questo fosse savio partito n'era prova ci6 si era osservato, che

lungo la via percorsa in questa parte del viaggio neppur uno sche-

letro di animali si era visto
;
laddove fra Colesberg e Kimberley

il cammino era seminato qua e la di avanzi di bestie, che uon eran

potute per la spossatezza andare piti oltre, e le cui ossa erano state

sal luogo stesso spolpate dagli avvoltoi, i quali appena aspettano

che la bestia sia spirata'per divorarne le carni. Nella presente

rongiuntura i missionarii non avean segnito un tal costume
;.
e que-

sto fu cagione di un lungo ritardo al loro viaggio; e benche ag-

giungessero a quando a quando buoi freschi e robusti agli altri gia

zoppicanti dal lungo camminare, addossando cosi a quelli tutta la

fatica di questi, non poterono totalmente riparare al mal fatto.

La strada ora si apriva in mezzo ad una contrada folta di erbe

alte ed ondeggianti, con pochi alberi qui e cola disseminati. Vi si

vedevano passare in gran numero poveri indigeni, che tutti si affac-

cendavano per recarsi a far fortuna nel centro d' ogni ricchezza ;

ed erano si avidi quest' infelici di arrivare alle miniere de' diamanti,

alia cui volta si recavano a piedi sin dalPinterno piu remoto, che

ifon v'era offerta di stipendii, quantunque lauti, valevole per in-

durli ad accettare un lavoro, die li ratteneva dal raggiungere la

sospirata meta. Molti di questi sciagurati, dovendo fare il lor viag-

gio mal pasciuti e peggio vestiti, e costretfci poi a passar le notti

a ciel sereno, erano stati trovati morti dal freddo 1^, dove si eran

messi a riposare. Altri invece, che avean lavorato alquanti mesi

nel campo de'diamanti per una sterlina alia settimana, ed avean

guadagnato tutte quelle ricchezze, che il lor cuore desiderava, se

lie toniavan di poi a casa, non pift con un fucile in ispalla (il piti
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M premio per un cafro), perch& il governo 1'avea vietato, ma ca-

richi di varii oggetti di nessun uso, come ombrelli ben colorati ed

altri puerili gingilli. Povere creature! II sol vederle destava tristi

pensieri ;
e non si sapeva ben discernere, se fosser degni di mag-

gior compassione coloro, le cui brame non eran soddisfatte, o ve-

ramente quelli che non avean piti nulla a desiderare.

Ai 27 di maggio la nostra carovana giunse al Vaal, che & un.

bel fiume chiuso da sponde ricche di un folto fogliame. Essi cor-

sero col pensiero alia Sdielda, a cui il Vaal somiglia; ma questo

& cosi basso e sassoso, che in parecchi luoghi pu6 attrayersarsi

agevolmente col metter il piede da una pietra all'altra. I Padri lo

guadarono il di 28, e cosi passarono dalla Eepubblica dell'Orange

nel Transvaal, e precisamente a Christiana, piccolo borgo, come di-

eemmo, di poche case. II di ultimo del mese giunsero a Bloemhof.

Quest! due villaggetti son post! amendue sulla riva destra dello

stesso fiume, ed appartengono alia repubblica del Transvaal. In-

torno a questo borgo nulla appariva che alludesse al suo nome, che

vuol dire giardino di fiori. In mezzo alia desolazione religiosa,

she il calviuismo dei coloni olandesi ha seco portata in questa re-

gione, trovavansi tuttavia tre .famiglie cattoliche, il cui spirituale

profitto era venuto crescendo in proporzione del difetto di ogni

mezzo che lo sosteuesse. L'arrivo de'missionarii fu una vera festa

per questa buona gente. Si celebr6 la S. Messa in una delle lor

case : al mattino e alia sera si fece una predica ;
e quando questo

povero popolo fu ammesso ai SS. Sacrarnenti, il loro cuore ne era

sopraffatto dalla gioia. Pareva che queste buone famiglie non aves-

sero cosa che volentieri non avrebbero data ai missionarii: pane,

butirro, carne e patate erano a piene mani accumulate innanzi ai

Padri; e quando quest! avean gia fatto un'ora di viaggio da quel

luogo, ecco gente spedita a raggiungerli per donar loro biscotti

e fresco latte. Non e veramente gran patimento Tessere stanco ed

affamato, quando altri s'incontra a trovare una carita simile a

questa. Nel tragitto da Bloemhof a Zeerust furono spesi sedici

giorni. Yi abbondavano acqua ed erba, essendo la contrada simile

ad un bel prato, gia maturo per la falce; ma scarseggiava la legna.

Non fa bisogno, che qui ci tratteniamo a contare le particolarita
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del viaggio. Basta osservare i noini di Riet-fonfain, Bamboo -

spruit, Maguasie-spruit, Flack-fontein, Malkas-fontein, Tya-

boeck-spruit, e Bevanden-fontein, che indicano altrettanti luoghi,

dove il prezioso elemento ha attirato gP industries! Boeri, e dove

i viaggiatori posson trovare riposo e provvigioni.

IX.

Avventure nel viaggio.

Non e per6 da credere, che il viaggio dei nostri missionarii man-

casse affatto di curiose avventure. Un di accadde, ehe una banda di

volontarii che marciavano alia guerra venne ad accamparsi vicino

ad essi. Forse questi prodi avean ricevuto lo stipendio prima ancor

di battersi; che non .niancavan segni da far giudicare che il buon

vino del capo operava alquanto nelle lor teste. Fu gran ventura

per6, che il risultato dello scontro con siffatti eroi non oltrepas-

sasse i limiti del ridicolo. lo lascio qui che il P. Croonenberghs ci

riferisca il fatto colle sue proprie parole : Ben tosto, egli scrive,

i tizzoni gia quasi spenti mi avvisavano esser tempo che io cedessi

il mio posto ad un'altra sentinella. Io mi era appena disteso sotto

la mia coperta di lana (che gia da gran tempo noi abbiam dato

addio a lenzuoli di lino), quand^cco io odo il F. de Sadeleer,

che mi avea sostituito, mettersi a disputare con due stranieri.

La discussione si faceva sempre piu animata, e i cam abbaiavano

a piena gola. Alzai la testa sul mio giaeiglio, e gridai che si fa~

cesse silenzio. Ma che? Eran passati appena dieci minuti, e di nuovo

<lovetti imperiosamente reclamar silenzio. Quand'ecco il nostro nero

Basuto, credendo veauta Tora propizia per mostrare senza pericolo

di sorta Tardore del suo coraggio, salta lestamente dal di sotto

del carro, si apposta superbamente davanti ai due soldati bianchi,

e minaeciandoli col pugno levato in aria, grida a tutta gola : II

Baes (il padrone) ha parlato : ebbene andateveae tosto via
;
o al-

trimenti io vi stendo morti. Ma i voloutarii n5 rispondono, ne

si muovon punto. Io mi levo in piedi, e comando a John, il nero

Basuto, di lasciarli andare. Ma egli, preso animo dalla sua prima

prova di franchezza, rinnova le sue miuacce, e nello stesso istante
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per tutta risposta riceve un sonoro schiaffo, che lo respinge in-

dietro. Allora egli si scaglia sopra un tizzone ardente, lo impugna.

e minaccia di colpirne i soldati; ma, venutigli quest! addosso per

inseguirlo, esso getta a terra il tizzone, e si da a precipitosa fuga.

Intanto tutto il carapo di quei volontarii era sorto in armi, e.

pronto e risoluto a voler mettere in pezzi il negro. Anzitutto io

arresto uno di loro, e minaccio d'invocare rintervento de'lor

capi, se essi non si fermano; quindi corro dietro alPaltro che in-

seguiva il Basuto. Ma John era gia per ventura fuori del campo;
e da lungi mi gridava in aria di trionfo : Enkos (maestro), io

ho qui la mia frusta di rinoceronte; con essa uccider6 chi mi vien

contro, e cosi sar6 vendicato. >

Altri accidenti di minor importanza, come Paffondarsi delle

ruote nella rena si che vi fu bisogno aggiunger due Mere di

buoi e lavorar vigorosamente di vanga per estrarne i cam;
Paver dovuto scaricare uno de'carri per distrigarlo dalla mota in

mezzo d'un fiume; la caduta di uno de'buoi nelPacqua, da cui

non pote essere rialzato senza grande sforzo di braccia, ed altri

minori intoppi non ebbero altra conseguenza che produrre un

breve ritardo, e tener la carovana sempre alPerta per provvedere

ai diversi casi che potevan ripetersi lungo un simile viaggio. Ma

poco manc6 che i missionarii non dovessero restar vittime di un

funesto avvenimento, che poteva mettere una tragica fine a tutta

quanta la spedizione. Giova qui udire lo stesso P. Depelchin,

capo della spedizione, che ce lo descrive.

Ben cento volte, egli dice, noi abbiam toccato con mano,

che la divina Provvidenza veglia sui suoi missionarii. Oggi stesso

noi Pabbiamo scampata per miracolo. Protetti divinamente dallo

scudo delPAltissimo noi non abbiam piti nulla a paventare n&

dagli ardori del giorno, ne dagli orrori della notte : Scuto cir-

cumdabit te: non timebis a tiniore nocturno, ah incur-su et

daemonic meridiano. Era la mezzanotte; e nel nostro campo

regnava il piti profondo silenzio. Quand' ecco, io sento farsi in-

torno al mio carro uno strano tumulto. I nostri Cafri si eran le-

vati alPimprovviso, e andavan gridando a squarciagola: Alfuoco,

al fuoco ! Balzo dal carro e veggo che il fuoco si era appreso ad

una lunga cassa sospesa sotto il mio carro, che conteneva alcuni
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uteusili di uso giornaliero. Una densa nube di furao c'involge

tutti, e gia una delPestremita della cassa e tutta in fiamme.

Tosto si stacca la cassa; si estraggono in fretta gli oggetti die

i Cafri nel di innanzi vi avean riposti alia rinfusa insieme con

alcuni tizzoni del nostro focolare non ancora spent! ;
e cosi si

riesce a salvare il carro dalP incendio. Non v' e dubbio, che quei

tizzoni appunto appiccarono il fuocD alia cassa, e poco manc6 che

non Pappiccassero a tutto il carro. Ma quel che ci diede a pen-

sare si e, che se noi non avessimo prontamente scorto ed estinto

il fuoco, non sarebbero scorsi dieci minuti, e tutti saremmo stati

compresi dalle fiamme e scagliati in aria. E perche c!6? Perch&

io teneva sotto il mio guanciale un barile di polvere; e ciascuno

intende quale catastrofe sarebbe seguita. Ma noi, la Dio merce

ne eravamo scampati, sebbene con non poco spavento, e vede-

vamo in tutto cotesto un avvertimento, che la Provvidenza ci

dava, di andar piu cauti per Pavvenire.

Se i nostri missionarii avessero letta la descrizione delPorribile

catastrofe onde resto vittima il sig. Burgess, allorquando trovan-

dosi alia caccia in vicinanza del Zambese, fu sbalzato in aria egli

stesso insieme col suo carro, e i buoi ed i cavalli a cagione di

una favilla uscita dalla sua pipa, io son certo che avrebbero ancor

pii\ sentito la gravita del pericolo, da cui la Provvidenza sempre

vigile a loro pro li avea scampati. Noi abbiamo qui accennato

un pericolo assai grave, che e pur inseparabile da qualunque

viaggio a traverso PAfrica meridionale; e che per niuna antiveg-

genza potra mai del tutto rimuoversi. II viaggiatore ha sempre

bisogno di portar seco della polvere: e la ragione & manifesta,

perch^ altrimenti non potrebbe tirare alia selvaggina. N& deve

egli privarsi di cotesto rinfranco : giacche in certi luoghi la cac-

eiagione si offre da se, e cosi abbondante, che gli risparmia di

molto le provvigioni, e per giunta la caccia gli serve a maraviglia

per conservare la sanita e le forze. Ma intanto il pericolo, a cui

trovasi esposto in aperta campagna un carro allo scoppiar dei

furibondi temporal!, si frequenti nelPAfrica meridionale, salta

agli occhi di ognuno. Cosi, per esempio, scrive Io stesso P. De-

pelchin, nella notte dei 9 giugno, un'orribile burrasca e venuta a

scaricarsi sulle nostre teste. I lamp! solcano la nube, o piuttosto
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formano altrettanti ruscelli e veri torrent! di fuoco! I ripetuti

scrosci del tuono destano un orribile fracasso; il suolo par che

tutto si scuota, ondeggi, e si spalanchi : ad ogni istante si teme

ehe carri, uomini e buoi debbano essere trasportati dalla furia

della tempesta. E poi dire, che in questi si paurosi momenti noi

siani coricati sopra di una polveriera ! Se mai il fulinine venisse

a pioinbare sul mio carro, tutta la spedizione apostolica del Zain-

bese saltereb-be in aria a guisa di un vaaeello da guerra, la cui

santa barbara scoppiasse in mezzo all'Oceano ! Eppure, chi lo

crederebbe? fra tante bufere noi tranquillamente riposiamo presso

ad un barile di polvere, sicuri come siamo, che i nostri cari .amici

d'Europa stan pregando pei missiouarii delPAfrica, e che gli An-

geli del Signore vegliano su di noi con un' incomparable fedelta.

e ci portano in palma di inano : Angelis suis Deus mandavit de

ie... et in manibus suis portabunt te.

Questa parte del viaggio, a somiglianza della prima, forni ai

Padri qualche occasione di esercitare le lor apostoliche funzioni.

La conversione di un'intera famiglia tedesca, e qnella di un co-

lono assai benestante della triba indigena dei Barolong; Tistru-

zione e il battesimo di un povero Gafro, che era sfcato spogliato

delle sue vesti, e dai suoi spietati compagni lasciato cosi ignudo

a morir di tifo, sotto pretesto che niun rimedio vi era pii\ per

saivarlo, e che per6 le vesti non eran per lui di alcun uso; e

infine 1'incoutro che ebbero con un cattolico Irlandese, il quale

sul primo rivedere un sacerdote cattolico, con quella fede che

non 1'avea mai abbandonato, era caduto a ginocchi per ottenerne

la benedizione e poi avea profittato della presenza dei Padri per

compiere tutt'i doveri della sua religione; tutto ci6 ^ da contare

fra le consolazioni del viaggio, oltre tutte quelle, che il Signore

suole accordare nel corso della vita giorualiera a coloro, che al-

Tamor suo saerificano o^ii cosa vterreua.

II riferire per singolo tutti questi fatti tomerebbe di grandis-

simointeresse; ma troppo spazio prenderebbe nel preseiite laroro.

Basta pero quanto si e acceunato per aver come un barlume a

conoscere il gran frutto che si potrebbe raccogliere, se venissero

a stabiiirsi delle missioni in questi abbandonati paesi.
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I.

Letteratura italiana di CESABE FENINI Professore del R. Liceo

Parini. Manual! Hoepli X. 1878.

Un manuale di Letteratura italiana compilato ad uso del popolo

e della gioventu, dovrebbe innanzi tratto proporre ai suoi lettori,

raccolte come in un quadro, le origini e le principali vicende della

nostra letteratura fino alia eta presente, dando una bastevole con-

tezza degli uomini che ne illustrarono i varii rami; e del loro

merito proferendo un giudizio fondato sulle norme sicure dell'arte

perfetta e appoggiato alPautorita dei migliori maestri. Dovrebbe

poi, in secondo luogo, indicare le cagioni che per via diretta o in-

diretta influirono sui progressi o sul decadimento della letteratura

e sullo spirito ond'e informata nelle varie eta: le quali cagioni

essendo svariatissime, lo scrittore d'un siffatto manuale avrebbe

a guardarsi da due opposti difetti : Puno di estendersi di soverchio

nel filosofare sulle cause, con iscapito della chiarezza o della in-

tegrita delle parti storiche; Paltro di non tener conto se non di

qualche influsso particolare, trascurando gli altri, con pericolo di

travisare la natura dei fatti, e dandone cosi una spiegazione in-

compiuta e, in quanto tale, falsa; onde meglio tornerebbe allora

il non darne nessuna.

Tenendosi su questa via, il Fenini sarebbe venuto a capo di

compilare un utile libricciuolo, il cui contenuto avrebbe risposto

al titolo, la forma alle regole del buon metodo, il tutto agl' in-

tendimenti di chi si fa a leggere un manuale di Letteratura ita-

liana. E vero pero altresi che con tali norme il manuale non

sarebbe riuscito una scuola d'idee liberalesche, d' irreligione, e, a

un bisogno, d'immoralita, insomnia di quello spirito moderno, alia
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ii cliffusione si subordina, dai suoi apostoli, arte, scienza, storia,

})olitica, ogni cosa. Non son tante, infatti, le notice che iutorno

ai prosatori o poeti Italian! da ai suoi lettori il manuale, n alle

inille tanti i principii di buona critica letteraria; quante le favole

e i contorti giudicii e le invettive a strazio del la Chiesa e quanta

le massiine o le suggestion! coutrarie ai suoi insegnamenti.

Perche (chiede il manuile) Federico II fu cosi splendido

protettore delle scienze e delle arti?... La sua vita e dominata da

un grande ideale; ripigliar P opera dei Longobardi riunire cioe

in un so!o stato 1'Italia... ma egli vide che per riuscire bisognava

inanzi tutto fiaccare la Chiesa... La vita non gli bast6 a compiere

il sublime disegno; ma Taverlo concepito e avviato e tal gloria

aggiunta al suo no me, che null a possono contro lei le stolte o

compre menzogne degli avversarii (pagg. 46-48) . Ma se Fede-

rigo II e un gigante che s'ha da pensare di quell' altro gran

protettore delle lettere che fu Leone X? Ve lo dice subito ex

Cathedra il nostro professore povera Italia e povere lettere, se

il loro splendore dovesse riflettersi da costui, pessimo principe,

pessimo papa, pessimo italiano, a cui la potenza della famiglia,

il fasto mondano, la vita breve, tennero luogo presso i contem-

poranei e presso i posted, d'ogni buona qualita (pag. 108) .

Povera Italia davvero, povere lettere, se nei suoi lieei s'insegna

ad infilare tante bestialita in cosi poche parole, e se Tarrogante

loquacita dell'uno o dell'altro professore si crede bastevole a ri-

fare la storia e sopraffare la voce di tre secoli. E da questo saggio

si argomenti senza che ci diffondiamo in
pii'i eitazioni, con quanta

uon diciamo riverenza, ma spassionatezza e dignita sia trattata

ad ogni passo in questo libercolo la Chiesa.

Per cio che riguarda le sue credenze, la riforma di Lutero fn,

a giudizio del manuale, un trionfo segnalato della liberta sopra

la cieca tradizione e piu ancora sulle esorbitanze dell'autorita che

negava i diritti del pensiero (pag. 135) >: le question! circa la

Comunione sotto una sola specie o sotto ambedue, erano question!

de lana caprina (pag. 148) ,
e cosi via discorrendo. II Machia-

velli nel combattere la Chiesa si pone sul terreno vero della

Jotta; per combattere il papa, egli mette in dubbio lo Spirito Santo;
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per abbattere la Chiesa egli confronta il Cattolicismo col Pagane-

simo antico e, secondo il manuale, che queste idee piacciano

o non piacciano, poco importa . Ma bene iinporta che egli colla

solita leggerezza approvi il vanto dato dal Machiavelli al Paga-

nesimo sopra al Cattolicismo, asserendo che sul terreno del-

1'amor patrio e dello spirito politico non e difficile mostrarlo (il

Cattolicismo) inferiore . Come se alcun che valessero i sofismi

del politico fiorentino: come se la legge delF universale carita cri-

stiana escludesse 1'amor della patria e non anzi lo nobilitasse,

non lo purificasse e avvalorasse a grandi sacrificii; e come se alia

fin fine senza ricorrere alle eta lontane, il paganesimo redivivo

dei nostri di non ci chiarisse abbastanza intorno alia natura del

suo amor patrio, volto per codesti novelli pagani alia mangiatoia

dello Stato sempre rifornita a spese delle affamate nazioni. Ma la

politica del Machiavelli con tutto Tinfame ed empio corredo delle

sue massime non pu6 dispiacere ad un manuale liberalesco, che

di letterario si converts volentieri in politico per insegnare al po-

polo e alia gioventu che bisogna pur convenire che nel mondo,

quale esso e, gli Stati ne si fanno ne si conservano colle virtu

cardinal! e teologali... che insomma anche ai nostri di F Italia

non si e fatta ne coi sublimi entusiasmi di Fra Cristoforo, ne colle

divine omelie del Cardinale Federico, ma colle astuzie diplomati-

che e coi cannoni di S. Martino; che infine i santi sono santi; ma

per far F Italia valeva assai piti di loro quell' angelico fedifrago

che fu il conte di Cavour (pag. 117) . Oh che dubbio? S'e fatta,

si, cotesta Italia, se cosi vi piace, senza Prudenza ne GKustizia n&

Temperanza ne Fortezza; e senza Fede, e senza Speranza, e senza

Carita; e come la si conserva bene! che ogni di ci rivela qualche

nuovo sfacelo nelle sue finanze, nell' industria, negli armamenti,

nella dignita fra le altre nazioni; e nella concordia di quei che

seggono alia pubblica cosa, divisi in fazioni irreconciliabili, ognuna
delle quali mira a scavalcar le altre, seguane della patria quel

che pud.

Come il Principe e i Dialoghi del Machiavelli porgono il de-

stro al Fenini di dare ai suoi lettori una lezione di politica libera-

lesca, cosi il Decamerone del Boccaccio lo mette in sullo sdruc-

Serie XI, vol. Ill, fasc. 722 13 9 higlio 1880
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ciolo di spiattellare le piu schifose massime del materialismo

epicureo a pervertimento degl'inesperti lettori. II Boccaccio, cosi

egli, nella sua adorazione della fisica bellezza & cosi sincero e

di buona fede, che non si cura di fame mistero ma anzi inalza

al suo idolo un altare a cielo aperto, invitando gli uomini a por-

tarvi i loro sacrifici. Diremo perci6 che la sua sia una natura

guasta e spregevole? Tutt'altro, giacche la materia 6 anch'essa

essenziale all' uomo come lo spirito, i gaudi di quella non sono

meno legittimi dei gaudi di questo, ed & infermita le poche volte

che non & ipocrisia quella che ci fa indifferent! alP amore nei suoi

misteri piu sublimi, perch& sono i piu essenziali alia vita del ge-

nere umano. II Boccaccio adunque, celebrando a suo modo 1'amore,

e nel diritto umano ed artistico, quanto il Petrarca, che lo cantava

in modo opposto (p. 84). Sarebbe stato miracolo se tanto spre-

gio della Chiesa, dei suoi ministri, dei suoi dommi specolativi e

pratici, quanto ne professa questo libercolo, non si vedesse accom-

pagnato da tanta bruttura quanta ne trasparisce in quest! pochi

versi. Tale 6 la sorte come della scienza cosi della letteratura

incredula. Quanto piti boriosa nelle sue sentenze, e persuasa della

sua altezza, tanto piti abbietta nelle sue conclusion! e condannata

a precipitare nel fango deirimmoralita per la china dei sofismi

piti puerili. La materia e anch'essa essenziale all' uomo come lo

spirito: cosi e, caro professore, finche egli vive in questo mondo:

ma di quelle parti essenziali 1'una, cio& la materia, vuol essere sog-

getta all'altra, cio^ allo spirito. Cosi c'insegna la rivelazione, cosi

la semplice ragion naturale; n& fuori deirimmonda scuola degli

epicurei s'e trovato nel cristianesimo ne fuori d'esso chi francasse

le inclinazioni animali dell'uomo dal dominio della ragione ossia

dello spirito. I godimenti materiali, insegnate voi, non sono meno

legittimi dei godimenti spiritual!. Verissimo anche questo, quando

per6 qaei prim! godimenti sono veramente legittimi, che non son

sempre; ed anche in cio convengono tutti coloro che non hanno

perduto ogni principio di pudore e d'onesta. Gli e quindi un rinne-

garli tutti e insieme uno snaturare il bello dell'arte, chi asserisce

che altri, sia pure il Boccaccio, celebrando la disonesta 6 nel di-

ritto umano e quindi nelP artistico. Se voi siete persuaso di cid
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che dite, corne soggiungete poi che la lettura del Boccaccio . nou

pu6 esser consentita a giovani costumati ? E come se n' aster -

ranno essi dopo che impararono a giustificarne la scostumatezza ?

A parer nostro una pagina siffatta del inanuale contiene maggior
veleno d'immoralita che tutto insieme il Decamerone di Messer

Giovanni: sebbene a distillarvelo non vi sia bisognata maggior
arte che a spremere il succo delle triviali dottrine da chiasso,

onde sono intrise le carte de' materialist! ulfcramontani o del lerci

veristi carducciani.

Ci chiedera forse qualcuno che, soddisfatto all' obbligo di no-

tare questi vizii, gravi bensi ma estranei per s& all'argomento

della letteratura o della sua storia, veniaino finalmente a esanii-

nare il merito letterario del manuale. Ma dalle cose dette e gia

facile argomentare, che in un iibercolo siffatto la parte princi-

pale 6 data all' apostolato liberalesco ed irreligioso, e la discus-

sione veramente letteraria vi tiene il secondo luogo. Trattone un

grand'anfanare per convincerci che le varie eta della letteratura

italiana non vanno divise per secoli, quasiche si fosse mai inteso

da veruno di dar quella divisione come esatta
; poi una discussione

tutt'altro che concludente circa le origini della lingua italiana, e

poche altre simili osservazioni attinte dai fonti della critica ;
il

rimanente della trattazione e tutto subordinate dal Feniui a con-

siderazioni o estranee alia materia o non essenziali e spropositate.

Immedesimare, per esempio, la storia della letteratura con quella

delFamore alFindipendenza, massime quale la intendono i rivo-

luzionarii nioderni, e una stranezza senza pari: e se ammesso tal

principio se ne puo trarre occasione d'incielar Dante, dissimu-

lando com'egli chiamasse a gran voci Alberto tedesco a dominare

in Italia, e rappresentandolo come ostile al dorninio teinporale

dei Papi; se si pu6 similmente a tale stregua esaltare fra i sonimi

il Machiavelli, e il Gruicciardini e, se place a Bio, anche il Sarpi,

sara poi di giuoco forza o rivolgersi ad altri principii per chiainar

grandi il Petrarca, il Boccaccio, 1'Ariosto; o disconoscere il merito

della ricchissima nostra letteratura, e rappresentarla come di ftitto

ineschinissima, poiche pochissimi furono tra gli scrittori nostri i

precursorl della moderna liberaleria. E quanto all' ingeuera-ro
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ne'lettori un concetto assai meschino della letteratura italiana,

tra per la scarsita degli scrittori nominati e per la poverta delle

notizie intorno ai loro merit! e per gl'insani giudizii onde vengono

avviliti parecchi del sommi, il manuale del Fenini par fatto ap-

posta. Qual & la generosa idea che T Ariosto ha bandito; qual &

il maschio consiglio da lui pOrto air Italia, che ne avea tanto bi-

sogno, quale almeno il rimprovero sdegnoso che lo spettacolo di

tanta ignavia gli ha fatto erompere dal cuore? Cosi domanda il

Fenini: e qualche pio fraticello domandera: Qual & il divoto af-

fetto che 1' Ariosto ha destato nei suoi contemporanei? Quale Tar -

gomento religioso da lui celebrato nei suoi versi? Quale almeno

il Santo da lui encomiato ? E la magnificenza della grandezza e

della bonta di Dio, i misteri or terribili or si soavi del Cristiane-

simo qual poema, qual verso gli ha fatto erompere dal cuore ?

< Tanti tesori di fantasia, di eleganza di gusto, eccetera, eccetera

a che cosa hanno riescito (o piu italianamente sono rmsciti), qual

frutto hanno dato? > Cosi potrebbe domandare il fraticello e la

sua critica sarebbe rneno insulsa di quella del manuale, che fa

carico all' Ariosto di non essere stato un Tirteo. Eiprendete nei

poeta le pagine licenziose che imbrattano il suo poema, che questo

un vizio positivo ;
ma poi non chiedete che cosa egli non abbia

detto; che non tutti sono nati a dir tutto, e un'opera d'arte e da

giudicare dai pregi che ella ha, e non da quelli che potrebbe

avere.

Dopo ci6 figuriamoci come il Fenini vada franco nello sfrondare

la corona letteraria d' Italia, la dove le passioni partigiane gli

danno qualche speranza d'essere secondato. II Pallavicini, il Bar-

toli, il Segneri sono gesuiti. Quindi tutto il merito conceduto ai

primo si riduce a questo d'essere stato zelante d'esaltare per ogni
verso il Concilio di Trento, ma piu zelante ancora di farsi citare fra

i testi di lingua e di stile > e d' avere fatto sfoggio di frondosa

rettorica. > E gli altri due? Qualcuno ripetera che il padre Se-

gneri ed il Bartoli sono due glorie di questo tempo. Per noi, dice

il Fenini, essi sono ben altro. Come religiosi e come scrittori essi

sono due gesuiti e nulla piu; uomini doe che vogliono far credere

agli altri quello a cui pochissimo credono essi stessi e di cui quindi
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tutti gli entusiasmi sono fittizii, tutte le frasi lambiccate cosi da

tradire evidentemente lo sforzo; eleganti, arbitri della parola e

del periodo... ci fermiamo qui, perche il lettore avra gia sbavi-

gliato e questa 5 la giustizia che il buon senso fa a tali stereotipe

insulsaggini. Ma si ridesta poi lo sdegno per Pamor nazionale

offeso, quando il nostro professore si lascia dall' avversione al Se-

gneri trasportare fino a scrivere : Chi paragona il Segneri con

Bossuet, con Massillon, con Bourdaloue, calunnia 1' eloquenza sa-

cra francese. y> Piano di grazia, Signor Professore; e gia troppo

che la letteratura liberalesca strappi di fronte all' Italia la sua

piu bella corona oratoria, e la trascini nel fango : senza che per

soprassello la gitti a calpestare in un campo straniero. Chi para-

gona il Segneri coi grandi oratori francesi, non escluso il Bour-

daloue, gesuita, se nol sapete, anch' esso, non calunnia 1'eloquenza

francese, ma paragona termini di generi troppo lontani e quindi

il paragone sara sempre inesatto, ma iugiusto non mai.

I Glesuiti sono la befana del Fenini il quale consacra ventidue

pagine, cioe giusto un decimo del suo manuale, ad esporre i ma-

lanni che essi e gli Spagnuoli uniti insieme, recarono alia lettera-

tura in Italia: e potete ben credere che que'malanni furono ine-

narrabili pel numero e per la gravita; ma ce n'& uno poi che

passa la parte: imaginatevi! sono essi gli autori remoti della

Gerusalemme liberata lavoro stentato, dove le parti peggiori

sono quelle che forse al poeta costarono pifl fatica ed in cui egli

si dilettava di piu... E anche la forma si risente di questo vizio

dello stento mal dissimulato... La frase & molte volte lambiccata,

1'effetto ricercato nei meschini artifizi delle metafore bizzarre...;

neppure la lingua gli si presta facile..., a dir tutto in una pa-

rola, sara quel che vuol essere, ma non certo quel capoiavoro di

cui T Italia avea fin qui la semplicita di gloriarsi e le altre nazioni

di portarle invidia. Or come duuque la mente di Torquato Tasso

diede alia luce quest' aborto? La cosa & chiara: 1'infelice poeta

avea bevuto il veleno delF educazione dei Gresuiti >: e il Fenini

?i sa anche dire in che risedesse la malignita di quel veleno.

Figlio di nobile e imaginoso poeta... egli (il Tasso) dov6 portar

seco fin dalla nascita quel fatale squilibrio delle facolta, per cui
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la fantasia e il sentimento, esuberando sulla riflessione, limano e

consaniano 1'uomo... Dato im fanciullo con disposizioni siffatte

mettiamolo, come il Tasso fti messo in Napoli, alia scuola del

Gesuiti: la sua mente s'imbevera di snperstizioni, e quando fatto

uomo, egli sentira ii bisogno di pensare e la volutta deli' amare,

amore e pensiero gli parranno delitti e dietro 1' idea del delitto

si produrra quella deU'eterna dannazione (pag. 151). Eccolo

il tossico ! A esser galantuomini e dare al fanciullo Torquato una

buona educazione, i Gresuiti dovevano insegnargli che nella vo-

lutta e nel pensiero non c'& mai delitto, e rassicurargli la coscienza

con la teoria epicurea, che abbiam veduto piti sopra offrircisi in

qnesto manuale
;
ovvero torgli il timore dell' eterna dannazione.

Non lo fecero, e ne consegui che il Tasso invece di abbandonarsi

senza ritegno a un poetare profano, scrisse la Gerusalemme like-

ratal A loro la dobbiamo. Untori! E qui si pu6 far punto.

Povera Italia, povere le lettere, se il loro splendore deve ri-

flettersi da un manuale come questo, e da cattedre in cui risegga

tanta insipienza! Povero popolo e povera gioventu. a cui si mesce

un intruglio di tanti spropositi letterarii, politici, morali e reli-

giosi! Povero, anch'egli, 1'editore-libraio Hoepli la cui collezione

si scredita con tali imbratti!

II.

Antropologia di Gr. CANESTRINI Professore nella Regia Univer-

sita di Padova. Manuali Hoepli XIV, in 16, di pag. 148.

Ulrico 'Hoepli, editore-libraio Milano-Napoli-Pisa, 1878.

Molta presuDzione, pochissima sodezza di verace dottrina, aperte

falsita a danno del fatti scientific!, nessuna logica di sano ra-

ziocinio, lingaaggio sfacciatamente cinico contro le verita della

Cattolica Keligione, confuso ammasso di contradittorie opinioni

e di pedantesche frasi e di parole saccheggiate impunemente
nelie Opere del Dat win, sono i caratteri, onde, quasi per altret-

tanter note individuanti, distinguesi VAntropologia del Canestrini.

Basta essere sol mediocremente versati in certe question! agitate
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dal moderno trasformismo, per ravvisare snbito e chiaramente

alia prima lettura del libro qui annunziato, qual sia stato lo

scopo dell'Autore nel dettarlo e nel metterlo alia luce. Pretese

egli di sostenere le parti della scienza, dimostrando in suo nome

che 1'uomo non ebbe origine sulla terra per un attp di divina

creazione, ma bensi per un successive e indefinite trapasso d'un

essere inferiore in quello piti nobile in che ora lo vediamo. A

quest'unico intento dirige egli tutte le 148 pagine. che compon-

gono la sua antropologia ; con piti animo per6 e piti scoperta-

mente mostra egli il suo reo divisamento nel paragrafo XIY, che

racchiude le ultimo 9 pagine del libro. Sol su questo ultimo

paragrafo'ci intratterremo ora qui noi brevemente; tanto piu che

il Canestrini medesimo ci dice d'aver quivi riepilogato le dot-

trine gia esposte in tutto il libro e d' averci dato il sunto degli

argomenti che militano in favore della sua tesi.

II Canestrini cosi da principio al paragrafo XIV Due sono

le teorie professate in tale materia (delPorigine dell'uomo). L'una

dice che 1'uomo 6 il prodotto d'un atto creativo speciale; Faltra

sostiene che Y uomo, con lenta e graduata inoclificazione, per gli

effotti della, elezione natural, e disceso dagli animali sottostanti.

Noi tralasciamo il resto di quella vanissima deelamazione che

1'Autore soggiunge, e rimandandolo ai primi rudiment! del Ca-

techismo cristiano che insegnasi ai putti, perche quindi apprenda

in qual conto debba aversi anche intorno til' origine delTuomo

quella che egli chiama la yecchia teoria suggerita dalla Bibbia >

(pag. 140); ci facciamo senza piu a indicargli quanto audacemente

egli venga meno alia scienza e alia verita, quando si fa ad asse-

rirci che la teoria del trasformismo e la teoria moderna che

scaturisce spontanea dalle dottrine intorno all' evoluzione degli

organism! (pag. 140).

II Canestrini deduce un 1 argomento dalla posiziohe sistema-

tica del genere umano (pag. 144). Ecco Targomento nella sua

sostanza: il genere umano non costituisce in natura un regno a

parte, anzi nemmeno una serie o classe separata da quello dei

mammiferi. Di fatto tutta la struttura di questi animali concorda

con quella dell'uomo. La discendenza dimque del genere umano
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da un altro organismo deve ammettersi per necessaria illa-

zione. Sien lodi al Canestrini, e al formidable valore clelle sue

prove. E egli vero che la struttura degli altri mararaiferi e ani-

mali sottostanti concorda con quella dell'uomo? Grli studii anato-

mic! mostrano anzi a tutto rigore d'esame scientifico che vi sono

enormi difference, differenze che non furono poste in dubbio nep-

pure da un Huxley e da un Moleschott; e la fisiologia mostra

che piu enormi differenze ancora incontransi tra le funzioni del-

1'organismo deU'uomo e quello di tutti gli altri animali. Sebbene

il divario essenziale, come gia ripetemmo altra volta, non ab-

biamo a cercarlo ne nella struttura anatomica ne nell'esercizio

fisiologico dell' organismo ;
lo dobbiamo invece ricercare nella

parte o forma specifica. Or la forma specifica e essenzialmente

diversa nei bruti e neU'uomo; perciocche nei bruti Fanima &

irragionevole, neU'uomo al contrario, come ciascuno sa e vede

e sente, & ragionevole. II povero Canestrini la scorge anch'egli

una tal different: eppure per far valere il suo argomento fu di

avviso di doverla senza piu negare, dicendoci risolutamente che

la sua idea non e confutata nemmeno dallo studio dei caratteri

psichici della nostra specie, che sono essenzialmente i medesimi

in tutti i mammiferi (pag. 145). Sesquipedale asserto in verita^

ma tale per sua natura, da non potere essere giammai ingollato

pazientemente dalla scienza ! Conosciamo pur troppo ove miri il

Canestrini e compagni e in che essi s'affatichino e sudino. Ma
stien pure di buon animo: che eglino faranno sempre increscere

di s6, e non che ogni dotto, ogni uomo savio sara sempre pronto

a confutarli, tutte le volte che vengano a dirci da senno che

Yintellctto ragguaglia il cervello, anzi con questo si identifica,

e che il pensiero non deve riputarsi un atto semplice e spirituale

ma bensi un prodotto dei centri encefalici della testa, e che

tutto dipende finalinente dalle facolta organiche.

L'Autore mette mano a un 2 argomento; e lo trae dai ca-

ratteri anormali. <c Avviene talvolta, cosi egli scrive, che un or-

gano od una parte qualsiasi del corpo umano devii dalla sua

struttura normale. Allora succede di frequente che tale devia-

zione si compie in guisa da rappresentare lo stato normale di
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altri vertebrati. Ci6 non pu6 attribuirsi al semplice caso, ne

possiamo considerare quest! fenomeni come giuochi della natara:

per spiegarli, e d'uopo ammettere un legame tra F uomo e gli

animali a lui sottoposti nella scala zoologica. Questo legame
non puo essere determinate che dai rapporti di parentela (pa-

gina 145). Che avvengano talora le dette anormalita non Y' &

alcun dubbio. E anche verissimo che esse non possono consi-

derarsi n& come giuochi di natura ne come ghiribizzi del caso.

Difatto sappiamo che la scienza, lung! dal profferire mai siffatto

scerpellone, riguard6 sempre le dette anormalita come naturalis-

simi effetti di svariate cause, le principal! delle quali essa venne

con molta chiarezza indagando e noverando nei suoi belli trattati

di Teratologia. Se non che ella & una conseguenza al tutto arbi-

traria e per nulla legittima quella che ne trae il Canestrini : non

potersi cio& spiegare quei fenomeni senza ammettere un legame

di parentela tra Fuomo e gli animali a lui sottoposti nella scala

zoologica . I piu recent! studii fatti sulFembrione e sul feto

umano hanno messo in chiaro che in tutte le anomalie di difetto

o di eccesso, mai non s' & verificata una mancanza totale degli

organi principal! del nostro corpo, e che sempre anzi se n'& tro-

yata una traccia o un vestigio piu o meno gia abbozzato nei suoi

tratti prirnitivi. L'illustre Stefano Gleoffroy Saint -Hilaire ebbe la

gloria d'aver posto in sodo con tutta evidenza una tal verita. Dal

che conchiuse egli, e il dimostr6 colle sue osservazioni, che sic-

come negli arrest! degli svolgimenti cosi nelle ridondanze dello

sviluppo del feto non hanno luogo affatto quelle sognate mo-

struosita n6 quelle identita belluine, che richiamassero senza piu

le forme del bruto animale. Citammo in proposito Stefano Geof-

froy Saint -Hilaire, e facciamo menzione altresi deU'esimio trat-

tato teratologico di Isidore Geoffroy Saint-Hilaire. II Canestrini,

piu che da certi libri pregiudicati e parziali, apprenda di qua

qual sia il vero progresso della scienza, e vedra, se pure vorra

aprire gli occhi alia luce, che il legame di parentela da lui as-

serito, per necessita di causa con manifesta petizione di prin-

tipio, non ha alcun luogo tra gli esseri della scala zoologica, ne

pu6 renderci ragione di quei caratteri anormali del feto umaiio,
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intorno ai quali pur, sragionandone, esagerd non poco i fatti

della natura.

II 3 argomento, che il Canestrini trascrive dal Darwin COQ

tutta la fedelta, degna veramente di un paziente copista, 6

quello del caratteri rudimentali. Vi sono, ci si dice, nel corpo

umano certe cotali parti e certi cotali organi poco o nulla svolti,

impiccioliti, talora appena visibili, e tali, che non sapresti qual

funzione fisiologica attribuire loro. Ebbene essi sono resti e in-

dizio di quelli organi e di quelle parti, che si videro gia svilup-

pate e perfettissime negli antenati dell' uomo. La teoria del-

T evoluzione spiega la presenza di tali organi in modo plausibile,

considerandoli come organi bene sviiuppati negli antenati, e che

sono in via di regressione (pag. 146). Speravamo che il Cane-

strini volesse provare il suo mirabile asserto, mai ei non lo provo :

ne poteva provarlo, pereiocche non ritrov6 nei libri del Darwin

medesimo alcana prova che potesse ricopiare. Difatto il novatore

inglese intorno a un siffatto paradosso non seppe far meglio se

non asserire ancor egli, e nulla piu. Affine di comprendere,

egli dice, la presenza degli organi rudimentali, abbiamo solo da

supporre che un primiero progenitore possedesse in istato per-

fetto le parti che ora sono rudimentali 1
. Tutto il fondamento

dunque dell' argomento & riposto in tin supposto: abbiamo solo

da supporre. Ma che? questo supposto e assolutamente contrad-

detto dai fatti e dalle osservazioni della scienza. E per fermo :

tutte le ricerche fatte fin qui dai piu abili osservatori ci dimo-

strano che Fuomo, anche rispetto al suo corpo, fu sernpre, quale

e oggidi ;
n& i terreni fossiliferi, per quanto si rifrustassero dai

pi it infciticabili geologi, mai ci schiusero finora nei loro strati un

solo essere semiumano, nel cui organismo piu sviluppato si ve-

desse la menoma gradazione di passaggio, e un qualsiasi anello

di congiungimento tra Tuomo e i suoi pretesi antenati. Ne deve

tener luogo di ripresa pel Canestrini, 1' affermare che egli fa che

di alcuni organi uinani s'ignorano quali sieno le funzioni. Chi

non sa di grazia che Tignorare la natura o gli effetti di una

'

VOrigine deWuomo. P. 1, c. i.
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eosa, mai non deve essere ragione sufficiente allo scienziato per

negarne 1'esistenza?

A pagine 146 e 147 il nostro Autore viene a proporci il suo

4 argomento in pro del tmsformismo; e guesto argomento altro

non & se non la pretesa prova, che vorrebbe togliersi dai luoghi

comuni dello sviluppo embriogenico del feto umano. Diciamo dai

luoghi comuni, perciocch6 i nostri avversarii hanno il vezzo di

venirci innanzi tutti esultanti e in aria di vittoria dar poi prin-

cipio a una interminabile diceria per dimostrarci falsa 1* opinione

di coloro, i quali insegnarono che il giovane animale, e Puomo

altresi, presenta fin dai suo primo concepirnento quasi delineata,

in microscopiche dimension!, F esatta immagine di ci6 che esso

sara in avvenire, e che fin dai suo primo manifestarsi nel seno

della madre, e gia fornito di tutti quegli organi, che a lui si

convengono nel pieno sviluppo di essere complete e perfetto.

Sapevamcelo che una tale opinione fosse un errore, e prima che

alcun trasformista se ne avvedesse coir esperienza, i piti insigni

filosofi se n'erano accorti col solo lume della ragione speculativa,

e pero furono tutti d'accordo nel dirci che 1'effetto dello sviluppo

embriogenico non 5 quello di accrescere le parti nella loro mole,

si & quello di far soggiacere il germe vivente a una continuata

serie di successivi cangiamenti, per i quali trapassando esso dalla

potenza all'atto, dair imperfetto al perfetto, riveste finalmente

il suo compiuto organismo e mostra tutta intera, la sua umana

configurazione. Ma lo ripetiamo, la prova che da questo fatto

vuolsi trarre dai trasformisti 6 al tutto pretesa ed illegittima.

Perciocch^ altro e 1'asserire il graduale sviluppo e la succes-

siva simiglianza del feto umano colle forme di certi animali

inferiori; altro e Tasserire nel detto feto metamorfosi propria-

mente dette e vere identitd, di forme coi bruti. II primo enun-

ciato e verissimo : perche da un lato e legge di natura che 1' ente

composto si produca per le cause seconde dai grado piu semplice

al piu composto ; dall'altro lato, avendo Fuomo coll' animale co-

mune il suo genere logico, non e meraviglia che offra nei prirni

stadii della sua formazione i tratti, diciamo cosi, piu generali

del tipo animale, a tal segno da non lasciare iscorgere a prima
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vista le sue specifiche differenze. Al contrario il secondo enun-

ciate e falsissirao; perch6 esso ammette, senza averla dimostrata,

la mutabilita delia specie, ed abbraccia in zoologia questo errore,

che il germe gia fecondato dell'uorao sia al principio quasi una

materia vivente, comune, ambigua, indeterminata, non avente per

sua intrinseca virtti tendenza alcuna ad essere piuttosto un es-

sere che un altro e che possa quindi addi venire ugualmente bene

un zoofito, un mollusco, Un pesee, un augello, una bestia a quattro

garabe, ovvero un uomo e un professore d'Universita, a seconda

degli aggiunti fisici, chimici o fisiologici, nel mezzo dei quali gli

avverra di ritrovarsi. Ne punto importa che 1'occhio delPuomo,

non ravvisi agevolmente in sulle prime tra il feto umano e quello

d'un vertebrate alcun divario essenziale. Basta per ogni scienziato

il certissimo fatto che dopo breve tempo il feto umano addiviene

sempre uomo e quello d' un vertebrate addiviene sempre un puro

animale. Non e forse un principio formulate dal Darwin medesimo

e tenuto per inconcusso nella scuola trasformistica questo assio-

ma: che una medesima causa produce il medesimo effetto? Or

bene V uomo perfetto e F animale perfetto non sono certo due

effetti identici. Dunque. il prof. Canestrini, si trova in tra due:

o rinnegare il principio del suo maestro, o dirci che i due embrioni

delPuomo e dell' animale, comunque noa appariscano tali al suo

occhio, pure sono fin da quel loro primo svolgersi e perfezionarsi

gia differenti Fuuo dalP altro.

L'Autore delFAntropologia soggiunge ancora due altri argo-

menti, che sono: 1 Lo sviluppo intellettuale e morale della

specie umana: 2 Gli avanzi umani antichi. Noi, per amore

di brevita, ci passeremo di questi ultimi argomenti, assicurando

per6 i nostri lettori che non sono da piu di quelli, che gia

riferimmo, e dal saggio che loro demmo dei primi quattro po-

tranno essi stessi inferire il valore scientifico di ^questi due ultimi.

Yero & che il Canestrini, con queste e colle altre quattro prove

da lui recate, s'avvisa d'aver compiuto un' apodittica dimostra-

zione in favore deU'wowo bestia; e per6 conchiude pronunziando

questa ultima definitiva sentenza: < La teoria della discendenza

naturale delFuomo 6 dunque sostenuta da molte serie di fatti
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positivi, mentre la dottrina opposta non 6 puntellata che dal-

Pautorita contestabile delle tradizioni, da sentiment! non general!

e da timori infondati. Ove vuole avvertirsi che, come apparisce

da quel che scrive piu sopra, Yautorita contestabile delle tradi-

zioni 6 per lui Yautorita stessa della Fede Cattolica, e per

sentimenti non generali e timori infondati vuole egli intendere

Yobbiezione tanto ovvia inossa al trasformismOj che, derivando

cioe esso 1'uomo dai bruti, lo degrada in verita e gli toglie cosi

ogni diritto d'innalzarsi al di sopra della natura dei puri ani-

mali. Parrebbe incredibile, ma pure e cosi: il chiaro professore

della regia Universita di Padova al principio del paragrafo XIV
s'arrabatta per risolvere una siffatta difficolta, non ista in forse

di asserire che I'uonio, discendendo da una bestia, non che si

degradi o si avvilisca. ma anzi cresce in meriti e in dignita.

E questa 6 la dottrina che scaturisce spontanea dalle dot-

trine intorno alia evoluzione degli organismi ? E una cotal tesi

dovra dirsi il frutto pregevolissimo del progresso scientifico, al

quale giunse, in sul suo declinare, il secolo XIX? Si, purch6 si

badi alia ciarlatanesca usanza di certi cotali di scambiare il vero

significato delle parole, e per progresso scientifico s'intenda

quello preteso dalla scuola materialistica, alia quale appartiene

per titoli non contesigli da alcuno Giovanni Canestrini, autore

della presente antropologia. Oh! vale proprio la pena, dopo

avere appresi da costoro cosi peregrini trovati, di rendere infinite

grazie ai nostri laureati dottori e, per la grande consolazione del-

Tanimo, cantare ancor noi con un certo spiritoso poeta dei nostri

tempi quei suoi lepidi versi:

Quando era barbaro Ai bruti disputa

L'liom si credea L'alta natura,

Fatto ad immagine E delle scirnie

Dell' alta Idea : Omai si crede

Or ch'e sull'apice Scodalo figlio

I)' ogni collura, Speiato erede.
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III.

11 Figliuol prodigo, per Fra ERMENEGILDO DA CHITIGNANO M. E.

un vol. in 8. di pag. XXII-404. Prato, Ranieri Guasti 1880.

Prezzo L. 2, 50.

II nome del P. Ermenegildo da Chitignano e oggiinai noto

e caro a quanti nell' Italia amano il ben pensare e il bello ed

elegante scrivere, avendo egli arricchita la nostra letteratura di

imrecchi libri che sono veri gioielli per la bonta intrinseca e

per 1'estrinseco splendore della lingua e dello stile, che tanto

ritraggono dal classico trecento. Sara dunque gradito a molti

il sapere che 1'aurea sua penna ha composta la nuova opera che

qui annunziamo e raccomandiamo sopra le altre ancora, non

perche scritta meglio, ma perche svolge un argomento, che 6

il piu acconcio di tutti ne'bisogni de'nostri tempi.

La iramortale parabola del figliuol prodigo del Yangelo

esposta e commentata in tutti i piti minuti particolari coi quali

il Salvatore divino ce 1' ha rappresentata, ed appropriata alia

tnrba senza nnmero d'infelici cristiani, che ai nostri giorni ri-

producono in s5 i traviamenti e la miseria di quel figliuolo

sventuratissimo, ^ tntto il soggetto del libro, diviso in venti

capitoli, quante sono appunto le circostanze, che Gesii Cristo,

non senza un gran perchfc, ha volute rammentate e notate nella

rmrrazione del fatto.

GrFinterpreti ed espositori delle sacre carte, seguendo la tra-

dizione dei Padri della Chiesa, Imnno applicato il senso di questa

parabola si al popolo gentile, che si separ6 dal padre Iddio,

per andar dietro alia volonta del senso e divinizzarle; si a quella

parte del popolo giudaico, che a Dio si ribell6 per non ammet-

tere la dottrina del suo Unigenito, da lui raandato ad illuini-

nare e salvare il mondo; si a quei cristiani credenti, che, dopo

ricevuto il dono della fede del Eedentore col battesimo e la

grazia degli altri sacramenti, voltano le spalle a Dio, per se-

guire le passioni ed il mondo carnale e superbo.

Ma chi consideri T apostasia odierna di tanti cristiani cattolici
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da Q-esu Cristo e dalla sua Chiesa, gmstameute pu6 fame uua

speciale applicazione a costoro, qualunque sia il nome che pren-

dono di liberal!, di deisti, di materialist!, di liber! pensatori, di

maestri d'una religione dell'avvenire; giacch6 tutti, qual piu qual

meno, si accordano nell'abbandonare Cristo autore e consumatore

della fede, per vivere a seconda del libito e sostituire alia sua

verita la vanita e la menzogna delF orgoglio e della carne. E
codesta applicazione non trascura di fare 1'egregio Autore, come

si rende manifesto nel proemio stesso dell' opera, dal quale ci

piace staccare una pagina, che sara ancora come un saggio delle

candide e vive grazie ond'egli abbella il suo dire.

Mostrato come le s6tte giudaiche a' tempi del Salvatore, imi-

tassero il figliuol prodigo, giungendo persino a toglier di vita

col supplizio della croce si buon padre; Ora, prosegue egli,

della mala genia degli Scribi e de'Farisei e dei loro seguaci

non se ne perdette mai la semenza. Nel nostro secolo poi ne

sorsero una moltitudine sterminata, e assai piu potent! e astuti

degli antichi. E anche cotesti nuovi corruttori di ogni bene

rigettarono Gresu Cristo. E perche? Parve loro per avventura

che sia, o troppo alto nei suoi mister!, o non savio nei suoi

consigli, o non puro, giusto e santo nei suoi precetti? No, no,

imperocch& in Gresil Cristo e nella sua dottrina, per quanto ne

dicano e scrivano in contrario, la ragione non pu6 trovar nulla

di falso o di men che retto. Essi, come i loro antecessori, pre-

sero a odiare e a non voler Gresu Cristo, perche niente propone a

credere, niente consiglia, niente comanda, che favorisca i superb!

pensieri e si accord! coll'appagamento illegittimo delle passion!.

Sopra tutto dispiacque loro, perche a quell! che non osservano

gli statuti del suo Yangelo, minaccia il fuoco dell' inferno .

Quindi detto quanto costoro arrabbiino per le pene eterne

che egli minaccia ai viziosi ed agli schiavi delle animalesche

concupiscenze, continua: Cotali scellerati non potendolo stra-

ziare in s& stesso, come fecero i giudei, lo impugnano in tutti

gli articoli della sua fede, lo scherniscono nel suo nome, lo

insultano nelle sue feste, lo maledicono nei suoi santi, lo insoz-

zano nelle sue immagini, lo perseguitano nei suoi adoratori, lo
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catturano nei suoi ministri, lo spogliano nei suoi templi e nei

suoi altari, lo flagellano, lo coronano di spine, lo crocifiggono

e gli danno Paceto e il fiele nella Chiesa sua sposa. Ma essi

pure, colla loro perversita concorrono, senza volerlo ne avve-

dersene, aH'adempimento del disegni di Dio sopra la famiglia

di Adaino
;
e sperando sempre di poter vincere la prova, divisi

per s&tte si roinpono il capo tra s& e 1'uno dopo 1'altro sver-

gognati e premuti dalFira di Dio fanno pessima fine, e vanno

a ricevere tutto il debito loro dove non 6 redenzione. E Gesil

Cristo, in questo mondo che va tutto in volta, vive e regna

sempre glorioso colla sua parola, col suo sacerdozio, coi suoi

sacrainenti, col suo impero negli intelletti e nei cuori e coi

trionfi della sua Chiesa.

Ognuno dei capitoli, ne' quali 1'Autore vien dichiarando e

chiosando ed appropriando ai figliuoli prodighi del nostro secolo

gli aggiunti narrati nella parabola evangelica, ha come le sue

native bellezze di linguaggio, cosi i pregi suoi singolari di dot-

trina scelta e sicura e di giocondi e soavissimi affetti, che con

grande spontaneita sonq eccitati. II modo che egli tiene di esporre

il concetto e di lumeggiarlo, e insieme adatto alia capacita vol-

gare e gradevole alle menti piu colte. Codeste sue pagine si tras-

corrono con un cotal diletto, che appaga lo spirito, contenta la

fantasia e ricrea il cuore. La vaghezza poi dello stile e accoinpa-

gnata con una si naturale evidenza di discorso, che fa entrare la

verita neiranimo, senza quasi che chi legge se ne accorga, e lo

persuade senza fatica e senza sforzo di sottili ragionamenti.

Noi vorremmo che questo grazioso e gentile volume andasse

per le mani di molti d' ogni eta e condizione e cadesse sotto gli

occhi di tanti, i quali dicono di discredere, perche ignorano.

L'egregio P. Ermenegildo poi seguiti a trafficare i bei talenti di

cui la provvidenza lo ha dotato, facendo frequenti doni air Italia

di simili libri che onorano le lettere, promuovono la fede e som-

ininistrano antidoti salutari alle anime, in tante guise avvelenate

dairempietA moderna.



SGIENZE NATURALI

1. La nuova tasliera cromatica del Sac. Grassi-Landi, e il nuovo sistema di scril-

tura musicale del medesimo 2. Le correnti eletlriche infinitesimal! 3. Con-

tinui successi della metalloscopia 4. La cintura magnetica dell' Edard contro

il mal di mare, ed allri apparati magnetic] del medesimo aulore 5. Efficacia

d'un minerale magnetico su piante malate e dell'ossido di ferro sulle viti

infette di filossera.

1. A chi sia affatto sfornito d'ogift cognizione di musica, ci torne-

rebbe troppo difficile il fare intendere la struttura non che i pregi della

nuova tastiera cromatica ideata dal Sac. Grassi-Larxdi, gia messa alia

prova nelle sale del palazzo Altemps in Roma con felicissimo riuscimento,

ed encomiata dai precipui giornali e periodici di cola; come &&\Vltalie

del 2 maggio, dall' Aurora, dalla Voce della Verita, dall' Osservatore

Romano, dagli Studii in Italia. A chi non e musico adunque basted

di sapere in genere che si tratta di una nuova foggia di tastiera da so-

stituirsi o, se cosl piace, anche da sovrapporsi alia tastiera ordinaria dei

pianoforti e degli organi; coll'esimio vantaggio del sopprimersi con sol

tanto tutta una classe di gravissime e altrettante inutili difficolta mate-

riali e metodiche, ond' e ritardato 1' apprendimento della musica, e distratta

la mente spesso ancor dei piii pratici sonatori. 11 qual ritrovato, sebbene

non del tutto nuovo, retto al cimento e ottenuti gli encomii di maestri

celeberrimi in Europa, non ebbero torto i valorosi Studii in Italia di

pronosticarne una rivoluzione musicale. La qual se riesce a buon termine,

e col tempo riuscira, 1' arte ne sara certo piii riconoscente al Grassi che

non sia per essere al fondatore della boriosa e pedante musica deiravvenire.

A coloro poi che della musica si occupano o come maestri o come

studiosi, sebbene per la piena conoscenza del ritrovato dobbiamo rimetterli

allo scrittone dallo stesso Autore in un apposito opuscolo *,
daremo non-

dimeno alcuni cenni, bastevoli per loro ad apprezzare almeno in genere

1'importanza e i vantaggi di cotesta innovazione.

.

1 Descrizione della nuova lastiera cromatiek ed esposizione del nuovo

sistema di scrittura musicale. Invenzione dff^Ec. BARTOLOMEO GRASSI-LANDI.

Roma, Tipografia di Roma 1880.

Serie XI, vol. Ill, fate, 722 14 9 luglio 1880.
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II ritrovato semplicissimo del Grass! adunque consiste in cio die nella

sua tasliera i tasti si succedono con vicenda continua di uno bianco e

di uno nero. Se non che le note in tal guisa disposte non avendo piii

determinata posizione, il Grassi ripara aU'inconveniente con un regolatore
che porta tre segni: il 1 del do, il 2 del fa e il 3 del sol. II regolatore

essendo mobile, collo spostare dei segni cambia anche i norni ai tasti e

quindi si ottiene la trasposizione dei toni, senza bisogno d' altro avviso o

cambiamento di scrittura. Per conseguenza una sonata si pu6 eseguire

indifferentemente in qualunque tonalita.

Dalla nuova disposizione dei tasti derivano principalmente due van-

taggi: II primo, che 1'ottava riesce piii ristretta, poichfc corrisponde alia

settima attuale, onde non solo le dita di una mano I'abbracciano piu

agevolmente, ma e reso possibile alle mani piccole di toccare accordi di

nona e di decima. In secondo luogo le scale diatoniche maggiori sono

ridotte da 12 a due sole posizioni o combinazioni, e similmente le minori;

restando sempre eguale la distanz* dei tasti, e in perfetta relazione colle

distanze dei suoni. In conseguenza ciascun accordo ha due sole forme o

combinazioni in qualunque tono o grado si consideri.

La nuova disposizione dei tasti si chiamava dietro un nuovo metodo

di scrittura musicale che a quella corrispondesse. E questo e un altro

ritrovato del Grassi; necessario compimento del primo e foggiato sopra

esso a regola di perfetta e bellissima rispondenza. I gradi della scala

sono indicati nella scrittura del Grassi, come neli'ordinaria, dai righi e

dagli spazii in cui cadono le note. Ma v' e questo di proprio. Gome nella

lastiera ad ogni grado corrispondono due tasti Tun bianco e 1' altro nero,

o inversamen te, il primo dei quali da la nota naturale, per esempio un do,

e il secondo la da accresciuta di mezzo tono, per esempio il do diesis;

cosi nella scrittura sopra ogni rigo o spazio cadono per la stessa nota

due caratteri distinti, fun bianco in quanto ha 1'occhio aperto (come

presso a noi quello della minima} 1' altro nero, in quanto ha 1'occhio

acoecato (come presso noi quello della croma): sicchfc i righi o spazii e

la bianchezzu o nerezza della nota scritta, corrispondente al bianco o nero

dei tasti, concorrono insieme a significare i gradi dei suoni : mentreche

poi il valore o durata del suono e significato dalle code o mancanti o

semplici o doppie, ecc. come nella scrittura ordinaria.

Da questa variazione leggerissima in se derivano fra gli altri i se-

guenti vantaggi.

1 Una sola chiave serve per tutte le voci e per tutti gli stromenti

musicali.

2' Non vi e piu bisogno di nessun accidente musicale ne in chiave,

ne nel corpo della sonata e perci6 sparisce il setticlavio.

3 La scala diatonica ha due forme o progression! determinate:
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I' una che s'incomincia per nota bianca e ne comprende tre bianche e

quattro nere; e per converso 1'altra che comincia da nota nera o chiusa.

Similmente ciascun acconio ha due sole forme proprie e distinte dagli

altri accord! di diverse specie: il cheagevola di molto per 1'analisi di qua-

lunque armonia e per distinguere la tonalita, come altresi per applicare

ed imparare le regole dell' armonia e del contrappunto.

II Grass! non s'e fermato qui. I suoni, osserva egli, di un periodo

musicale sono 12, onde segue la convenienza che 12 siano parimente i

monosillabi coi quali si appellano le note: e poiche si debbono per tal

riguardo aggiungere cinque monosillabi ai sette gia usati nella scala dia-

tonica, metteva meglio cambiarli tutti, qualora da tal mutamento se-

guisse qualche vantaggio, come or ora si dira. Yenendo al fatto, il Grassi

propone che si prendano le quattro vocali a, e, i, o, ripetuta ciascuna

tre volte con premettervi le consonant! ~b, d, 1; onde si hanno i mono-

sillabi ba, be, bi, bo, da, de, di, do, eccetera. Questa disposizione rende

piu facile il solfeggio e 1'intonazione. Qualunque nota bianca, se posta in

rigo, e indicata col monosillabo avente la vocale a; se posta in ispazio,

e per la vocale i: e con simil norma alle note nere s'adattano le vocali e

ed o. Quindi si hanno tre scale che incominciano da a, tre da e, e cosi

via. Lo stesso dicasi degli accordi.

Ma la numerazione introdotta dal Grassi non si riduce ad un'agevo-

lezza procurata agli studiosi. La numerazione usata fin qui, osserva egli

giustamente, non e al certo esatta. I suoni della scala diatonica sono sette

e la ripetizione dello stesso suono in altro grado si dice ottava. Nei ri-

volti poi la somma degl' inter valli non corrisponde mai neppure aM' ottava

giacche la terza ha per rivolto la sesta, e 6 + 3 = 9. Qui v'e manife-

stamente un dissesto, nato da ci6 che la numerazione si comincia dal

punto di partenza. II Grassi nel suo sistema toglie di mezzo cotesto

sconcio. Ghiamando Tonica il punto di partenza, da qualunque suono si

muova, e 1, 2, 3... grado i seguenti fino al 12, la numerazione ribatte:

la tonica vi sara sempre ripetuta al 12, 24, 36 grado. Gosi gfinter-

valli di terzo grado sono 3, 6, 9, 12, 15...; quelli di quarto sono 4, 8,

12, 16, 20. 1 rivolti poi corrispondono ognora al totale, giacche la term
ha per rivolto la nona e 3 + 9 12 la quarta ha per rivolto 1' ottava

e 4 + 8 = 12: I numeri parj corrispondono costantemente coi pari e i

dispari coi dispari e dalla somma risulta sempre il 12 per totale.

Tralasciamo altre considerazioni riguardanti le ragioni delle armonie,

che nel nuovo metodo appaiono ridotte a miglior sistema. Ci6 che ora

piii monta si e che il felice ritrovato del Grassi entri nella pratica co-

mune. Qualcuno gli ha opposto per modo di obbiezione, che con esso

troppo s'agevola T imparare la musica, che d'ora innanzi diventerebbe

cosa da bambini. E difatti cosi dovettero esser tentati di giudicarne qiiei
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moltissimi che nel Palazzo Altemps videro eseguire sulla nuova tastiera

del Grassi alcuni pezzi difficilissimi da un fanciullo di poca eta. Ma le

difficolta rimosse dal nuovo raetodo non sono quelle che procacciano il

vero vanto di buon sonatore a chi le vince; poiche sono di ordine piut-

tosto meccanicoe metodico; e accidentali nell'arte musica e non essenziali.

II musico dee bensi trarre egli ogni nota dal suo istrumento e in ci6 si

differenzia dal meccanico che gira la ruota di un organetto in cui la

sequela dei suoni fu da altri congegnata; 1'acquisto poi della debita pre-

cisione, dell'agilita, dell'espressione e di cento altre tinezze dell' arte, gli

offrono difficolta che non solo il superarle torna a vera perfezione della

musica: ma il francar la mano e la mente da altri impacci jche ne di-

vidano i moti e 1'attenzione, e vero pregio della struttura degl' istrumenti

e del metodo di scrittura. forse v'e alcuno dei gran maestri che in-

vidii a certi sonatori la bravura che fanno per le bettole sonandosi il

violino dietro le spalle ? per amor della difficolta preferiremo il metodo

anteriore a Guido d'Arezzo, perch& si penava allora dodici anni ad im-

parar ci6 che dopo lui s' impara in due ?

Oppongono altri essere impossibile trasformare secondo il nuovo me-

todo di scrittura gl' innumerevoli libri musical! che possediamo, e sui

quali si eseguiscono o preparano i canti e i suoni in ispecie della Ghiesa e

del teatro. Si risponde che le grandi mutazioni non si vogliono effettuare

di tratto. Secondo noi questa avrebbe a cominciarsi nei seminarii, dov'e

scuola di canto e d' organo. Le rnusiche sacre essendo per lo piu scritte

a mano, il ridurle e rinnovarle a poco a poco non sarebbe fatica insolita.

Similmente ai maestri privati di pianoforte che useranno la nuova ta-

stiera, i rapidi progressi dei loro discepoli attireranno senza dubbio un

numero ognora crescente di allievi, ai quali si vorranno da prima som-

ministrare le musiche manoscritte; ma non andra molto che la nuova

scrittura potra correre per le stampedel paro coll'antica: e il tempo fara

il resto. Si cominci soltanto, e 1'ingegnosa innovazione del pi'ete Grassi

mettera il compimento a quella del frate Guido d'Arezzo, a onore non

piccolo della Ghiesa.

2. Discorremmo a suo tempo degli effetti maravigliosi ottenuti con-

tro certe malattie nervose dal Dott. Burcq per mezzo della metalloscopia,

cioe per la semplice applicazione esterna di piastrine metalliche: ed ora

si pubblicano altre cure non meno maravigliose dovute agli apparati

magnetici del Dott. Edard. Nell'uno e nell'altro caso Teffetto e dovuto

a correnti elettriche, che per la loro tenuita possono dirsi infinites! mali.

Tutto ci6 si rende non solo credibile ma intelligibile, se osserveremo da

prima col Moigno
l che il corpo umano, o meglio ogni corpo vivente e

1 Les mondes, 24 juin 1880.
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un apparato elettrico o magnetico nel quale I' elettricita o il ilusso magne-

tico e del continue in azione. Giascuno degl'innumerevoli fili nervei del

corpo umano e, secondo che dimostro gia 1' Ampere, un conduttore elet-

trico formato di dentro da una sostanza conduttrice, e di fuori da una

sostanza isolante percorsa di contintio o a periodi, spontaneamente o elet-

tivamente, da una corrente d' elettricita acconcia a tutti gli effetti che si

producono dalle nostre pile e macchine elettromagnetiche. Lo stesso Am-

pere dimostro che i muscoli si contraggono per mutua attrazione dei fili

nervei, quando questi sono tutti percorsi da una corrente nella medesima

dirittura: fenomeno imitato dal Trouve nel suo muscolo artificiale. S'ag-

giungono a cio le splendide esperienze del du Bois-Raymond, del Siemens e

d'altri suil' elettricita umana. 11 certo e che r elettricita ha una parte gran-

dissima nei fenomeni anche piu essenziali della vita, benche ella vi sia

come a dire latente e in proporzioni veramente infinitesimal!. Non e dunque

meraviglia se anche il magnetismo messo in opera negli apparati dell' Edard,

abbia una grandissima efflcacia. Ed e anzi assai conforme alia ragione ed

alt'esperienza che 1'elettricita e il magnetismo negli usi medicali allora

appunto debbano riuscire piu adattati allo scopo, quando sono ridotti a

tenuissima intensita; proporzionaridosi allora meglio allo stato del fluido

nell' organismo.

3. Ghecche sia di cio, la metalloscopia giudicata si variamente nei

suoi principii, continua ad operare guarigioni, disperate da chi prima le

tento con tutti gli altri spedienti dell' arte. 11 Moigno racconta come te-

st imonio quella ottenuta in una donna isterica, condotta a tale che non

sentiva piu le punture anche profonde, ne gittava per quelle pure una

stilla di sangue. Ghiamato il Burcq applicb al braccio dell'inferma suc-

cessivamente le sue piastrine di vari metalli: oro argento, rame, ferro;

sperimentando ad ogni applicazione se v'avesse ritorno di sensibilita.

Solo il rame produsse 1'effetto; e da cio il Burcq dedusse aversi ad am-

ministrare internamente lo stesso metallo. Se ne prescelse il solfato, e

in breve 1' inferma usci sana, maravigliandone i medici, dallo spedale.

4. Ma veniamo alle applicazioni magnetiche dell' Edard. La prima e

quella di una cintura efficace contro il mal di mare, secondo che e messo

fuor di dubbio da moltissime testimonianze raccolte a bordo di molti

legni; e dai cimenti fattine a bello studio sopra un gran numero di per-

sone. Stranissimo e che in piu casi 1'effetto dell' applicazione e istantaneo.

Ecco fra le altre la testimonianza di M. Passavant capitano del vapore

Avant-Port all' Havre.

II 6 maggio imbarcai sul mio legno 24 persone, allo scopo di spe-

rimentare le cinture elettro-magnetiche di M. Edard, contro il mal

di mare.

Pruova. Partiti dal porto alle ore 2. 30 della sera ci siamo di-
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retti in alto passando presso la Heve, barcheggiando e facendo pren-

dere al battello le posture piu proprie ad eccitare il mal di mare in

coloro che vi vanno soggetti anche in minirno grado. Dopo un'ora.di

navigazione dodici persone aveano preso il male; e fra esse, cinque in

grado assai intenso: una d'esse ha perduto i sensi per circa mezz'ora,

prima che le si applicasse la cintura. Applicata questa, I'effelto segui

immediatamente: dopo pochi momenti di riposo i sintomi erano scomparsi,
e il male non e piii tomato. L'effetto fu parimente istantaneo per un'al-

tra persona. La cintura fu messa a tre altre; ma per queste il male fu

piii reslio, e non si dilegu6 che dopo una mezz'ora.

Eipruova. Ho imbarcate di nuovo le dodici persone che s' erano am-

malate nel primo sperimento, e di piu altre due che non v' aveano avuta

parte. I primi furono muniti di cintura prima della partenza, e in quattro

ore di altura, facendosi prender sempre al battello le posizioni piii disa-

giate, non provarono pero il piu leggiero incomodo. Gli altri due furono

presi dal male. Parecchi passeggieri malati avendo ottenuto una cintura

da M. Edard, rimasero liberi in istanti dal vomito, e rientrarono senza

altro disturbo in porto. In fede di che rilascio il presente attestato, perche

serva alfuso di diritto.

Ora in che consiste e come opera cotesta cintura dell' Edard? Essa

b una fascia di seta, largadall'un capo di 15 cent,, dall' altro 9 cent,

ma per entro, secondo la lunghezza, vi corre una guaina alia quale

vengono a scaturire altre guaine piu piccole, oblique rispetto alia prima,

e parallele fra loro. Tutte sono ripiene di una polvere o arena mine-

rale, titanica, naturalmente magnetica, e inoltre preparata coll'arte. La

guaina principale, quando la cintura e aflibbiata, form* una corrente

elettro-magnetica costante, rinforzata dalle guaine laterali. L'apparato

quindi opera in due modi: meccanicamente, in quanto che col suo peso

comprime le regioni addominali e impedisce cosi che gl'intestini si sol-

levino contro al diaframma e comprimano il fegato; magneticamente poi

influendo sulle correnti elettriche dell' organismo.

Altri apparati dello stesso Edard sono la cosi detta spazzola magne-

tica, suole, corone, braccialetti e cigne diverse per varii incomodi.

5. Piu nuova ancora pub sernbrare 1'efficacia dimostrata dalla polvere

magnetica sulle piante. Un giardiniere di Parigi consegn6 all' Edard pa-

recchie piante da stufa cosi malarrivate* che pareano vicine a spegnersi.

V erano quattro fuchsie, un geranio, un meoporo del Giappone, tre rosi

del Bengala, un arancio e quattro aloe. Una delle fucbsie alta soli O m,25

aveva un solo ramo di Om
,
04 colle foglie ingiallite, senza un boccio: i

rosi si alzavano un Om,06; le loro foglie erano secche e brizzolate e i

bocci, due in tutto, si tenevano a stento. Molti testimonii degni di fede

hanno vedute queste piante e prima e durante la cura, che consiste nel
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meseolare al terriccio di ciascheduna testa una piccola dose di minerale

magnetico. Tre giorni dopo cominciarono tutte a migliorare, poi ringa-

gliardendosi a vista d'occhio, le fuchsie si eopersero di fiori bellissimi,

e fra esse la pin slinita mise 128 bocci: i rimessiticci del meoporo s'al-

lungarono di Om
,
30 in Om

, 40; il geranio, gli aloe, 1'arancio tutti in

rigoglio; e uno dei piccoli rosi giunse persino a schiudere il suo fiore

sette ore dopo T applicazione del minerale. Altrettanto maravigliosa, se

non piii, fu la guarigione d'un vecchio arancio esausto dalla lunga eta

di dugent' anni, e in termine oramai di vita, ma tomato al vigore della

gioventu, la merce di 250 grammi di concio magnetico applicatigli al

piecle. 11 Moigno, dal quale togliamo quasi ragguagli, voile prima attri-

buire la virtu del minerale alia provenienza organica, supponendolo de-

rivato dalla decomposizione dei fuchi marini: se non che oggi appunto

si annuuzia che I'ossido di ferro sembra manifestarsi il piu poderoso

rimedio contro la filossera. Qualora di quest' ultimo ritrovato ci giungano

sufflcienti conferme, ne daremo notizia ai nostri lettori in una seguente

appendice.
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Firenze, 7 luglio 1880

I.

ROMA (Nostra corrispondenza) Considers la la nalura ambigua ed equivoca

del Panleismo, se rie. deduce la sua nalurale altitudine ad essere il Dornma

o 1'.\rcano della Massoneria.

Dimostratosi ormai bastevolmente, sia in primo luogo, per le generali

col fatto stesso e colle aperte confession! del Frammassoni, sia poi, in

particolare, colla considerazione delie origin! del Panteismo antichissimo

veramente, perch errore pressoche naturale di ogni mente filosofante

sopra 1'origine dell'universo; dimostratosi, diciamo, che al Panteismo si

confa ed attaglia mirabilmente quanto dell'antichita del loro arcano domma

ciarlataneggiano questi frati del diavolo; resta che ora dimosiriamo come

il Panteismo abbia veramente quella natura e produca quelle conseguenze

che ha e produce il domma della Massoneria. Donde si fara sempre piu

evidente quello che ci proponemmo qui di chiarire: cio& che nel Pantei-

smo e nel solo Panteismo si teorico e si pratico e riposta veramente tutta

quella dottriua e pratica massonica che nel segreto dei rituali si chiama

il Domma e TArcano e nel mondo profano si chiama Liberalismo, Anti-

clericalismo, Civilta, Civilta moderna, Scienza, Scienza moderna, Pensiero

moderno, Pensiero laico, Scienza laica, Progresso, Umanitarismo, Lotta

per la Givilta, Luce, Vera Luce, Filosofia, Ragione, Illuminismo, Scienza

positiva o qualunque altro siasi il nome con cui si copre ora 1'antichissima

cabala ossia tradizione settaria tramandataci dai cost detti filosofi pagani-

gnostici-ebrei-alessandrini. I quali ne furono, in verita, i primi inventori

nei primi tempi della Ghiesa; raffazzonando a tale uopo ed anche inven-

tando di pianta non solo molte dottrine, ma anche molti libri degli antichi

tilosofi, secondo che a poco a poco verremo esponendo a suo luogo. La

quale cabala alessandrina cov6 poi sempre per tutto il medio evo nel

mondo specialmente orientale; ma anche nell'occidentale grazie agli ebrei.

Per mezzo degli arabi e dei maomettani si divulg6 poi anche in occi-

dente; finche vi strarip6 sotto 1'ombra del Platonismo e della Riforma
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nel secolo decimoquinto e decimosesto, pigliando poi varii nomi e varie

apparenze nei Gabalisti, negli Alchimisti, net Rosacroce, nei Riformatori,-

nei Filosofi antiaristolelici ed in generale negli eretici. Finalmente poi,

messa in nuovo assetto ed in nuova forma di Frammassoneria, che prima

per prudenza e per paura si dava per cristiana, fini col mostrarsi aper-

tamente anticristiana e razionalista, cioe panteista, quando gli Stati, di-

sarmatisi da se, cedettero anzi le loro armi d' inquisizione e di braccio

secolare alia stessa setta massoriica loro nemica non meno che della

Ghiesa. E ben vediamo ora, come di queste armi che essa chiamava

tiranne delle coscienze ed oppressive della liberty del pensiero, quando le

vedeva in mano della Ghiesa e dei legittimi Governi, sa essa ben servirsi

ora quando pu6 usarle essa medesima a sua propagazione e ad oppressione

di quanti le fanno nbn solo danno ma ombra. Che anzi, mai non si e

neanche sognato da veruno ne nella Ghiesa n& riegli Stati di servirsi di

certe armi proibite, di cui si serve ora la Massoiieria ed il Liberalismo

per tiranneggiare le coscienze ed opprimere la liberta del pensiero; come,

per esempio, dell'istruzione obbligatoria, gratuita e laica, come ora dicono,

cioe deil'obbligo imposto per legge ad ogni padre di famiglia di mandare

i suoi figlmoli a spese proprie, cioe comuni dello Stato, a ruinarsi 1'anima

ed il corpo dovunque e presso chiunque piaccia alia tirannia regnante

di stabilire una scuola di ateismo e d'immoralita: cioe di morale indi-

pendente. Indipendente cioe da ogni religione e rivelazione, n& provtiniente

che dalla ragione divinizzata, cioe dal Panteismo. E poiche questa ragione

si vede pur troppo di fatto si pazza in tanti individui ed in tante circostanze,

dovendosi, cio nonostante, sostenere e riconoscere come divina, infallibile

e fonte di ogni morale, di ogni legge e di ogni principio di obbligazione,

per questo si e inventata la ragione universale e collettiva. La quale,

a dir vero, nessuno sa dove stia di casa fuori dei cervelli individual!. Ma
i massoni e i liberali insegnano nel diritto costituzionale che essa abita

nelle rappresentanze e nelle maggioranze. Cos! che 1'essere una legge

savia $ morale oppure pazza ed immorale dipende ora dal male di visceri

di un onorevole chicchessia. II quale se guarisce a tempo e giunge a

tempo a votare, ponendo cosi (come spesso accade per un voto) la mag-

gioranza da parte sua, allora diventa, per ci6 solo, savio e morale cio

che, se egli tardava un momento ad arrivare, giungendo a maggioranza
fatta senza e contro quel suo pezzetto di ragione universale, sarebbe

stato, per ci6 solo, pazzo ed immorale. Vero e che poi la teorica cambia

in Liberaleria ed in Massoneria quando le maggioranze e le rappresentanze
sono cattoliche; giacche allora la ragione universale cambia subito di

appartamento e va a risiedere o, per lo piu, in piazza e nelle lunghe file

dei massoncini dimostranti per le vie, con sassate intelligent], la loro ra-

gione universale o, talvolta, nella testa vuota di un chicchessiasi dichia-

rato per 1'occasione Eroe-Dittatore-Venerando, o altrimenti secondo Top-
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portunita: il quale diventa allora la sede esclusiva delta sapienza collettiva

e della ragione universale; fmche, come spessp aecade a quest! eroi, non

finisce anche lui al manicomio od alia galera nel gran Pan, donde esce

e dove finisce si gran parte del Pan massonico e liberalesco cioe li-

ber ti no.

Ma, per venire piu da presso al nostro proposito, se, come dicemmo,
dalla considerazione delle origini pressochfc natural! del Panteismo si ri-

cava essere esso quell' errore che i Massoni pongono per loro domma ed

arcano antichissimo trovato dall'antica sapienza e tramandato sempre di

mano in mano da Osiride e Zoroastro fino al Petroni ed al Tamaio, lo

stesso anche piii chiaramente si deduce dalla considerazione della sua

natura, qualita ed essenza di dottrina essenzialmente ambigua, equivoca,

bifronte e percio maravigliosamente acconcia ad adattarsi a tutte le intel-

ligenze ed a tutti i gradi d'intelligenza per poco che altri sia inclinato

a filosofare sopra 1'origine delle cose, senza quei solidi presidii natural! e

soprannaturali assolutamente necessarii a chiunque vuole filosofare senza

pericolo di spropositare. E vedendosi in verita, die di fatto non solo,

come vedemmo, gli antichi filosofi pagani, ma anche, come si sa, inolti

moderni, e non solo gia protestanti ed increduli. ma anche ottimi catto-

lici, si facilmente si lasciano sedurre a porre principii di loro invenzione

donde tanti savii dicono e provano scaturire conseguenze panteistiche non

gia intese e volute positivamente dalla loro pieta e huona fede, la quale

anzi le nega ed esclude, ma dedotte necessariamentedaU'inesorabile logica,

la quale non la perdona n& puo perdonarla a nessuno; gia da questo solo

fatto si puo rieavare quanto debba essere di natura sua lubrico, insinuante,

suggestive, sdrucciolevole e perci6 adattantesi ad ogni forma e grado di

intelligenza un errore, che quantunque si assurdo, si goffo e si inintel-

ligibile nella sua limpida espressione, sa per6 si sottilmente infiltrarsi e

pressoche inavvertitamente in tante menti anche acutissime e sanissime.

E ci6 considerando ci pare che non gia pazzi, scemi od empii a dirit-

tura per progetto, come si dice, e per espressa intenzione, ma prtHttosto

logici brutal! e sfacciati debbano forse chiamarsi alcuni almeno di quei

piii anche apparentemente pazzi ed empii moderni panteisti specialmente

tedeschi, i quali trovali come ammessi certi principii, trovati gia ed am-

messi anche da celebri cattolici (come, per esempio, per tacere di altri piu

recenti, dal Gartesio e dal Malebranche) e deducendone severamente quelle

conseguenze che i primi per buona fede ma non per buona Jogica non

vollero o non seppero dedurre ed anzi negarono, vennero finalrnente a

dover dire ci6 che in verita dovremmo dire anche noi se ammettessimo

quei principii e fossimo capaci di dedurne tutte le necessarie conseguenze.

II che, se noi facessimo qui o un trattato o la storia della Filosofia sa-

rebbe agcvole, ma inopportune e lungo a dimostrare ed anche inutile,

essendo gia cosa fatta non solo da altri assai altrove ma specialmente
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in queste pagine in lunghe trattazioni, che ora corrono stampate a parte

per le mani di tanti maestri e di tanti scolari. Ma tanlo per addurre

un esempio toccheremo qui brevissimamente del Gartesianismo, appunto

perche tra i sistemi erronei e in apparenza il piii innocuo e per fermo

creduto tale da tanti anche cattolici, i quali anche presentemente Tinse-

gnano in piu di una scuola : eppure e si logicamente fertile di pessime

conseguenze. Avendo infatxi il Cartesio posto per suo primo principio e

fondamento di conoscenza filosofica non gia soltanto 1' evidenza (la quale,

rettamente intesa, e necessariamente ammessa da tutti; non potendo la

scienza procedere che dall'intuizione che fa 1'individuo di un vero im-

mecliatamente o mediatamente evidente) ma un' evidenza preceduta dal

dubbio, egli, da quel buon cristiano che era, escluse la necessita di questo

dubbio dalle verita morali e religiose insegnateci dalla rivelazione, re-

stringendola alle sole filosofiche e naturali. Ma, come poteva vedere egli

medesimo e vede ora ognuno, videro poi molti che, se e vero il principio

cartesiano quanto ai veri naturali, lo e parimente quanto ai soprannatu-

rali. Donde e nato il razionalismo ossia 1'asserito predominio della ragione

sopra la fede : essendo auche ora perci6 comune sentenza essere il Car-

tesio il padre della filosofia moderna in quanto per lilosofia moderna

s'intende la razionalistica ed anticristiana. Ed essendosi anche il Cartesio

rinchiuso nella cerchia della propria coscienza, scovando riel suo dubbio

universale, quasi stabile roccia il cogito ergo sum, dal quale poi fa, con

magica bacchetta, sorgere tutto il mondo deH'umana conoscenza; altri

dallo stesso principio logicamente dedusse il Soggettivismo o Fenomena-

lismo. Infine avendo anche il Cartesio trovato che, per passare dal suo

Cogito al mondo reale, non vi era altro ponte che I' idea dell'ente perfet-

tissimo, ossia infinito, cadde, come e chiaro, neH'Ontologismo che e la per-

cezione diretta ed immediata dell' Infinito, dell'Ente o di Dio stabilita come

base e principio dell'umana conoscenza, ed anche di quell'Ergo cartesiano:

il quale non conchiuderebbe nulla se gia non si sapesse prima di pronun-

ciarlo essere impossibile che la stessa cosa sia e non sia tutt' insieme
;

giaccbe altrimenti col Cogito potrebbe stare benissimo il Non Cogito e

colVErgo sum VErgo non sum. Resta dunque anche pei Cartesiani 1'idea

dell' infinito, anche prima dello stesso principio di contraddizione, come

prima, certa e sola base e fondamento di ogni conoscenza, secondo che poi

disse piu chiaro il Malebranche. Or procedendo di conserva 1'ordine reale

coll' ideale, se nell' ordine ideale nulla si pu6 concepire se non per quel

quid unum che 1'intelletto diventa colla cosa intesa che e Dio, 1'infiaito

e 1'Ente, il medesimo convent dire dell' ordine reale in cui parimente

nulla potra sussistere se non in quanto sja o partecipi lo stesso Dio, Infi-

nito ed Ente ristretto per6 e limitato a quello o quell' altro grado o mani-

festazione dell'infinita perfezione di Dio, dell' Infinite e dell' Ente secondo

che ora dicono in sostanza i Panteisti. Alle quali conseguenze certamente
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non pensava il buon Gartesio: che anzi positivamente non le voleva, come,
in generate le negano, non le vogliono o non vi pensano tanti altri filosofl

sistematici, dottissimi del resto e piissimi, i quali credono che la filosofia

sia nata col loro cervello, e che prima di loro nessuno non abbia mai

capito niente. Escono cosi ora ogni giorno tante Minerve hello e fatte ed

armate dal capo di tanti Giovi che le amano paternamente come figliuole

e non ne vedono ed anzi ne ammirano come bellezze quelle che agli altri

appaiono stranezze. Le quali poi, a poco a poco, crescono coll' eta in nu-

mero ed in mole, specialmente se vi si aggiungono le male compagnie,

cioe, nel caso nostro, i tiratori di conseguenze pratiche; come e accaduto

al Gartesio, il quale non pensava che a bene, quando specolb quel suo

Cogito ergo sum: ma si vide tirato a male. Cosi appunto fanno quei

fanciulli che non pensano a tante cose quando sul vertice di lunga erta

montana danno del piede in un sasso che, abbandonato all'impeto di

romorosa frana, per lo scheggiato caUe, precipitando a valle, cre-

scendo per la via come valanga e trasportando seco altri sassi assai, va

ruinando con gran fracasso (che alcuni credono gloria) quanto incontra,

finche batte nel fondo 'esso medesimo e si spezza in minuti frantumi.

Dalle quali cose finora discorse si vede, come dicevamo, quanto sia di

natura sua insinuantesi, lubrico, e come da se infiltrantesi pressoche na-

turalmente in ogni intelletto un po' specolativo quest'errore del Panteismo,

si deforme e brutale nella sua chiara espressione e nondimeno si facile

ad essere inavvertitamente accolto, anche da chi non lo vuole.

Or quanto la sua natura sia ancora, come dicevamo, equivoca, am-

bigua e bifronte e percio maravigliosamente acconcia ed adattantesi ad

ogni umore, per cosi dire, o grado e forma d'intelligenza o vogliam dire

tendenza varia di specolare (alcuni amando, per esempio, muovere dalle

cose sensibili e dal finite ed in ci6 fermarsi piu posatamente, altri dalle

cose ideali e dall'infinito e sopra ci6 fermarsi come misticamente; e per

tutte le vie essendo facilissimo arrivare quasi senz' accorgersene al pan-

teismo): quanto diciamo, il panteismo sia perci6 un errore di natura sua

accomodato allo scopo ed all'intento massonico, apparisce subito a chi

considera come esso vesta quinci la natura ed essenza di pretto ateismo

e materialismo e quinci quella di idealismo e di misticismo secondo che

a ciascuno piu talenta. Suppongasi infatti uno portato di natura sua al

misticismo, ed alia contemplazione di Dio e dell' infinite in tutte le cose,

egli si avviera subito al Panteismo per mezzo dell' Ontologismo, dell'In-

tuito, della Visione e di tutte le altre varie forme e parole delle quali

si veste quel panteismo iniziale che ha da finire logicamente nel vero

Panteismo alessandrino che perfezion6 1' Eleatico e si chiama ora tedesco.

II qual Panteismo mistico e anche quello dei Gabalisti e dei Rosacroce

quale si legge nelle loro teorie presso Agrippa, Paracelso, Fludd e tanti

altri copiatori di Plotino e degli altri neoplatonici e neopittagorici. Che
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se invece altri e portato al sensualismo, al materialism*) ed all' ateismo,

egli trova parimente tutto questo nel Panteismo, che da mistico si muta

subito in materialistico e da Tutto Dio, diventa subito Tutto corpo.

Non ammettendo infatti il Panteismo che una sostanza sola in questo

mondo, tanto pu6 questa unica sostanza essere creduta tutta corpo quanto

tutta spirito: 1' importante essendo soltanto che 1'uomo, o corpo o spirito

che egli sia, diventi Dio e perci6 indipendente e re di se medesimo senza

titnore ne rispetto di verun Dio personale che, o corpo o spirito che egli

sia, gli imponga doveri, gli proponga premii e gli minacci castighi. Ed

essendo questo appunto il domma massonico: cioe che 1'uomo e Dio e Re

di se medesimo; che non esiste altra legge che la ragione umana; che

false e non altro che impostura sono tutte le religioni rivelate, ed altret-

tali empieta che dette cosi subito e chiaramente urterebbero i nervi ed il

senso comune della piii parte dei massoncini; perci6 la Massoneria con-

serva nel segreto enell'arcano questo suo domma panteistico, e solo si

contenta di andarlo insinuando a poco a poco nei Rituali e nei Gatechismi,

senza mai rivelarlo a nessuno: pretendendo, sperando e spesso ottenendo

che il massoncino vi arrivi da se medesimo. Che se non vi arriva e si

ferma a mezza via, sempre almeno la Massoneria ha guadagnato in lui

quel poco a cui e arrivato. E cosi vediamo che molti massoncini si fer-

mano nell'indipendenza politico, senza passare alia religiosa; ed 2\Vuma-

nitarismo o collettivita del genere umano inteso filantropicamente o

etnograficamente, senza passare ad intenderlo mai panteisticamente: ed

al progresso inteso socialmente, fisicamente e politicamente, quanto,

cioe, ai comodi materiali e morali di buon governo e di lieto vivere, senza

passare mai ad intenderlo nel senso massonico dell' evoluzione continua

dell'umanita e del mondo dal bene al meglio, fino al diventare poi tutti

Dio in quel Pan che essi chiamano Yawenire dell' umanita. Vero e che

tutte queste teorie massoniche s'insegnano pubblicamente ora dalle cat-

tedre massoniche di filosofia, di storia e di politica: ma non s'insegnano

come teorie massoniche; dovendo la Massoneria sempre poter dire anche

al buon cristiano ed anche all' ecclesiastico, che si fa massone, che la

Massoneria e una scuola di morale e di tolleranza e non gia di Panteismo

immorale e tiranno. Cosi ottiene di non essere mai scoperta ufficialmente

per quello che e : potendo ella sempre dire e dicendo di fatto che essa

non e responsabile di ci6 che fuori delle Logge fanno, insegnano e scri-

vono i tanti Massoni di questo mondo. E cosi vediamo che i medesimi

individui massoni predicano in Loggia il rispetto a tutte le opinioni, ma
fuori sono i tiranni delle opinioni; professano in Loggia il rispetto delle

leggi e degli ordini costituzionali vigenti, ma fuori fondano la lega dei

due macelli (bel nome simbolico degli intendimenti di costoro!); difen-

dono in Loggia la sanlita del matrimonio e del giuramento, ma fuori

sono pel libero scambio anche delle mogli e dichiarano che al loro giu-
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ramento non intendono dare ne valore, ne peso. Mantengono cosi in cre-

dito ne! volgo del massoncini la Loggia e la Massoneria, seguono a far

reclute anche tra i non cattivi ed anche, giova ripeterlo, fra gli stessi

ecclesiastici, e, come gia i giansenisti, pretendono di rimanere quinci

nella Chiesa e di esservi onorati e sepolti, quinci nello Stato e di esservi

impiegati e spesati, raentre insieme lavorano a distruggere a poco a poco
in Loggia nella mente dei massoncini tutti i principii di morale e di

fede, e fuori della Loggia i fondamenti delta Ghiesa e dello Stato civile:

riuscendo quasi sempre ed ogni giorno piii e meglio a distruggere gli

Stati e gli ordini civili: ma non riuscendo mai a distruggere quello che

piu e solo desiderano distrutto, cioe la Ghiesa di Gesii Gristo. Giacchfc

dove 1' argomento della mente, che non si puo negare potente nella setta

massonica, si aggiunge al mal volere ed aUapossa, che vi sono poten-

tissirni, nessun riparo vi pud far la gente non affidata dalle promesse
tli Oisto. II quale non agli Stati ma alia Ghiesa promise quel portae in-

feri non praevalebunt e quell' Ecce ego vobiscum sum omnibus diebus

usque ad consummationem saeculi, cho le basto, le basta e le bastera

sempre per ridersela dei frammassoni.

II.

COSE ROMANS

1. Esperimento scolastico in presenza del Sommo Pontefice, sopra le doltrine

filosofiche di S. Tommaso d'Aquino 2. Udienza e discorso del S. Padre

Leone XIII al Seminario Vaticano 3. Polemica circa la preparazione dei

cattolici pel concorso eventuate alle urne politiche; ammonimenti autorevoli.

u tal proposito 4. Gircolare del presidente dell' opera dei Congress! cat-

lolici sopra it contegno da osservarsi nelle present? congiunture 5. Elenco

di opere condannate e poste all' Indies dei libri proibiti 6. Proleslazione

del Card, Vicario contro il Sindaco di Roma per la cessione d'un convento

di religiosi a'protestanti a fine di edificarvi un tempio anglicano 1. Solennita

dei SS. Apcstoli Pietro e Paolo; la Societa degli inleressi cattolici supplisce

pel Mnnicipio romano ofFrendo il dovnto calice a S. Pietro 8. Dispula teo-

logica alia presenza del S. Padre 9. II Governo del Belgio richiama da

Roma il suo rappresenlanle presso la S. Sede, ed abolisce la sna legazione.

1. Per quell' impegno efficacissimo con cui il Santo Padre promuove

la ristaurazione della sana filosofia nelle scuole cattoliche, richiamate allo

studio della dottrina di S. Tommaso d'Aquino, degnossi Sua Santita as-

sistere, il giovedi 10 giugno, ad un pubblico e solenne esperimento che

ne diedero, in Vaticano, nella splendida sala della Biblioteca, gli alunni

dei Pontificii Seminarii Romano e Pio, che frequentano il corso di filo-
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sofia superiore sotto il magistero dell' illustre Prof. Talamo nel Ginnasio-

Liceo del Pontificio Seminario a S. Apollinare.

In presenza del Sommo Pontefice e d' una imponente Corona di Erai

Cardinal], Arcivescovi, Vescovi, Prelati e Capi di Congregazioni religiose,

e dei Rettori ed alunni degli istituti ecclesiastici, la disputa si protrasse

dalle ore 9 e mezzo antimeridiane fmo al tocco dopo mezzodi. La for-

bita prolusione latina fu delta dall'Ill.mo e Revmo Mons. Luigi Pallotti,

Prefetto degli studii nel serainario a S. Apollinare; diraostrando in essa

come dalla filosofia di S. Tommaso siano fornite le armi a combattere

tutti i moderni errori, e specialmente il moderno scetticismo.

Le tredici tesi, registrate nell' Osservatore Romano n. 132, furono

egregiamente sostenute dai difendenti; ed il Santo Padre ne fu cosi sod-

disfatto che chiamo a se, quando pose fine al dotto esperimento, i di-

fendenti e gli arguenti, donando ai primi una medaglia d'oro, agli altri

nna medaglia d'argento; e conso!6 tutti dell'apostolica benedizione.

I difendenti furono: i Rev.di signori D. Donato Sbarretti canonico di

S. Maria ad Martyres, D. Giacomo della Chiesa, dell'Accademia dei No-

bili ecclesiastici, e D. Pietro Gaiani del Pontificio Seminario Pio.

2. Dieci giorni dopo, il 20 giugno, vigilia della festa di S. Luigi Gon-

zaga, Sua Eminenza Rev.ma il Cardinal Borromeo, arciprete della Pa-

triarcale Basilica di S. Pietro, accompagnato dalla Commissione Capito-

lare, ebbe 1'onore di presentare al Santo Padre Leone XIII, nella sala

del trono, il Rettore, i Maestri e gli alunni del Yen. Seminario Vaticano

con gli allievi esterni che ne frequentano le scuole. L'Emo Cardinale

Borromeo lesse un nobile ed affeltuoso indirizzo; al quale Sua Santita

degnossi rispondere col seguente discorso, pubblicato anche nella Voce

della Veritd, n. 142 pel 23 giugno, con T indirizzo mentovato.

Ci e dolce consolazione vedere oggi d'innanzi a Noi il Seminario

Vaticano ed anche i giovani che ne frequentano le scuole : Ci sono di

vera soddisfazione le parole che Ella, sig. Cardinale, Ci ha pocanzi ri-

volto, e i felici risultati che fin qui si sono ottenuti, merce le comuni

premure.

Per fermo Teducazione del giovane Clero e della piii alta impor-
tanza per la Chiesa; e pero, come essa fu sempre oggetto di particolari

ed as si due cure pei Nostri Predecessor], cosi e anche per Noi una delle

piu costenti e delle piii vive sollecitudini. Alle quali non poteva certa-

mente rimanere estraneo il Seminario Vaticano, che per molti e special!

titoli vivamente le reclamava: tanto piii che, posto sotto 1'ombra del

Principe degli Apostoli, ebbe sempre a sperimentare largamente i benefici

effetti della protezione dei Romani Pontefici.

Ed ora.'se le Nostre premure furono ben corrisposte, a Lei prin-

cipalmente si deve, sig-nor Cardinale, che con savio accorgimento e co-

stante attivita seppe tutto si bene preordinare allo scopo desiderato. Si
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deve altresi al capitolo Vaticano ed alia benemerita Commissione Ammi-

nistratrice, che degnamente lo rappresenta; giacche, ossequente ai Nostri

desiderii, ha voluto concorrere efficacemente coll'opera e coi mezzi pe-

cuniarii al miglioramento di questo Istituto di ecclesiastica educazione.

E mentre Gi piace di esprimere loro in questa circostanza tutta la No-

stra plena soddisfazione per quello che si e fatlo fin qui, nutriamo la

speranza che vorranno perseverare costanti nell'opera si bene incorainciata

e condurla felicemente a perfezione.

Sappiamo che a questo nobilissimo scopo con anirao e forze con-

cordi mirano eziandio i Superior! e i Maestri del Seminario. Penetrati

della somma importanza del loro ufficio, e ben persuasi che dai giova-

netti alle loro cure affidati si ripromette la Ghiesa ministri degni del

Santuario; ministri che sieno la vera luce del mondo e il vero sal della

terra, essi si sono interaraente consacrati ad educarli, quali tenere piante,

e a dar loro un' istruzione religiosa e civile quale i tempi addimandano,
ben fondata e radicata nei fermi principii della fede e della morale cat-

tolica. Assai volentieri tributiamo loro questa lode ben meritata
;
ed in-

tendiamo con questo incoraggiarli a proseguire, con sempre maggiore

alacrita e spirito di annegazione, questa quanto difficile, altrettanto bella

e nobile impresa.

Siccome per6 i Nostri intendimenti, le Nostre premure, quelle del

Gapitolo, lo zelo stesso dei Superiori e Maestri riuscirebbero vani, se

fallisse la corrispondenza dei giovani allievi, cosi da ultimo a voi rivol-

giamo la Nostra parola, figli carissimi. -- II cielo vi ha fatto un ine-

stimabile beneficio, aprendovi in tempi cosi calamitosi per la gioventu

un asilo sicuro ove ricevere una sana e cristiana educazione, lungi dai

pericoli del mondo e dalla corruzione degli uomini. Sappiate profittare

largamente di questa grazia segnalatissima che viene concessa a pochi.

Prima vostra cura sia 1'acquisto di una pieta sineera e profondamente

radicata nei teneri animi vostri. Senza di essa a nulla vi gioverebbe 1'in-

gegno, 1' istruzione, le altre doti, di cui per avventura vi avesse la Prov-

videnza arricchiti; tornerebbero anzi a manifesto detrimento dei vostri

piu vitali interessi. Vi sovvenga sempre che il santo timor di Dio e fon-

damento e principio di ogni sapere, e che deve in voi andar sempre

congiunta la pratica delle cristiane virtu colPamore allo studio, alle let-

tere, alle scienze. Arrendetevi con esemplare docilita di mente e di

cuore nelle mani amorevoli dei vostri saggi educatori ed istitutori. Essi,

coll'aiuto della celeste grazia, sapranno istillare nei vostri cuori quella

soda virtu che rende fecondi i talenti, illuminate e modesto il sapere,

sublime lo spirito; sapranno infondere nelle menti quelle utili cognizioni

e quella scienza che edifica e serve di scala per giungere a Dio.

Ed affinche all'opera vostra assista propizio il cielo e il Datore di

ogni bene in copia su voi diffonda i suoi doni celesti, impartiamo dai-
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1' intimo del cuore a tutti 1'Apostolica Benedizione. Scenda questa su di

Lei, signer Cardinale, e ne accresca lo zelo; sulla Gommissione, sui su-

periori, sui maestri, e ne diriga le industrie ;
discenda su tutti i giovani

e nei loro animi deponga quei semi preziosi, che debbano poi fruttificare

abbondantemente a salute, a bene del la Chiesa e della Societa. Bene-

dictio Dei etc.

3. II Cittadino cattolico di Brescia pubblic6 certe considerazioni in-

torno al contegno che dovrebbeco osservare i cattolici per la congiuntura

in cui, da Chi solo ha 1'autorita competente da tanto, fossero licenziati ed

invitati a concorrere alle eleziooi politiche dei Deputati al Parlamento

del Regno d' Italia. Quelle considerazioni e proposte furono favorevolmente

accolte e svolte da 11' Osservatore Eomaiio del 26 maggio e del 5 giugno,

in articoli intitolati Preparazione ed Astensione; ai quali diede rincalzo

un terzo articolo nel n. 139 pel venerdi 11 giugno, circa la Preparazione
nell' Astensione ; nel quale ricordava le parole di Pio IX direttc alia

Societa Primaria per gli interessi cattolici il 5 dicembre 1878, e che

suonavano cosi : E necessario che le vostre forze divengano di giorno

in giorno piii poderose, e che ad esse sia data tal vita, forma ed organa-

mento, da poter tutti accorrere, come un sol uomo, a qualsivoglia chia-

mata e bisogno.

Intorno a questo argomento gravissimo s' impegno una vivace polemics

tra parecchi giornali cattolici italiani, nel novero dei quali non deve

mettersi per certo quell' ibrido Conscrvatore, che vuole rassodare si glr

effetti della rivoluzione e delle annessioni, ma per farli servire a difesa

della religione, secondo i programmi e le idee variabili del noto R. Stuart.

Ma, come suole spesso accadere, riella gara degli ingegni e nel dedurre

conseguenze da certi principii, si travalicava di qua e di la quel limite

che deve ognora tener lulti nei confini della moderazione e della prudenza.

Ad impedire che, a malgrado .delle buone intenzioni di coloro che

crano scesi in questa lizza, la polemica diveoisse un conflitto, La Voce

deUa Verita ricevette, e stamp6' nel n. 141 pel martedi 22 giugno, un

grave articolo di savii amrnonimeoti; i quali, per la sigla Q. D. che tenea

luogo di firma, apparirorio subito come dettati da Ghi ha pieno diritto

a vederli osservati, e fedelmente seguiti.

Con bell'esempio di filiale ossequio, T Osservatore Romano, nel nu-

mero 142 pel 23 giugno, riprodusse subito codesto articolo della Voce,

premettendovi queste poche parole: Noi, lieti che i nostri precedent!

ci abbiano gia additati come pienamente concordi colle vedute e cogli

ammaestramenti, die scriitore autorevolissimo porge alia stampa cattolica>

riproduciamo per iritero Tanicolo (della Voce) fiduciosi che esso produrra7

dove ve ne ha bisogno, frutti sa1ut;ni. Or ecco T articolo del Q. D. che

fu ri prodotto egualmente fa\V Aurora.

Serie XI, vol. ///,/<:. 72? 15 10 luylio IttfiO
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La polemica fra i cattolici. La circostanza delle ultime elezioni

politiche ha risvegliato tra parecchi giornali cattolici la questione del

concorso di questi alle urne politiche; nfc fin qui vi sarebbe cosa alcuna

ad appuntare o riprovare. Una tal polemica, anziche nuocere, pu6 giovare,

e abbiamo notato che la Ghiesa stessa ama che una polemica saggia e

rispettosa preceda alle sue piii gravi decision}
; volendo appunto che per

mezzo di questa s'istruiscano i fedeli, s'illuminino le menti, si vengano

sempre meglio a svolgere gli argomenti pro e contra, si possa insomma

formare un criterio sull' opportunity sull'impressione della decisione da

prendersi. E questo contegno della Ghiesa e sommamente consentaneo

alia qualita della sua missione. Essa e madre e maestra, ne saprebbe de-

ciders! a determinare qualsiasi cosa a riguardo dei suoi figli, se il loro

vantaggio a ci6 fare non la inducesse: ed oltre all' intrinseca utilita e

convenienza della cosa, tien conto anche delle loro aspirazioni per giu-

dicare sulla maturity dei tempi per pronunziarsi. Dunque non e contraria

la Chiesa ad una discussione in precedenza di una sua determinazione.

Senonch& questa discussione deve farsi dai figli ossequenti dentro

certi limiti. Esporre il proprio parere con calma e dignitosameute soste-

nerlo con savie ragioni, rispondere con amorevolezza alle obbiezioni che

altri credesse fare alle nostre opinioni, sempre per6 rimettendosi a qunnto
in ultimo sara per decidere quell' Autorita a cui ogni cattolico deve la

piu illimitata fiducia e obbeclienza: questo non solo non e vietato, anzi

fc a riputarsi sommamente lodevole il contegno di simili scrittori.

Pur troppo pero una tal desiderabile forma di polemica non ve-

diamo adottata, con grande dispiacere di tutti i buoni, da alcuni dei

nostri giornali nell' accennata discussione sull' opportunita del concorso

dei cattolici alle urne politiche. Essi con troppa passione sostengono il

loro parere, con troppa vivacita si fanno ad impugnare Topposto degli

avversarii, di maniera che sembra che, non solo tengano per infallibile

la loro opinione, ma la vogliano quasi imporre alia Ghiesa stessa. Quanto

un tal contegno sia non troppo opportuno ed anche, bisogna pur dirlo,

poco convenience, non v'ha chi nol vegga. Esso & poco edificante agli

occhi dei fedeli, giacchfc sembra che in certo modo si tema che la Chiesa

sia per appigliarsi ad una determinazione ad ess i nociva; fc poco rispet-

toso verso la Ghiesa stessa, alia quale sembra voglia dettarsi la linea di

condotta giusta il proprio privato giudizio; pregiudica la questione, ritar-

dandone la soluzione sia in un senso, sia nell'altro.

Gome infatti potrebbe con sicurezza pronunziarsi la Ghiesa in mezzo

a tanta violenza di polemica, a tanta discordia di pareri tra i suoi figli?

Essa che appunto fa conto sulla loro concordia perchfc le sue decisioni

abbiano un'eflicace ed utile applicazione? E se la Santa Sede riflettonlo

a tanto scatenamento di passioni contrarie, e temendo o di compromettere
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la sua dignita, o di scontentare una parte del suoi figli, si asteuesse da

una decisione che pure nell'alta sua sapienza giudica opportuna, gl' im-

mancabili danni, che rie deriverebbero, non sarebbero da imputarsi a quest!

incauti che colla loro sconsigliata precipitazione si oppongono ai suoi passi ?

Oh! quanto alcuni dei nostri giornali avrebbero da imparare dai

nemici del Cattolicismo, ai quali non sfugge mai una parola, non diremo

di riprovazione, rna neppure di osservazione contro le inique settle che li

dirigono all' opera non meno scellerata che stolta, di distruggere la Chiesa,
ma son ciechi istromenti e fanatici difensori di quanto ad essi piaccia

loro d'imporre. La Ghiesa non protende tanto, e sebbene voglia 1'obbe-

dienza la piu illimitata alle sue supreme decision!, pure prima di appi-

gliarsi a queste tien calcolo delle aspirazioni e delle libere manifestazioni

dei 'suoi figli, perche sommamente si compiace che quanto e per fare

non solo sia utile ma riesca loro ancora accetto e gradevole.

Voglia Iddio che i giornali di cui parliamo s'inducano una volta

a sagrificare alia cristiana coneordia quel soverchio amore alle proprie

opinioni che li fa trascendere in forme riprovevoli contro i loro avversarii,

e che, adattandosi ad una discussione calma e sapiente, qualunque sieno

le loro opinioni, abbiano sempre in vista di tranquillamente sottoporsi a

quella suprema sanzione che alia Ghiesa, come madre, maestra e guida

dei fedeli e per divino volere solamente riserbata. Q. D.

4. Avendo YOsservatore Romano nel n. 139, come accennammo.piu

sopra, appellato alle parole di Pio IX, dirette all' Opera dei Congressi

cattolici, tornava opportunissimo che il Presidente di questa, nilustre

capo del movimento cattolico in Italia, signer Duca Scipione Salviati,

depositario del vero pensiero di Pio IX, come ora e autorevole interprete

di quello di Leone XIII, corroborasse colla sua parola, nelle menti e nel

cuore degli ascritti a tale santa opera, quei sensi di perfetta docilita e

sommissione che sono indispensabili perche i sopra riferiti ammonimenti

fossero bene intesi e posti in pratica senza riserve. Laonde, con una cir-

colare ai President! dei Gomitati, fece saper a tuttti: non esservi cosa

alcuria di nuovo circa la direzione dei cattolici nelle attuali circostanze.

L'Aurora, pubblicando questa circolare nel suo n. 147, le mand6 innanzi

queste poche ptrole, intonio alia mmtovata polemical Gi astenemmo
dal preudervi parte, deploraodo di vederla deviare. Gi allieta ora la ferma

speranza di veder chiusa questa discussione con la seguente circolare

che il Presidente Generate deH'Opera dei Congressi cattolici, signer Duca

Salviati ha diretto ai Presidenti dei Gomitati regionali e diocesani:

Signor Presidente Una recente polemica, insorta in alcuni gior-

nali cattolici d' Italia, ha- prodotto qualche emozione nelle nostre file.

Ancorche sia persuaso che nessuno di quanti conoscono 1' Opera
dei Congressi cattolici, e in modo particolare quelli che fanno parte dei



228 CRONACA

suoi comitati, dividano punto i dubbi che in qualcuno*]si sono deslati,

dietro questa polemica, circa I'utilita presente dell' Opera nostra, pur

tuttavia, colla mia solita franchezza le espori'6 il mio pensiero intorno a

questo argomento!

Neirardore delle discussion! giornalistiche, non di rado accade che

si oscurano quelle chiare idee, che devono guidare il cattolico; non e

oggi per me ne il momenta, ne I'occasione di manifestare la mia opinione

circa questa questione; il mio compito molto piu semplice, tende a ri-

mettere sotto gli occhi gl' insegnamenti che abbiamo ricevuti e le con-

seguenze pratiche che ne dobbiamo cavare.

E evidente che la piu gran gloria dell' Opera dei Gongressi, quella

che e la sua maggior garanzia, consiste nel seguire sempre con iscru-

polosa fedelta, non dir6 gli ordini, ma le indicazioni del Santo Padre.

Senza parlare degli incoraggiamenti dati dalla v. m. di Pio IX e dal re-

gnante Leone XIII alia nostra opera, il 24 dello scorso aprile il Santo

Padre, accogliendo la commissione che umiliava ai suoi piedi 1' indirizzo

dell'adunanza Regionale Romans, le diceva queste memorande parole:
-

esser suo desiderio che all' Opera dei Congressi si uniscano tulti i cat-

tolici italiani. La Ghiesa cattolica e Tunica che ha la potenza di com-

battere con efflcacia tutte le forme che va prendendo la rivoluzione

sociale. Se questo faranno i cattolici, avranno la gloria di aver salvata

la Societa, aiutando la Ghiesa; mentre, se staranno neghittosi, ricadra

anche su di essi la responsabilita del male che faranno i tristi. E

poiche 1'organizzazione e 1'unita fanno la forza, quanto meglio i cat-

tolici saranno organizzati ed uniti, tanto piu avranno di forza per ope-

rare il bene, per tenere in rispetto i nemici e per conseguire ci6 che

hanno diritto di avere.

Da queste venerande parole del Supremo Maestro riceviamo quella

pace che ci illumina in mezzo al labirinto ed alle discussioni presenti.

Vedremo cosi quanto sia chiara la nostra via, sicura la meta alia quale

dobbiamo tendere.

II Santo Padre, dirigendosi all' Opera dei Gongressi, le ha nuova-

n^ente confermato in questa recente occasione il suo desiderio che essa

o;;j;amzzi ed unisca i cattolici.

Fedeli alia nobile missione che c'impone il nostro Duce, fidenti

nel la grazia promessa a chi segue la Ghiesa ed il suo Capo, non occupan-

doci delle parole di coloro che mettono in dubbio Tutilita dell' opera

nostra, con sempre maggior zelo intendiamo alia organizzazione ed unione

di tutte le forze cattoliche sotto la bandiera dell' Opera dei Gongressi.

I Gomitati Rngionali non si ferrnino dall' operare finche nella propria

regione restano Gomitati diocesani da costituire; i Gomitati diocesani

Javorino incessantemente alia costituzione dei Gomitati parrocchiali, d.i
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<juali dobbiamo ultimamente attingere la forza e 1' influenza necessaria.

Nutro fiducia, signor presidente, che basti averle ricordati gl' inco-

raggiamenti prodigatici dal nostro Santo Padre, perche il suo Comitato,

persuaso non esservi cosa alcuna di nuovo circa la direzione dei catto-

lici nelle attuali circostanze, riprenda la sua calma ed operosita nel la-

voro di organizzare e di unire lutte le forze cattoliche secondo i desi-

derii del Santo Padre.

Roma, li 26 giugno 1880.

Suo dev.mo SALVIATI Presidente

5. Per decreto della S. Gongregazione MY Indice sotto il 21 del

prossimo passato giugno, approvato dal Santo Padre il 22 e per suo

ordine pubblicato alii 26, furono condannati e registrati neli'Indice dei

libri proibiti, sotto pena d'iricorrere nelle censure consuete per chi le

tenesse o spacciasse, le seguenti opere.

Alexandre Dumas Fils. La 'question du divorce. Paris, Calmanu

Levy eMiteur 1880.

Maria al cuore dell'Italiano. Manifestazioni di un eremita del-

1'Appennino, per servire di seguito alle glorie di Maria, scritte da Al-

fonso Liguori, tip. di G. Barbera, 1880. Opus praedamnatum ex Eeg. II.

Ind. Trid.

Auctor Opens cut titulus: Callet Aug. L'Enfer. Paris, 1861,

prohib. deer. 6 Junii 1862, laudabiUter se subiecit, et Opus repro-
bavit.

Auctor Opusculorum quorum titulus: Earle Carol us Joannes

B. A. The spiritual Body. Latine: Corpus Spirituale. The Forty

Days. Latine: Quadraginta dies. Londini, 1876, prohib. deer. 8 apri-

lis 1878, laudabiUter se subiecit et Opuscula reprobavit.

6. Tra gli edifizii di cui la rivoluzione italiana, in virtu del diritto

pubblico massonico, s' impossesso, e che furono ceduti al Municipio Ro-

mano, era il convento degli Agostiniani Scalzi annesso alia chiesa di Gesu

Maria al Corso; ed eravi stato posto non ci ricorda piii bene quale

pubblico ufficio, ma ci pare che fosse una Pretura. Un bel di una parte

del convento crol!6, per grazia di Dio senza danni di persone. Dopo es-

sere stato lunga pezza, a forza di puntelli, sorretto ma abbandonato, si

enne a sapere che quel convento con tutta la sua area era stato per-

il) utato dal Sindaco E. Ruspoli, con^entendovi il Consiglio Municipale,
con un altro edifizio posto sulla via Flaminia a pochi metri dalla Porta

del Popolo, e che servl per molti anni ad uso di tempio de' settarii An-

glicani.

Scopo della permutazione, per parte del Municipio, fu di allargare i

pressi della Porta del Popolo, atterrando quella sconcia baracca, che

prima di e>sere volta ad uso di tempio, uon era che un vasto fenile;
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scopo del Protestant! era d'avere un toro splendido tempio in uno det

quartieri piii belli di Roma, e che suol essere popolalissimo di forestiert

dall'autunno al cominciare dell' estate. Da un Municipio qual era allora,

ed e ancora al presente in molta parte, quello di Roma, non era da spe-

rare che si capisse quanta era i'indeeenza di lasciarerigere un tempio
d'eretici proprio a ridosso d'una chiesa cattolica, destinando a ci6 un

convento di religiosi. Ma doveasi presumere che almeno ne sarebbe stato

impedito dal rispetto delle disposizioni delle leggi, in virtii delle quali

erasi proceduto alia liquidazione delle proprieta dei convent! ed alia

espropriazione di questi. Ma non ne fu nulla, come apparisce chiaro dalla

seguente lettera di protestazione pubblicata nell' Otservatore Romano
n 146, e diretta dall'Em. Card. Monaco La Valletta ad Emanuele Ru-

spoli, che, in sua qualita di Sindaco avea firmato il sacrilego contralto dt

permutazione.

Illustrissimo Signore. Con vero e grande rammarico si e appreso,

che porzione del convento degli Agostiniani Scalzi presso la Ghiesa di

Gesu e Maria, sia stata da codesto Gomune ceduta per contralto di per-

mula all' amminislrazione della cosi della Ghiesa anglicana.

Ghe in Roma, dove all'eresia fmo a questi ullimi tempi non fu dato

mai accesso, lo slesso Gomune consenta con solenne conlrallo che in uno

dei piu popolati quartieri, ed in un locale erello ad uso di cornunita re-

ligiosa, si alzi una -nuova cattedra di prolestantesimo collo scandalo dei

cilladini, e tale un fatlo che sfugge ogrii previsione.

Ne J3u6 dirsi che il Gomune era ignaro dello scopo cui sarebbe

^lata destinata 1'area die cedeva; imperocche netl' istrumento di permuta
viene dal medesimo prefisso agli eretici il termine di due anni per ob-

bligarli a costruire in quell' area il nuovo tempio.

A questo fatto si aggiunge altresi che lo slesso Gomune, per com-

pire un atto si avverso alia fede dei romani, voile perfmo Iravisare il

disposto delle alluali leggi. Poiche in forza della legge con cui si vollero

soppressi gli ordini religiosi, il municipio pu6 ottenere alcuni degli im-

mobili posseduli dalle comunita soppresse, purch^ questi bisognino per
uso di scuole, di asili infantili, di ricovero di mendicitd, di ospedali o

di altre opere di beneficenza e di pubblica utilita. la-^uesta calegoria

non entra certamente 1'erezione di un tempio protestante, e lo stesso

Comune ha veduto di non trovarsi in piena couformita col disposto delle

leggi, quando nell'istrumenlo si assumeva I'obbligo di intendersela in

ogni caso col regio commissariato dell'asse ecclesiastico.

Costretto dunque dal dovere del ministero sacro che esercito in

Roma, non posso esirnermi dal segnalare questi fatti inqualificabili, ed

in pari tempo protestare contro un contralto che, mentre ripugna alia

coscienza del popolo romano, e stipulate a nome del Gomune di Roma.
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E cosa veramente deplorevole, che il Coraune, invece di adoprarsi a ren-

dere ognor piii vani gli sforzi indefessi con cui 1'eresia attenta 'di per-

vertire questo popolo, ne agevoli 1' opera aprendole un altro ricetto in

mezzo alia citta.

Dal Yicariato 12 giugno 1880. Di V. S. Illma Dmo Servitor vero

RAFFABLE CARD. VlCARIO

7, I cattolici Romani, col loro divotissimo concorso, alia Basilica Ya-

ticana, nel giorno sacro alia solennita dei Principi degli Apostoli, testi-

moniarono 1' i ncrollabile loro fedelt^ a quella religione che Ma piii pura

delle glorie che possa vantar Roma. Le funzioni dei primi Yesperi e della

Messa Pontificale furono celebrate dall'Emo Card. Borromeo, arciprete

della patriarcale Basilica, ad un altare portatile eretto presso la Confes-

sione, e non gia all'allare papale come altri stamp6. L'apparato era

splendidissimo. Ma soprattutto era commovente il contegno del popolo.

Tutti, come dice la Voce della Verita n 147, affollavansi presso la

statua di S. Pietro, e volevano baciare il piede del principe degli Apo-

stoli, come in attestazione d'omaggio e di gratitudine per la fede che

da lui ricevettero e conservano immacolata; e prima, piegato il ginoc-

hio, pregavano fervidamente innanzi alia statua. Ne i numerosi divoti

recatisi in San Pietro, passando nella navata Sinistra, hanno potuto di-

menticare la tomba ove riposa il corpo deiramatissimo Pio IX, ed ivi

ne abbiamo veduto non pochi, che pregavano pace all'anima benedetta

del grande predecessore di Leone XIII... Si potcva vcdere la fede, to

slancio, la religione dei romani. In quel concorso, in quella festa, non ii

minimo disordine, non la piu piccola confusione hanno turbato la rego-

larita, e diremo pure la gravita ed il contegno dai cittadini serbato; ed in

queste circostanze si mostra sempre meglio la educazione ricevuta sotto

il governo dei Papi. Quindi la Voce, nei termini seguenti narra d'un'am-

menda onorevole che dal 1870 in qua si suol fare dalla Societ^ per gli

Interessi cattolici, in riparazione di un dovere sacro negletto dal Municipio.

Una deputazione di tre metnbri della Societa romana per gli Inte-

ressi cattolici, composta da S. E., il signor Principe D. Filippo Lancellotti,

<;av. avv. Giovanni Befani e cav. aw. Clemente Palomba, ieri mattina allc

ore 8 si recava alja Basilica Yaticana per fare atto di omaggio al Prin-

cipe degli Apostoli, offrendo un calice d'argento, in surrogaz'one di quelln

che per voto sarebbe tenuto di presentare il Municipio di Roma, a nome

dei cittadini, e che dal 1870 in poi non viene piu offerto.

Accompagnata la deputazione dall'Illmo e Revmo Monsignor Nussi.

canonico della Basilica Yaticana e delegato del Capitolo, ai piedi dell t

tomba del Principe degli Apostoli, nell'interno della Confessione, fatt i

quivi una breve preghiera, ed offerto il Calice, si levo S. E. il

Lancellotti, rivolgendo al delegato del Capitolo le seguenti parole:
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Spira oggi un decennio dacche la Romana Societa per gl' interessi

Gattolici, torna annualmente a soddisfare verso il Principe degli Apo-
stoli il solenne obbligo dai nostri padri assunto; obbligo appunto die

per essere solenne anzi sacrosanto, non poteva non realizzarsi anche

da coloro che in questi ultirai anni prelesero rappresentare 1'eterna cilia.

Ma se venne meno alia fede per noi data dai nostri maggiori, chi

dovea invece tutelare 1'onore Romano; se ieri
1 chiuse gli occhi alia

luce lerrestre per riaprirli in Dio colui che ritenevamo capo reale della

cittadinanza e che affidato avea all'associazione che rappresentiamo lit

cura di adempiere 1'annuale promessa che qui sciogliamo; viva rimane-

sempre ed intatta la fede del popol nostro la sudditanza e Pamore

verso il Principe degli Apostoli, e primo cittadino di Roma cristiana,

Fede sudditanza ed amore che non morranno, simboleggiate anche in

quest' anno nel voto che nel presente istante abbiamo la sorte di

compiere.

Rispose 1'egregio Prelate sentite parole di encomio verso la bene-

merita Societa che volenterosamente da piii anni com pie la prestazione

del calice in omaggio al Protettore di Roma, ringraziando la depulazione

anche a nome del Capitolo Vaticano.

Dopo di che la rappresentanza della Societa passo nel sotterraneo

della Basilica, ove ascolt6 la Messa all'altare dedicate ai Principi degli

Apostoli, sul quale si venerava ieri, racchiusa in una preziosa custodia,

una perinsigne reliquia di S. Pietro. II calice offerto rimase esposto du-

rante la giornata nel mezzo dell'altare pa pale, secondo 1'antica costu-

manza.

8. La mattina del giovedi 1 di luglio, nella monumentale sala della

Biblioteca Vaticana, e con quel maestoso e numeroso concorso di Car-

dinali, Arcivescovi, Vescovi e Prelati ed altri insigni personaggi, che

aveano assistito, il 10 giugno, alia disputa filosofica, si tenne, alia pre-

senza del Santo Padre, un'altra solenne disputa sulle dottrine teologiche.

La prolusione fu parimenti recitata da Monsignor P;>llotti. Le tesi pro-

poste erano 15 sulla Sacra Scrittura, e 10 sulla Storia Ecclesiastica. Le

prime furono sostenute dai difendenti Signori Martinetti Tito alunno del

Seminario Romano, e Riccardi Ambrogio alunno del Seminario Pio; le

1

Qui accennava il principe Lancellolli alia preziosji morle d;ll' egregio M;ir--

chese Francesco Gavalleiti Senatore di Uoma, che rendetle a Dio la forte anima

sua la mattina del 21 giugno, dopo averc, durante tulta la dolorosa sua rnalatlia e

la lunga sua agonia, dato costanteniente i segni piii edilicanti di fervidissima pir.ta

cristiana. UOsservatore Romano nel suo n. 1i6 n.^ ha compendialo la biografiii,

e commemoralo i incrili insigni di lui romc capo del Palrizialo romano e come
arnniinislraJore del coiinme. --Nota falla compiluzione).
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.seeonde dai Signori Salvatori Ignazio alunno del Seminario Romano, e

Verghetti Biagio alunno del Seminario Pio.

Poco dopo il tocco, essendo lo scolastico esei cizio cominciato circa le

oiv 9 V2 i
il S. Padre metteva termine al saggio teolbgico, e benignamente

invitava a se gli alunni dei due Seminarii clie aveano preso parte alia

disputa; ed, a testimon^anza deH'alta sua soddisfazione, donava a ciascuno

dei difendenti una medaglia d'oro, ed agli arguenti una medaglia d'ar-

gento, rinchiuse quelle e queste in elegante astuccio improntato dallo

stemrna di Sua Santita. Quindi, ammessili al bacio del piede e della mano,

dirigeva a tutti quei valorosi giovani parole di sommo encomio per

I'esperimento sostenuto con tauta valentia, rallegravasi di si bel risultato

-coi Professori, ed impartiva a tutti 1'apostolica benedizione.

9. La serenlta di spirito dimostrata dal S. Padre Lpone XIII nelle

udienze date in questo e nei precedent! giorni, era bella prova della forte

tempera del grande animo suo; per cui ben pu6 affermarsi che egli e di

quegli uomini cui niuna avversita riesce troppo grave, si che impavidum

ferient ruinae ! Infatti egli gia sapeva che fin dal 28 erasi compiuto dal

Governo d' un Re e d' un popolo cattolico, a servigio della Frammasso-

neria, uno di quegli atti che, tornando sempre funesti a chi li fa, sono

pur anche offensivi, per la forma loro data, della dignita della Santa Sede,

osi che si pub chiedere: Quare fremuerunt gentes et popuH meditati

sunt inania?l\ che ben s'attaglia alle mandre settarie che sono domi-

nate dai Frammassoni e ne secondano le imprese. Ma cio accade perche

pur troppo : Astiterunt lieges terras et Principes convenerunt in unum
adversus Dominum et adversus Christum eius (Salm. 2). Per ottem-

perare ai moderni deltati di civilta, Imperatori, Re e Sovrani d'ogni fatta,

si acconciarono ad essere puri rappresentanti di purata, e per le solenni

cerimonie, di quel sovrano etfettivo che e oggimai la frammassoneria; la

quale per ora li tollera, fa loro lautamente le spese di rappresentanza

con la Lista civile, e li opprime di adnlaziooi purche non s' impaccino

di governo, ma si mostrino arrendevoli a sacrificare anche I'onore e la

coscienza, per meri tarsi titolo di Galantuomo e di lealc, mettendo se

stessi eel ogni cosa a disposizione di chi, governando in nome loro, scon-

volge ogni ordine civile e lavora senza posa a'danni della divina istitu-

zione della Chiesa cattolica, anzi pure d'ogni religione.

'Appunto il Iunedi28 giugno, vigilia della Solennita dei SS. Apostoli

Pietro e Paolo, il Governo (gia si sa che il He inviolabile e non ri-

sponsdbile non vi pote avere parte alcuna) del Belgio, con delicato e

squisitissimo tratto di cortesia, accomiat6 il Nunzio della Santa Sede ac-

reditato presso S. M. Leopoldo II, Re dei- Belgi ;
e per raffinamento di

urbanit fece pubblicare certi suoi document] diplomatici, e bandire dai

suoi giornali certe supposte tergiversazioni della Santa Sede, in guisa da
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apporre alia stessa persona del S. Padre Leone XIII le taccie vituperose

di soppiatteria e sleale duplicila. Ecco come and6 il fatto.

Fin dai primi giorni del p. p. mese di giugno corse voce per Roma
che il Barone d'Anethan, rappresentante del Belgio presso la Santa Sede,

avesse lasciato intendere, che gia era decisa dal suo Governo i'aboli-

zione assoluta di questa Legazione, e che egli stesso disponeasi a ricevere

1'ordine di prendere commiato e partire con tutti gli aJdetti al suo uf-

ficio, seco portando gli archivii, e rompendo affatto ogni relazione diplo-

matica colla Santa Sede. Ed era vero. Ma da Roma fu scritto al Le Monde
che per ora non se ne farebba nulla; e che, non ostanti le dicerie con-

trarie, la Legazione Belga continuava nel regolare esercizio delle sue at-

tribuzioni: tan to che pochi giorni prima era stata incaricata di chiedere

uflicialmente alia Santa Sede la dispensa, necessaria tra cugini, pel ma-

trimonio della principessa Stefania fi 'lia secondogenita del Re Leopoldo II

con 1'Arciduca Rodolfo d'Austria liglio el erede delPImperatore Francesco

Giuseppe Re d'Ungeria.

11 massonico giorna'e YEtoile, organo ufflcioso del Governo del F/.

Frere-Orban, colse la palla al balzo, e stampo, come leggesi anche nel

Journal de Bruxelles n. 164 pel 12 giugno: Secondo le dicerie con-

trarie, a cui alludeasi neirallegata corrisponlenza del Monde, il Belgio

gia tin d'ora ha cessato d'essere rappresentato al Vaticano; e nelle sfere

diplomatiche si sta in espettazione di riceverne quanto prima la notifi-

cazione ufiiciale.

Commosso da tal modo di esprinaersi per parte del giornale ufficios&

del F.\ Frere-Orban, il citato Journal de Bruxelles fece rilevare a

ragicne nual ne sarebbe la conseguenza: Se noi abbiamo ben compresa

questa ed altre niTermazioni di tal genere, dovremmo ammeitere che la

Legazione del Belgio al Yaticano e, non gia una Legazione del Ee d'una

nazione. cattolica, ma 1'agenzia diplomatica d'un semplice parti to desi-

deroso di scambiare vedute, ovvero, tutt'al piii, un ufllcio temporaneo

ed utilitario dello spartimento attuale degli Atfari esterni. La Legazione

Belga al Vaticano non sarebbe Una missione del Re; ma una missione

del Ministero, destinata a servire come strumento di politica liberale tra

le mani del signor Frere, per modo d'esempio. Gi perdoai il Journal

de BruxeUes se gli diciamo che verameote egli fu troppo ingenuo fin

qui, se non si awide prima d'ora che cosl era veramente e da gran

pezza; anzi dacche fu islituito il Governo liberale nel Belgio con Leo-

poldo I per Re; al quale per6, attese certe sue attinenze e certe sue

doti di mente, il Ministero portava il dovuto rispetto, e la Frammasso-

neria non osava fare oltragglo. Le Legazioni d'uno Stato costituzionale

in cui il Re rcgna ma nongoverna, sono essjnzialmente rappresentanti

non del Re, ma del Ministero. II nome del Re c'entra come una insegna

sulla porta d'una bottega.
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Infatti il Re non pu6 scegliersi i Ministri che piacciono a lui e che

sono disposti a secondare le sue idee e la sua politica; ma deve accet-

tare quelli che gli sono impost! dalla gara dei partiti politic! nelle Gar,

mere; e questi Ministri alia loro volta scei;ono per loro rappresentanti

ed agenti diplomatic!, chi loro pare e place.

Gosi e che fin dal 5 giugno, cioe tre giorni prima delle uHime ele-

zioni politiche del Belgio, dalle quali gia prevedeasi che si vantaggerebbe

il partito liberale-massonico (come avvenne di fatto), il F.\ Frere-Orban

mandava al Barone d'Anethan, rappresentante belga presso la Santa Sede,

1'ordine di accomiatarsi dal Cardinale Segretario di Stato. Quest'ordine

u eseguito alii 9 giugno. Finalmente alii 28 giugno il F.\ Frere-Orban,

informo S. E. Rma 1'Arcivescovo di Nicea, Monsignor Vannulelli Nunzio

Apostolico accreditato presso la ,Corte del Re Leopoldo II, che il Go-

verno del Re cessava da quel giorno stesso da qualsiasi relazione diplo-

matica con la Nunziatura.

Questa notificazione^ dice il Journal de Bruxclles n. 182 del

30 giugno, e radicals; in questo senso, che essa esclude fin la possibilita

di quella che il signor Frere chiamava, pur I'inverno scorso, una mis-

sione di cortesia. In una parola la Legazione del Re presso la Santa Sede

$ abolita, e non esistera piii Nunziatura Apostolica ufficialmente ricono-

sciuta sotto il'presente Min ; stero... Fin d'ora possiamo dire la nostra

opinione sopra quest' atto impolitico ed antinazionale commesso dal Mi-

nistero. La Legazione Belga presso la Santa Sede avrebbe dovuto essere,

per avviso e proposito del signor Frere, uno strumento di regno pel

partito liberale; secondo lui, la Legazione del Re non era d'alcuna utilita

pel Governo presente, se essa non poteva procurargli un'alleanza tra la

Santa Sede ed il signor Frere con tro gli interessi religiosi del nostro

popolo cattolico. Quest'orgoglio politico dovea produrre il risultato che

annunziammo piii sopra.

Egregiamente! Siamo in cio perfettamente d'accordo, attesa 1'evidenza

che risulta dai fatti, col Journal de Bruxelles. II F.\ Frere-Orban non

fece ne sta facendo altro chft copiare, sconciandolo per6, il principe Ot-

tone di Bismark.

II Cancelliere di Guglielmo I, infatti, anche recentemente si proferiva

disposto, anzi pronto a ristabilire una Legazione presso la Santa Sede e

fors' anche a ricevere una Nunziatura Apostolica presso la Gorte di Ber-

Jino, qualora il Papa ,si fosse voluto allearo con esso lui contra gli in-

teressi religiosi dei cattolici alemanni, suggettando questi e se medesimo

alle leggi di maggio. E troppo piii avrebbe fatlo in oriore ed a favore

della Santa Sede, se il Papa avesse voluto avvalersi della sua autorita

per costringere il valoroso Partito del Centro a sottomettersi come vile

schiavo ad ogni volere del Bismark nel Landtag e nel Reichstag,

ovvero a disciogliersi. Quello stesso Bismark che ruppe guerra alia
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Chiesa cattolica, e guerra atroce quanto ingiusta, fingendo di pavenlare*

la influenza del Papa infaUiUle sulle cose politiche dell'Impero, scese

fino a mercanteggiare una tregua per impetrare che il Papa raettesse la

cuffia del silenzio ai valorosi ed indomabili carapioni del cattolicismo

nel Parlamento. Fallitogli questo assurdo tentative, ruppe le praiiche di

pace, ed annunzio alteramente che di relazioni ufficiali od ufficiose tra il

Vaticano e Berlino non si parlerebbe piii.

Allo stesso raodo il F.*. Frere-Orban, appena tomato al Governo, disse-

alto e chiaro: Tre volte il nostro partito domand6 1'abolizione della

Legazione presso la Santa Sede; saremmo pertanto in contraddizione con

noi medesimi e con la nostra politica, se ora la volessimo conservare.

Tuttavolta, per gravi considerazioni d'ordine politico, ci conviene man-

tenerla per ora. Dunque si lasci nel bilancio la sonama assegnata per

le spese delle Legnzione. I confratelli fraramassoni furono certaraonte

informati dei motivi di questa risoluzione, ed ottemperarono all'invito.

Or quali erano codesti motivi di temporeggiare prima di procedere

alia gia risoluta abolizione? I fatti li dirnostrano. Sperava il F.'. Frere-

Orban di poter cosi alloppiare la Santa Sede, e fors'anche farla in qual-

che modo sua complice delle opere malvage che stava architettando a

detriments della religione cattolica nel Belgio. Prevedendo la energica

resistenza che gli sarebbe opposta da quel zelante e fortissimo Episco-

pato, massimamente per 1'esclusione gia decisa dell' insegnamento reli-

gioso e cattolico nelle scuole, si Iusing6 di poter indurre la Santa Sede

ad adoperare la sua autorita sui Vescovi per farli rimanere, se non paghi,

almeno silenziosi circa le perniciosissime leggi scolasliche. Avvedutosi

ora di non poter rompere la salda unione dei Vescovi colla Santa Sede e

dell' inutile speranza di trarre questa, colla paura di vedere accommiatata

la Nunziatura, a farsi ligia del Governo contro i Vescovi, il F.'. Frere-

Orban, viemeglio rassicurato dal riuscimento delle elezioni troppo bene

previsto, mand6 ad effetto il suo divisamento, richiam6 da Roma il suo

rappresentante Barone D'Anethan e la ruppe con la Nunziatura Pontificia.

Vuolsi anche notare che il F.*. Frere-Orban imit6 e copi6 il Bismark

perfino nelle forme per niente diplomatiche, anzi incivili, con cui pro-

cedette a questa rottura. Come il Bismark mand6 pubblicare quella serie

di nove dociimenti, di cui abbiamo parlato nel precedente nostro volume II

della presente Serie XI, a pag. 737-49, ed in questo stesso volume a

pag. 5-29; ed a questi diede tale trama e tale ordito che facesse apparire

(ai gonzi) incoerente ed indiscrete ed inconciliabile il procedere della

Santa Sede verso il Governo Imperiale: cosi il F/. Frere-Orban fece

pubblicare una serie, monca ed artificiosa di documenti, alcuni dei quali

d'indole pressoche privata ed al tutto confidenziale, con evidente propo-

sito di far apparire il Papa Leone XIII incoerente, anzi soppialto e sleale.
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Gi duole-di dover sciivere parole cosi oltraggiose per la Maesta Augusta
del Santo Padre; ma mm ne troviamo altre che possano qualificare se-

condo verita il perfidissimo artificio del F.\ Frere-Orban. Ma di questo

discorreremo a suo tempo quando la verita delle pratiche corse fra il

Governo Belga e la Santa Sede apparira da document! che si pubbli-

c'leranno, e che percio si tennero sepolti dalla frammassoneria regnante

e governante nel Belgio.

Intanto, affinche sia ben chiarito a qual grado di violenza, e di ab-

biezione al tempo stesso, sono capaci di scendere codesti corifei della

frammassoneria, trascriviamo qui un telegramma spedito da Bruxelles il

4 luglio e riprodotto da tutti i giornali politici, e che evidentemente e

d'origine officiosa.

GOD lettera del 30 giugno al Nunzio, Frere-Orban gli rimette i suoi

passaporti, dicendo: 1'interesse della giustizia e della verita mi obbliga

a mantenere i miei apprezzamenti del 18 giugno, e 1'esattezza di fatti

che non potrebbero essere scossi da vaghe e temerarie denegazioni.

11 Ministro protesta quindi contro 1'allegazione del Nunzio, che, quando

expose innanzi alle Camere i risultati dei negoziati, egli sapesse che le

conseguenze che attribuiva alle parole del Gardinale Nina non corrispon-

devano alle intenzioni del Papa. Questa, dice Frere-Orban, e una as-

serzione che non e neanche verosimile. La lettera termina cosi: la

non avrei potuto, senza la vostra qualita diplomatica, riconoscervi il

diritto di giudicare ci6 che pu6 convenire alia politica del paese.

Di qui apparisce che il F.\ Frere-Orban, forse perche il telegrafo

gli stava dando notizie di quel che facevano quel giorno stesso. in Parigi

i complici e protettori dei comunardi, contro ogni ragione di civil ta e

di giustizia si senti punto da emulazione, e voile anch'egli segnalarsi

con atti di brutale grossolanita e con insultare un Nunzio Pontificio dan-

dogli del menzognero ed intimandogli lo sfratto. Tal procedere d'un

Frera-Orbaa e un titolo di benemerenza e di gloria per mons. Vannutelli.
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HI.

COSE STEANIEEE

JFKAXC1A 1. Servilila del fiovcrno e della Camera verso il dambetla 1 De- >

erelo per la fesla nazionale del Hluglio S.EIezione del galeolto comunardo

Trinquet a membro del Consiglio comunale di Parigi 4. Schema di legge,

presenlalo dal MiniskTo alb Camera, per 1'amnistia plenaria e senza resirixioni;

incocrenze del Freycinet t; dell'Andrieux 5. Perorazioni del Gambella a

Belleville e nella Camera a favore fa\V amnistia, che e sancita 6. II Senalo

approva 1'abolizione dei cappellani militari 1. Le petizioni conlro i deereti

del 29 marzo al Senato sono reietle 8. II Cialdini ripiglia I'esemizio della

sua carica d' ambasciadore d'llulia presso la Repubblica francese 9. Dibai-

limenlo nel Senato sopra la legge per 1'amnistia, che viene approvata, estlu-

dendone gli incend'arii ed assassin! 10. Esecuzione dei deereti del 29 marzo

eonlro i soli religiosi d^lla Compagnin di Gesu in lutta la Francia.

1. La Francia, considerata ora nel suo Parlamento e nel suo Potere

usecutivo, porge di se tniserando spettacolo di frenesia partigiana nella

plurality della Camera, e di vigliaccberia rovinosa da parte del Governo;

Le piii insane proposte sono approvate e sancite dalla Camera, senza

darsi pensiero alcuno del quasi certo rifiuto del Senato, ma sotto riserva

di sc itenarsi contro di questo, se osa resistere, e non si pi.ega agli ordini

della nazione rappresenlata dai Eadicali e padroneggiata dal Gambetta.

I Ministri, e lo stesso Grevy, Presidente della Repubblica, ostentano di

non aver per norma dei loro atti verun principio politico, ma soltanto

il proposito d' una servile obbedienza ad ogni cenno del Gambetta, il quale

alia sua voUa svolge il suo principio te\\\opportwnita a servizio dei

Eadicali.

Qual motivo ha il Gambetta di farsi campione di codeste abbomi-

nevole setta che lo abborre e detesta e fa di tutto per soppiantarlo?

L'ambizione del dominio c'entra senza dubbio per non poco. Ma il piii

efficace impulse gli e dato dal perfido intendimento di far sciogliere, nel

senso del suo famoso programma di Romans nel 1878, tutte le questioni

piii ardue, e che potrebbero essergli d'intoppo quando non potesse evi-

tare di sottomettersi alia necessita parlamentare di assumere la Presi-

denza del Mim'stero, od anche di salire (e questo e il supremo scopo di

questo settario) al seggio della Presidenza della Repubblica in vece del

fatuo Gre'vy.

Pertanto il Gambetta, sotto colore di prudenza e di opportunity

dandosi 1'aria d'un moderatore prudente che vuole rimovere ogni causa

di interne scissure tra i liberali, si rimorchia dietro la pluralita della
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Sinistra ed il Ministero, facendosi promotore della convenienza di ap-

pagare i voti dei RadicaU per rassodare la Repubblica; e cosl coll'opera

d'altri, senza incorrere veruna responsabilita politica, senza irapegnarsi

personalmente in conflitti che potrebbero dare il tracollo alia sua ditta-

tura, aspetta il momento opportune di farsi Capo ufflciale dello Stato,

senza dover temere che i Radicali, non trovando ancora esaurito il

proprio loro programma, gli si possano efficacemente attraversare. Gi6

spiega piu che abbastanza il rapido avviamento dello indirizzo repubbli-

cano ad una politica interna sempre piii rassomigliante a quella della

Convenzione del 1793. I fatti che accenneremo qui brevemente ne por-

gono lirapida dimostrazione.

2. La Francia Jegale, proclamatasi atea, e recentemente ancora, col-

1'abolizione del riposo dei lavori servili nelle Domeniche, avendo dichia-

rato di non riconoscere Dio e di non voler piu feste religiose, pur senti

il bisogno d'una festa nazionale. II Conslglio comunale di Parigi, nel

quale predomina di gran lunga la setta dei Radicali, emise il voto che

si dichiarasse festa nazionale il 14 luglio. E perche? Perche in quel

giorno nel 1789 avvenne la presa della Bastiglia, e Tatroce macello dei

pochi invalidi che ne costituivano tutto il presidio; il quale, dopo for-

male capitolazione che guarentiva al Comandante ed a tutti gli ufflciali

libera ed onorata uscita colle proprie armi, appena ebbe aperte le porte,

fu circondato e trucidato senza misericordia, e senza eccezione; con la

giuntad'infliggere al comandante i piu orribili supplizii prima di lasciarlo

spirare straziato in mille guise. luoltre in quel giorgo, alii 14 luglio 1790,

fu celebrata la famosa festa deila federazione, per la quale pu6 dirsi

che Luigi XVI firmo la sua decadenza e la sua morte.

Sulle prime pareva che il Governo nicchiasse a consentirvi. Ma per

una parte il Gonsiglio Comunale cominciava a dare in ruggiti di collera

minacciando di non votare il bilancio se non si faceva il voler suo: per

1'altra la conmemorazione di quelle gloriose geste poteva raccendere, a

favore del Governo, gli spiriti repubblicani. Perci6 il Gambetta non tardo

ad annuire col benigno suo consenso; e dato questo, niuno avrebbe potuto

far efficace contrasto. II martedi 8 giugno la Camera dei Deputati, senza

scrutinio, approv6 e sanci la seguente proposta del radicals Beniamino

Raspail: La Camera adotta il 14 Luglio come giorno di annua festa

nazionale. Nissuno degli altri poteri pubblici ebbe coraggio di farvi

opposizione. II Ministero si dispose subito a contribuirvi con isplendida

rassegna di truppe d'ogni arma. La Camera, per legge, assegn6 fr. 500,000

per le spese della festa. II Consiglio comunale assegn6 fr. 200,000 per lo

stesso effetto; ed altri 50,000 per le onoranze e le accoglienze ai Sindaci

di tutti i Comuni di Francia, invitati tutti ad assistere a tal festa; la

quale ognuno vede essere una imitazione perfetta di quella della federa-
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. a cui potrebbe tener dietro qualche imitazione della presa della

BastigUa;z che favorira certaraente il disegno d'una novella Conven-

3;one per ispacciarsi del Senate.

3. A dare piii spiccato risalto e pieno colorito a questo disegno, gli

elettori comunali del 20 circondario di Parigi, dovendo eleggere un loro

rappresentante al Gonsiglio raunicipale, stabilirono per fondamento che

il candidate dovesse essere repubblicano purissimo e radicate, cos) che

sarrogasse degnamente un Carlo Quentin promosso alia presidenza e di-

rezione della assistenza pubblica, cio& della dislribuzione di sussiclii ai

buoni patriot!. Si accett6 da una parte di elettori la candidatura d'un

radicals provato, un certo Letalle. Ma cio parve poca cosa al riraanente

degli eleltori, i quali, ad intend imento manifesto di far risolvere la que-

st ione allora agitata della amnistia plenaria per tutti i comunardi

del 1870-71, scelsero per loro candidate un tale Trinquet, che ancora

adesso sta trascinando a Noumea la sua catena da galeotto. Chi era co-

stui? Un calzolaio, che, datosi al mestiere di tribuno della plebe nel

suo circondario, die era appunto il 20, riusci nel 1871 ad esserne il

delegate alia Comune; si segnalo nel dare il sacco a varie chiese e nel

caldeggiare la distruzione della colonna Vendome; condusse al macello

squadre di quei furibondi che arsero ed insanguinarono Parigi e com-

pierono I'assassinio^ degli ostaggi; e si meritb fama di spartana virtii

bruciando di sua mano, con un colpo di pistola, le cervella ad un povero

soldato, che, fatto prigioniero, rifiutavasi a marciare e combattere coi

comunardi contro i suoi fratelli d'arrni. Percio Veroe Trinquet era stato

condannato, come reo convinto di rapine, furti ed assassinio, ai lavori

forz iti in un recinto fortificato. Gli elettori del 20 circon-lario, nello scru-

tinio di ballottaggio tra lui ed il Letalle, lo crearono loro rappresentante

al Municipio. Gli elettori inscritti erano 7,422; andarono a deporre la

loro scheda 4,533. II Trinquet fu eletto con 2,358 voti, avendone il Le-

talle ottenuti soli 1,897; ed essendo nulli o dispersi i rimanpnti suffragi.

Il Municipio di Parigi che gi possedeva tra i suoi Padri Coscrilti piii

altri consimili arnesi, potrti assegnare al galeolto Trinquet, quando tor-

ner^ da Noumea, dapprima una buona indennita pecuniaria e gli onori

del trionfo, poi il seggio accanto al galeotto Humbert; e questi due fa-

ranno un bel paio!

4. Questa bella prospettiva d' un branco di galeotti ladri ed assassini

seduti in pien Gonsiglio municipale ed amministratori della Metropoli

della Francia non piacque troppo ai repubblicani di quel colore che il

Journal des Dtfbats; i quali parvero cominciare a c.ipire dove potrebbe

metier capo 1' opportunismo imposto dal Gambetta e servilmente pra-

ticato dal Gre'vy e dai suoi ministri, non guidati da alcun principio, ma

pieghevoli come cannucce ad ogni spirare di vento.
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Oh come e vero, esdam6 la Revue des deux mondes del 1 lu-

glio, pag. 222, eternamente vero che non si va mai tanto lontano come

quando non si sa dove si va! Posto che siasi il piede su questa via sca-

brosa dellMgnoto, senza aver prefissa una direzione, senza limiti definiti,

senza aver un'idea precisa di ci6 che si deve o si puo, anzi neppure di

quel che si vuole, tutto diviene agguato e scoglio, tentazione e pericolo.

Le devi izioni cominciano con le incertezze; gli errori si concatenano per

logica irresistibile; alle difficolta reali ed inev tabili, di cui si vuol.sempre

tener conto, vengono ad aggiungersi le difficolta fattizie, inutili od irri-

tnnti, nate dalla confusione delle volonta e degli eccitamenti imperiosi e

dalle cieche impazienze. II disordine regna subito nei consigli e nei prov-

vedimenti; il moviraento si accelera con rapidita formidabile e vertigi-

nosa; ed ecco attraversarsi, senza che vi si fosse pensato, un garbuglio

di quistioni insolubili, certe vere impossibility in condizioni che pur

ieri erano ancora propizie, e che la domane sono intralciatissime e stra-

namente pericolose; cosl che si raggiunge quel termine in cui non si puo

piu andar innanzi, non si puo dare addietro, e neanche rimanere dove

si sta.

Questo quadra a capello colle condizioni in cui si e messo il Go-

verno sotto la cieca obbedienza alle ispirazioni soppiatte del Gambetta,

guidato anch' egli dalla variabile opportunita del compimento dei lo-

schi suoi disegni di dittatura. Tra i molti, scegliamone due esempii.

Torna opportune tenere a bada i radlcaU che minacciano. Si vuole evi-

tare la necessita di concedere o negare 1'amnistia plenaria? Si dia dun-

que ai radicali un balocco ed una preda. Ecco le leggi del Ferry, pel

compimento dei voti espressi nel 1878 al circo di Romans, a Marsiglia

ed a Parigi. E un pascolo di preti e religiosi da immolarsi. Yi si spcnde

un anno intero a dilaniarli; e siccome 1'osso e duro troppo, il Ministero

patteggia col Senator dalemi la polpa dell'articolo 7, lasciate almeno

sbandire i Gesuiti, e il resto per ora anilra salvo. Ma il Senato riliuta

Finiquo componimento, e seppellisce Tarticolo 7. Allora la Camera si

dichiara per 1' applicazione delle leggi che si suppongono esistenti. II

Freycinet, atterrito dalla prospettiva d'un conflitto colla Camera, cede;

applica sulla guancia del Senato un sonoro schiaffo, emanando i decreti

del 29 marzo pei quali la strage delle comunita religiose dee essere ge-

nerale; ed in aspetto contrite dice al Senato: fi colpa vostra! Vi avea avver-

tito! Non voleste 1'articolo 7, e la Camera vuole Tapplicazione inesorabile

delle leggi esistenti. Non possiamo entrare in guerra colla Camera senza

pericolo di peggio, ed obbediamo. Inter duos litigantes tertius gaudet.

JE qui il terzo e la setta dei Eadicali. Ma con ci6 il Governo s'inoltra nel-

1' inestricabile labirinto di violenze e d' illegalita e di giuridiche opposizioni,

da cui non sa piu come uscire, dopo esservi entrato all' impazzata.

Serie X7, vol. 7/7, fane. 72? 16 10 lugUo 1880
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Riportata questa vittoria staranno buoni i Eadicali? Mai no. In

si raccende piii rabbiosa che mai la bramosia della riabilitazione dell*

Gomune con Tamnistia plenaha; ed il Ministero si trova esattamente nel-

Timpiccio da cui sperava uscire con prestarsi alle iniquita tirannesche

delle leggi del Ferry, delle epurazioni della magistratura e railitare, e

dell'assassinio dei Gesuiti.

Si tiene allora presso il Freycinet una conferenza i cui particolari,

narrati dal Eappel si veggono riprodotti dal Frangais, n 167 pel sa-

bato 19 giugno. Dopo varii parlari senza conclusione, ecco il Gambetta

aprire la bocca, e fare sfoggio della sua eloquenza per dimostrare, non

che opportuna, affatto necessaria I'amnistia qual vuolsi da quegli inno-

centi agnelli che sono i Radicali. Ciascuno degli astanti, il Freycine^

pel primo, dice: demitto auriculas ut iniquae mentis asellus. Si scar-

tano le proposte di svicolare dal pecoreccio con moltiplicare a larghis-

sima mano le concession! di grazie, e si metle mano a stendere 1'unico*

articolo seguente: L'amnistia e conceduta a tutti i condannati per cri-

mini e delitti spettanti ai sollevamenti del 1870 e del 1871, del pari che

a tutti i condannati per crimini e delitti politici o per crimini e delitti

di starapa commessi fino alia data del 19 giugno 1880.

Questo bel portato dell'opportunismo e presentato il 19 giugno alia

Camera dal Freycinet in persona ;
il quale nella sua esposizione di mo-

tivi, riferita nel Journal des Dc'bats del 21, in stile mellifuo fa la pi it

deliziosa pittura del maraviglioso ravvedimento dei colpevoli, della pace

che regna, del senno di cui si mostrano ridondanti i popoli, della energia

del Governo nel reprimere chi osasse poi abusare dell' amnistia, e del-

1'Eden di felicita che sara la Francia, quando avra riabbracciato quei

dilettissimi suoi figli, che in un momento di capriccio posero a fuoco e

a sangue la sua metropoli Parigi nel 1870-71. Son cose da tinirsi tra

noi, da seppellirsi qui,... cose che, a rimestarle, si fa peggio... Troncare,

sopire, Rev. Padre, sopire, troncare, cliceva il conte Zio del Manzoni al

P. Provinciale dei Cappuccini, quando voleva far cacciare in esilio it

buon P. Gristoforo. Gosi fece il Freycinet.

II giornale Le Frangais nei suoi numeri 167 e 172, fece uno spi-

cilegio delle eloquenti parole con cui 1'Andrieux, nel 1879, avea com-

battuto T amnistia plenaria e sfolgorato le scelleratezze dei comunardir
con piena approvazione del Freycinet, di Giulio Ferry e deH'ammiraglio

Jaure'quiberry. L'Andrieux, ora Prefetto di Polizia, si distese allora nella

enumerazione delle infamie e delle atrocita commesse da quei scelleratir

non pochi dei quali erano gia stati, prima della Gomune, colpiti

da quattro, da dieci, e fin da venti condanne per furto, estorsioni, at-

tentati al buon costume ecc. appellandoli geiiia di tristi senza prin-

cipii che vivono d' immoralita, di rapine e di furti... che sono il flagello
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Francia e soprattutto delle grandi citta... che se non fossero ora

alia Nuova Caledonia bisognerebbe mandarveli . . . che sotto colore di

mauifestazioni politiche aveano dato attraverso per ogni eccesso d'as-

sassinii, d' incendii, di furti e di saccheggi. E tiniva la sua arringa,

il bravo Andrieux, interrogando: Vi chiedo se voi volete amnistiare i

crimini piii abbominevoli che si possano trovare nelle pagine della nostra

storia ?

Ed ecco ora il mellifluo Freycinet farsi apologista della opportunita

di dare piena amnistia, si che possano diventare Gonsiglieri, Magistral,

Deputati, Senatori ed anche Presidents della Repubblica, codesti uomini

die, meritamente, sol pochi mesi addietro, 1'Andrieux, di pieno accordo

<;ol Ministero, avea sepolto sotto il fango sanguinoso del 1871 ed i ru-

deri delle case incendiate d cotesti mostri ! Anzi ecco lo stesso Andrieux

essere tra i primi, come diremo a suo luogo, ad approvare V amnistia

plenaria a loro favore ! Che pieghevolezza di carattere sa iraprimere il

Gambetta ai suoi servitori!

5. Perche la santa impresa si potesse compiere, il Gambetta si di-

sagi6 fino a visitare, sotto pretesto di una inaugurazione di non sap-

pi amo che, i suoi elettori di Belleville; che al primo suo apparire lo salu-

iarono di applausi, ma gridandofuriosamente: Viva Famnistia plenaria I

Di che egli fingeva stare in gran riserbo; finche, come se sentisse il bi-

sogno e 1'opportunita di cedere al voto popolare, promise die Vamnistia

sarebbe bandita per legge. Data cosi la sua parola, niuno serbb il mi-

nimo dubbio che non dovesse seguire 1'effetto inteso. Infatti, nella tornata

del 21 giugno, tolto pretesto da alcune roventi frecciate del deputato

Paolo di Gassagnac, cedette ad un vice-presidente la cura di dirigere il

dibattimento circa la proposta legge di Amnistia, saH alia bigoncia e

con tutto lo sfoggio degli artificii della sua eloquenza, peror6 la causa

dell'amnistia plenaria. II dittatore avea parlato in guisa da far sentire

che non voleva opposizioni e repliche, e che, a
t
parlare propriamente,

famnistia si dava da lui, sotto la personale sua malleveria, e si dovea

far presto.

Infatti non si fece presto, ma subito. Fu scartata dapprima una giunta

del deputato Barthe, per escludere da] benefizio dell'amnistia gli incendiarii

e gli assassini, che pur era si discreta. Procedutosi infatti allo scrutinio

sopra tal restrizione, essendo 447 i votanti, 262 si dichiararono pel no,

essendole favorevoli soli 185.

Quindi posto a'voti il soprarecitato ai'ticolo unico di legge proposto

dal Freycinet, non pochi deputati si astennero o furono assenti, ma 333

Tapprovarono, e soli 140 vi si opposero. Ti-a coloro che si affrettarono

di andar deporre nell'urna il loro si, il settimo fu appunto 1'Andrieux.

Cosi I'amnistia plenaria fu sancita dalla Camera dei Deputati; la quale
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per colnio di urailissima sottomissione al Gambetta, e per far vedere che

I'amnistia era tutto cosa di lui e dovuta a lui, approve parimente la

proposta del Lapere: che il discorso vittorioso del Gambetta si stam-

passe e si affiggesse in tutti i Comuni di Francia. E cosl fu fatto COD

molto dispendio e gran lusso di stampa.

6. In quello stesso giorno 21 giugno, mentre la Camera restituiva alia

Francia gli assassini ed incendiarii della Comune, il Senate dichiar6,

con voti 139 contro 119, essere d' urgenza la legge propostagli per la

abolizione dei Gappellani milltari come istituzione onerosa per lo Stato,

e pericolosa per la disciplina dell'esercito. Nella tornata del giorno ap-

presso, 22, a malgrado della eloquente ed energica opposizione del Ches-

nelong che proponeva qualche temperamento; e del Senatore de Kerdrel

che metteva a confronto il rispetto del Ministro Farre pei Frammassoni

ed il suo accanimento contro i preti cattolici: il Senate, chiamato a vo-

tare il 1 articolo che decideva di tutto, lo approvb. Yotarono 281 Se-

natori; furono favorevoli 167, contrari 114.

E permesso ai soldati ed ufficiali francesi bazzicare nelle Logge mas-

soniche, ed ascoltare le conferenze dei socialisti. Ma e loro moralmente

vietato e materialmente reso impossibile 1'assistere alia Messa od ascol-

tare la spiegazione del vangelo d'un prete cattolico !

Finalmente nella seduta del 28 giugno, vigilia della solennita dei

SS. apostoli Pietro e Paolo, il Senato coron6 la grande opera di rimovere

dall'esercito 1' ultima reliquia delle pratiche ufficiali di religione. La

legge per 1' abolizione dei cappellani militari in tempo di p;ice, posta

a' voti, fu approvata con 175 voti favorevoli, essendo 100 soli i contrarii,

e 275 in tutto i votanti. Non e improbabile che Iddio dal cielo abbia

aggiunta a quella legge una particella contenente il decreto di abolizione

del Senato.

7. Tanto piu che tre giorni prima egli avea immolato altre vittime

al Dio del Eadicalismo. Nelle sedute del 24 e del 25 giugno il Senato

avea discusso le proposte circa il da farsi intorno alle petizioni e pro-

testazioni ad esso indirizzate, con presso a due milioni di firme legaliz-

zate di cattolici francesi, contro i decreti del 29 marzo a sterminio od

opprcssione almeno delle Gongregazioni religiose. I senatori D'Audiffret-

Pasquier e De Broglie, con discorsi d' impareggiabile eloquenza e vi-

goria d'argomentazione aveano combattuto la legalita di quei decreti,

ne aveano posta in piena evidenza la iniquka tirannesca, ed aveano posto

alia gogna il Ministero, dicendogli alteramente: Marciate dunque alia

conquista dell'onore, che per voi consiste nello spalancare le galere per

fame uscire gli assassini ed i ladri, e nel chiudere al tempo stesso i

conventi dei religiosi e delle monache. 11 Senatore Bocher avea messo

la giunta alia derrata.
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Non si pu6 leggere cosa piu fiacca, piu scipita, piu vergognosa che

la risposta del Freycinet; la quale si ridusse al: Nos habemus legem,

et secundum legem debet mori del popolo deicida, quando grid6 voler

morto il Divino Redentore Gesu. Vi ho avvertiti, disse in sentenza il

Freycinet, che il rifiuto dell' art. 7 della legge Ferry, ci avrebbe posto

nella necessita di applicare le leggi esistenti contro le Congregazioni reli-

giose. Yoi, per non sacrificare i Gesuiti soli, poichfc contro questi soli da

noi era diretto e sarebbe stato applicato 1'art. 7, e lo sapevate, voi lo

rifiutaste. La Camera dei Deputati ci obblig6 allora ad applicare codeste

leggi. Posti fra la necessita di vilipendere il vostro voto, o disobbedire

alia Camera, ci siamo posti sotto i piedi il voto vostro, ed abbiamo ban-

dito i decreti del 29 marzo, e li eseguiremo! Bisogna dire che costui

abbia in bassissimo concetto la dignita del Senato, osando parlargli COSL

Ma pur troppo il fatto gli diede ragione.

II D'Audiffret-Pasquier avea chiesto che le petizioni fossero trasmesse

al Ministro Guardasigilli; il che implicava una sospensione quanto al-

1'eseguire i decreli. Si venne ai voti, e la proposta fu scartata da 143 voti

contrarii, essendo favorevoli 127, e 270 i votanti.

Allora si procedette allo scrutinio sulla proposta del Freycinet, che

si seppellissero quelle petizioni sotto Tordine del giorno puro e semplice,

e questo fu approvato. Ci6 dimostra il valore efflcace delle guarentige

costituzionali e del diritto di petizione presso un governo di frammassoni.

8. Questo Governo ha pero ricevuto un conforto assai desiderate.

Narrammo nel Vol. XII, della precedente Serie X, a pag. 616-18 per

quali cause Villustre Generale Cialdini, dopo aver bruttamente messo

alia gogna i Ministri Gairoli e Depretis, avea dato la sua dimissione dalla

carica di ambasciadore italiano a Parigi. Dopo d' allora 1'ambasciata era

vacante. Niuno seppe mai bene perche non gli si dava un successore.

Ma pare che un aroese massonico di quella lega che il Cialdini, dove^se

avere uria riicchia degna di lui, e questa nicchia non si trovava. Final-

mente parve deciso, che il conte Corli ministro plenipotenziario ed ora

ambasciadore presso il Sultano Abdul-Hemid II a Costantinopoli, fosse

stato nominate successore del Cialdini; quand'ecco, ad un tratto parecchi

giornali, e fra questi 1' Opinione n. 168 pel 20 giugno, annunziarono che

Yillustre tornava a Parigi per ripigliarvi 1'esercizio della carica a cui

avea rinunziato. Infatti egli, avuto di quei giorni un colloquio con una

certa vedova Adam, che e VEgeria del Garnbetta, disdisse il gran ri-

fiuto, e corse a Parigi, cosl che alii 22 pote visitare il Presidente Grevy.

La Francia e salva! Respiriamo!

9. Ma la legge per 1'amnistia plenaria, che dovea essere il trofeo

della festa nazionale del 14 luglio, era stata trasmessa al Senato; e gli

ufflcii di questo aveano eletto la pluralita dei loro commissarii tra i di-
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chiarati avversarii di tal legge, in numero di sei contro tre. Bisognava

uscir presto da quelle distrette e levarsi tanto affanno. La cosa venne

in discussione nella tornala del 3 luglio. II senatore Feray e quel poeta

ormai avvizzito ed impazzito che e Vittor Hugo, si sfiatarono, contro il

voto della C orcmissione, a perorare por 1' accettazione della legge. Sorse

poscia Giulio Simon ad isfolgorarla con un di quei discorsi che gli val-

sero la riputazione d'uno dei piu forti ed eloquent! oratori della Francia,

ed il cui testo lepgesi anche nell' Univers del 5 luglio. In questo scor-

cio della presente cronaca non possiamo darne che il sunto telegrafico

deil' Age.nzia Stcfuni, come segue, col risultato che ottenne.

Giulio Simon combatte il progetto, e nega che il voto popolare sia

in f-ivore dell' amnistia. D'allra parte, egli dice, non bisogna obbedire

scmpre ai voti popobri, ma bisogna invece illuminare la nazione. Quindi

rivolgendosi ai ministri egli dice: Se voi avete delle dot trine, non basta

che esse cessino di essere popolari per fare che dobbiate cambiarle.

Alloi'che non si pu6 piii governare con una opiniorie, bisogna cessare di

governare. L' amnistia di assassini e di incendiari sarebbe un obho contro

la Francia e la repubblica, ed io non mi vi associer6 mai.

I/ oratore, dopo di avefe quindi constatato che i colpevoli non ma-

nifestano alcun pentimento e conservano i loro odii, ricorda che Thiers

rifece la Francia nelle finanze, nell'esercito e nella magistratura, e sog-

giunge: il vostro c6mpito era di rifare la Francia negli animi. Che cosa

av'te voi fatto? Nulla. Vostra sola preoccupazione e il timore che le

elezioni siano fatte sulla queslione della amnistia. Le elezioni invece de~

vono essere fatte sulla scelta fra una politica di violenza e una politica

di liberla; fra una politira senza coraggio, sonza opinione, e una politica

he vuole la libnrta di coscienza e di fede, che rispetti 1'indipendenza,

la religione e la giustizia, e non tratti i pubblici funzionari comepan'a.

Bisogna far obliare il ricordo delle violenze a forza di moder.izione e di

saggez/a. Ora per rialzare gli animi bisogna avere coraggio, non sol tanto

nella strada, ma anche nd Parlantento e speciaJmente nel Gabinetto,

contro qncUa specie di rivolta che non si fa con fucili, ma con

decrrti.

II discorso e assai applaudito dalla destra e dal centro s
:

nistro.

II ministro Freycinet prende quindi la parola. Egli dice che il di-

scorso di Giulio Simon e un vero atto di accusn, che il Governo non

cambi6 di opin^one, ma che al contrario esso fu sempre di parere che

si dovesse concedere 1' amnistia prima delle elezioni, e che una corrente

impettiosa formossi in favore dell' amnistia.

II ministro soggiunge: Noi dobbiamo governare colla maggioranza

del Parlamento. Esistono uomini di Stato che vogliono governare coi loro

avversari, noi invece preferiamo di governare coi nostri amici. Concediama
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1

amnistia nell' interesse del paese e della repubblica, e non gia nell'in-

teresse degli amriistiati. Sarebbe pericoloso di lottare contro il suffragio

universale. Se Iamnistia fosse respinta, il Governo il quale si appoggib

suH'amriistia, non avrebbe piu autorita morale per impedire V agita-

zione. E necessario quindi di sopprimere le divisioni'esistenti nel par-

tito repubblicano. Bisogna pure impedire che i partiti estremi prendauo

a pretesto 1' amnistia per fuorviare le masse. E questa una questione di

opportunity e non di principii. Se I' amnistia fosse respinta, la situazione

del gabinetto diverrebbe difficile. II ministro termina scongiurando il Se-

nato di sacrificare la sua opinione allo scopo di ottenere un accordo colla

Camera dei deputati, e di liquidare un passato doloroso al quale quelli

che hanno testfc parlato non sono cosl estranei come i ministri attuali.

II discorso del ministro e appluudito dalla sinistra. Parlano quindi

altri orator! .

Labiche presenta un contro-progetto, al quale il Governo dichiara

di associarsi. Questo contro-progetto e respinto con 145 voti contro 133.

Inline approvasi con 143 voti contro 138 un emendamento di Bo-

zerian, il quale accorda 1' amnistia a tutti i condannati della Gomune, ad

eccezione degli incendiari e degli assassini.

10. Le parole da noi recitate in carattere corsivo nel cenno della

conclusione del discorso di Giulio Simon esprimono abbastanza chiaro il

sentimento destato, non solo nei cattolici, ma eziandio nei liberal?', dalla

violenta eftettuaziorie, in tutta la Francia, alii 30 giugno; e contro i soli

religiosi della Gompagnia di Gesu, del decreto che li risguardava emanato

il 29 marzo. Non ci e permesso per ora dai limiti di questa croriaca di

darne che un cenno.

L'ostracismo pronunziato contro codesti Religiosi, a niuno dei quali,

fra tanti che sono, si pote con qualsiasi pretesto apporre una col pa, un

fallo da meritare una denunzia ai tribunali, fu eseguito con un apparato
di forza e con modi che furono addirittura copiati da quelli che si po-

sero in opera, poco piu d' un secolo addietro, contro i Religiosi dello stesso

Ordine, dal piu brutale e crudele tra i Ministri dispotici dei Re assoiuti,

cioe dal Marchese Pombul, e dai suoi emoli Ministri di Garlo III Re di

Spagna.

Alia stessa ora, al momento in cui solo poteasi con apparenza di Ic-

galita compiere i'abbomitievole eccesso, Delegati di Polizia con agenti e

con corteggio di uomini muniti di grimaldelli, di scalpelli, di leve e di

ascie, si presentarono, la mattiria del 30 giugno alle ore 4, alle porte delle

Case dei Gesuiti. Non essendo loro aperte, le sfondarono ed abbatterono,

con qu^l diritto che i conquistatori di Roma il 20 setternbre 1870. a

cannonate fecero la breccia di Porta Pia e si aprirono I'adito al Palazzo

Pontificio del Quirinale coi grimaldelli.
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Poi intimarono 1'esecuzione del decreto del 29 marzo ai Superior!

delle rispettive case, che si protestarono in buona forma contro quella

violenza fatta alia liberta ed inviolabilita del domicilio, in presenza di

autorevoli testimonii. Quindi, percorrendo ad una ad una le celle in cui

stavano ritirati i Religiosi, ad uno ad uno li espulsero, costringendoli ad

uscirne mentre essi tutti si rifiutavano di cedere altrimenti che alia viva

forza degli agenti e gendarmi, i quali, benche sembrassoro avviliti dalla

necessita d'atto si obbrobrioso, vi si prestarono. Al primo apparire d'ogni

Gesuita sulla porta di casa, accompagnato da due guardie che lo met-

tevano sul lastrico della strada, era un grido, che suonava esecrazione.

per tal raisfalto: Vivano i Gesuili! Vivala liberta. E tal grido suon6

piii forte, quando si videro portare e presso che strascinaret fuori vecchi

venerandi ed ottuagenarii, carichi d'infermita prese servendo, nei santi

minister! ed in opere di carita, negli ergastoli dei galeotti di Caienna!

Non si ebbe riguardo alcuno ne ad eta, ne a raalattia delle vittime de-

signate. Per verita i Gommissarii e gli agenti si comportarono molto uma-

namente, per quanto poteasi in simili frangenti.

A Parigi, nella casa della via di Sevres si lasciarono, a termine del

decreto due Sacerdoti, ed un tcrzo, paralitico e cieco fu, per benigna con-

cessione dell'Andrieiix che presiedeva all' afro fatto, lasciato ivi, per

istanza del Signor di Ravignan, comproprietario dell' edifizio. Senator! e

Deputati dei piii cospicui aveano ivi passato la notte del 29 al 30, ap-

punto per essere poi testimonii di quanto farebbesi, e per tutelare il me-

glio che si potesse le persone e le propriety delle vittime, ed avvalorarne

Je proteste legal i.

Ivi stesso, fin dalla sera del 29, erasi chiusa la cappella pubblica, ap-

ponendovi la Polizia suoi sigilli sulla porta, senza riguardo alle prote-

stazioni d'insigni pei'sonaggi che volevano si lasciasse almeno portarne

fuora col debito onore di culto il SS. Sacramento. II che diede poi oc-

casione ad una splendidissima manifestazione di cristuna pieta dei cat-

tolici nel giorno 1 di luglio.

I particolari dell'a/fo fatto, in tutti i dipartimwjti e nelle citta di

Francia, ov'erano rcsidenze di Religiosi della Compagnia di Gesii, furono

registrati distesamente nell' Univers, nel Le Monde, nel Frangais, nel-

V Union dei primi giorni del luglio; e sono tali e si commoventi, che

mentre eccitano a gran compassione per le vitlime, fanno assai bene ri-

saltare la insigne pieta, il coraggio, la fortezza dei personaggi nobili ed

insigni che le assistettero. Di che parleremo altra volta.

Qui basti accennare che piii di 1500 avvocati della Francia pubbli-

camente e per iscritto aderirono al Gonsulto dell' aw. Rousse circa 1'il-

legalita e nullita dei decreti del 29 marzo; che circa 60 tra Procurator!

Generali della Repubblica, Avvocati Generali e loro Sostituti, diedero la
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loro dimissione, allegandone questo solo motivo: che ne la coscio:za ne

I

1

onore permetteva loro di prestarsi all'esecuzione di quei decreti in-

giusti e ripugnanti al diritto dei libcri cittadini ed alia inviolabilita del

loro domicilio e delle loro proprieta.

Parecchi dei proprieiarii delle case abitate dai Gesuiti, come a Pa-

rigi, intentarono processo al Prefetto ed al Gommissario di Polizia per

le violenze da essi compiute e per essere reintegrati nel libero possesso

delle loro proprieta. Gontro le altre Gongregazioni nulla fu fatto fino

all' 8 luglio, dal Governo. Ma in alcune citta, come Beziers, Marsigl a,

Montpellier, si fece lavorare la canaglia plebea.

IV.

PRUSSIA. (Sostra corrtepondenza) 1. La eonferenza dogli ambascialori e le

rel.'Zioni eslere 2. La nuova legge di persecnziorw, eon le sue rivela-

zioni 3. iNoli/iu diverse.

1. La Conferenzi degli ambasciatori a Berlino non avra certamente

tanta importanza per la soluzione delle differenze insorte fra la Turchia

e la Grecia, quanta sembra acquistarne per le relazioni delle grandi Po~

tenze fra loro. Alia diplomazin francese esclusivamente e dovuta la sua

riunione. II Gongresso di Berlino era stato, or sono appunto due anni,

convocato per regolare le questioni sollevate dilla guerra turco-russa ft

dall'esorbitante trattato di S. Stefano. L*i Grecia non ci aveva niente che

vedere, siccome quella che non avea preso parte alia guerra, ne rivestiva

il carattere di grande Potenza. Solamente, per donaanda dei rappresen-

tanti della Francia, veniva nel patto steso dal Gongresso insento un ar-

ticolo, che promett'va assai vagamente una cessione di territorio alia

Grecia. I fogli ufficiosi di Pa rigi rivendicavano a pro del loro paese una

specie di protettorato sulla Grecia, facendo valere la politica tradizionale

della Francia a riguardo suo. Furono questi i primordii della politica at-

tiva spiegata daila Repubbiica alfestero. lo non staro a parlare della

poca disposizioue lella Turchia a soldisfare I'ambizioae elleriica, n^ della

resistenza del popolo alban-sf
;
U cui esistenza sembravano avere igno-

rata i d'plomatici del 1868, si generosi d'altronde a riguardo delle
v
na-

zionalita slave, che si trattava, per co*i dire, di creare. II fatto e che

Tesecuzione delle decision! della Gouferenza non sara punto meglio gua-
reotita di quel che sia I' opera del Congresso. II principe Bismark e stato

soilecito ad escludere dalla Gouferenza lutte le altre questioni, per con-

sacrare esclusivamente le sue cure alia differenza greco-turca. Neil'inte-

rcssc della Turchia, il Cancelliere e andjito anche piii oltre, faceado dtci-

d(.-re die le risoluzioui della Conferenza non verranno in verun couto ad
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essa notificale come un ultimatum in modo comrainatorio, ma solamente

presentate sotto la forma di consigli amichevoli, affinchfc quella Potenza

possa agire, nella pienezza di Sua Sovranita, nell' interesse generale. Per

tal modo T opera intrapresa dalla diplomazia repubblicana e attraversata

quanto basta perchfc non debba condurre air esito desiderate. La Grecia

non otterra la linea di confine stabilita dalla Conferenza, se non a patto

che la Turchia gliela ceda di buona voglia; neppure si pu6 questa co-

stringere ad abbandonare popolazioni, che non vogliono saperne d'esser

riunite alia Grecia. Segue da ci6 che, per ottenere ci6 che domanda, dovra

quest'ultima necessariamente implorare i buoni ufficii delle grandi Potenze.

II nuovo aggruppamento delle Potenze in seno alia Conferenza si e

disegnato con tal chiarezza da non sfuggire all' universale attenzione.

L'ltalia, la Russia e 1'Inghil terra mostravansi le piu premurose in soste-

nere le proposizioni francesi, laddove la Germania e 1'Austria tenevansi

sulla riserva; ci6 per un riguardo alia Turchia, la quale, all'occorrenza,

potrebbe diventare loro alleata contro la Russia e contro le pretensioni

delle popolazioni slave, che la seguono da presso. La Germania e rAu-

stria vedono, non senza ragione, un pericolo per se medesime nella poli-

tica di nazionalita, di cui la Francia repubblicana si fa sostenitrice d'ac-

cordo con I'lnghilterra, la Russia e Tltalia. SI a Berlino come a Vienna,

hanno inteso perfeltamente che si prepara un cambiamento nella politica

esterna della Francia. II discorso tenuto al Mans dal ministro della guerra,

general Farre, discorso che i giornali ufficiosi ban dovuto trasformare,

tanto era significative, e piu ancora il discorso pronunziato dal Gambetta

il 21 di giugno, nel quale il dittatore annunzia esser giunto per la Francia

il momento di riprendere il suo posto tra le grandi Potenze, sono stati

compresi a meraviglia. Di tal guisa si spiega altresl 1'aumento recente

dell' esercito tedesco
;
di cui il Governo si & ricusato ad assegnare la vera

ragione, la previsione cio& d' una guerra contro la Francia.

2. Sotto il rispetto egualmente della politica estera fa d' uopo riguar-

dare in certo tal qual modo la nuova legge di maggio, stata il 28 giugno

approvata con 206 voti contro 202, graz e ad un compromesso interve-

nuto fra il ministero e.i nazionali-liberali. Scopo di quella legge fu con

molta ingenuita confessato in piena Camera dal signor di Puttkamer, es-

sere stato quello di cattivarsi T animo delle popolazioni cattoliche e far

cosl sparire il centro. Si comprende in alte regioni, essere assolutamente

necessario far cessare la situazione intollerabile imposta ai cattolici, af-

fine di non alienarsi compiutamente le loro simpatie per il caso che con-

venisse domandar loro qualche sacrifizio straordinario. La nuova legge

accresce in modo esorbitante i poteri discrezionarii del ministero, gli per-

mctie di alleggerire alcun poco i gravami dei cattolici, ma mantiene in

tutta la loro interezza le leggi di persecuzione. La Camera, in graziu

-.
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sempre degli acconciodamenti preparati dal Bismark coi conservator! e i

nazionali-liberali, ha anche modificato in peggio il progetto del Governo.

L'articolo 1, che autorizzava il ministro ad accordare dispense ai preti

che avesser fatio i loro studii all'estero, non meno cue a' preti stranieri,

e stato addirittura soppresso, e un'egual sorte e toccuta ali'articolo 4, che

permetteva di rintegrare i Vescovi destituiti dal tribunale ecclesiastico.

Si era fatto rilevare, esser bastanle il diritto di grazia competente al

Sovrano; ma i legulei del Kulturkampf, riotantemente i signori Leonhard

e Friedberg, fecero prevalere il principio che il Re poteva si far grazia,

non gia sopprimere gli effetti della destituzione. Maniera propriamente sin-

golare, fa d' uopo confessarlo, di mantenere le prerogative regie, che vo-

glionsi difese verso tutti e contro tutti. L'articolo 2, che rimetteva esclu-

sivamente all'arbitrio del presidente della provincia il diritto d'interporre

appello contro le deeisioni dell'autorita ecclesiastica, e stato del pari sop-

presso. L'articolo 3, che e raantenuto, cambia la destituzione prommziata
dall'autorila civile in una semplice dichiarazione d'incapacita e decadi-

mento dal beneflzio, in quanto quest' ultimo faccia carico alle casse pub-

bliche. Un certo vantaggio sarebbe forse da ravvisarsi nell' articolo 5, il

quale dispone che in una diocesi vacante 1'esercizio del ministero epi-

scopale potra tollerarsi senza speciale autorizzazione, baslando solo che

1' ecclesiastico, del quale si tratta, trovisi in regola con la Chiesa. L'ar-

ticolo 6 attribuisce al ministero, invece che al presidente della provincia,

T amministrazione civile delle diocesi. L'articolo 7, che rimane soppresso,

esigeva 1' autorizzazione del presidente della provincia per la collazione

d'un benefizio da pane del patrono o della parrocchia. L'articolo 8,

parimente soppresso, autorizziva il ministero a ripristinare si per un nu-

mero di preti alia spicciolata, come pe,r intere diocesi, il pagarnento delle

rendite dovute dallo Stato al clero, ovvero a sopprimerlo secondo il suo

beneplacito, L'articolo 9 e stato modificato; a seconda dell' interpretazione

che gli daranno i tribunal}, esso potra recare un qualche sollievo, ma e

una spada di Damocle sospesa sul capo del clero fedele. A forma della

nuova redazione, non andranno soggetti a punizione i parrochi, che eser-

citino il loro santo ministero in parrocchie vacanti
;
o il cui titolare sia

impedito, a patto pei*6 che non pretendano con ci6 teaersi sicuri del mi-

nistero ecclesiastico. Si vede chiaro che quest' articolo e un vero tranello,

una pretta contradizione. L'articolo 10, che e conservato, conferisce al

ministero il diritto di autorizzare la fondazione di nuovi istituti degli

Ordini esclusivamente ospitalieri ;
ma tali 'autorizzazioni sono sempre re-

vocabili, e i nuovi istituti sottoposti alia vigilanza speciale deH'autorita

civile. L'ammissione di nuovi membri e di novizii rimane, in ciascun caso,

subordinata all' approvazione del ministro. L'articolo 11, il quale permet-

teva di attribuire, con regia ordinanza, ai parrochi la presidenza dei Con-
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s'^li di fabbriceria, e soppresso. La Camera ha, invece, aggiunto un arti-

clo, che fissn la durata della legge tino al 1 gcnnaio 1882, ad eccezione

degli articoli 3, 9 e 10 che debbono rimanere continuamente in vigore.

Si nel seno della conimissione come alia Camera, il ministro dei culti ha

dichiarato che la proposta del sig. Windhorst, tendente ad affrancare da

qualsiasi penalita la celebrazione del santo sacrifkio e Tamministrazione

dei sacramenti, non poteva neppure formar soggetto di discussione. Am-

mettendola, ei disse, il Governo rinunzierebbe ad ogni azione sul clero

cattolico, che innanzi tutto dev'esser costretto a sottomettersi alle leggi

di maggio. Siffitte dichiarazioni sono perfettamente conformi alle dottrine

del catechismo di Lutero, ad uso delle scuole ufficiali, il quale dice: la

messa e un atto d'abbominevole idolatria. II sig. di Puttkamer pose nei

suoi discorsi ogn'impegno a persuadere ai cattolici che la nuova legge

ra per essi un benefizio, e ai liberali che il Governo manteneva nella

loro interezza le leggi di maggio. Si e mai veduta, io domando, con-

tradizione piii flagrante di questa? II ministro dei culti fece inoltre rile-

vare che molti istituti stranieri, destinati a formare il clero cattolico,

costituiscono un pericolo per lo Stato. Fra gli altri ei segnala soprattutto

il Collegio germanico, naturalmente senza addurre la benche minima

prova in appoggio alle sue asserzioni, e senza pensare che fecero in

quello i loro studii parecchi antichi Vescovi assai ben veduti dai re e

dal Governo, notantemente monsig. Matthy di Kulm, monsig. Slatten di

Ermeland e monsig. Schimonsky di Breslavia.

11 fatto capitale delle lunghe discussioni sul progetto di legge pre-

sentato e sostenuto dal sig. di Puttkamer si & che tutti, ministri, com-

missarii del Governo, conservator! e liberali d'ogni colore, furono unanimi

nel riconoscere che le leggi di maggio erano difettose e da condannarsi,

perche andavano tropp'oltre e non potevano esser accettate senza re-

strizioni dai cattolici, di cui esse ledono parecchi diritti essenziali. Ci6

nonostante, tutti si guardaron bene dal dedurre le naturali conseguenze

di queste premesse. I liberali convennero perfettamente che la destitu-

zione dei Vescovi, pronunziata dal tribunale d' eccezione, era un atto

d'ingiustizia inaudita, ma si rifiutarono ostinataraente, pretessendo la

dignita dello Stato, a riparare simile ingiustizia. Permettere il ritorno

dei Vescovi sarebbe, dicevan essi, preparar loro un trionfo sulla legge,

cui dee soprattutto prestarsi ubbidienz i. Lo stesso sig. di Puttkamer e i

conservatori, quantunque ben disposti per la legge, non cessavano pur

tuttavia di rimproverare ai cattolici d'esser la causa di tutto il male, di

tutti gli imbarazzi della situazione, col non volersi sottomettere alle leggi

di maggio. Due fra gli oratori rinfacciarono a monsig. Arcivescovo di

Colonia d'aver mancato al suo giuramento verso il re, ma furono aspra-

mente riconvenuti dai sigg. Bachem e Windhorst, ambedue del centro.
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Parecchi orator! nerr.ici, segnatamente il progressista Virchow, posero in

rilievo che il Governo non aveva in mira che un fine politico. I docu-

menti diplomatici pubblicati dimostravano che coi negoziatl con Roma

si cercava di annientare il centro e di farsene-uno strumento docile a

tutta prova.

Nella seduta del 26 giugno, alia terza lettura della legge, il sig. di Schor-

lemer-Alst prese a riassuraere le ragioni, per le quali il centro non poteva

aderire al progetto governativo. II rainistro dei culti, egli disse, assicura

al centro che la legge ci fa importanti concessioni, e ai liberali che tutta

la legislazione di maggio rimarra in vigore; assicura che la legge regola

in modo soddisfacente i diritti della Chiesa, quantunque essa stabilisca

ronnipotenza ministeriale in materia religiosa. Delle 29 leggi di maggio,

22 rimangono interamente in vigore; lo stesso si dica delle 7 stabilite

dall'Impero col Reichstag. Tutto resta in mano dei ministri, i quali ci

ridtirranno in loro potere senza che possiam rauovere ne mani ne piedi;

se la Ghiesa e recalcitrante, essi applicheranno, si puo esser certi, le

leggi di maggio col piii eccessivo rigore. Noi respingiamo 1'ingerenza

del S. Padre negli affari politici del nostro paese, quale il Gancelliere

vorrebbe ottenerla per piegare il centro a'suoi.voleri. La legge proposta

non rimedia in veran modo ai mail prodotti dal Kulturkampf. II sig. di

Schorlemer-Alst, appoggiandosi all'opera del sig. Bougartz, specifica come

appresso i sacrifizii, che il popolo ha dovuto incontrare per dato e fatto

del Kulturkampf: 962,070 marchi in seguito dell'espulsione dei preti ;

2,210,616 in seguito della istituzione del tribuoale ecclesiastico, della

sovvenzione ai vecchi-cattolici e della chiusura delle scuole; 1,300,000

in seguito della confisca delle rendite dei parrochi legittimi; piii 3 mi-

lioni, che i comuni sono costretti a spendere pe' loro istituti scolastici e

di carita: totale 7,472,686. marchi. E si noti che tutto non e messo in

conto, per mancanza di documenti giustificativi. Oltre a ci6, bisogna

calcolare le perdite considerevoli sofferte dal commercio in conseguenza
della soppressione dei seminarii, delle scuole, dei convitti e d'altri istituti.

Piii di due milioni di marchi vanno poi all'estero per mantenere i preti

e religiosi espulsi, e pagare le spese d'istruzione e di pensione degli

alunni che gli hanno seguiti. Tutto considerato si e posto in sodo che

il commercio della sola citta di Paderbona perdeva; per dato e fatto del

Kulturkampf, 1,300000 marchi all'anno per lo meno.

Lo stesso ministro ha presentato un prospetto straziante dei mali

prodotti dal Kulturkampf. La provincia della Prussia occidentale conta

43 pirrocchie vacanti, TAnnover 48, la Slesia 139, la provincia di

Onesna-Posnania 107, la Prussia renana 379, la Pomerania 2, 1'Assia-

Nassau 45, la Sassonia 21, 1'Hohenzollern 24. Quanto alia Westfalia, alia

Prussia orientale e al Brandeburgo, sebbene si manchi di dati ufticiali,
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si fa pero ammontare a 200 il numero delle parrocchie prive di lilolare ..

Vacano poi, secondo 1'accennato prospetto, 135 tra canonical!, succursali

e vieariati; ma questa cifra fc assai lontana dalla realta. Esscndovi in

Prussia 5,700 parrocchie, un quinto di esse, cioe circa 1,100, trovasi

privo di titolare. II ministro dei culti crede che vi siano 1,100 preti

disponibili per riempire i vuoti.

Non staro qui a parlare delle minacce lanciate dalla stampa ufficiosa

per far adottare la legge e deraolire il centro. La Magdeburger Zei-

tung ha annunziato che il Bismark era fermamente deciso a una lotta

a oltranza, la quale non potrebbe finire che con 1' annienlamento della

Ghiesa; che facea preparare leggi d' eccezione per sopprimere addirit-

tura la stampa, le associazioni e le riunioni cattoliche; sara data facolta

al Governo di proclamare lo stato d'assedio nelle citta e nelle province

cattoliche. Simiglianti minacce sono state riprodotte da parecchi gior-

nali, che si dicono indipendenti, senza che abbiano suscitato neppure una

protesta d' indignazione.

3. II 30 di maggio fu tenuta in Geldern una grande assemblea cattolica r

preseduta dal Sig. Vaesen. Essa proiest6 contro le leggi scolastiche e

T introduzione dei protestanti nelle nostre scuole, e proclamb la sua

plena fiducia nel centro. Un dispaccio telegratico assicurava il Santo Padre

dell'affezione e fedeM dell'assemblea, la quale si separ6 in mezzo alle grida :

Viva il Papa, viva Monsignore (il
Vescovo destituito di Miinster)!

Risulta da una statistica ufficiale che il numero delle pecorelle del

sig. Reinkens, vescovo giansenista, ascende a 18,483, ri partite in 36 par-

rocchie. Si ha dunque una diminuzione di 2,000 anime nel corso d' un

anno, e ci6 a confessione dei capi stessi della setta! Si noti per6 che

unesame serio dimostra, essere ancora di troppo elevata la cifra di 18,483.

A modo d'esempio, la statistica ufliciale novera 70 vecchi-cattolici, o neo-

protestanti, a Braunsberg, dove non ce ne sono che 25 o 26; a Konigs-

berga 738, mentre non ve ne sono neppur 500; e via discorrendo.

Nella riunione del Sinodo protestante di Berlino il sig. Wangemann
ha conchiuso che esistono 70 grandi associazioni protestanti per la conver-

sione dei pagani, 27 delle quali in Inghilterra, 24 nel rimanente dell'Europa

e 19 in Germania, 2400 missionari protestanti sono mantenuti, unita-

mente a'loro coadiutori, con una spesa di 24 o 25 milioni all'anno.

II ministro dei culti, sig. di Puttkamer, ha dato incarico ai Lan-

draethe (sottoprefetti) d'invitare gli arcipreti cattolici a ordinare pub-

bliche preghiere pel felice parta della consorte di S. A. R. il principe

Alberto di Prussia. Eppure il ministro dovrebbe sapere che al solo ve-

scovo spetta ordinare preghiere pubbliche, e che le leggi di maggio pu-

niscono quei preti, i quali si arrogano 1'esercizio delle funziooi episco-

.pali. Dovrebbe parirnente ricordarsi che Lutero condanna in modo formale
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la fede nell' efficacia della preghiera, e non vuole che Dio ci esaudisca.

Farebb'egli, per avventura, un'eccezione a riguardo dei principi? II si-

gnor di Puttakmer non riflette che le leggi di maggio colpiscono con pene

rigorose la pubblica .preghiera.

Un'altra confessione. Nella seduta del 29 maggio, il sig. Virchow

domandava, come soluzione del Kulturkampf, la separazione della Ghiesa

dallo Stato. Ecco ci6 che rispose il sig. di Puttkamer: La storia ci

insegna, che se questo principio venisse introdotto presso di noi, il cle-

ricalismo sarebbe il solo a vantaggiarsene. Da qui a venti anni, voi

vedreste la preponderanza di esso in Germania. Non ci vuole adunque

che la liberta per ricondurre la Germania alia fede cattolica, ossia, giusta

la stessa confessione d' un ministro protestante, il protestantesimo non si

regge che con la forza.

II principe Federigo Guglielmo, figlio primogenito del principe im-

periale e reale, si e fidanzato alia principessa Augusta Vittoria, figlia

del fu duca Federigo di Schleswig-Holstein. Una zia della promessa sposa

moglie al signor Esmaret, professore a Kiel, il quale potr& cosl diventare

n giorno zio dell' imperatore di Germania. Non e questo, del resto, il

solo caso, in cui principesse tedesche siansi unite in matrimonio con per-

sone di- condizione inferiore. La figlia del re Giorgio d'Annover, princi-

pessa Federiga, donna di qualita egregie, si e teste disposata al barone

di Parvel-Ramingen, aiutante del padre suo. Una principessa di Wur-

temberg, la duchessa Paolina, si e maritata col signor Willim, giovine

medico di Breslavia e cattolico. II pastore protestante, che, secondo la

regola prescritta in Germania, benediva 1'unione, crede necessario d'in-

sistere sul sacrifizio fatto dalla principessa col disposarsi ad un plebeo,

d' invitare quest' ultimo a pensar seriamente ai doveri speciali, che

scaturivano per lui da una tal situazione. La principessa per6 lo rimise

al suo posto, aggiungendo al si tradizionale la seguente dichiarazione :

lo non fo alcun sacrifizio, che possa giustificare una simile esigenza; io

non chiedo nulla, ho agito con piena liberta e sono felice. II povero

pastore ne rimase tutto allibbito.
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Ccmforme ne siamo incaricafi dai MonasteH di sacre Vergini, da

not soccorsi in questi me*i, rendlamo rive grazie a tutti i pietosi catto-

lici, che ci hanno trasmesse le limosine, con cui soccorrerli. Possiamo

certificarli che in parecchi di questi as/It di santitd e di dolore, le de-

relilte e poverissime Religiose tirano innanzi la vita unicamente per gli

aiuti, benche tenw\ che loro mandiamo. Di questo ci hapoco fa assicurati

anche un illustre Arcivescovo, il quale in una sua lettera, esaltava la

grandezza delta caritd che e prolungare la vita a tante spose di Gesu

Crist", affinche santificandosi esse maggiormente nelle pene, plachino an-

cora con maggfor efficacia la collera di Dio, si giustamente sdegnato col

mondo prevaricatore.

Un altro degm'ssimo Vescovo, accennandoci inconvenienti accaduti,

per avere alcune pie persone spedite direttamente timosme a qualche Mo-

nastero, cost ci scrive: A cessare questi inconvenienti la Civiltk Cattolica

ponga nel pros^imo fascicolo un articoletto (con preghiera che venga

riprodotto per piu giorni da tutti i fogli cattolicij col quale avverta, che

in avvenire i buoni Italiani mandino le loro elemosine alia direzione

di delta Civilta Cattolica, o alle Curie veicovili e non piu direttamente

ai Monasteri; acciocche non avvenga p>u che altri, a proprio vantaggio,

abusi del nome altrui, e vada perduto il frutto di tanla carita. Questo

consiglio ci e sembrato assai prudente, dopo che il venerando Prelato ci

ha fatto conoscere il modo con cui I'altrui ciipidigia ha abusato del nome

e falsijicato fin anco le scritture ed i b'jlli. per iscroccare a questo ed a

quello limosine. Quest' arte non pud fare buona prova con noi, i quali

circa i bisogni e le particolari circostanze d?t Monasteri, prendiamo in-

formazioni do.gli Ordinar ii diocesani, o da nitre persone in tutto fede-

degne, come lo dimostrano i molti documents che serbiamo.
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BELLA FEAMMASSONEEIA IN FRANCIA

Allo spuntar dell'alba del 30 giugno 1880, su tutta 1'esten-

sione della Francia, commissarii di polizia, guardie di questura,

soldati e gendarmi, scassinaado serrature, frantnmando vetri, ab-

battendo porte, irrornpevano nelle case della Compagnia di Gesu,

afferravano per le braccia uno dopo 1* altro tutti i religiosi quivi

raccolti e li gettavano a forza sul lastrico della via. Poi, apposti

i suggelli della Repubblica alle porte, agli usci, agli aditi, allo

stesso Tabernacolo santo, ove riposa il Dio del cielo e della terra,

se ne tornavano alle loro ordinarie occupazioni di sorprender

ladri, di arnmanettar malviventi, di incarcerare assassini; e a chi

li domandasse del perche di quella scellerata impresa altra ri-

sposta non davano da, questa : noi abbiamo esegnito cfli ordini

del governo !

Tale in compendio ^ il fatto che portato subito dappertutto

suir ali del telegrafo, narrato colle pii^ minute particolarita, da

tutti i giornali, forma da un mese il tema dei discorsi di tntti,

repubblicani, monarchic!, legittimisti, rivoluzionarii, cattolici, ere-

tici, liberi pensatori. E per conseguenza di un tal fatto, dovuto

al capriccio della frammassoneria, che pur detestando tutti i re-

ligiosi, voile nondimeno da'gesuiti incominciare lo sfogo de'suoi

furori, forse non mai la Compagnia di Gresti fu piu universalmente

conosciuta, non mai forse di gesuiti si parl6 tanto e da tanti; e

quello che maggionnente rileva, forse non mai si diede pin nni-

versalmente lode ai gesuiti, biasimo ai loro nemici.

Serie XI,vol'. Ill.fasc. 723 11 fS fu^/it. ItiSO
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Non sarebbe pertanto necessario che a codesto argomento noi

consacrassimo un articolo speciale, se la carita religiosa che ci

lega ai nostri fratelli francesi, martiri di quel Gesu, onde tutti

ci vantiamo compagni, non chiamasse irresistibilmente sulle no-

stre labbra un inno di benedizione a Dio, quale teniamo per ferrao

che i uostri lettori aspettano da noi.

In Francia la causa generate delle Congregazioni religiose

non riconosciute incomincia appena ora a discutersi; quella par-

ticolare della Compagnia di G-esil non e peranco giudicata. Pero

gli e chiaro che noi non possiamo su codesto soggetto impren-

dere adesso un lavoro completo, coll'intenzione che rimanga ai

venturi tra i documenti della storia. Noi ci restringiamo a fare

due considerazioni che si paiono fin d'ora agli occhi di tutti:

1 le misure prese in Francia dal Groverno, coi decreti del 29 marzo,

contro le corporazioni religiose non riconosciute, non hanno nes-

sun ragionevole motivo che almeno appareutemente le giustifichi;

e per6 altrimenti non ponno giudicarsi che come uno sfogo bru-

tale di selvaggia empieta, bramosa di fare sfregio ed onta a

(resti Cristo: 2 la esecuzione di quei decreti gia incominciata

contro i religiosi della Compagnia di G-esft costituisce uno dei

trionfi piu splendidi che Q-esii Cristo abbia mai riportato uel

mondo, e specialmente in seno alia nobile nazione fraucese.

II.

Da trent'anni sotto Tegida dei principii di liberta che co-

sUtuiscono il diritto pubblico francese, molte migliaia di cittadini

si vennero riunendo in Associazioni religiose diverse di nome, di

statuti e di scopo. Non domandarono mai al Governo il cosi detto

riconoscimento legale, perch^ esso ^ un privilegio ed \mfavore
a cui ognuno pu6 liberamente rinunziare, senza la menoma offesa

di chicchessia; ma d'altra parte furono sempre solleciti di non

dare motivo alcuno di lamenti o di richiami, perch^ desidera-

vano soprattutto di godersi in pace i beneficii del diritto com-

mune. E il Governo francese non fece mai cenno di voler ioquie^

tare quelle Associazioni sante e benefiche di uomini e di donne,



BELLA FRAMMASSONERIA IN FRANCIA 259

bench& sapesse benissimo che esistevano senza la sua autorizza-

zione. II Governo fraacese fece an-zi di piu. Non poche fiate le

lodo, le incoraggid, le premi6, se ne valse nelle pubbliche sven-

ture, per conforto de'moribondi sui campi di battaglia, per sol-

lievo de'feriti e de'malati negli spedali, affido loro in Francia

gli orfanelli da educare, in Algeria gli Arabi da ammansare*

gli incendiarii e gli assassini da emendare a Caienna, flnalinente,

come ebbe a dire lo stesso Freycinet presidente del gabinetto,.

il nome francese da diffondere e magnificare tra le trM selvaggie

dell a Guinea e dell'Australia o nelle terre sconfinate della Cina.

Per tal guisa la moltitudine grande degli ordini religiosi e delle

congregazioni trapiantatisi in suolo francese o cola recentemente

spuntati crebbero a meraviglioso rigoglio ; specie la Compaguia
di desu, la quale pote, in quasi tutte le piti important! citta della

Francia, aprire convitti e scuole- dove le famiglie mandano a gara

i giovani figliuoli, sicuri di riaverli colti e cristiani. Da codesti

istituti dei religiosi di sant'Ignazio useirono in pochi anni schiere

di soldati che diedero per la patria anche il sangue, valorosa-

mente pugnando sui campi di battaglia, uomini di Stato cospicui,

molti integerriini magistrati, avvocati eloquenti, degnissimi padri

di famiglia.

'Or come mai? e perches in un subito il Governo francese muta/

animo e condotta, e di amico tramutasi in mortaFe inimico di

quelle associazioni religiose? Come mai? e perche il Governa

francese, che da trent' anni le avea lasciate liberamente formarsi,

distendersi, prosperare, pone iinprovvisamente mano ai fulmini e

le vuole in un attimo incenerite? Come mai? e perch6?

A ragion veduta convien dire che di qualche gravissimo de-

litto quelle congregazioni e quegli ordini religiosi siansi fatti

recentemente rei contro la repubblica, la patria o la societa,

perdendo per tal guisa ogoi diritto anche alle liberta essenziali f

onde gode ogni cittadino francese, anzi allo stesso vivere civile.

Ma no: di niun delitto nuovo essi vengono accusati.

Convien dire che quei religiosi consorzii abbiano essenzialmente

inutato il tenore delle proprie costituzioni, cosi da divenire per

la societa francese un supremo ed imminente periglio sociale
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o politico, dove prima erano avuti in conto di sostegno doll' or -

dine, e di meraviglioso aiuto dell'educaaone e della prosperita

nazionale. Ma no, che neppur un apice essi hanno cangiato dei

proprii statuti. Continuano ad essere ci6 che erano prima, a fare

ci6 che facevano prima, a beneficare, ad istruire, a catechizzare,

a predicare Tordine, la moralita, 1'ubbidienza, come sotto Pim-

pero di Napoleone III, come sotto il governo della difesa na-

zionale, come sotto Thiers, come sotto Mac-Mahon. Pertauto o

fu una grande iniquita il fomentarle prima, od & una iniquita

atroce il perseguitarle ed il distruggerle adesso.

Ma ai govern! antecedent! e succeduto il governo dei giacobini ;

ma le sorti della Francia sono venute nelle niani del dittatore

Gambetta, colui che disse: le clericalisme, voild Fennemi. Ecco

perche i religiosi e le religiose debbono trascinarsi per mano di

gendanni fuori delle loro case. Non v'ha di tale opera cosacca e

nefanda altra ragione che qaesta : 1'odio al clericalismo, cio& al

cattolicismo, cioe al cristianesimo, cioe a Gesft Cristo stesso in

persona: le clericalisms, voild I'ennemi! I giacobini francesi

del 1 880 sono i degni eredi dei giacobini del 1793; gli attuali

ministri della repubblica sono 1'eco fedele del Danton e del Robe-

spierre, in quella guisa che questi lo erano del Rousseau; il dit-

tatore Leone G-ambetta rinnova sotto altre parole 1'impresa sata-

nica di Voltaire: ecrasons Vinfame! Ed ecco perch& mentre si

buttano a'cani i fedeli servitori di Cristo, vengono invece richia-

mati in seno alle proprie famiglie gli alleati di Satanasso; mentre

si caipestano le vittime, vengono esaltati i carnefici; mentre si

pongouo i suggelli della repubblica sulle tombe che chiudono i

martiri della Comune del 1871, si designano ai reduci gloriosi di

Xiimea vittime nuove per la Comune del 1881.

Noi abbiamo dunque ragione di affermare che i decreti del

29 iiiarzo sono vino sfogo di rabbia selvaggia contro Gesu Cristo.

Ne vale Topporre che il Governo francese con que'decreti pre-

tese solameate di far eseguire le leggi esistenti, che proibiscono

le associazioni religiose non riconosciute. Imperocch& chi potra

credere giammai ch6 un governo si tenero degli incendiarii e degli

assassini seuta davvero tanto scrupolo per Tosservanza di leggi
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non eseguite intieramente da nessuno del govern! regolari, che si

succedettero in Francia dopo il 93? E se nello spazio di presso

ad un secolo non furono eseguite mai, quale nuovo e fortissimo

motivo di farle eseguire 6 sorto ora, sotto il governo del framas-

sone Ferry, e del dittatore Gambetta? II motivo non bisogna cer-

carlo da lungi, poich& come fece intendere nel senato francese il

Duca D'Audiflret Pasquier, e poi disse piti esplicitamente il sena-

tore Duca de Broglie, esso appare scolpito nelle date stesse di

quelle leggi. Ponete mente a codeste date, sclaraava il de Broglie:

sono il 92, e il messidoro dell' anno XII... due date di violenza

anarchica e di dittatura militare... Queste leggi sono tutt'insieme

e tiranniche nel loro tenore, e rivoluzionarie nei loro effetti
,

cioe volte a sbandire Gesti Cristo dal suolo francese. Per fermo

chi nel 1880 dissotterra codesti ferri vecchi, applauditi in un

istante di barbarie, e poi subito maledetti dalla civilta, non puo

avere altro scopo da quello del Robespierre, del Danton, del gia-

cobini, del Rousseau e del Yoltaire : la distruzione del cristiane-

simo e 1'odio di G. C.

III.

Ma come poi sostenere che le leggi, cui i decreti del 29 marzo

pretendono di appoggiarsi, sono tuttavia in vigore? La maggior

parte dei giureconsulti francos! lo nega apertamente con ragioni

alia cui evidenza e impossibile di resistere altrimenti che calpe-

stando sotto i piedi ogni norma di diritto, di logica e di buon

senso. Fino dal 1845, dubitandosi che il governo volesse tor pre-

testo dalle leggi esistenti per isfogare contro gli ordini religiosi

ignobili passioni di partito, Pavvocato de Vatimesnil disteso un

voto legale rimasto giustamente celebre, cui sottoscrissero i piu

illustri avvocati di Francia, fra'primi ii grande Berryer. Che cosa

seppero opporre alle incontrastabili argomentazioni del Yatimesnil

i nemici delle congregazioni religiose? Nulla. E qual solida ra-

gione sanno opporre oggidi il Freycinet, il Cazot, il Constans, ii

Ferry alia consul tazione del dottissimo avvocato Rousse, il quale

rese pi ft evidente del sole meridiano che nessuna legge tuttavia

in vigore proibisce la vita comuno di persone appartenenti a con-
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gregazioni religiose non riconosciute? Molte centinaia di avvocati,

di dottori e professor! in diritto \ apponendo la firma al lavoro del

giureconsulto parigino lo suggellarono colla propria autorita e col

proprio sapere. Mavarrebbe anche da solo una.sentenza di cas-

sazione il nome dell'avvocato. di Caen, signor Demolombe, che e

incontrastabilinente uno delle prime glorie viventi del foro fran-

cese. II Demolombe non pure approva il consulto del Eousse af-

fermando che vi 6 detto tutto e tutto bene, ma aggiunge di suo

tale dimostrazione dell'ingiustizia dei decreti suddetti, cosi strin-

gata e vigorosa da non lasciare luogo a qualsiasi replica sensata.

Tuttavia il Freycinet, il Cazot, il Constans, il Ferry rispondono

ripetendo, tetragoni, che essi hanno le leggi; e che il domeni-

cano, il gesuita, la suora, il frate secundum legem debet morL

Rispondono ordinando ai prefetti, ai commissarii di polizia, ai

gendarmi, ai fabbri ferrai, di abbattere le porte delle case reli-

giose, di scacciarne i pacifici padroni col calcio de' fucili in nome

delta legge. Nos habemus legem et secundum legem debet mori.

E vecchia divisa da scribi e farisei !

Ma infine si pu6 egli sapere quali siano codeste leggi che

vi danno 1'inaudito potere di fare gli scherani? Quelle ante-

riori alia rivoluzione del passato secolo non possono venir citate,

perocche sparirono insieme coi privilegi, le incapacita, i favori,

le restrizioni dell'antico regime, onde i principii dell' 89 prete-

sero sbarazzare per sempre la terra. Grli articoli del Codice pe-

nale e la legge del 1834, relativi alle associazioni, non risguardano

punto le associazioni religiose di persone viventi in communita.

Laonde, se si parla di leggi generali, non rimangono che quelle

del 18 agosto 1792, e del 3 messidoro dell'anno XII, ossia del

22 giugno 1804 2
; leggi che portano scritta in fronte la propria

1 Se ne contano finora 1600 circa. OHremoJo commovenle fu 1'esempio dato

da un insigne giureconsulto, il quale, sul letlo di morte, non potendo piu scri-

vere, chiaino il pubblico notaio per fare innanzi ad esso la sua adesione al

consulto del ftousse.

* La legge del 1790 e aifailo estranea al nostro argomento, perocche essa

pretese solamente di ridurre i voti religiosi solenai alia condizione di privali le-

gami di coscienza, cui il governo ne riconosce, ne proibisce; ma vuole aflalto

jgnorare.
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eondanna, leggi che, come al Senato diceva eloquentemente 11

de Broglie, ogniqualvolta sono strappate alle tenebre in cui gia-

cevano sepolte, inorridiscono della luce e di s& stesse.

E tuttavia la legge del 1804 e una legge priva di sanzione

penale, die manda i trasgressori d'innanzi a tribunali straor-

dinarii, dal legislatore stesso aboliti nel Codice del 1810, e

non piU risorti dappoi. E quanto a quella del 1792, non che

contentarsi di sciogliere le congregazioni, dichiara rei di attentato

alia sicurezza pubblica tutti coloro che indossano un abito reli-

gioso. Intende egli dunque il signor Freycinet di eseguire appun-

tino codesta legge? La eseguirono nel 1792 e nel 1793 Danton,

Robespierre, Marat e le altre iene lore pari. Tentarono, fa dieci

anui, di eseguirla a Lione il signor Esquiros ed il costui degno

collega Challemel-Lacour, Feroe famoso fo\fusillez moi tout ga,

era trovato degno di rappresentare la repubblica francese presso

la graziosa Regina d'Inghilterra. Ma il Gambetta, che fin d'al-

lora sognava regni ed imperii, proibi al Challemel ed all'Esquiros

di condurre a termine il loro disegno. La eseguirono letteral-

meute nel 1871 gli assassini dei domenicani e dei gesuiti; ma

ne pagarono poi il fio a Numea. II signor Freycinet, cosi tenero

delle leggi esistenti, suvvia le mandi dunque ad effetto tutte e

per intero. Poich6 la legge 18 agosto 1792 & tuttavia in vigoret

ed egli crede suo dovere di dare ad essa esecuzione, chiami dun-

que innanzi ai tribunali gesuiti, domenicani, francescani, dame

del saero Cuore, religiosi e religiose che coinmettono il delitto

enorme, alia sicurezza pubblica perniciosissimo, di vestire diver-

samente dagli altri francesi, e chiegga che vengano condannati

aU'estremo supplizio. A questo la sua legge per avventura lr>

autorizza, non certo a penetrare nelle case altrui ed a strapparne

violentemente i proprietarii e gli inquilini.

II yero ^ che al Governo francese quelle famose leggi esistenti

sfuggono dalle mani. Sono armi irrugginite che gli si spezzano

nell'atto di adoperarle; e per6 la confidenza piena che in esse

dimostra altro non e che vergognosissima ipocrisia. Perch^ esporsi

a vedersi rifiutare dal Senato 1'articolo 7 della celebre leggd

Ferry, se in nome di leggi gia esistenti poteva si agevolmentd
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disfarsi del gesuiti e di quante congregazioni insegnanti gli fosse

piaciuto? Per costringere il Senate a votare quell'articolo il Frey-

cinet os6 minacciargli che altrimenti eseguirebbe le leggi esi-

stenti. Ma quale governo, esclamava giustamente indiguato il

D'Audiffret Pasquier, quale governo & niai questo, che non arros~

sisce di parlare cosi? Esso dunque pensa di potere a suo talento

esegnire o non eseguire le leggi esistenti? che? son dunque sua

propriety? sono cosa sua le leggi francesi?

Se non che tutta la spiegazione delFenigina sta nelle confes-

sion! medesime fatte dal Freycinet alia tribuna e nella circolare

diplomatica spedita da lui stesso ai rappresentanti della repub-

blica presso i governi stranieri. Egli disse aperto che il governo

scacciava i gesuiti e gli altri ordini religiosi spinto dalla neces-

sita, perche cosi volevano altri, cui era iinpossibile resistere. Cosi

vuole la Frammassoneria, che in questo istante ha fatto una

nuova levata di scudi anche nel Belgio. Cosi vuole la Frammas-

soneria per odio a Cristo ed alia sua Chiesa. Percio si richiamano

gli incendiarii e gli assassini, e si scacciano i religiosi. Perci6 en-

tra trionfante in Parigi Rochefort, inentre nella Via di Sevres si

pongono i suggelli della repubblica al santo Tabernacolo. Perci6

si da Pa-mnistia, meutre si esegu'seono i decreti del 29 marzo. II

trionfo della comune va di pari passo colla persecuzione al cat-

tolicismo: ossia regna Satana meutre Gesfi Cristo e incatenato;

trionfa la tirannide. intanto che si seppellisce la liberta. Di qui

il grido che oggi risuona da un capo all'altro della Francia, e

trova eco nell'universo mondo; protesta sublime del buon senso

popolare contro le follie demagogiche, della coscienza cristiana

^ontro le turpitudini settarie: Viva i gesuiti! viva la libertti!

IV.

Questo grido e uno dei trionfi pid belli che Gesu Cristo abbia

mai riportato nel mondo e segnatamente nella Francia, perch&

dimostra che i popoli, e in particolare il francese, il quale fu agli

altri maestro di ribellione contro la Fede, si sono persuasi non

esservi speranza di verace liberta fuorch& nel Vangelo di Gesu
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Cristo. Infatti si grida viva i gesuili, perch& gli avveuimenti

stessi che vanno corapiendosi suggeriscono questa formola par-

ticolare; ma con essa i popoli vogliono dire: Viva i religiosiy

il derOj la religione, la Chiesa di Gesii Cristo. Ci6 che Pon-

tefici, Yescovi, Sacerdoti ripetevano invano, & divenuto ad un

tratto la parola d' ordine delle moltitudini. Le moltitudini con-

giungono ora insieme in una sola due cause che fin qui gli stolti

eredevano fatte a posta per escludersi, e gridano ad una voce

viva i religiosi! viva la liberta! II che vuol significare che sono

cessati tutti gli inganni sparsi a piene mani dagli empii, che le

moltitudini non fanno piu distinzione tra il cattolicismo ed il

clericalismo; ma per converso nella professione pura, schietta,

energica del cattolicismo, veggono 1' ultimo palladio di tutte le

liberta, contro il despotismo e la tirannia dei nemici di Gresti

Cristo, con qualsivoglia nome questi si chiamino, liberali, o rivo-

luzionarii, opportunisti o comunisti, repubblicani o frammassoni.

Tale & il trionfo che in Francia i ministri di Satana hanno

innalzato colle loro proprie mani al nome ed alia causa di Gesti

Cristo. Colle loro proprie inani, noi diciamo. E per verita in onta

ai voleri della quasi totalita dei francesi, voleri chiaramente ma-

nifestati per mille guise, e in particolare per milioni di lettere e

di petizioni al Presidente della repubblica, al Senato, alia Camera

dei Deputati, coloro con detestabile ostinazione .persistono in vo-

lere sbanditi i religiosi. Poi, rigettato Tarticolo 7, che altro scopo

non avea fuorch^ un volgare sfogo di rabbia contro istituti reli-

giosi, i quali neirinsegnamento facevano miglior prova de'go-

vernativi, ricorrono alia via arbitraria di decreti ministeriali, che

non pure non sono giustificati da alcuna legge esistente, ma con-

traddicono altresi a tutta la giurisprudenza francese, a tutte le

idee oggidi accettate in materia di liberta personale e di potere

amministrativo. Quindi con abbominevole cinismo, posto in non

cale qualsivoglia riguardo, e la stessa legalita, quei decreti ven-

gono eseguiti sotto gli occhi di moltitudini frementi, passando

sopra alle piu nobili e giuste proteste. Tutto ci6 tolse d'inganno

anche i meno accorti. Coloro, nei quali 5 rimasto briciolo di retto

sentimento, intesero che sotto il nome di clericalismo e di gesui-
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tismo si voleva combattere e distruggere ogni liberta di cittadini

e di francesi, e che in nome della repubblica si inaugurava il

regno brutale del despotismo e del terrore.

Se per sernplice decreto ministeriale 6 lecito ad un governo

calpestare tutti i diritti piu sacri; quello del privato domicilio,

che in nessun caso pu6 violarsi se non per sentenza dell'autorita

giudiziaria, Pincoiumita individuale, la liberta di coscienza, il

dritto di associazione, il dritto di proprieta, a che siamo dunque

pervenuti? (domandaronsi con ispavento tutti gli onesti) e sot-to

quale governo non viviamo noi uiai? E vero che i ministri per

coonestare codesti atti di inaudita intolleranza invocano F auto-

rita delle leggi. Ma quelle leggi da essi invocate non esistono

piu, e perci6 invocarle e atto iniquo di dispotismo. Esistessero

aache, e atto iniquo di dispotismo Feseguirle, mentre il primo

dovere di un governo onesto sarebbe di domandarne senza ritardo

F abolizione.

che? Pensate che i religiosi, abbiano violate le leggi? Chia-

mateli dunque innanzi ai tribunali : i tribunal! giudicheranno, e

se rei sono li puniranno, e se debbono uscire dalle loro case, i giu-

dici ne li faranno uscire in forza di una legale sentenza. Ma che i

ministri della repubblica abbiano P autorita di mettere le mani

addosso ad un cittadino francese, e se questi protesta in nome

della sua liberta, in nome del diritto pubblico vigente, delle carte

del 1814 e del 1830, della Costituzione del 1848, della legge

del 1850 sulla liberta deirinsegnamento secondario e della legge

del 1875 sulla liberta deirinsegnamento superiore, che il ministro

gli possa rispondere : voi non avete diritto di protestare, perche

io sono il ministro, e faccio quello che mi talenta
;
ci6 e abbo-

minevole abuso di potere. Ci6 non e da francesi, ce n'est pas

frangais ! Ci6 anzi e dispotismo degno solo dei piu barbari popoli

e dei piu barbari tempi della storia.

Per ora, & vero, solamente i religiosi sono vittima di tanta in-

giustizia. Ma se essa vien tollerata pazientemente per riguardo

ad una classe di cittadini, si dovra poi concedere per rispetto a

tutti. Dunque, conclusero i francesi, la nostra liberta 6 in peri-

colo, e coloro che combattono il clericalismo, che perseguitano i
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frati, sono i nemici piu acerrimi della nostra liberta: viva la

liberta! viva i religiosi! I gesuiti che protestano, die resistono,

sono salvatori ed eroi di liberta; viva dunqne i gesuiti, viva la

liberta !

V.

Non mai per lo addietro erasi udito nella Francia codesto grido,

nella Francia dello Choiseul, nella Francia dei giansenisti, del

gallicani, dei parlamentaristi, nella Francia di Voltaire, d'onde

era partito 1' insegnamento menzognero che perseguitare il cleri-

calismo e difendere la causa della liberta e dei diritti deiruomo.

Ora dalla Francia il mondo riceve 1'insegnamento opposto, cioe

he il palladio della liberta e dei diritti deiruomo e il Yangelo?

e la Chiesa, e Gesu Cristo, in una parola & il clericalismo. Oh !

con che sublime eloquenza non imparte la Francia al mondo co-

desto insegnamento!

Moltitudini devote, composte di ogni ceto della societa, a cui

non mancano ne i nobili, ne i letterati, ne i membri piu illustri

della magistratura e del foro, ne i giovani ufficiali, ne i prodi

veterani dell' esercito francese, sorte allo spuntar delFalba, aspet-

tano in ogni luogo della Francia dove vi 6 una residenza di gesuiti,

che i gendarmi trascinino a forza i padri fuori della soglia delle

loro pacifiche dimore, e come prima li veggono comparire sulla

soglia, si prostrano ginocchioni quasi a confessori di Cristo, e do-

mandano di esserne benedetti. Poi rizzansi e gridano con un sol

cuore: viva i gesuiti! viva la liberta!

A canto a ciascuna di quelle nobili vittime delFodio settario

procede, alta la fronte, Tatto maestoso, un senatore, un depu-

tato,' un ex ministro, un principe di nobilissimo sangue, un per-

sonaggio dal nome noto e caro a tutta la Francia, che protesta

in nome del diritto di proprieta, in nome dell' autorita paterna,

in nome della Eeligione, della dignita umana, della grandezza

francese contro la sacrilega tirannide di pochi farabutti e grida

anch'egli viva i gesuiti! viva la liberta! Or bene che cosa a

questo grido rispondono gli amici del Gambetta, dei ministri,
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della frammassoneria dominante? tacciono, o nou sanno altri-

menti rispondere che vociando: viva le leggi! cio& viva il dispo-

tismo del Danton e del Robespierre, viva P intolleranza, viva chi

colla forza opprime il diritto, chi colla violenza conculca la giu-

stizia e la liberta! E la Francia, e il mondo spettatori di questo

dramma vergognoso in imo e sublime, lagrimevole e giocondo

imparaoo che la difesa della vera liberta contro la tirannide e

confidata alia Religione di Cristo, e che chi vuole oggidi salvarfr

la liberta deve farsi paladino dei gesuiti.

E a combattere per i gesuiti contro Grambetta, contro Oazot,.

contro Constans, contro Ferry scendono per fermo in campo no-

bilissimi campioni. I maires, gli assessori, i consiglieri municipali

smettono 1'ufficio protestando in favore dei gesuiti, contro il go-

verno. A dieci a venti per volta danno le loro rinunzie consi-

glieri, e president! d'appello e di cassazione, giudici, procurator!,

magistral integerrimi, incanutiti nell'esercizio nobilissimo della

giustizia, e rinunziando mandano il potente grido della coscienza

oltraggiata e dell'onore vilipeso. lo sono vecchio e bisognoso

di pane, afferma 1'uno; e tuttavia vo]entieri rinuncio a piti ser-

vire un governo, il quale mi ordina atti di dispotismo e di vio-

lenza. --I decreti del governo, scrive Faltro, sono il rovescio

di ci6 che la mia educazione e le tradi/Joni della mia famiglia

mi hanno insegnato a rispettare e ad amare; percio io Pabban-

dono protestando. La digoita di magistrate, la coscienza di

cristiano mi obbligano, dice un terzo, a lasciare il mio posto y

benclie ci6 mi costi non lievi sacrifizii. E cosi o in somiglianti

termini severi, concisi, vigorosi, oltre a 150 venerandi magistrati

di Francia, eletti in gran parte dal Governo repubblicano, rimi-

sero gia nelle mani del Cazot le loro rinunzie, anzich^ vedersi

costretti a dar mano a decreti tirannici violateri della religione e

della liberta.

Ora i giornali cattolici ne vanno registrando i nomi tra i fasti

d'oro della Francia, e ben ci pare che per siffatti eroi si rin-

novelli a'di nostri Fantica divisa della generosa schiatta fran-

cese: gesta Dei per Francos. Chi non vede pero come codeste

dimissioni, che sono per avventura Tepisodio piii glorioso della
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guerra ora combattuta in Francia tra il Vangelo, e la frammas-

soneria, segnano eziandio uno de'trionfi piu belli di Gesu Cristo?

Quanti hanno in petto un cuore capace di nobilta e di generosita

si schierano in favore di una causa che ha per s& la santita

del diritto, e lo spleridore della magnanimita e del martirio. Non

& per6 a maravigliarsi che accanto ai giornali cattolici sorgano a

combattere il governo ed a difendere i gesuiti giornali liberali e

rivoluzionarii, e che il Figaro non discorra altrimenti dalP lim-

ners; il Gaulois, il Pays, il Parlement, la Revue des deux

mondes, e per insino al Mot d'ordre parlino il linguaggio me-

desimo dell' Union, del Monde, del Frangais, della Decentrali-

sation. Anzi non fa meraviglia che codesti ultimi giornali, benche

cattolici, possano citare per la causa de' gesuiti le gazzette pro-

testanti d'Inghilterra e soprattutto il Times, che un giorno dopo

la cacciata dei figli di S. Ignazio non dubitava di scrivere queste

memorabili parole: La dispersione dei gesuiti & un atto di di-

spotismo. Se la Repubblica fa rivivere leggi violatrici della liberta

personale, essa non rappresenta piu che la sostituzione della ti-

rannia della moltitudine alia tirannide d'un solo uomo. Se essa

non e capace di contenere la plebe, fuorch6 accarezzandone le

passioni, non vi ha piu in Francia sicurezza per alcuno.

VI.

Tale, in onta alle circolari diploniatiche del Freycinet ed ai

ditirambi della Eepublique frangaise, e il giudizio inesorabile

portato in tutta Europa dei decreti del 29 marzo e della loro

esecuzione. Pur troppo pero dobbiamo qui fare eccezione per la

nostra misera patria, arrossendo una centesima volta di essere

italiani. In Italia solamente i giornali cattolici levarono la voce

contro le scelleratezze selvagge dei giacobini francesi
; qnanto

agli altri dissero in coro : sta bene ! sbarazzatevi
;
o francesi. di

tutta la canaglia gesuitica e fratesca, cresciuta fra voi a dis-

misura come una selva di ortiche e di spine. Liberatene tosto

inesorabilmente il giardino della liberta. Coraggio! Se noi fos-

simo al vostro posto, faremmo altrettanto, e piti alia spiccia e

meglio !
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Cosi discorsero in Italia tutti coloro che professano di non

stare col Papa.
- - II Diritto e la Lega non ebbero per questa

parte ad armeggiare contro VOpinione e la Gazzetta d' Italia,

perocch6 fra not destri e sinistri, moderati, progressist!, repub-

blicani, Cairoli, Minghetti, Sella, Depretis, Bertani e Mario sont

giacobini tutti, invasi di satanico furore contro frati e gesuiti.

Di che i nostri liberali son fatti assolutamente incapaci a sere-

namente discutere le ragioni, che militano in favore dei religiosi

francesi. Essi non veggono che la necessita imperiosa di purgare

di frati e di gesuiti la societa; e gridano abbasso i gesuiti! ab-

basso i frati! anche a costo di convenire col Rochefort e cogli

assassin! di Numea; anzi anche a costo di calpestare il buon

senso. Quest! gli uomini ed i giornali politici dell' Italia odierna!

Ma no! siamo d' avviso che tutti insieme non pesino gran fatto

sopra le bilance dell'Europa; soprattutto si pu6 star cert! che

essi non potranno nulla contro T autorita dei Jules Simon, degli

Audiffret Pasquier, dei Bufaure, dei Chesnelong e di tutti i piti

eminent! uomini di Stato francesi, i quali, bench& appartengano

a partiti politici opposti, trovaronsi per6 concordi nel difendere

i religiosi perseguitati, compresivi i gesuiti. Chi per esempio dara

fede al Diritto, quantunque sia Torgano magno del Governo ita-

liano, quando con ispudorata menzogna osa affermare che Tesecu-

xione dei decreti del 29 marzo dimostr6 avere i gesuiti in Francia

un piccolo numero di aderenti quasi tutti legittimisti e monar-

chic!? Come mai si possa in tale guisa mentire contro Tevidenza

stessa dei fatti che accadono sotto gli occhi, noi non Pintende-

remmo se non supessimo a quali eccessi suole trascinare Todio

ed il furore di parte. Or ecco i fatti.

L'esecuzione dei decreti incominci6 il 30 giugno contro i ge-

suiti, colFocculto fine di fare esperimento in corpore vili, appro-

fittando della creduta impopolarita delF Ordine di S. Ignazio.

L'esperimento prov6 invece evidentemente al Gambetta, al Frey-

ciaet, al Cazot e soprattutto ai grandi Oriente, dei quali coloro

eseguiscono i cenni, che essi hanno preso uno svarione gravis-

simo, e che il rinnovare le geste dei Pombal, dei Choiseul, dei

Tannucci, ovvero dei Marat e dei Danton nell'anno di grazia 1880,
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e un enorme anacronismo. Nel 1880 i cattolici dell'universo

aprono le braccia ai gesuiti espulsi di Francia, perch& li giu-

dicano eroi non pure della Religione, ma anche della liberta.

Ingenti offerte raccolgonsi per difendere la liberta religiosa di

tutti, che i francesi credono pericolare, anche solo per ci6 che e

manomessa quella del gesuiti. Col medesimo scopo illustri oratori

fanno udire, in ogni angolo della Francia, a sterminate moltitu-

dini la loro eloquente parola. I facoltosi spagnuoli fanno pub-

blicar dai giornali che tengono a disposizione de' gesuiti i loro

.palazzi ed i loro poderi. Ecclesiastici e laid, tutti i Vescovi fran-

cesi, i parroci e i semplici fedeli d'ogni ordine e di ogni condizione

hanno preso a difendere la causa dei gesuiti come causa loro

propria. Finalmente tutti gli istituti religiosi stabiliti in Franciar

superaudo ostacoli d'ogni sorta e terribilissime insidie, con esem-

pio eternamente memorabile di carita e di sapienza dichiarano

di non voler separare le proprie sorti da quelle ,dei figliuoli di

S. Ignazio.

Tali furono gli effetti precipui dell'esecuzione tirannica dei de-

creti del 29 marzo. Per6 il grande Vescovo di Angers, Monsignor

Freppel, pote subito dopo dichiarare nella Camera dei Deputati

che la causa dei gesuiti era divenuta la causa della liberta : per6

Jules Simon pote ripetere in Senato che quind' innanzi le ele-

zioni politiche si farebbero sul terreno delle pubbliche liberta. E
verificavasi splendidamente il vaticinio che con eloquent! parole

il Saint-Grenest avea alcuni giorni prima fatto sulle colonne del

Figaro: lo non so che cosa accadra; ma questo io tengo per

fenno che essi (i religiosi) saranno colpiti in piedi, e che ca-

dranno magnificamente in faccia ad una societa, la quale non

era clericale ieri, e sard clericale domani.

Tale & il trioufo che i nemici di Qesu Cristo hanno preparato

nel 1880 ai gesuiti, i quali punto non lo cercavano: li resem

popolari piu che non sieno forse mai stati nei tre secoli della,

loro esistenza
;
fecero si che tutti i cattolici, obliate le vecchie

calunnie sparse contro deH'Ordine di S. Ignazio, non avessero piu

che un sol cuore ed una sola bocca per gridare: Viva i Gesuiti,

viva la liberta!
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Molti del figli di S. Ignazio abbandonarono gia il suolo fran-

cese; molti lo abbandoneranno forse tra breve. Altri scacciati

dalle proprie celle si sono dispersi e vivono nascosti negli asili

loro aperti dalla carita. Tutti protestarono contro Pingiustizia,

ed i tribunal! accolsero le loro proteste, dichiararonsi competenti

a giudicare la loro causa e stavano gia per far ragione ai loro

diritti conculcati. Ma allora quel medesimo Cazot, che, per disar-

mare la formidabile eloquenza di Monsignor Freppel, aveva nella

Camera tra gli urra dei collegia audacemente affermato di pren-

dere sopra di s& le violenze commesse contro i gesuiti, e di esser

parato a risponderne, avoc6 la causa al tribunale dei cunflitti,

di cui egli stesso e il presidente.

Che cosa si possa sperare da un tribunale dove la medesima

persona e insieme giudice e parte, noi per verita non osiamo dirlo.

Ma checche sia per accadere, e certo che la tribolazione presente

degli Ordini religiosi in Francia e e contiuuera ad essere uno

splendido trionfo della Eeligione e di Gesd Cristo. Codesto val

bene tutte le nostre lagrime ed i nostri dolori; e noi conchiu-

diamo gridando dal fondo del cuore: Dio ne siabenedetto! Con-

chiudiamo supplicando il Signore che egli volga quel segnalato

trionfo al bene generate della Francia e di tutta la Chiesa.



D'ALCUNI PRINCIPII FILOSOFICI

BIS PETTO AL TRASFORMISMO

XXXVII.

Del principle di causalitd.

I maestri del moderno trasformismo, die con mirabile si-

curta, proclamano avere a difesa del proprio sistema i fatti

della natura, falliscono, come vedemmo, senza piu al vero;

conciossiach& quei fatti, onde essi pretendono togliere le prove,

o non esistano affatto o certo sieno da essi falsati e violente-

niente contorti, rispetto a quelle arbitrarie e illegittiine conse-

guenze, che pur vorrebbero derivarsene. Ma siffatta teoria, con-

futata dall'esperienza e dalle osservazioni positive, e almeno

ella tale, che non contraddica apertamente ai principii evident!

della filosofia? No certamente: anzi per poco che ella si discuta,

apparisce tosto per quel controsenso di ragione e per quel vero

assurdo metafisico, che essa 5 in s6 medesima. E forse di qua

appunto avviene che i trasformisti cotanto si sforzino di met-

tere in dispregio la filosofia speculativa. Questa colla luce dei

suoi principii scopre subito e dimostra i loro errori, ed essi per

do Tabborriscono e la odiano del miglior odio del mondo^ Ma
checche sia del costoro ribellarsi contro i dettami della filo-

sofia, noi non dobbiamo puato commuovercene. Anzi e da stare

saldi sul terreno contrario e, lasciando pur che eglino sragio-

nino a loro posta, anche nella presente questione si vuole ascol-

tare la voce autorevole della regina delle umane scienze, n^

dee restare per noi vano quel suo chiarissimo lume, che per

essere un raggio partecipatole dalla Eterna Sapienza, ben pu6

esserci quaggift norma e guida sicura nello studio delle infe-

rior! discipline e nella ricerca delle natural! verita.
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II gran priricipio filosofico contro il quale pugna evidente-

mente il trasformistiio. b il principio di causalita. Egli & per

ci6, che noi diciaino che il detto trasformismo, non solo appli-

cato alPuomo ma eziandio alle inferiori specie, 6 senz'altro as-

surdo in s6 medesimo nel presente ordine delle cose. Dichiariamo

e dimostriamo una tal verita.

Ridurremo a questa semplicissima forma il nostro argomento .

E evidente al lume di ragione naturale che non pu6 darsi ef-

fetto senza una causa reale e proporzionata. Ora il trasfor-

marsi delle specie altro non fa se non porre un effetto senza

la sua cagione reale e proporzionata. Dunque il trasformismo,

quale ci viene proposto dai nostri avversarii, & veramente un

assurdo filosofico.

Kiguardo alia prima proposizione del nostro argomento, di-

ceinmo che ella e evidente al lume di ragtone naturale. E

per fermo: dal non esistere alPesistere una cosa, v'e infinita

distanza. Ora se per cotesta cosa inauchi una cagione, la quale

di non esistente la faccia esistente nel suo essere determinato,

non pu6 travalicarsi la detta distanza, e conseguentemeate, la

cosa uon pu6 ueanche concepirsi siccome attuata nell' ordine reale

di esistenza d'una natura qualunque.

Nell a nrinore, ossia nella seconda proposizione del nostro ar-

gomento, affermiamo che il trasformarsi delle specie altro non

fa se non porre un effetto senza la sua cagione reale e pro-

poraoiiata : il che e assurdo. E in verita che cosa suppone

primieramente il trasformismo? Suppone che possano darsi

esseri^ i quali tendano naturalmente alia distruzione di se me-

desimi. Che quelli esseri tendono naturalmente a distruggere se-

medesimi, i quali si suppongono forniti d' una intrinseca forzar

che li muove a tramutarsi in altra specie: ed 6 certo dall' altro

lato che cangiata sostanzial mente la specie, ossia T essenza r

viene distrutto 1' essere precedente. Or chi non vede a prima

aspetto la falsita metafisica d'un tal supposto? Ciascun ente e

fornito d'un certo naturale desiderio di conservare il proprio

essere, ne 6 possibile che tenda esso medesimo alia sua distru-

zione: onde sogliamo dire avere le cose ripugnanza naturale a
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cessare dal proprio essere. E naturale a ciascuno, cosi il piu

grande del filosofi, & naturale a ciascuno il desiderio di conser-

vare il proprio essere, questo poi non si conserverebbe, ove fosse

tramutato in altra natura, II perche nessuna cosa, che si ritrova

in un grado inferiore di natura, pu6 appetire il grado di natura

superiore: e cosi 1'asino non appetisce 1' essere di cavallo, per-

ciocch& se esso fosse trasformato in un grado di natura supe-

riore, con cio stesso 1'antecedente natura piu noii sarebbe. Ma
& d'avvertire che la nostra immaginazione in cio s'inganna:

perche siccome 1'uomo agogna d' essere collocato in piu alto

grado rispetto ad alcune cose accidental], che possono crescere

senza corrompimento del subietto, si stima poi che possa ap-

petire un piu alto grado, al quale non potrebbe pervenire, se

prima non cessasse di essere quello che era
1
. >

Ma la nostra proposizione, che cioe ove si desse in natura il

trasformismo, si darebbe veramente un effetto, senza causa, viene

dimostrata ancor meglio daU'analisi di cio che importa il con-

cetto della trasformazione d'un essere in un altro. Prendiamo

primieramente un esempio di trasformaziom quale ce lo porge

la generazione spontanea, ammessa in verita non dal Darwin,

come a suo luogo notammo, ma dai piti dei trasformisti. Che

cosa e la trasformazione per generazione spontanea? E il trapasso

d
j

un essere inorganico e non vivente a quello d
?

un essere or-

yanico e vivente. Prendiamo un altro esempio di trasformazione

che ha luogo nel passaggio d'un essere vegetale a quello d'un

essere sensibile. Qui e necessario che dopo la trasformazione il

detto essere si trovi rivestito non pur d'un novello organismo, ma

^ziandio d' un principio vitale tutto differente dal primitive. .Pren-

1 Est enim unicuique nalnrule dcsiderium ad conservandum suum esse,

quod non conservaretur, si transmutarelur in alteram naturam. Undo nulla res,

quae est in inferiori gradu naturae, polesl appetere superioris naturae gradum:
sicut asinus non appelit esse equus, quia si transferrelur in gradum superioris

naturae, iam ipsa non esset. Sed in hoc imaginalio decipitur; quia enim homo

appetil esse in altiori gradu quantum ad alia accidenlalia quae possunt crescere

absque corruptione subiecti, aestimatur quod possit appetere altiorem gradum

naturae, in quern pervenire non posset nisi esse desineret. Summa theoL l
a
,

F. q. 63, a. 3.
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diaino fiualmente un ultimo esempio di trasformazione offertoci

dal cangiamento d'un animale bruto in un animale ragionevole.

Anche qui e necessario riconoscere, dopo 1' effetto gia seguito

della mutazione specifica, e il rivestimento d' un organismo supe-

riore e 1' in fusions d'un altro principio vitale, quale 6 il ragio-

nevole, ben piu eccellente del puro principio animale. Or la-

sciamo stare i cangiamenti dell' organismo : in esso, per ci6 che

trattasi di semplice struttura di parti, non diremo essere asso-

lutamente inconcepibili quei cangiamenti, di che sopra parlammo.

Ma quanto al principio vitale, come pud concepirsi, conversione

di sorta o cangiamento specifico propriamente detto? Come di

grazia una natura non vivente pud tramutarsi in una pianta?

Come una natura vegetale puo addivenire una natura animale?

Come questa ultima pud cangiarsi in una Datura ragionevole? La

cosa e pur qui: ciascuna natura determinata ha le sue forze de-

terminate per le sue operazioni. E pud bene cotesta natura se

condo le diverse circostanze in cui si ritrova, modificare le sue

operazioni dentro a certi limiti, rimauendo per6- nella sua es-

senza; pud eziandio talvolta nell'operare venir meno alia inte-

grita delle sue operazioni, e produrre un effetto meno perfetto.

Ma non puo ella compire un'azione superiore alia sua specie:

perche ripugna che altri dia cio che non ha. Ma negli esempii

ora arrecati questo appunto si verificherebbe, perciocche si veri-

ficherebbe che il puro atomismo inorganico genererebbe la vita

veydale, che la vita vegetale, produrrebbe la vita sensitira, e

che questa ultima darebbe per effetto la vita razionale.

Ne vale il dire coi trasformisti che tra i di\rersi esseri ora

ricordati non v'hanuo poi le differenze essenziali da noi asserite.

Da che viene costituito un essere composto nella sua essenza

specifica? Dalla forma sostanziale che ve lo determina. Questa

forma sostanziale poi manifesta a noi la propria natura per mezzo

delle sue operazioni. Ora chi non sa dei rilevantissimi divarii, che

passano tra le operazioni d'un essere e le operazioni d'un altro

essere? No: non si tratta del piu o del meno, ne d'un grado di

maggiore o minore perfezione dello stesso atto: si tratta d'uua

operazione entitativatnente
}
come parlano i ftlosofi, diversa; e di
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cui e assolutamente incapace, secondo le proprie forze naturali,

1'essere inorganico rispetto all'essere organico, 1'essere organico

rispetto aH'animale, 1'essere animale rispetto aU'uomo. Per quanto

difatto si vogliano accrescere, disporre diversamente e combiuare

insieme le pure forze fisiche e chimiche degli atomi, esse raai non

giungeranno a produrre anche imperfettissimamente im solo atto

immanente, e appunto perche pure forze fisiche e chimiche ri-

pugnera sempre che elleno da se sole sieno atte alia nutrizione,

frlYaugmentazione e alia generazione riproduttiva, che sone le

operazioni proprie della vita dei vegetali. E parimenti per

quanto il principio vitale di nutrizione di augmentazione e di

generazione si migliori e si perfezioni, & iinpossibile che in

quanto tale, possa emettere pur solo un atto sensitivo, nel che pro-

priamente e riposta la vita degli animali. Da ultimo si facciano

pure i materialist! ad accrescere, per quanto e in loro, la vita

del senso nei bruti, ne rendano piti squisito, se venga lor fatto, il

sistema nerveo, le parti encefaliche, il cervello e tutto T orga-

nismo; quando sara mai che dopo tante fatiche e tanti studii

possano ripromettersi gli atti dell'umana intelligenza? Ei v'ha

dunque differenza entitativa di operazioni tra esseri e esseri, v'ha

differenza di forma sostanziak, e conseguentemente di specie pro-

priamente detta.

Or pongasi mente che come dalle different! operazioni dei

minerali, dei vegetali, degli animali bruti e degli animali in-

telligenti rilevasi la differenza specifica, che corre tra queste

grandi categorie di esseri; cosi dalle operazioni diverse delle

varie classi degli esseri di ciascun regno della natura e in par-

ticolare di quei del regno animale, si deve a rigore di logica

raccogliere la diversa natura specifica dei medesimi. Non ci si

dica di grazia questo assurdo, che in tutte le piante il principio

vitale & identico, che identica e in tutti gli animali Tanima

sensitiva; e che tutto il divario delle specie viventi del regno

vegetale e zoologico consiste in ci6, che incontrisi maggiore o

minore svolgimento di potenza vitale, secondo che piu o meuo

perfettamente siasi gia esplicato Forganismo corrispondente nei

diversi viventi.
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Che andiamo noi fantasticando intorno al maggiore e minore

esplicamento degli organi, o intorno alia piu o meno perfetta

composizione degli atomi ? E assioma certissimo in filosofia, che

nihil agit nisi secundum quod est actu: unde quo aliquid
est actu eo agit. Sia pure dunque che le forme non possano

conoscersi in s& 'medesime: le conosceremo pero mediante le

loro operazioni, e dalla diversita sostanziale di queste ben pos-

siamo e dobbiamo inferire T intrinseca diversita di quelle : es-

sendo pur vera sentenza quella che PAlighieri espresse in quei

suoi profondissirni versi:

Ogni forma sostanziale che selta

E da maferia, ed & con lei unita,

Specifica virlude ha in se collelta :

La qual senza operar non e sentita,

N6 si dimoslra ma' che per effetlo,

Come per verde fronda in pianta vita '.

Egli e dunque da conchindere che se le operazioni vitali d'un

zoofito souo different! da quelle d'un mollusco, se quelle d'un

mollusco sono diverse da quelle d'un pesce, quelle d'un pesce

da quelle d' un uccello, quelle d' un uccello da quelle d' un

ghunento, quelle d'un giumento da quelle d'un uomo; egli ^ da

conchiudere diciamo che non accidentali ma sostanziali, in-

trhiseche, essenziali, specifidie diversita si ritrovano nelle varie

forme di tutti cotesti animali. E ci5 posto, tornando al nostro

mez/o termine d' argomentazione, cioe al principio di causalita :

ripetiamo che ^ affatto impossibile, che un qualsiasi essere vi-

vente specifcamente inferiore abbia potuto, per effetto di tras-

formazione, produrre un essere vivente specificamente superiore.

Imperocche 6 impossibile che un essere agisca per una forma

qua actu non est, e che operi un effetto, a produrre il quale esso

non possiede la necessaria virtu.

E superfluo qui 1'osservare che la forza deH'argomento non

viene per nulla sminuita da quel complesso di cause, che i

trasformisti ci mettono innanzi nel loro sistema per renderci

probabili quelle meravigliose metauiorfosi, onde cotanto ci fa-

Purgntorio, XVIII.
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vellano. Essi adducono per prova i fatti esperimentali della

natura : e noi abbiamo diritto, dopo Pesame fattone nei passati

articoli, di rispondere ai nostri avversarii che essi vengon meno

senza piu alia scienza e alia verita: conciossiach neppure un

fatto sussista in natura, con cui possa puntellarsi la loro pre-

tesa teoria della evoluzione delle specie. In verita i sogni dei

trasformisti sorpassarono le invenzioni dei poeti. Di fatto questi

con Ovidio si stettero paghi a dirci che, distrutto il popolo di

Egina, fu surrogate da un popolo di formiche cangiate in uomini:

le genti antiche,

Secondo che i poeli hanno per fermo,

Si rislorar di seme di formiche '.

Ma i celebrati dottori dei nostri tempi hanno per fermo che

la generazione della specie urnana debba ricercarsi in un gra-

dino della scala zoologica assai piu basso, che non 6 quello

delle umili formiche, e se ci fanno grazia di assegnarci per

vicini parenti i cani e le scimie, ravvisano poi la nostra primitiva

origine in una cellula, anzi in un globuletto albuminoso, in

una piccola sostanza composta tutta di element! assolutamente

inorganic!.

Noi non torneremo qui a confutare coloro, che avendo nel-

Fanimo reissimi intendimenti d'empieta, si fecero sostenitori e

propagator! ardentissimi delle teorie del Darwin. Ma ben ci

dorreino di alcuni altri, i quali, non esseudo davvero materia-

listij pur ammisero in buona parte il trasformismo, e, almeno

per le specie inferior! all' uomo, nient' altro vi videro se non

un effetto naturalissimo di quelle cause, scoperte con tanta

perspicacia e ingegno dal novatore inglese. Dal numero di co-

storo avremmo desiderato che si fosse tenuto lungi un chiaro

ingegno toscano, che.nel suo libro da noi gLa piu volte ricordato

de' nuovi studi della filosofia, trascorre perfino a raccomandare

P Opera del Darwin, e per poco non vuole che tutti noi gliene

professiamo riconoscenza vivissiina. Chi prende, cosi egli, ad

esaminare quel libro con animo scevro da pregiudizi e sicuro

1

DANTE, Inf. XXIX.
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da tutti i tiinori, non lo trova poi tanto strano e inverosimile

quanto pure potrebbe apparire a certe anime sospettose e a certi

ingegni superficial!
1
. E poco appresso : fi per questo che

al libro del Darwin, il quale tutto Fordinamento del regno ani-

mal e fa dipendere da un principle unico, fu fatto da' naturalist!

(sottintendi materialistic^) cosi lieta accoglienza, e sotto questo

aspetto riguardata, 1'opera del celebre inglese non pu6 nessuno

non riconoscere grandemente benemerita della scienza
2

. > Egli

non avrebbe cosi giudicato il libro delVorigine delle specie, e

molto meno ne avrebbe scritti cotesti e simiglianti altri elegi-

se nei suoi nuovi studi di filosofia avesse volute un poco piu

meditare su quel vecchio ma serapre vero principio, che cio&

non datur effectus sine causa. E si die non poteva egli dar

lode al trasformista inglese n& chiamare benemerita per la

scienza F opera di lui; perche la nascita di tutti gli animali

derive" da un unico principio raerc& Yelezione naturale. Questa

(dato pure che sia inai esistita in natura) come semplice risul-

tato della lotta per 1'esistenza, non ha altra virtti se uon questa:

di fare si che nel grande conflitto dei viventi soggiacciano i piu

deboli e i meno perfetti in ciascuna specie e sopravvivano i mi-

gliori e i piu forti, e di aiutare questi ultimi affinche, traendo

vantaggio da tutto ci6 che li circonda, sieno atti a riprodursi

e a perpetuarsi indefmitainente. Ma qui appunto e il nodo. Come

dovranno riprodursi cotesti superstiti ? Merce della virtil gene-

rativa. E la virtu generativa d'onde trae essa la sua efficacia?

Dall'anima del generante. Or se 5 cosi: che importa che Yele-

zione naturale sia tutt'occhi e tutta mani per migliorare e

adattare 1'organismo dei viventi? Essa non pu6 fare con tutta

la sua pretesa sollecitudine e con tutta la sua fittizia virtu

che, giuiita 1'ora della riproduzione, la virtu generativa derivi

daU'aniraa del generante un'enicacita sostanzialmente superiore

alFessere del medesiino. La virtu attiva, insegna opportuna-

mente la scuola per bocca dell'Angelico dottore, la virtu attiva

la quale 6 nel seme, & quasi una certa impressione derivata dal-

*

Op. at. p. 12.

*
Op. eft. p. 13.
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Fanima del generante. E pert) la delta virtu non pu6 essere

nelPoperare di inaggiore efficacia di quella che abbia in se

Panima (del generante) da cui derivasi
1

. Ecco dunque che ri-

torna sempre la medesima interrogazione. Che cosa &, chiediamo,

che fara sorgere negli organism!, trarautati per opera della sele-

zione, il nuovo principio vitale specificamenle diverse da quella

del generante? Si pens! seriamente a questa obbiezione, e se non

v'e modo ragionevole di scioglierla, si riconosca che il dire strano

ed inverisimile il libro del Darwin non & pregiudizio di anime

sospetiose e d'ingegni superficial!, ma si conseguenza della sana

logica e dei retti principii della filosofia.

II suddetto autore si diparti da coteste considerazioni e, volendo

cliscutere un effetto senza mirare abbastanza alle sue cause, non

seppe giudicare il trasformismo, e comimque egli avesse cura

di temperarlo e ridurlo entro a termini piil ristretti, pur die

nelPerrore. Per lo contrario coloro, che da veri filosofi si fecero

ad esaminare il detto sistema secondo il gran principio di cau-

salita, non esitarouo punto a condannarlo e a vedenie tosto

Tintrinseca ripugnanza. Citiamo per tutti gli altri il clriaris-

simo Liberatore, il quale nel secondo volume della sua celebre

opera del Composto umano, toccando della presente questions

quanto a filosofo s
;

apparteneva, cosi ne discorre anche per

quello che sol riguarda la trasformazione degli esseri inferior!

all'uomo. Esso (il trasformismo) contraddice non solo ai fatti

piu accertati deU'esperienza, ma, ci6 che e peggia, ai principii

piu assoluti della ragione. Ne alcun temperamento vale a gua-

rirlo da questa piaga mortale. Anche ristretto ai soli esseri

inferiori alPuomo, ripugna nel suo concetto; perche anche cosi

pretende uu effetto seuxa cagione o (che torna al medesimo)
un effetto superiore alia cagione. Onde non pu6 ammettersi

neppur come ipotesi gratuita, e puramente possibile
2

. > Anche

il ch. Comokli s'attenne senza piu al principio della causalitd,

1

u Virtus aciiva, qnac esi in seminc, est quaedam imprcssio derivuia ab anium

^K.ncTiinlis. Undj non polest esse maioris virluHs in agendo, quarn ipsa ariima a

q-;ji I'leriviilur. Summa Ihvol.l, p. q. CXIX, a 1.

i
Op. cit. Vol. II, rMl'A'itna umana. Soconda edizione corrotta ed asvjw.iuta

Pgg.aio.



282 D'ALCUNI PRINCIPII FILOSOFICI

quando intorno &\V evoluzione delle specie, cosi scrisse nella

suci filosofia: E degli altri viventi, prescindendo dai fatti e

ragionando solo con principii filosofici, diremo: che la prole

non sara giainmai nella essenza piti perfetta del suoi genitori ;

e percio se quest! saranno tra loro di differente perfezione

essenziale e specified, quella sara mediana. Ci6 segue dal prin-

cipio di causalitd, sopra accennato; e ci6 inoltre & manifesto

dalla esperienza di tutti i secoli. Quindi lo stesso progresso

nella moltiplicazione delle specie, inferiori alPumana, il quale,

presupposto gratuitamente, -alia ignoranza superba ha data oc-

casione di spropositare intorno alFuomo, quello stesso progresso,

dico, e impossibile secondo che s'inferisce a rigore di logica

dal principio di causalitd
l

.

Farenio ancora una osservazione, che novamente dimostra

essere il trasformismo un effetto senza ragione di essere, o,

ci6 che e la stessa cosa, an effetto inconcepibile in s6 mede-

simo. Gia ricordammo phi sopra che la specie vivente risulta

non del solo organismo, ma bensi del principio vegetale nelle

piante e del sensitivo negli animali. Onde per la trasformazione

delle specie egli sarebbe necessario che non solo un organismo

si convertisse in un altro, ma che ben anche si convertisse in

un altro il principio stesso vitale e sensitivo, determinate la

specie. Ma qui appunto & Passurdo. Perciocche, laddovela tras-

formazione nel suo stesso concetto suppone composto P essere

a cui si attribuisce (siccome quella che dice il passaggio d'un

essere da uno stato all' altro, da una perfezione sostanziale

alPaltra, da una forma alPaltra), niuna composizione al con-

trario possiamo noi rinvenire in un principio vitale, il quale

per essere semplice non pu6 assolutamente considerarsi come

un soggetto che, dispogliandosi di ci6 che era, addivenga una

cosa specificamente diversa. II ch. Liberatore, che per il primo

forse propose una tale osservazione, cosi conchiude e raccoglie

filosoficamente questo argomento. La trasformazione suppone

tre cose: un termine dal quale si muove, un termine al quah
1

Filosofia scolastica, pag. 480. Di quesla pregevole opera uscl alia luce ia

sul cadere del 1818 una terza edizione lalina.



RISPETTO AL TRASFORMISMO 283

si perviene, ed un soggetto che dal primo passa al secondo. II

perch6 1'essere che dices! convertirsi e trasformarsi, deve ne-

cessariamente constare del soggetto anzidetto e delPun dei due

termini, tra'quali si compie il passaggio. Prima della trasfor-

mazione si aveva il composto del soggetto e dell'attuazione,

che costituisce il termine a quo (per usare ii linguaggio sco-

lastico): dopo della trasforrnazione si ha il composto di esso

soggetto e dell'attuazione a cui si e pervenuto, e che dicevasi

terminns ad quern. Tutto ci6 rispetto al puro organismo non

avrebbe ripugnanza. Imperocch6 nella trasformazione, fingiamo,

dell' organismo di rettile in quello di uccello, si ha nell'uno e

nell'altro dei termini un composto di materia e di organizza-

zione della medesima, e quindi s'intende come essa materia

potrebbe sotto Finfluenza di date cagioni dispogliarsi della

prima organizzazione e rivestirsi della seconda. Ma nell'anima

sensitiva del rettile, la quale 6 semplice e senza parti, qual

sorta.di composizione potete voi immaginare, in virtu della quale

cessi di essere ci6 che era, per 'divenire quel che non era
l
?

II trasformismo, dunque, come che si volga o che si giri,

inchiude intrinseche ripugnanze, e per poco che si sottoponga

alPesame non pur dei fatti positivi e sperimentali, ma sol della

ragione filosofica apparisce subito per quello che e, diciamo

una contradizione in terminis, un immaginario effetto senza

causa.

1

Composto umano; voh II, pagg: 308, 309.



LA NUOVA MISSIONE

DBLLO ZAMBESB

X.

Da Zeerust al fiume Limpopo

Ai 19 di giugno la carovana giunse a Zeerust. E questa una

graziosa terra situata in una ricca vallata, e il fiumicello Marico

le scorre per mezzo. I giardini eran pieni di aranci, si che ai

viaggiatori pareva di entrare in una fertile valle dell' Italia me-

ridionale. Qui essi ebbero una prova sicura, die si erano di molto

avanzati nel loro cammino; e questa fu il vedere che le acque

ora scorrevano verso il Nord. Essi si eran dunque lasciato indie-

tro lo spartiacque del fiume Orange, e trovavansi gia entro il ba-

cino spiovente nel Limpopo. Scendevano lungo la riva sinistra del

fiume, e passando amrairavano qua e la ricchi poderi, in cui

1'acqua che vi abbonda aveya dato vita a feconde coltivazioni. In

una di queste possession! trovarono un Irlandese, il quale da tren-

taquattr'anni non avea piti visto un sacerdote. Egli era tutto in

giubilo, or che gli si presentava la sospirata occasione di far

battezzare i suoi figliuoli, e di compiere egli stesso i suoi doveri

religiosi. Quest'ineontro ci richiama a mente una di quelle gra-

siose istorie che soleva contare il celebre missionario delle trM

selvagge nelle Montague rocciose, il P. de Smet. In una delle sue

scorse nell'estremo occidente, viaggiando egli attraverso quelle

pianure, dopo essersi lasciate indietro le acque del Missuri supe-

riore, si avvenne, il Sabbato santo, in un piccolo ceppo di case di

legno, ove eransi stabilite alcune famiglie irlandesi; le quali dopo

aver eretto una chiesuola, se ne stavano pazientemente aspe't-

tando, che la Provvidenza iriviasse cola un qualche prete. II
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P. de Sinet fu 1'eletto da'Dio. Ei vi giunse come un angelo ca-

lato dal cielo
;
e tutti poteron partecipare ai SS. Sacramenti, e

festeggiare il di seguente nella gioia della Eisurrezione. Altret-

tanto dobbiamo dire del nostro Irlandese., il signer Coglan; il

quale anch' esso era stato per ben trentaquattr'anni aspettando,

che un sacerdote passasse per quella via. E i nostri missionarii

furono appunto quelli, che recaron la salute a questa avventurata-

famiglia.

Arduo e noioso si fu il passaggio delle montagne del Dwarsberg ;

ma pure i Padri ebbero a trovarvi un vivo interesse nel vedere

una prima popolazione negra, che abitava in alcuni villaggi posti

nel declivio settentrionale di quella catena. Erano quest! di razza

Betseiuana, e davan segni di buone disposizioni a ricever la nostra

santa fede. Le loro casipole piacevano all'occhio per la nettezza.

II di 7 di luglio i viaggiatori raggiunsero il Limpopo, detto il

fiume del coccodrillo. II confluente del due fiumi e un punto assai

importante per la geografia deir Africa meridionale; e il P. Law

ne voile determinare accuratamente la posizione, e not6 la lati-

tudine di 24 IT 39", che corrisponde esattamente a quella che

trovasi segnata nella carta topografica del Jeppe, la piu recente

e piu fededegna. L'altezza del luogo sul livello del mare & di

2676 piedi, conforme alle misure di questo geografo. II Marico

ha in questo punto 60 metri di larghezza, ma nella stagione pio-

vosa oltrepassa i 200 metri. II che fa vedere la necessita di far

questo viaggio nella stagione secca; poich& in altro tempo & quasi

impossibile passare a guado i fiumi. La vista del Limpopo, il

quale dopo lo Zambese 6 il piti ampio fiume che vada a scaricarsi

nell'oceano Indiano all'oriente delPAfrica, dest6 in petto ai mis-

sionarii una commozione inaspettata. Finora per essi il Limpopo
#ra un nome, un fiume del profondo interno delPAfrica. Ne avean

letto. alcun che nelle guide dei viaggiatori: ma era sembrata cosa

troppo lontana, ed eran lungi le mille miglia dalPimrnaginarsi

di dovere un giorno specchiarsi nelle sue acque. Per6 il trovarsi

ora sulle sue sponde pareva loro un sogno, una di quelle strane

mescolanze di scene diverse e di sparizioni di distanze, che non

sono proprie di uomo che veglia. Ciononostante la cosa era ap-



286 LA NUOVA MISSIONE

punto cosi, e non altrimenti : il Limpopo veniva ora a volgere l

sue onde ai loro piedi.

Essi trovavansi a poche miglia soltanto dai confini della lor

sospirata missione; e ne rendevan vive grazie al Signore, che li

avea si amorosamente guardati in mezzo a tanti pericoli. Ail 5 di

luglio il P. Law cosi scrivea al Padre Assistente d' Inghilterra :

Sono tre anni e mezzo, che il signor Wilmot tenne ua bel

discorso a Porto Elisabetta in occasione del ritorno che faceva

nella colonia monsignor Ricards insieme con preti, inonache, e

colla coinunita religiosa del nostro collegio di S. Aidano. Egli

par!6 di missionarii cattolici, che da S. Aidano si stenderebbero

un gioruo fino al Limpopo. Spesso noi c'intrattenevamo scherzando

intorno a tale predizione, giudicando che 1'allusione che facevasi

al Limpopo non fosse altro che uno slancio oratorio ed una figura

rettorica. Ma ora, gli e pur forza di crederci, eccoci qui noi stessi

sani e salvi sulie rive del Limpopo ! > La contrada, che i Padri

or aveano a traversare era del tutto disabitata; e per nove interi

giorni di seguito non si scontraron mai con persona viva. Di

notte si udiva 1'urlio delle bestie feroci; ed un bue, che andava

errando fuori dell' accampamento, era stato divorato dagli seia-

calli: ma fiiiora uon si era fatto sentire il ruggito del leone.

Quando la carovana stava per partire da Zeerust, fu avvertita

con ogni sollecitudine che dovesse nella notte tener sernpre accesi

i fuochi di guardia intorno all' accampamento ;
ch6 altrimenti

sovrastava gran pericolo dalle belve selvagge. I nostri viaggiatori

presenf tutte le precau/ioni, e non ebbero altri scontri sinistri

fuori di quelli che abbiamo di sopra ricordati. Le sponde del

flume eran popolate di pernici e di galline faraone, che rallegra-

rono la mensa uniforme dei viandanti. Le scimmie in buon numero

andavauo trastullandosi sui rami degli alberi, alcune delle quali,

colpite felicemente dai missionarii, serviramio ad arricchire i musei

d'Europa.

Ai 17 di luglio la carovana travers6 il Notwana, che fuun pas-

saggio si difficile da, richiedere altre due filiere di bovi per tra-

scinare i carri; e nella sera del 20 essi passavano il tropico, ed

entravano finalmente nel territorio della missione loro assegnata.
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Una gran croce un po'rozza era da loro incisa in un albero a me-

moria del luogo, dove il S. Sacrifizio veniva offerto la priina volta

dentro i limit! della loro giurisdizione.

Forse non e noto a tutti i nostri lettori, che la contrada posta

all'Est del confluente del Limpopo col Marico fu il teatro delle

geste famose del celebre cacciatore Gordon Gumming, or sono

vent'anrii. Era allora un vero paradiso pei cacciatori, e lo d anche

al presente, se si guarda alia gran copia e alia varieta di anti-

lope e di cervi, che vi si aggira. A Lichtenburgo i Padri pote-

rono comprare due cervi per sei scellini, un terzo era loro dato

per pochi cappellotti fulminanti, e il quarto veniva lor gettato ai

piedi come per giunta alia derrata. L'elefante qui non si vede

piu, essendosi esso ritirato verso il settentrione
;
ma vi si trovano

ancora giraffe, leoni, buffali, e talvolta anche dei rinoceronti.

.1 fiurni abbondano di coccodrilli, sempre formidabili. II volersi

bagnare nelle insenature profonde del Limpopo e lo stesso che

andare in cerca di certa morte, come dice il Mohr. II mostro sta

come in agguato in fondo alle acque stagnant!, ovvero tacitamente

sfiora le acque mostrando solo il dorso, simile a leggiera scorza

d' albero, e all'improvviso afferra qualunque preda, venuta sover-

chiamente presso all'acqua. Si dice che sono stati addentati per-

fino dei bovi venuti ad abbeverarsi. Per un cane poi che vada a

dissetarsi, Pappressarsi alia corrente e Pessere inghiottito & un

punto solo.

XL

Dal Limpopo a Sciosciong

I nostri viaggiatori lasciarono il Limpopo in quel posto che

nelle carte topografiche vien notato col uome di Pallah-camp, e

rivolsero le loro facce al Nord-Ovest nella direzione di Sciosciong.

Per sei giorni dovettero attraversare un malinconico deserto, ove

solo crescevano copiosi i triboli e le spine, tutto polveroso ed

arido, senza quasi un fil d'acqua e senza cacciagione di sorta, un

vero paese della sete, come dicono assai bene i tedeschi col loro

vocabolo Dwr^/a??d. Ai 21 di luglio essi arrivarono al Salt-Pan,

che & un lago disseccato posto alia latitudine di 23 21'. Esso ha



288 LA NUOVA MISSIONE

quasi 1000 metri di diametro nella sua parte piu ampin, e non

vi e rimasto altro che una depressione poco profonda ricoperta di

una incrostatura di sale. E questa una prova del graduale dissec-

ramento che & andato operandosi nella parte occidentale del Sud

dell'Africa, e che va lentamente trasforraando queste regioni, le

quali un giorno eran fertilissime, in altrettanti deserti.

La distanza, che separava questo punto da Sciosciong, era di

sole diciannove miglia; tragitto che pu6 compiersi agevolmente
in un sol giorno. I viaggiatori si avvicinavaiio a questa iinpor-

tante citta indigena col cuore palpitante. Gravi interessi erano

qui posti nella bilancia. L'eterna salvezza di tante anime, Pesito

felice o infelice di tutta la spedizione, le future condizioni per

cui essi forse si troverebbero senza tetto e senza aiuto nelle re-

gioni inospitali che giacciono al Nord, o colti per avventura in

mezzo alle paliidi del Zambese dalle inondazioni della stagion$

delle piogge, in cui doraina la febbre, ed e incerto se sia piti pe-

ricoloso Tavanzare o il rimanersi fermi: queste ed altre cose si

affacciavano alle loro menti. Se poi aggiungiamo a tutto cio il

pensiero dello scoraggiamento che si sarebbe prodotto in coloro,

che volevano tener dietro alle loro pedate, quando il mal suc-

cesso avesse dato occasione, come e il caso ordinario, di dire che

tanto danaro e tante vite erano state temerariamente e stolta-

mente sacrificate; noi possiam di leggieri eomprendere, che essi

doveano chiudersi in petto cuori assai forti, se non si sentivano

profondameute ansiosi intorno alia gran questione che stava omai

per esser decisa. E vero, che essi non aveano bruciato in porto

le loro navi, come il Cortex, ma le avean lasciate un migliaio di

miglia dietro di se, seuza pensare a mai pii\ rivederle. Tali pen-

sieri erano pienamente partecipati in Europa da quanti seguivano

fon sollecitudine ogni passo che facevasi nella graiide opera: e

molte e fervide preghiere s'inalzavano a Dio, che volesse be-

nedire e condurre ad esito felice Timpresa cominciata per sua

ispirazioue; e mani premurose aprivano ogni lettera, che portava

Timpronta postale di Marico, e che prometteva ogni volta lo

scioglimento di tal questione, di cui ben si comprendeva Fim-

portanza. A Dio non piacque che le loro speranze fossero com-
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piute. Ma essi si rassegriauono conformandosi al divino volere, e

il Signore si degn6 di cangiare in giubilo la loro tristezza. Prima

di condurre i nostri lettori nella citta indigena di Sciosciong, non

possiamo qui tenerci dall' inserire un tratto di una lettera del

P. Croonenberghs, in cui questi descrive una scena, onde i Padri

furono spettatori nell' appressarsi a quel luogo. Per un artista

dev'essere stata una vera delizia. Ecco, egli dice, due cavalieri

Betsciuani dirigersi verso di noi a tutta corsa. Montano due buoi

daJle lunghe corna: una fune attaccata alle narici serve loro di

briglia, e due manipoli di fieno formano la sella. Questi guer-

rieri indossano runiforme della madre natura, una tinta di nero

tendente al rosso. Una piuma al capo, una piccola cintura ai

fianchi, i sandali ai piedi formano tutto il loro abbigiiamento.

Uassagaia, o una grande mazza ferrata e tutta la lor armatura.

Ma & del tutto pacifica la missione di questi guerrieri di Scio-

Soiong; poiche essi vengono a scambiare il latte delle lor capre

col nostro tabacco del Transvaal. Appresso a loro ecco venire al

nostro accampamento una banda di fanciulletti tutti neri, che

volevano venderci pecore e capre. Al vedeiii appoggiati chi sopra,

il suo montone, chi sulla sua capra, noi raffiguravamo questi neri

angioletti a quelle imagini di S. Giovanni Battista, die sono tanto

famigliari ai pittori italiani. II P. Superiore voile che loro si

dessero delle fette di lardo: e Puso che essi tosto ne fecero ci

diede molto da ridere. In un batter d'occhio eccoli tutti intesi ad

ungersi il volto e il resto del corpo con quel buon lardo, e poi a

riguardarsi 1' un P altro, attoniti di vedersi cosi brillanti e belli.

Pareano simili a quegli angeli scolpiti in vecchio legno di quercia,

onde i nostri celebri artisti adornarono le chiese di S. Giacomo

e di Nostra Signora in Anversa.

XII.

Sciosciong, e suoi abitanti

Sciosciong e la capitale dei Bamanguato, tribu priucipale della

razza Betsciuana, e residenza del loro re, chiamato Khama.

Gl'indigeni danno a questo luogo il nome di Bamanguato. E
tferie XI, vol. Ill, fate. 728 19 23 luglio 1880.
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attorniato da colliue sassose, se ne togli il lato meridionale, da

cui soltanto 6 accessibile; e potrebbe percift, come ben osserva

il sig. Bailie, essere facilmente trasformato in una piazza forte.

II Rev. J. Mackenzie, ministro della societa dei missionarii pro-

testanti di Londra, scrivendo dieci anni fa, assegnava a .questa

capitale una popolazione di circa 30,000 abitanti; e dicesi che

Macheng, zio del presente re, poteva mettere in campo un eser-

cito di 8000 uomini, armati principalmente di quegli struraenti,

che in Inghilterra erano conosciuti col nome ftifutili della torre;

i quali, od anche i lor somiglianti, dopo esser passati di mano in

mano, e dopo aver fatto la fortuna di parecchi mercantuzzi di

armi autiche, formano ora la gloria o il terrore dei re pressoch6

in tutto I'lnterno delPAfrica. I nostri missionarii ci riferiscono,

che dopo quel tempo la fame e la guerra hanno scemato di molto

la popolazione, si che presentemente questa appena raggiunge

la cifra di 10,000. Essi ci descrivono il luogo piuttosto come un

complesso di villaggi, che come un'intera citta. Le capanne son

fabbricate con poco o niun ordine intorno intorno ad una spa-

ziosa piazza, e sono separate 1' una dalP altra per mezzo di siepi

di mimosa, e di viottoli angusti e di malagevole passaggio. L'im-

mondezza e il puzzo di tali sconciature di strade, come ci dice

il Mohr, e affatto intollerabile
;
ed e per questo a^punto che i

ministri di Londra si sono stanziati ad un miglio incirca fuori'

della citta. Conforme al ragguaglio dei nostri viaggiatori, le con-

dizioni igieniche del luogo non sono punto migliorate dal tempo

che vi fu il Mohr. Sciosciong e posta a 3300 piedi sul livello

del mare, e a cagione di tanta altezza P aria secca e rarefatta

si raffredda cosi rapidamente dopo il tramonto del sole, che le

notti riescono freddissime. II Mohr ebbe a trovare fiocchi di

ghiaccio della lunghezza di 10 pollici, che al mattino si vede-

vano pendenti dal suo carro, e dice, che quantunque la latitu-

dine sia soltanto di 23 2' 0", val quanto dire che il luogo e*

quasi mezzo grado dentro i tropici, ciononostante sulPimbrunire

vedeva gli Europei uscire coperti di pelli, come si sarebbe aspet-

tato di trovare soltanto nello stretto di Behring. Anche i nostri

missionarii nelle loro lettere tornano spesso a parlare del freddo
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che in quelle region! si sente nella notte e nelle prime ore del

mattino. Benche essi fossero ben coperti e ben chiusi dentro le

tende dei loro carri, pure erano assai di frequente svegliati dal

freddo; ed una volta ebbero gelata perfino Pacqua neirampolla

durante il sacrifizio della messa. E questa una singolarita del

clima africano, che lo distingue notevolmente da quello dell' India.

Havvi dei distretti nelle possession! inglesi nelPAsia, dove il ter-

mometro sale fino a 100 Fahrenheit a mezzanotte; mentre negli

altipiani delPAfrica centrale, neanche a 10 delPequatore, Living-

stone non trov6 mai troppo calda una coperta di lana. I nostri

missionarii videro una volta il termometro alzarsi fino a 80 6 Fah-

renheit alle due pom., e poi calare, alle 8 della sera fino a 36.

Questa singolare variabilita di temperatura e assai nociva, ed

espone gPinesperti viaggiatori a istantanei raffreddamenti e alle

febbri, che ne conseguono.

Sciosciong e un luogo assai povero. La maggior parte degli

abitanti vanno ignudi, perche non hanno onde coprirsi. II re, ed

alcuni de
?

principal! della citta vestono alia foggia europea, sicche

a vedeiii si direbbero quasi altrettanti gentlemen. Nella citta

si fa un gran mercato di piume di struzzi selvatici, che abbon-

dano nel deserto di Calahari, presso ai cui confini Sciosciong 6

situata. II monopolio di questa sorgente di ricchezza e" nelle mani

del re. Un altro fonte di guadagno per questo popolo infelice

consiste nella manifattura del cosi detto caross. II caross e un

ampio sciallo formato con pelli di parecchi animali, che sono

ben conciate dal lavoro manuale degPindigeni, coi peli accura-

tamente conservati, e destramente cucite in modo da presentare

un disegno simmetrico nei different! colori, che hanno le diverse

pelli. Quest! caross sogliono portarsi per tutta PAfrica meridio-

nale, e chi ne ha se ne ricuopre le spalle e la vita come di un

largo manto. II dottor Holub ne trov6 alcuni distesi sul pavi-

mento della capanna del re dei Marutse-Mabunda sulla riva

sinistra dello Zambese; il Mohr ne vide uno in una bottega

unter den Linden (sotto i tigli) in Berlino
;
ed anche noi ne

abbiam visto un altro a Firenze in una carrozza. Nelle vicinanze

della citta le rocce si accavallano Puna sopra Paltra nella piu
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strana confusione; soltanto nelle valli e al lato Sud-Est, che

tocca la citta, si vede coltivato in buona quantita il granturco

e il miglio, detto Kafir-corn dagl'inglesi. Quel che pill si sente &

il difetto di acqua. Gli animali debbono fare quasi un'ora di

viaggio per giungere a qualche abbeveratoio. Le tenui correnti

che s'incontrano fra le colline forniscono appena uno scarso e

disgustoso ristoro. II Mohr uelP appressarsi alia citta, alia di-

stanza di quattro rniglia dal luogo, trov6 una profonda gola in

mezzo alle rocce, dove le sue bestie potevano bere; ma 1'accesso

era cosi ripido e pericoloso, che egli lo chiam6 la gola $ inferno

(Devils Kloof)j
nome che e tuttavia ritenuto nella carta topo-

grafica del Peterson, non essendovene un altro pift espressivo. II

trafficante inglese, sig. Francis, dentro i limiti del suo podere,

scav6 uu bel pozzo della profondita di 80 piedi ad uso della

sua famiglia; ma ii re ha poi preteso che tal provvigione, che

e abbastanza scarsa, debba tornare in comune vantaggio del

popolo.

Gli abitanti di Sciosciong sono alquanto misti. La citta suol

essere il ridotto di tutti i vagabond! e fuggithi delle diverse

tribti Betseluana, Makalaka e Zulu. Sono sempre tenuti come

sospetti tutti i visitatori che vi concorrono dal limitrofo regno

dei Matabeli, la cui forza e carattere guerriero e si ben cono-

sciuto, che spioni e messaggieri fanno un continuo va e vieni

alle frontiere. Si direbbe che essi non possono mai riposarsi nel

sicuro possesso della pace. Nel passato settembre il solo rumore

sparso di un'invasione di Matabeli fu cagione che tutti gl'In-

glesi cola resident! prendessero il partito di ritirarsi al di la

del Limpopo. Ad esempio delP altezzoso contegno di questa razza,

potente piti di ogrii altra, suole raccontarsi che dopo la morte

di Mozilikazi, uno dei messaggeri, venuto in cerca del suo pri-

mogenito Kuruman per invitarlo al trono, si present6 a Scio-

sciong. II re di questa citt& gli mand6 in dono due capre ab-

bastanza magre. Ma Tambasciadore rimandolle con isdegno al

donatore, accompagnandole con quest' orgoglioso messaggio: I

leoni non sogliono rosicare le ossa di capre; 6 questo un cibo

acconcio per gli sciacalli. > Tale & Sciosciong, e tali ne sono gli
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abitanti; un luogo cio6, da cui, dice un viaggiatore, dee starsi

lontano piti che si pu6. Eppure i nostri missionarii vi aspiravano

come al paradise dei loro cuori.

XIII.

Contese politiche e religiose dei Bamanguato

Prima che i nostri Padri lasciassero Kimberley, erauo stati

avvisati che poco o nulla v'era da sperare per loro. Ed essi non

tardaron guari ad avvedersi co'proprii occhi, che Sciosciong era

il quartiere principale dei ministri della Societa di Londra sta-

bilitasi nelTinterno. Ma a farsi una giusta idea di tal condi-

zione fa di mestieri dare prima un rapido sguardo airistoria dei

Bamanguato.
*

Bench& questi siano presentemente la piu potente fra le tribu

dei Betsciuani, pure, sono essi di piu recente origine, mentre i

Barutse hanno su tutti la precedenza. I Bangwaketse, i Bakwena

e i Bamanguato formavano primitivamente un solo popolo, fino a

che questi ultimi due si separarono dai prinii. La storia non

riferisce 1'epoca di tal fatto. Non passo lungo periodo d'anni,

ed anche i due ultimi si divisero fra loro, e i Bakwena ebbero

il vantaggio sui Bamanguato. Mentre tuttavia vivea Matipi, bi-

savolo del re Khama, i Bamanguato si suddivisero novamente,

e la parte piti debole venne a stabilirsi, sotto il nome di Ba-

towana, presso il Lago Ngami. Gare di famiglie sembrano essere

stata la maledizione dei Bamanguato. II vecchio Matipi finl sua

vita per crepacuore e per disperazione a cagione dei mali trat-

tamenti che si ebbe dai suoi figli. II suo primogenito e suc-

cessore Khari, il quale si segnal6 nella guerra mossa ai Ma-

sciona, che occupavano il territorio ora posseduto dai Matabeli,

e sfid6 il potente Mozilikazi, ebbe due figliuoli per nome Se-

khome e Macheng. II primo era il prediletto, e il prescelto a

succedergli: ma la madre di Macheng era di grado superiore

alia madre del favorito
; quindi nacquero perpetue risse, fino a

che essendo Macheng fatto prigione dai Matabeli, e Khari ve-

1 Vedi V opera del Mackenzie: Died anni al Nord del -fume Orange.
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nuto a morte, sali sul trono Sekhome. Quest! invit6 i ministri di

Londra, coi quali ayea fatto conoscenza per mezzo del sig. Moffat,

che gia da gran tempo risiedeva a Kuruman. Quantunque Sek-

home non s'inducesse mai ad abbracciare il cristianesimo, pure

fu il primo a dargli ogni incoraggiamento ; e permise che i suoi

cinque figli, il primo dei quali & il presente re, fossero educati

nelle scuole dei ministri inglesi, e vi fossero iniziati alia lettura

della Bibbia. Se vogliamo credere a quanto riferisce il sig. Ma-

ckenzie, la condotta di Khama nell'ardua lotta che dovea se-

guire, non sarebbe indegna di un confessore della fede. E da

sapere, che il rito della circoncisione suol essere amministrato

in tutte le tribft dei Betsciuani a tutti i fanciulli dagli otto

ai quattordici anni. Tal funzione non si fa ogni anno, ma ad

intervalli, quando cioe v'ha un numero sufficiente a dare alia

cerimonia maggior iinportanza. In questa congiuntura si yede

il padre marciare alia testa de'suoi figliuoli, e tutto contento

di essere seguito da un lungo corteggio di giovani, che stanno

per entrare nei diritti dei maggiorenni. Or questa appunto fu

la prima occasione, in che la fede di Khama fu posta a duro

cimento. Esso e il suo fratello secondogenito ricusarono recisa-

mente di prendere parte al rito superstizioso. Sekhome dissimu!6

per un po'di tempo la sua bile, ma non gli perdon6 giammai.

Per alcuni anni egli si adoper6 con ogni sforzo per fargli per-

dere 1'affezione del suo popolo; e non lasciava intanto alcun

mezzo per ruinarlo, o per indurlo alle superstizioni de'suoi mag-

giori. Durante la notte si venivano a compiere riti superstiziosi

alia soglia della sua capanna; ina Khama li disprezzava; e met-

tendo in fuga gli stregoni, spegneva il fuoco degrincantesimi,

e tornava al suo sicuro riposo. Finalmente Sekhome mise in

arini una porzione del suo popolo cpntro il suo figlio, e lo as-

sedi6 in mezzo alle moutagne ;
ma essendo favorevole a questo

il sentimento popolare, e comparendo in iscena Macheng, quegli

fu in breve costretto a ricorrere fuggendo a Sechele, re dei

Bakwena; e dovette lasciare il trono a suo fratello. In mezzo a

tante lotte il sig. Mackenzie era Tamico, il sostegno e il con-

sigliero di Khama. Quindi non dee far maraviglia, se questo re
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e si tenacemente attaccato alia setta, per cui egli ha dovuto

soffrire tante angherie, e in cui egli trova tutto quel che crede

contenersi sotto il nome di cristianesimo. Esso di fatto non pure

e" re, ma altresi sommo sacerdote, e presiede alle conferenze

bibliche alia testa del suo popolo.

XIV.

Esito infelice dell' udienza accordata da Khama
ai nostri missionarii

Non crediamo esservi miglior partito, che lasciare al P. Croo-

nenberghs la cura di darci un ragguaglio esatto delP udienza

regia, da cui dipendevano tante speranze. Egli dopo aver bre-

vemente descritto il grande spazio centrale, ovvero cortile, in-

terne a cui seno fabbricate le capanne, prosegue dicendo : In

mezzo al cortile buon numero di sudditi del re Khama erano

schierati in semicerchio, seduti sulle calcagna. II re stesso in

mezzo a questi, e simile al- piu volgare de' suoi sudditi, se ne

stava accoccolato sul suolo. Egli non portava alcun segno della

sua dignita regia, seppure non voglia tenersi come tale un enorme

piuma attaccata al suo cappello di felpa, che era di manifat-

tura inglese. Tutto il suo abbigliamento era assai somigliante

al- vestito di un borghese nelle piccole citta d'Europa; scarpe

di cuoio senza lustro, pantaloni bruni, camicia di flanella, so-

prabito chiaro di stoffa d' Inghilterra. Khama, che & sopranno-

minato il Gentiluomo dell'Africa Australe, sembra essere nei

trentasei anni di eta; di alta statura; di colorito leggermente

oscuro, quasi olivastro. Eari peli ha nel mento e sul capo, nobile

la fronte, soave lo sguardo, tutta la fisionomia intelligente ;
il

volto stesso e pieno di espressione, e spira un'aria di bonta piti

che altro sentimento. Al suo fianco eran seduti i due ministri

presbiteriani, i sigg. Sykes e Elben. Non conoscendo noi il re, il

sig. Syckes voile egli stesso presentarci a sua maesta. I Padri

non doveano certamente avere gran fiducia nel vedere il re as-

sistito da tali consiglieri; e Pesito delP udienza fu quale appunto

poteva prevedersi fin dal principio. II P. Croonenberghs cosi
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continua: Si comincio la conversazione per mezzo (Tun inter-

prete. II nostro Superiore, P. Depelchin, presentft anzitutto la

conimendatizia, che sir Bartle Fre"re ci avea data per sua maesta.

Ma Khama neppur si degn6 di leggerla, anzi neanche la tocc6.

II P. Depelchin gli consegnft una lettera di un amico di sua

maesta residente a Kimberley; ma Khama presala non voile nep-

pur aprirla. II nostro P. Superiore si fece a domandare al re

la facolta per se e pei suoi compagni d'insegnare al suo popolo

la religione di Gesu Cristo, e insieme le lettere, le arti e le

scienze d'Europa. La domanda fu accolta freddamente; e la ri-

sposta, che il re diede, fu che egli era gia provveduto di mae-

stri. In fine il P. Depelchin si fe' animo per richiedergli in grazia

un posto ove potersi stanziare; e Khama disse recisamente di

non averne alcuno a tale scopo. II P. Depelchin prese allora il

partito di fare al re un' offerta, e oso presentargli un magnifies

fucile del sistema Martini-Henry. Ed io stesso mi posi ad aprire

Pastuccio di questo prezioso strumento. Tutto il popolo a tal

vista era incantato dalla maraviglia; ma il re lo guard6 con

un'aria d'indifferenza. Finalmente prese in mano quell' arme, di

cui il P. Depelchin volea fargli un dono, 1'esamino' per pochi

istanti, e poi la restitui ringraziando; e solo aggiunse che il di

seguente sarebbe venuto egli stesso a prenderla nel nostro ac-

campainento. II di seguente, 24 di luglio, a mezzogiorno viene

a visitarci al nostro accampamento il fratello del re, che & una

perfetta imagine di Khama. In questa visita egli ci ha addimo-

strato una gentilezza ed un'amicizia tale, che maggiore non

avremmo potuto sperare; e ci parve profondamente intenerito alia

vista di un gran crocifisso, dipinto da una signora di Grahams-

town. Ci si mostr6 assai piti commosso, quando udi chi eravamo,

donde venivamo, e per qual motive ci eravamo addentrati nel-

T Africa. Ma ecco che mezz'ora dopo mezzogiorno vediamo il na-

stro cainpo aniniarsi di persone che vi concorrono; la folia va

crescendo: che cosa e? fi il re che giunge. Questo gentiluomo

dell' Africa australe si avanza con una dignita assai semplice,

ed e seguito da tutto il suo consiglio. Colla testa egli sorpassa

tutte le persone del suo seguito. Eccolo entrare alfine nella no-
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stra tenda. Noi gli rinnoviamo, coll'aiuto d'un interprete, le

domande gia fatte il di innanzi. Ed egli, senza nulla rispondere

a quelle, comincia a proporci molte e varie question! di religione,

e fa le piti alte maraviglie, e dice di non saper intendere come

possano essere in una stessa religione due diverse credenze re-

ligiose. In fine ci afferma, che ha gia risoluto di non aggiungere

altri maestri a quelli che gia possiede pel suo popolo; poich6,

prosegue, se le due religion!, la cattolica e la protestante, sono

una stessa cosa, e chiaro che una sola di esse e sufficiente
;
se

poi sono different!, si farebbero amendue una continua guerra,

e metterebbero la discordia, in mezzo ai suoi sudditi. Come

ognun yede da quanto vien riferito dal P. Croonenberghs, non

era possibile trattar piu a lungo Paffare. Purtroppo era vero,

che i nostri avversarii aveano circonvenuto il re
;
e i missionarii

cattolici ben sentivano di essere stati prevenuti. Non rimaneva

altro che rassegnarsi al divin yolere, e sperare che il Signore

volgerebbe questo doloroso disinganno ad essere caparra di un

futuro successo in luogo piti propizio.

XV.

Una parola intorno alia dottrina dei ministri di Londra

Noi speriamo che i nostri lettori saranno stimolati a pregare

per questo poyero popolo, se prima faremo un po'pift chiarainente

conoscere qual sia la dottrina, che dai ministri inglesi gli yiene

proposta. II sig. Mackenzie, che da lungo tempo layora in queste

region!, e che & stato recentemente promosso alia carica di magi-

strate nella provincia del Nord-Kimberley, eel dira egli stesso
l
.

Paiiando delle forme esterne di religione, che sono in uso a Ku-

ruman, dov'egli era presidente, asserisce, che la Societa dei

ministri di Londra e un' amplissima istituzione, e non si da alcun

pensiero di yeste clericale, o simili aggiunti. II panno nero, egli

aggiunge, raramente si estendeya oltre alia yeste, mentre Tabito

talare, e le annesse facciuole, o la cravatta bianca non si vedeya

mai; e non era raro il caso, che un ministro si presentasse al

1 Vedi I'opera citata, pag. 13.
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pubblico in berretto da camera e con pantofole ricamate! Quello

si deponeva entrando in chiesa, e queste dal pulpito non si vede-

vano. Pare adunque, che tali forme esteriori di culto, che ci sono

state tramandate attraverso tanti secoli, e a cui Fantichita ha reso

testimonianza, anche pei simboli religiosi che vi si contengono e

che sono si acconci ad aiutare la nostra natura sensibile, fossero

affatto sconosciute agli onorevoli messeri; come se la dignita di

Dio e del suo servizio, e la fragilita della nostra natura non ri-

chiedessero alcuni segni esterni per aiutarci a sollevare i nostri

pensieri al di sopra delle cose della vita giornaliera, quando ci

presentiamo alia divina maesta pel culto solenne. Anche i sacra-

menti, canali delia divina grazia, tanto pieni di efficacia, di con-

forto e che sono cosi medicinali nel loro uso, e nello stesso tempo
rivelano il loro ammirabile lavoro, non avean qui un posto impor-

tante. In tal modo un ministro altamente rispettabile potrebbe,

per la causa di un' amichevole pace, venire a patti anche con un

luterano, pronto a far uso d'una stessa chiesa, omettendo ciascuno

quella parte della propria dottrina che non garbasse alPaltro, e

dopo ci6 1'onorevole ministro potrebbe lusingarsi di aver fatto un

buon guadagno. I capi di dottrina, sui quali noi facevamo si-

lenzio, scrive lo stesso Mackenzie 1 non aveano nel nostro credo

quelle proporzioni che in quello del nostro auiico. E per6 non do-

vevamo noi far grandi sforzi per lasciare indietro sacramenti e

cerimonie, mentre ben altrimenti andava la bisogna pel nostro

collega. Non v' ha dubbio, che la conciliazione era compiuta

in bella armonia e il buon ministro non ne ebbe da' suoi supe-

riori di Londra alcun rimprovero per la liberalita del suo cuore.

Apparisce inoltre
;
che questa non era altro che la fredda e dura

dottrina calvinistica della rigida scuola Presbiteriana, che non

lascia alPuomo alcuna parte nell' opera della salute, e, ci6 che ne

consegue, alcuna responsabilita nella riprovazione. Intanto pero

lo stesso Mackenzie in un altro luogo
2

ci narra, che mentre egli

un giorno insisteva dicendo, che tutto il complesso della salva-

zione delle anime e opera di Cristo, e niuna parte vi ha 1'uomo n&

1

Ivi, pag. 250.

1
Ivi, pag. 424.
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la Chiesa, la moglie di Sechele (re del Bakwena) 1'interruppe

chiedendo ad alta voce: A che pro dunque i missionari? La

domanda cadeva giusto a taglio: e il buon Ministro avrebbe reso

un gran servigio a' suoi colleghi, se si fosse degnato di soggiun-

gere qual risposta egli diede. Ed invero se le parole debbono esser

prese nel vero senso, v' erano buone ragioni per proporre quella

questione. Questi missionarii si recano ai confini del mondo, e si

espongono a gravi pericoli; essi sono sostenuti dalle oblazioni delle

anime zelanti d'Europa: ma con qual pro? Non pu6 dubitarsi, che

essi hanno intenzione di render servizio a Dio; ma se & yero di

fatto, cheTuomo non ha alcuna parte nelP opera della salute, non

deve esser dunque la salute delle anime lo scopo delle loro spedi-

zioni. Se queste nostre osservazioni cadessero per a^vventura sotto

gli occhi di qualche collega del sig. Mackenzie, vorremmo che si

persuadesse, non esser esse scritte con malizia. No certamente;

che noi non abbiamo sentimento di animo maligno verso coloro,

che fanno il meglio che sanno per adoperarsi a bene del prossimo.

Inoltre noi abbiamo special! ragioni per essere ben disposti ri-

guardo a questi signori in particolare: poich& i nostri Padri in pift

occasioni dovettero saper grado e grazia alia loro gentilezza. Noi

dobbiam deplorare il sistema, onde essi, senza lor colpa, sono stati

educati; e scriviamo queste linee per indurre le anime ferventi ad

inalzare a Dio una calda preghiera, affinch& si degni di condurre

questi pseudopastori e le loro greggie ai pascoli della verita.



Avevamo disegnato di scrivere intorno alia rottura delle rela-

zioni diplomatiche tra la Santa Sede e il Governo belga, attribuita

daquesto Governo stesso a divergenza di intendimenti politic!:

fatto grave, inaudito, ineredibile. Ma giudicammo poi miglior

partito il pubblicare la seguente Esposizione^ comparsa nei

Giornali ufficiosi della Santa Sede, e che & un capolavoro di giu-

stezza e di moderazione, e troppo degno di passare alia posterita,

in servigio specialrnente di chi dovr& scrivere delle cose ecclesia

stiche de'nostri tempi.

ESPOSIZIONE DOGUMENTATA

DE'FATTI RELATITI ALLA QCISTIONE

DELL'INSEGNAMENTO PRIMARIO NEL BELCUO

E ALLA CESSAZIOKE DE
1

RAPPORTI DIPLOMATIC!

TRA IL GOVERNO BELGA E LA SANTA SEDE

I. La cessazione dei rapporti diplomatic! tra la S. Sede e il

Governo belga considerata, sia in s& stessa, sia nelle circostanze

che rhanno accompagnata, ha prodotto la piti penosa impres-

sione neiranimo dei cattolici, ed ha richiamato sopra di se Tat-

tenzione piil seria degli uomini di qualsivoglia partito, quantun-

que le ripetute minaccie che la precedettero vi avessero da lungo

tempo disposto gli animi. A chi seguiva attentamente lo svolgersi

dei pubblici avvenimenti nel Belgio, si rendeva manifesto, che

per mandare ad effetto cotali minaccie non si aspettava che la

opportunita di un pretesto. E questo tosto o tardi non poteva

mancare, essendo ben noto, che gli attuali reggitori della pub-

blica cosa in quel regno si erano gia da prima dimostrati av-
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versi al mantenimento della Rappresentanza diploinatica presso

la S. Sede.

Ed infatti Fopposizione dell'Episcopato belga alia nuova legge

sull'insegnamento priraario, legge cosi contraria e funesta alle

sacre ragioni delle coscienze cattoliche, ha fornito a quel Go-

verno 1'occasione di rompere le sue relazioni official! colla S. Sede.

La quale se ha dovuto subire si grave offesa, sente pero al-

tamente il dovere impostole dalla sua dignita, di fare una chiara

pubblica esposizione dei fatti che precedettero la suddetta rot-

tura, affinche questo avvenimento possa essere apprezzato da tutti

conforme a verita ed a giustizia.
- - II che si rende tanto piu

necessario, quanto piu la stampa giornaliera, ostile alia Chiesa

cattolica e alia S. Sede, si sforza con tutte le arti di presentare

i fatti gotto un aspetto diverso dal vero, e di falsare cosi in ma-

teria tanto delicata il giudizio della pubblica opinione.

Da questa esposizione autentica, corredata degli analoghi do-

cumenti, si parra manifesta Fingiustizia e Fingiuria fatta dal

Governo belga alia S. Sede col richiamare il suo Ministro da Roma.

II. Che il richiamo del Rappresentante belga presso la S. Sede

fosse precedentemente decretato, sicche la legge sull'insegna-

mento primario non ne abbia fornito che la causa occasional,

apparisce chiaramente dalla genesi dei fatti correlativi e dalla

loro semplice esposizione.

II penultimo ministero cattolico che tenne il potere pel vol-

gere di otto anni, fu fatto segno ad uua viva opposizione del

partito liberale, il quale riuni tutte le sue forze per dargli de-

cisiva battaglia nelle elezioni generali del giugno 1878, e in esse

prevalse con una lieve maggioranza.

I gravi timori, che intorno al mantenimento delle relazioni di-

plomatiche colla S. Sede si erano concepiti per Tavvenimento al po-

tere del nuovo partito, si ebbero ben presto la conferma dai fatti.

II sig. Frere-Orban, mentre partecipava al sig. Barone D'Anethan

Ministro Belga presso la S. Sede la sua nomina a Ministro degli

Esteri, si affrettava di appalesargli che essendo salito al potere

quel partito che per tre volte aveva votato nella Camera la sop-

pressione della Legazione belga, il Ministero si riservava d'in-



302 ESPOSIZIONE DOCUMENTATA ECC.

dicargli T epoea in cui avrebbe luogo il suo richiamo
1
. Ed il

inedesimo nel diseorso tenuto al Corpo legislative il 18 novem-

bre 1879 confermava che i Ministri prendendo possesso del

potere aveano riconosciuto airunanimita farsi luogo al richiamo

della nostra legazione presso il Vaticano 2
.

Le dichiarazioni del nuovo Gabinetto non potevano essere piti

chiare, n& piti esplicite. II richiamo del Ministro belga era de-

cretato, per secondare il volere del partito dominante; non ri-

maneva che a fissarne il giorno.

III. Ad affrettare il quale credette il sig. Ministro che tornas-

sero a proposito gli attacchi che, com'egli lamentava, venivano

diretti da una parte della stampa cattolica contro la vigente Co-

stituzione. Se non che le opportune dichiarazioni fatte dal S. Pa-

dre e dal Cardinal Segretario di Stato alPIncaricato d'Affari si-

gnor Conte Reusens, e le istruzioni date al Nunzio Apostolico di

Bruxelles, tolsero allora ogni pretesto alia soppressione della

Legazione.

IV. E qui cade in acconcio di osservare, che il S. Padre oltre

all'importanza comune che riconosce in tutte le Eappresentanze

estere presso Taugusta Sua Persona si pel decoro della S. Sede,

che per la regolarita dei rapporti coi diversi governi e soprattutto

pel bene che ne deriva ai fedeli, annetteva un interesse tutto

particolare a quella del Belgio, per Tantico affetto che nutre

per esso fin dal tempo che resse la Nunziatura Apostolica di

quel Regno. Desiderava perci6 il S. Padre che, salvi i doveri

deirApostolico ministero e il decoro della S. Sede, si adoperasse

1 Le parli que le voeu du pays vient de porter au pouvoir a eu plusieurs

fois 1'occasion d'exposer, au sein de la legislature, ses vues sur le changement

que les evenements politiques de la peninsule devaient entrainer dans la repre-

sentation diplomatique de la Belgique en Italie; a trois reprises, en 1872, 1813

et 1875, il a vote pour la soppression de notre legation aupres du Saint-Si6ge.

Le ministere, a peine forme, n'a pas encore delibere sur 1'epoque a laquelle

cette mesure pourra se realiser.

Je me reserve done de vous adresser en temps opportun une communication

a ce sujet. (Correspondence diplomatique echange entre le Gouvernement

Beige et le Saint Siege. Dep. Juin 1819).
* En pr6nant possession du pouvoir les ministres avaient unanim6ment re-

connu qu'il y avail lieu de rappeler notre legation aupres du Vatican.
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ogni cnra per non somministrare il pift lieve motive al richiamo

del Ministro del Belgio. Quindi nella ricorrenza del primo an-

niversario del Suo esaltamento alia Cattedra Pontificia, dopo ri-

cevute le felicitazioni del Conte Reusens, Sua Santita rivolse a

lui le seguenti parole, riferite al signor Ministro degli Esteri con

dispaccio del 3 marzo 1879 dal medesimo Incaricato d'Affari

Leone XIII mi ha accolto colla sua bonta abituale e mi ha

espresso di nuovo il vivo piacere che provava ricevendo le

testimonianze di devozione del Belgio ;
di questo paese, ag-

giunse Sua Santita, che io amo tra tutti, e al quale mi uni-

< scono memorie gia lontane, ma sempre vive >
;

e soggiunse :

Io amo il Belgio e lo benedico, io benedico in particolare la

< Eeale famiglia, benedico il Vostro Sovrano, sul quale riporto

tutta Palta stima che avevo pel Ee suo illustre padre
1
.

E questo affetto speciale, frutto di care reminiscenze, e degli

insigni meriti di questa nobile nazione verso la Chiesa, metteva

pure sulle labbra del Sommo Pontefice nel medesimo colloquio

le seguenti parole relative al mantenimento della Legazione: Io

spero che il provvisorio diverrti definitive
2
.

V. Mentre pertanto, come si 6 detto di sopra, 1'autorevole pa-

rola di Sua Santita faceva desistere la stampa del Belgio dalle

inopportune discussioni intorno alia vigente Costituzione, il Re-

gio governo presentava alle Camere legislative, il giorno 20 gen-

naio 1879, un nuovo progetto di legge sull'insegnamento pri-

mario. L'Episcopato, il Clero e tutta la stampa cattolica si

Iev6 a protestare contro il deplorevole disegno. Ne d'altronde

quell" illustre Episcopato;
che gia con una Lettera pastorale del

7 dicembre precedente aveva condannato il nuovo schema d'or-

dinamento scolastico, poteva rimanersi spettatore indifferente di

1 Leon XIII m'a accueilli avec sa bonte habituelle, et m'a exprime de nou-

Teau le vif plaisir qu'il avail a recevoir les t^moignages de devouement de la

Belgique, de ce pays, a ajoute Sa Saintete, que faffectionne entre tous, et au-

quel me rattachent des souvenirs deja lontaines, mais toujours vivants... J'aime

la Belgique et je la benis, je benis particulierement la Famille Royale, je be"nis

votre Souverain, sur lequel je reporte toute la haute estime que j'avais pour le

Roi son illustre pere. (Corr. Dip. 3 mars 1879).
*
J'espere que le provisoire deviendra d^finitif (wri).
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uria proposta di legge, che, sottraendo F insegnamento religiose

alPautorevole sorveglianza dei sacri Pastori e separando Pistru-

zione dalla educazione cristiana, la scuola dalla religione, offen-

deva i sacrosanti diritti della Chiesa Cattolica, e metteva in grave

pericolo la fede e la morale della gipventu.

YL Nel periodo che corse fra la presentazione di quel disegno

di legge fino al giugno in cui venne discusso, il Groverno belga

rivolse replicati uffici alia S. Sede, perch& interponesse la sua

autorita presso quell'Episcopato, che vivamente combatteva il

nuovo ordmamento scolastico. La S. Sede, com' era da atten-

dersi, rispondeva condannando espressamente quella legge, per-

che informata ad un concetto anticattolico. II Segretario di Stato

fece infatti rilevare al conte Reusens che, le conseguenze di essa

sarebbero dannose per V influenza della Chiesa *. Ed il S. Pa-

dre, secondo che ne riferi il Barone d'Anethan al Ministro degli

Esteri, gli dichiard, che 1'istruzione cristiana della gioventu

< era, come 6 ben naturale, una delle Sue principali preoccupa-

zioni
;
che Egli giudicava necessario che questa istruzione fosse

< imbevuta di idee religiose, Tuna non potendo senza grave pe-

ricolo essere separata dalle altre
2
. >

La condanna dottrinale di quel progetto di legge fu cosi espli-

cita, che lo stesso signer Frere-Orban ha pill volte riconosciuto,

il giudizio della S. Sede essere, sotto Y aspetto dommatico, piena-

mente conforme a quello dell'Episcopato belga. In quanto poi

alia domanda di comprimere la opposizione dei Vescovi e del

Clero, si fece osservare che il S. Padre non poteva opporsi a

che i cattolici con ogni impegno combattessero leggi che mi-

nacciavano le loro credenze
3

;
che sembrar disapprovare

anche indirettamente e quanto alia forma, per increscevole che

1 Les consequences seraient faohcuses pour IMnfljence de TEglise. (Corr.

Dipl. Dep. 17 mars 1879).
2
Que I'inslruclion chrelienne de la jetinesse clait naiurelleraent une de Ses

principales preoccupations; qu'il trouvait necessaire que cette instruction lut im-

pregnee des idees religieuses, Tune ne pouvant, sans grave danger, etre separce

des atilres (Core. Diplomat. Dep. du 28 avril 1879).
a A ce que les calholiques prissent fait et cause cuntre les lois qui mena-

ceraient leurs croyances (Corr. Diplom. D&p. du 8 fevrier 1879).
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< questa forma potesse essere, la linea di condotta del Prelati

belgi, era cosa impossibile *,
> e che la S. Sede doveva restrin-

gersi a dare ai Yescovi consigli di calma e di moderazione.

TIL Quando poi nel giugno seguente quell' infausta legge fa

votata dal Corpo Legislative e dal Senate, il S. Padre compreso

dal piu vivo dolore ordin6 al Card. Segretario di Stato di scri-

vere al Nunzio Apostolico che si recasse dal signer Frere-

Orban per portare a stia conoscenza il dispiacere provato da

8ua Santitti in tale circostanza. > L'Episcopato belga da sua

parte pubblicft una lettera pastorale collettiva che condannava

le nuove prescrizioni scolastiche. Da questa pubblicazione il si-

gnor Fr&re-Orban tolse motivo di querelarsi, per mezzo del Mi-

nistro belga, col Cardinal Segretario di Stato della condotta dei

Vescovi, coll' intendimento d' impegnarlo ad infrenarne il lin-

guaggio. Ma il Segretario di jStato fra le altre cose, ebbe a ri-

spondere: Mi limitero solo a dire, che dopo aver presa cogni-

zione della Pastorale Tescovile, io trovo di non poter recedere

da quell'ordine d' idee, che gia Le accennai preventivamente,

e che per conseguenza sono costretto a costatare, che il si-

gnor Frere-Orban, colpito forse dall'impressione del niomento,

ha portato su quell' atto un giudizio troppo severo. Infatti la

parte dottrinale del medesimo non potrebbe andare soggetta

ad alcuna censura, perche conforme ai principii ed alle massime

< della Chiesa Cattolica, applicate fino a questi ultimi tempi dalla

S. Sede ad altri paesi. In quanto poi alia parte dispositiva,

< essa non contenendo un divieto assoluto per le scuole officiali,

ma limitato da saggie e prudenti restrizioni, puo ritenersi come

abbastanza temperata, lasciando Tadito a pratici accomoda-

menti, ogni qualvolta Teducazione morale e religiosa dei fan-

< ciulli non si trovi esposta a pericolo. Del resto se in qualche

punto il linguaggio della Pastorale sembra un po' vivace, cid

deve condonarsi al sentimento religioso de' Vescovi, che si e

< inteso ferito colla nuova legge, nonche al loro zelo per man-

{ Paraitre desapprouver meme indirectement et quant a la forme, quelque

regrettable que puisse elre cette forme, la ligne de eonduite des Prelats, beiges,

Nous ne le pouvons pus (Gorr. Dlplom. Dep. 17 wars 1879).

Serit XI, vol. Ill, fate. 728 20 29 luglio 1880
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< tenere Vintegritd, dellafede, secondo rimprescindibile diritto

< che ne hanno, > e che poi va a refliiire a vantaggio anche delia

stessa societa civile. Delle quali dichiarazioni il 1 luglio 1879

venne rimesso analogo dispaccio al Nunzio Apostolico, perche ne

desse comunicazione al signer Frre-0rban.

Alle replicate insistenze del Ministro belga dirette ad ottenere

dalla S. Sede che facesse tacere le manifestazioni dell'Episcopato,

il Segretario di Stato rispondeva : non essere cosa facile il cal-

mare d'un tratto una lotta cosi ardente, come quella ch'era

stata provocata dalla legge sull'insegnamento, una delle qui-

stioni che toccano gl'interessi piu vital! della Chiesa
1
. >

E quando fu dipoi interpellate dal signor Barone D'Anethan

sulle istruzioni pratiche coinunicate dall'Episcopato belga al Clero

come norme da seguirsi nei singoli casi, lo stesso Cardinal Se-

gretario di Stato fece osservare, non contenersi in esse che al-

cune conseguenze d'un giudizio dato da Pio IX di fe. me. a!

Yescovi d'America, dietro'loro dimande; doversi quelle ritenere

irreprensibili sotto il rapporto dominatico, potersene soltanto

discutere la forma e P opportunita
2

.

Segui poco dopo il dispaccio del 5 ottobre 1879, in cui il si-

gnor Barone D'Anethan compendiava il soggetto di una lunga

conversazione avuta col Card. Segretario di Stato, e di cui tra

breve si terra proposito.

VIII. Intanto il S. Padre nella sua Apostolica sollecitudine per

tutti i fedeli, desideroso che fosse ridonata al Belgio la primiera

tranquillita, fin dall'agosto 1879 faceva paterni officii a S. M. il

Re dei Belgi perche fossero allontanate le cause delle present!

agitazioni, ed impediti gli effetti disastrosi delle recenti leggi

sull'insegnamento, che (aggiungeva Sua Santita) giustamente

1
II n'est gu&re facile en effet de calmer d'un trait urie lutte aussi ardente

quc cette qu'a provoquee la loi sur 1'enseignement, une des questions qui tou-

chent aux interels les plus vitaui de I'Eglise^Gorr.JDiplom. D6p. 27 juillet 1819).
* Son Eminence m'a dit que les instructions donnees par les Eveques....

sont les corollaires d'une avis donn6 par Pie IX sur leur demande, aux Eve-

ques d'Amerique. Rien dans ces decisions ne pent etre incrimin6 sous le rapport

de la doctrine; leur opporlunite et leur forme seules peuvent etre mises en que-

stion. (Corr. Diplom. Dep. 23 sp.pt. 1879).
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< e profondamente hanno cominosso Tanimo di tutti i cattolici

belgi, e di coloro ai quali 6 affidata la cura del religiosi loro

interessi.

Ma piti chiaramente e piu diffusamente S. Santita scrisse sullo

stesso argomento alia Maesta di Leopoldo II in data 4 novembre

delFanno medesimo. In questa lettera mentre il S. Padre mostra-

vasi sinceramente disposto a raccomandare ai Yescov* come sem-

pre aveva fatto, la inoderazione e la calma, dichiarava essere per

essi un sacro dovere opporsi ad una legge riconosciuta contraria

alle dottrine e ai diritti della Chiesa, dannosa alle anime : ap-

prezzava degnamente lo zelo dei sacri Pastori, e additava il vero

modo di allontanare efficacemente dal Belgio Pagitazione che

lo turbava.

Le interne condizioni del Belgio, scriveva fin d'allora Sua

Santiia, erano non ha guari bastantemente tranquille e favo-

revoli allo sviluppo del suo benessere religioso, morale e po-

litico. Le lotte dei partiti, quantunque spesse volte esacerbate

e violente, non erano giunte mai, nelle passeggere prevalenze

degli uni sugli altri, a mettere a repentaglio quei supremi beni

delle anime, che sono la fede e la cristiana morale, alia per-

dita dei quali non possono adagiarsi in verun modo le co-

scienze cattoliche; la prudenza, la moderazione innata ai ca-

* ratteri belgi, la saviezza de'suoi supremi reggitori, seppero

sempre evitare quei funesti scogli, ai quali, se vanno ad urtare,

s'infrangono presto o tardi i piti potenti imperi. Sol dacch^

venne votata e messa in vigore la legge sull'insegnamento pri-

mario in surrogazione di quella del 1842, che per imperfetta

che fosse, nulladimeno, perch^ metteva in salvo i principii, fu

dall'Episcopato belga accettata e sempre osservata con lealta
;

soltanto allora quella pace fu turbata, e minaccioso cominci6 a

mostrarsi Favvenire.

N6 pu6 certamente recar meraviglia, che cosi fosse avve-

nuto in un paese cattolico com'& il Belgio, quando uguali

cause cotanto scossero la Prussia, regno in grandissima parte

protestante, costringendo i cattolici della medesima a quella

indomita resistenza che tutti hanno ammirato.
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Questa nuova legge belga sull' insegnamento, Sire, proposta

da persone poco amiche della Chiesa e della cattolica religione,

deve necessariamente amareggiare assai il cuore del Sommo

Pontefice, custode del vero e difensore della giustizia. Essa in-

fatti disconosce Pautorita da Dio data ai Veseovi sulla edu-

cazione religiosa e morale della gioventfl ;
non ammette per

base dellS istruzione del popolo 1' insegnamento della nostra

santissima Beligione, anzi tende a formare i futuri maestri

delle scuole elementari, che alia medesima dovrebbero ispirarsi,

airinfuori di ogni legittima influenza e direzione religiosa, e

in tal guisa, per i funesti principii ond' e inforniata, apre il

varco non solo per il presente, ma anche per il futuro alia in-

credulita e alia comizione del cuore tra le popolazioni cre-

denti e morigerate, che Iddio ha sottomesso al regale suo

scettro.

Non poterono i Veseovi in presenza di un male si grande

non esserne grandemente commossi, non poterono non alzar la

voce e cercare riparo al danno cui venivano esposte le anime

loro affidate
;
e Noi stessi, costretti a lottare contro pericoli

quasi consimili in Italia e perfino in questa Nostra Citta pon-

tificale, fummo loro di esempio nello schiudere alia tenera gio-

ventd scuole sinceramente cattoliche.

Nulladimeno ricordevoli di quella divina carita che ci ha

insegnato il Eedentore, e desiderosi che se ne conservi lo spi-

rito, anche in mezzo alia piu energica difesa di ogni sacro di-

ritto, non ometteremo mai nessuna occasione che Ci si offra,

come non Tabbiamo omessa fino al presente, per invitare i

Pastori del Belgio ad usare verso gli erranti e gFillusi tutta

la mitezza evengelica, anche quando si trovano nella doverosa

necessita di resistere virilmente alPerrore.

Ma Noi crediamo, Maesta, che non potra cessare la lotta ac-

cesa nel vostro Regno, ne ritornarvi la pace, finch^ non sia

rimossa la funesta cagione che venne a turbarla. Ogni Vescovo,

compiendo Tofficio del suo pastorale Ministero, agisca egli pure

colla maggiore cautela e moderazione, si trovera sempre e per

necessita in continue ed inevitabile urto collo spirito, colle ten-
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denze, colle disposition! di questa legge, perche essa troppo

discorda degrinsegnamenti della cattolica dottrina ed 5 percift

che, quantunque per avventura diversi per indole e per carat-

< tere, i Vescovi Belgi si trovarono tuttavia tutti concordi ed

unanimi, quando furono per detenninare le misure da prendersi

a fine di combattere le temute conseguenze della nuova legis-

< lazione.

Noi riconosciamo la gravita del turbamento che questi awe-

< nimenti produssero nel Belgio ;
ne siamo profondamente afflitti

e preoccupati; ma confidiamo ancora che gli uomini i quali

hanno 1' alto onore di essere Ministri di V. M. e primi con-

siglieri della Corona, considereranno dalF altezza del loro posto

i bisogni della pubblica cosa, non coll' occhio di partigiani di

un preconcetto sisteina, ma colla intuizione del bene comune

della Nazione intera, e che quindi giungeranno al convinci-

mento che la ragion di Stato non meiio che la equita consi-

gliano di ritirare spontaneamente una legge, che nessun biso-

< gno reale aveva reclamata, e dalla quale una si gran parte

dei sudditi di Y. M. si e sentita gravemente offesa.

Lo stesso linguaggio tenne di poi il S. Padre, quando, colla

data del 10 maggio di quest'anno scrisse al Re Leopoldo un'altra

lettera, nella quale dopo aver richiamato quanto aveva gia detto

nella lettera del novembre precedente sull' indole della nuova

legge e sulla condotta dei Vescovi, cosi proseguiva : Sembra

ben naturale che le dolorose conseguenze di questa lotta deb-

bano ricadere su di quelli che, innovando senza giusto motivo

1' antica legislazione scolastica, gettarono in seno al popolo

belga il seme della discordiaj piuttosto che su coloro i quali

per debito di coscienza si trovarono nella necessita di difen-

dere le ragioni della Chiesa e di salvare la fede delle anime

loro affidate. Ed aggiungeva, che I'Episcopate era stato

come costretto a prendere energiche misure dalla gravita

somma del pericolo che sovrastava alle anime, dall'asprezza

con cui fa intrapresa la lotta, dai propositi manifestamente

ostili alia religione da cui furono guidati molti fautori della

<c legge. I quali, come apparisce dalle dichiaraziom fatte quando
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la legge fu discussa nel Parlamento, miravano a combattere

< nella raaniera piu efficace la Chiesa e la fede cattolica nel Bel-

gio, anzich& a rivendicare allo Stato diritti che nessuno aveva

usurpati. Cionondimeno, continuava il 8. Padre, gli stessi Ye-

scovi non harmo mancato di poi di addolcire in qualche parte

il rigore delle istruzioni date. Sappiamo che nella diocesi di

Malines, ed anche altrove, si sono accordate ai maestri nume-

rose dispense, e si sono presi temperament! atti a mitigare e a

ristringere il conflitto. Al quale effetto molto contribuirono

anche i suggerimenti della S. Sede ; giacch6 in piu circostanze,

come V. M. non ignora, furono dati consigli di moderazione;

i quali, checche siasi detto in contrario, furono dai Yescovi ben

accolti ed apprezzati. >

IX. Ma, per tornare all'ordine dei fatti, avvicinandosi 1'epoca

della riapertura del Parlamento belga si ebbe notizia che il si-

gnor Ministro degli Affari Esteri denunzierebbe dalla Tribuna

FEpiscopato belga come in opposizione colla S. Sede, e si stu-

clierebbe di confortare cotesta accusa coi document! dello scambio

di viste, conchiudendone che a Roma era stata biasimata la con-

dotta dei Yescovi. Era perci6 necessario che la S. Sede rigettasse

antecedentemente quelle conclusioni con apposita comunicazione

a fine di togliere ogni fondamento al preteso antagonismo. E

questa necessita si faceva anche maggiormente sentire, inquanto

che erasi avvertito che qualche dispaccio contenuto nello scambio

di viste, e segnatamente quello del 5 ottobre, il quale compen-

diava in pochi periodi le idee scambiate in una lunga conversa-

zione fra il Cardinale Segretario di Stato ed il signor Barone

d'Anethan, non riferiva per int^ero i concetti espressi da Esso al

signor Ministro, come lo stesso Cardinale aveagli fatto intendere

espressamente piu volte. Ad impedirne pertanto ogni equivoca

interpretazione fu diretto al Nunzio, perch6 ne desse lettura e

copia al signor Frere-Orban, un dispaccio, nel quale si dichia-

ravano le idee fondamentali che informavano lo scambio di mste
y

e si rimuoveva il supposto contrasto fra la S. Sede e i Yescovi

belgi in rapporto alia legge sull' insegnamento primario (Alleg.

pag. 1).

'
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Ma nel giorno H novembre il Nunzio Apostolico telegrafava

e confermava per lettera che il Ministro degli Esteri aveva ri-

cusato di ricevere officialmente quel dispaccio, dichiarando che

ove non venisse ritirato, almeno prowisoriainente, avrebbe pro-

posto alia Camera il richiamo della Legazione belga da Eoma

(Doc. n. I). Nel giorno stesso il Barone d'Anethan riceveva e

comunicava al Cardinale Segretario di Stato analogo telegramma

del signor Frere-Orban, che ripeteva la notizia data dal Nunzio.

Se la longanimita propria della Santa Sede consiglio allora a

deferire alle esigenze del sig. Ministro degli Affari Esteri per

quanto sembrassero eccessive (Doc. n. II, III}, nonpu6 per6 sfug-

gire ad alcuno 1'importanza dei fatti narrati. Da essi & agevole

dedurre: 1 che il dispaccio del 5 ottobre non riassumeva in modo

completo e soddisfacente il tema della precedente conversazione

fra il Cardinale Segretario di Stato e il sig. Barone d'Anethan
;

2 che la Santa Sede ripudiava Tinterpretazione datane dal si-

gnor Frere-Orban, d'un antagonismo fra Essa ed i Vescovi del

Belgio, o di riprovazione della loro condotta ;
3 che se fu ritirato

quel dispaccio, se n'era pero ottenuto Veffetto morale, avendo di

fatto portato a notizia del sig. Ministro il vero spirito dei prin-

cipii, che avevano informato lo scambio di viste.

La Santa Sede pertanto ritenne minor male consentire al ritiro

di quel dispaccio esplicativo, che vedere in quel momento sop-

pressa la Legazione belga; giacch& le frasi equivoche od inesatte

del dispaccio 5 ottobre si potevano chiarire o determinare anche

in altri modi : n6 era da dubitare che T interpretazione di esso,

dietro la scorta dei fatti correlativi, escluderebbe le deduzioni del

signor Frere-Orban (Doc. n. VII 7}.

X. Rec6 quindi grande meraviglia, che il sig. Ministro, nel

suo discorso del 18 novembre 1879 al Corpo Legislative, traesse

dallo scambio di viste tali deduzioni che la Santa Sede doveva

respingere quali accuse infondate e sommamente ingiuriose al-

1'Episcopato belga. Nondimeno Essa in quel momento di passioni

politiche credette di tacere : non tacque pero la stampa cattolica

di Roma e del Belgio, la quale si Iev6 a protestare contro le

illazioni del discorso ministeriale. Molti tra i piu valorosi Depu-
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tati cattolici nelle aule parlamentari piu volte feeero nobilmente

sentire la loro voce per respingere come insussistenti ed offensive

pei Vescovi e per la Santa Sede le accuse del sig. Ministro. Segui

Pautorevole dichiarazione del Card. Arcivescovo di Malines che

con asseveranza confermava, niun disaccordo esistente tra il Papa

ed i Vescovi. II Santo Padre medesimo voile profittare della occa-

sione che si present6 quando dallo stesso Cardinale Arcivescovo

gli fa trasinessa Fofferta delPamor figliale de'suoi diocesani e

scrisse una lettera in data 2 aprile, nella quale altamente enco-

miava i cattolici belgi, che avevano si lodevolmente corrisposto

allo zelo dei loro Pastori, concorreudo ad aprire a costo di grandi

sagrifici numerose scuole, a fine d'impedire le conseguenze di-

sastrose della recente legge scolastica affatto difforme dai prin-

cipii e dalle prescrizioni della Chiesa Cattolica. >

XI. La necessita di uscire dalF equivoco, veramente pift

immaginario che reale, era sentita per altro fine anche dal si-

gnor Fr6re-0rban. II quale percio in data 7 aprile scrisse al

sig. Barone D'Anethan un dispaccio da comunicarsi al Card. Se-

gretario di Stato, con cui doinandava alia Santa Sede una cate-

gorica dichiarazione. Se esisteva realmente accordo fra Essa e

1' Episcopate, lo si affermasse chiaramente; e si assumesse la re-

sponsabilita delle conseguenze derivanti da questa lotta aperta-

mente ingaggiata fra la Chiesa e lo Stato; se poi Roma disap-

provava la condotta dei Yescovi nella vertenza dell'ordinamento

scolastico, facesse il Santo Padre cessare ogni malinteso ed impo-

nesse obbedienza ai Suoi ordini (Doc. n. IV).
II desiderio del sig. Frere-Orban fa soddisfatto. II Cardinale

Segretario di Stato con dispaccio del 3 maggio diretto al Nunzio

Apostolico di Bruxelles, da comunicarsi al sig. Ministro degli

Esteri, rispose : il partecipare ad un sistema d'istruzione ripro-

vevole in se stesso, essere proibito non meno dai priucipii della

morale cattolica che deU'etica naturale: P Episcopate belga col-

Topporsi alle conseguenze disastrose del nuovo ordinamento aver

bene meritato della causa cattolica : non potendosi distinguere in

massima fra scuole e scuole, come dalla nuova legge sono orga-

nizzate nel Belgio, non rimanere altro spediente che concedere
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dispense nei cast particolari giudicati immuni dai temuti pericoli :

da Eoma venir sempre diretti consigli di pratica temperanza e di

moderazione nell'applicazione delle pene: i Vescovi averli accolti

con docile deferenza e aver dato prova di seguirli, accordando

nei casi particolari molte dispense, e adottando opportuni tem-

peramenti (Doc. n. V).

XII. A questa forraale risposta, la quale dileguava ogni

malinteso, oppose il sig. FrSre-Orban un lungo dispaccio, in data

18 maggio, in cui tornando a ribadire le sue deduzioni tratte

dallo scambio di viste ne inferiva che un altro spirito aveva

direttofino ad ora i nostri rapporti col Vaticano 1

; aggiungeva

che la lettera pontificia diretta al Card. Arcivescovo di Malines

sembrava mettere in contraddizione la Santa Sede con se me-

desima 2

; e combatteva il dispaccio ultimo del Card. Segretario di

Stato recando P esempio di altri paesi, ove P insegnamento neutro

fu prescritto senza che il Clero vi si levasse contro come nei

Belgio : conchiudeva che essendo attualmente in
vijgore

in quel

Eegno il sistema politico-liberale, doveva il Clero mostrarsi anche

in ci6 riverente alia maesta delle leggi (Doc. n. VI).

XIII. Alle quali asserzioni del sig. Ministro replied il Car-

dinale Segretario di Stato, con dispaccio dell'8 Griugno a fine

di rettificare i principii e i fatti, dai quali si deducevano cosi

illegittime conseguenze.

In questo dispaccio il Segretario di Stato, dopo aver deter-

minato nuovamente le idee che avevano regolato lo scambio di

viste, passa a dimostrare che la condotta della Santa Sede s'ispird

sempre agli stessi principii, i quali ebbero sviluppo ed appli-

cazione in ragione dei fatti che si andarono man mano svolgendo

(Doc. n. VII 2. 3. 4. 5. 6.); che la lettera del S. Padre

era del tutto conforme alle dichiarazioni precedent! della S. Sede

(ivi 9) ;
che il dispaccio del Card. Segretario di Stato del

3 Maggio era diretto a togliere qualunque equivoco, secondo il

desiderio palesatone dallo stesso sig. Ministro degli Esteri (ivi

10); che P esempio di altri paesi, opposti dai sig. Ministro,

* Un autre esprit avail preside jusqu'ici a nos rapports avec le Vatican.
2 Semblait mettre en contraddiction (le Saint Siege) avec lui meme.
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tornava piuttosto a pregiudizio che a favore della sua causa,

giacch& Finsegnamento neutro o misto aveva incontrato dovun-

que la disapprovazione del Vescovi e della S. Sede (ivi 1314);
finalmente che il sistema politico -liberale non potea giustificare

dinnanzi alia coscienza cattolica una legge che ne viola i sacri

diritti (ivi 61).

XIV. Mentre questo dispaccio datato 1' 8 giugno era sul punto

di essere diretto al suo destino, il sig. Barone D'Anethan diede

lettura al Card. Segretario di Stato di una comunicazione del

sig. Fr&re-Orban, il quale gli annunziava il richiamo della Le-

gazione da Roma, e lo avvertiva di tenersi pronto alia partenza.

Pu6 di leggeri immaginarsi la sorpresa del Card. Segretario

di Stato nelP apprendere una determinazione non proyocata da

alcun nuovo incidente, e presa senza neppure attendere Tarrivo

della risposta all' ultimo dispaccio di gia annunziato al governo.

XV. Quindi il medesimo Cardinale con dispaccio del 13 giu-

gno al Nunzio Apostolico, da comunicarsi anche in copia al Mi-

nistro degli Esteri, faceva rilevare la gravita dell'offesa che

veniva a farsi alia S. Sede colla risoluzione gia adottata dal Go-

verno, e dimostrava con validi argomenti 1'insussistenza dei motivi

addotti per giustificarla (Doc. n. VIII).

Intanto il Nunzio Apostolico con lettere del 10, 11 e 12 giu-

gno informava il Segretario di Stato dei ripetuti colloqui avuti

col signor Frere-Orban, nei quali il Rappresentante pontificio

non Iasci6 di dissipare gli equivoci su cui il signor Ministro si

fondava, e coi quali indarno si sforzava di coonestare la sua

determinazione. II Nunzio ne ebbe la meritata lode dallo stesso

Cardinale nel dispaccio del 16 giugno (Doc. n. IX}.

XVI. Ma quantunque le spiegazioni date provassero ad evi-

denza che il contegno della S. Sede nella questione scolastica

del Belgio fu costantemente uguale a se stesso, tuttavia il si-

gnor Ministro degli Esteri con lettera del 28 giugno notificava

al Nunzio Apostolico che le relazioni diplomatiche tra la S. Sede

e il governo belga cessavano da quel giorno, e che quindi ces-

sava ancora qualunque rapporto officiale tra lui e il Rappre-

sentante pontificio (Doc. n. X).
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'Questa lettera conteneva inoltre una prolissa risposta del si-

gnor Fr&re-Orban all' ultimo dispaccio del Card. Segretario di

State in data 8 giugno. Tale risposta, se ben si considera, non

& che la ripetizione di teorie gia confutate e di fatti gia ret-

tificati nelle precedent! comunicazioni official! del Segretario di

Stato. Quello che di nuovo essa rivela & lo scopo vero a cui

mirava il signor Fr&re Orban nelle sue relazioni con la S. Sede,

e Funica ragione su cui fondavasi il preteso equivoco tante volte

da lui lamentato. II signor Ministro lo dichiara apertamente :

egli fino al 5 Ottobre 1879 pot5 nutrir fiducia di vedere il

Sommo Pontefice regnante accostarsi a certe erronee teorie, pro-

fessate da alcuni Sfcati nioderni; e con questa folle lusinga pote

lanciare contro la S. Sede 1'accusa di contraddizione, quando la

vide rimaner ferma nella difesa dei pifr sacri diritti, nella tu-

tela dei piu vitali interessi. - Non & cosi facile persuadersi

che il signor Fr&re-Orban abbia potuto seriamente concepire

quella vana speranza: & invece piu ovvio il dire, che deve es-

sere ben poco sostenibile una causa, la quale ha bisogno di tali

ripieghi per essere innanzi al pubblico in qualche modo difesa.

Non Iasci6 il Nunzio Apostolico senza la dovuta replica Fin-

qualificabile comunicazione ministeriale del 28 giugno, e pro-

test6 energicamente contro le numerose e gravi inesattezze di

fatto che si rinvengono in quella esposizione
1

.

XYII. Dair esposto sin qui risultano evidentemente le seguenti

conclusion! :

1 Che la S. Sede al pari dei Vescovi Belgi ha condannato

espressamente piu volte, sotto Faspetto dommatico o dottrinale,

la nuova legge sulFinsegnamento primario.

2 Che il S. Padre con F autorevole suo consiglio ha sempre

inculcato, in mezzo alia lotta, ai difensori della verita di non

disgiungere mai dalla fermezza e dallo zelo la carita, la pru-

denza, la moderazione.

3 Che i Vescovi del Belgio, opponendosi alia nuova legge

a fine di renderla nelF applicazione meno funesta ai fedeli, ub-

* Gontre les nombreuses et graves in6xactitudes de fait qui se renconlrent

dans 1' expose.
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bidirono ad un sacro dovere del loro ministero, e non poterono
essere per ci6 dalla S. Sede disapprovati.

4 Che i consigli di moderazione e di temperanza dati dalla

S. Sede furono dai Yescovi, come serapre, riverentemente accolti

e messi in esecuzione, in quella misura che comportavano le cir-

costanze.

5 Che tornate vane tutte le pratiche del Governo per otte-

nere da Eoma una parola di biasimo contro Y Episcopate, si fece

ricorso ad artificiose induzioni per accreditare la falsa supposi-

zione di un disaccordo tra la S. Sede e i Vescovi belgi.

6 Che quando il Q-overno ha posto la S. Sede nell'alterna-

tiva di scegliere fra il richiamo della Legazione e Taccettazione

delle false deduzioni tratte dallo scambio di viste, la S. Sede

non ha esitato punto a subire il primo e a respingere le seconde.

7 Che in tali circostanze la cessazione della Legazione belga

presso la S. Sede assume il carattere di un ingiustificabile ol-

traggio, tanto piti evidente in quanto che sebbene annunziata

come una esigenza politica fin dal giorno in cui il presente Mi-

nistero saliva al potere, pure oggi si vorrebbe far passare come

conseguenza di una supposta contraddizione da parte della Santa

Sede.

Ma 1'Europa, (come nobilmente concludeva il Nunzio nella

sua replica al signor Fr6reOrban), rendera giustizia alFalta

condiscendenza della S. Sede, alle splendide prove che Essa

ha dato del suo inalterabile desiderio di concilia/done e di pace.

Questo era suo dovere, e questo formera il suo onore dinanzi

< alia storia, di non avere abbassato la sua divina missione a

certe transazioni, il cui prezzo sarebbe stato la fede delle no-

< velle generazioni e forse quella di un popolo intero (Doc.

n. XII)
1

.

Roma Dalla Segreteria di Stato 10 Luglio 1880.

1 L' Europe rendra justice a la haute condescendanc du Saint Si6ge, aux

preuves eclalantes qu'il a donne dc son desir inalterable de conciliation et de

paix. G'etait son devoir, et ce sera son horineur devant 1'histolre de n'avoir pas

abaisse sa mission divine a des transactions, dont le prix efit ele la foi des

jeunes generations, et peut elre d'un peuple entier.
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ALLEGATO

Dispaccio dell'Eminentissimo Card. Segretario di Stato

a Monsig. Vannutelli Nunzio Apostolico a Bruxelles.

(Eitirato)
'

11 Novembre 1879

Illustrissimo e Reverendissimo Signore

In una conversazione che ier Paltro ebbi col signor Barone

D'Anethan ho potato persaadermi die, nella prossima presenta-

zione alia Camera del document! relativi alia nota questione

sull'insegnamento, il signor Fr&re-Orban intenda fare uso anche

della corrispondenza particolare occorsa fra esso ed il prelo-

dato Barone. Ad impedire pertanto, che equivoci o malintesi

abbiano a sorgere dalla lettura pubblica di document!, i quail

non sono certo alia portata di tutte le menti, n& erano destinati

alia pubblicita, importa moltissimo, che siano rischiarati i veri

concetti, che nella questione dell'insegnamento si & avuto in vista

di porre in rilievo, sia nelle conversazioni sia nelle note scritte.

Anzitutto giova ricordare che, per parte della Santa Sede, si

& sempre deplorata la proposta e molto piu Tapprovazione della

nuova legge sulPinsegnamento, come cattiva in s& stessa ed atta

a, turbare le coscienze dei cattolici, soprattutto dei Yescovi, ai

quali incombe invigilare sulla incolumita della fede e della sana

morale dei fedeli alle loro cure affidati.

Si e pur sempre riconosciuto che, nella pubblicazione della

loro pastorale e delle istruzioni, i Yescovi hanno soddisfatto ad

un rigoroso loro dovere, qua! era quello di porre sulPavviso i

fedeli, e preservare segnatarnente la gioventft dalle funeste con-

seguenze, che non possono non derivare dalPesecuzione di quella

1 Come e detto nella CSPOSIZIOKE, il presente dispaccio venne ritirato ad

istanza del signer Frere-Orban, sotto la minaccia della immediate rotlura delle

relazioni diplomatiche. Cionondimeno si pubblica, non come documento officiale,

ma solo perch^ sia manifesto IL FATTO fin qui non conosciuto che I'Eminenlis-

simo Segrelario di Stato fin dair 11 novembre 1879 si era falto sollecito di esporre
allo stesso signer Ministro la vera sua mente, e di ripudiare antecedenlemente le

induzioni che intendevasi trarre dal dispaccio 5 ottobre.
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legge. Essi con i loro atti non hanno gia proclamato nuove teorie

od una nuova morale
;
sonosi invece attenuti alle massime sta-

bilite dalla Santa Sede per siinili casi, le quali hanno la loro base

nelia morale cristiana, che e in vigore dacch& esiste la Chiesa

di Gesft Cristo. E quindi assurdo il solo pensare, che 1'intervento

del Santo Padre in questa questione dovesse mirare ad impedire

che i Yescovi parlassero, o parlassero in una maniera diversa da

quella, che ad essi imponeva il proprio dovere. II Santo Padre

sa troppo bene che i Yescovi, quando hanno ricevuto da esso la

legittima missione, sono liberi nella loro azione e governo del

popolo ad essi affidato, in conformita dei SS. Canoni
;
ed allora

solamente potrebbero essere redarguiti nei loro atti, quando si

allontanassero dai loro doveri, ed in luogo di dirigere e pascere

il gregge, lo disperdessero e lo abbandonassero alia discrezione

di ingorde fiere. Su questo proposito e evidente che non e esi-

stito giammai, n6 potra esistere nelP avvenire, alcun disparere

o disaccordo tra i Vescovi ed il Pontefice; invece sussiste una

perfetta uniformita di vedute, mentre, come gia si e accennato,

le teorie promulgate da Vescovi sono le teorie stabilite dalla Santa

Sede. Ed in fatti il Santo Padre, lungi dal fare su questo rapporto

rimarchi, ha invece in piti occasioni approvato le vedute delPEpi-

scopato Belga, come quelle che rispondono alle esigenze delle

circostanze, in cui si trovano i cattolici di fronte alia nuova legge.

L'ingerenza della Santa Sede nel caso di che trattasi poteva,

tutto al piti, riferirsi a consigli e suggerimenti di prudenza e

moderazione nell'applicazione pratica delle istruzioni. Ed in fatti,

questi consigli sono stati ascoltati dai Yescovi fermi nel propo-

sito di attuarli, come intendeva la Santa Sede, secondo il det-

tame di loro coscienza. Conseguenza di questo fu che la circolare

dovesse rimanere segreta; ma per la intemperanza degli avver-

sarii venne essa publicata. Altra conseguenza la rigorosa pre-

scrizione di non doversi dal clero far parola nel pubblico od

altrove ne contro la legge, ne contro i legislator!; oltre di che

si provvede ai casi nei quali pu6 tollerarsi, che gl' istitutori, i

padri di famiglia ed i loro figli frequentino le scuole governa-

tive; e nei casi dubbi si danno prudenti norme da seguire.
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Del resto checche altri possa pensare nel suo modo particolare

di vedere in ordine alle disposizioni enunciate nella circolare, &

certo per6 che niuno ha mai pensato d'imporsi ai Yescovi, e

F esprimere un parere non & un comandare, n6 disapprovare

Faltrui modo di vedere; segnatamente nel caso in cui non poteva

sfuggire, che i Yescovi sono piu in grado di conoscere quello

die torna espediente, per la piena cognizione che ha,nno delle

circostanze dei luoghi e delle persone.

Da queste considerazioni ne discende:

1 Che & senza alcun fondamento, anzi raaligna insinuazione

quella, che si vorrebbe accreditare dal giornalismo, che doe esista

un disaccordo in questa questione fra 1'Episcopato Belga e la

Santa Sede.

2 Che non sono i Yescovi cagione della presente lotta, ma

invece essi debbono subirla e difendersi. I/ opposizione alle Jeggi

civili e giusta o censurabile, secondo che le leggi sono cattive o

buone
;
e nella prima ipotesi F individuo trova nella sua coscienza,

informata ai principii del diritto divino ed ecclesiastico, una ripu-

gnanza ad imiformarvisi. Ed in questo deve riconoscersi la causa

effidente del conflitto. Quindi non sarebbe prudente ne politico

il pretendere in questo caso di biasimare la condotta che i Yescovi

hanno creduto tenere per debito di coscienza.

3 Che non si potrebbe trar partito da qualche fatto parti-

colare, che pu6 .dipendere dal modo di vedere piu o rneno esatto

di un individuo, per censurare Fintero
Episcopate

e clero. Molto

meno poi quando si trattasse di fatti adulteralti, come avviene in

quello contenuto nel ricorso presentato da una istitutrice di Liegi.

La S. Y. pertanto richiamera la seria attenzione del Sig. Mi-

nistro sulle considerazioni suespresse e si adoprera a che egli,

nella sua perspicace intelligenza, le apprezzi nel suo giusto va-

lore, rilasdandogli a questo effetto copia del presente dispaccio.

Con sensi ecc.

L. CARD. NINA
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DOGUMENTI

Doc. I.

II Nunzio Apostolico al Cardinal Segretario di Stato.

(Telegramma)
14 novembre 1879.

Ho letto e data al signer Frere-Orban copia del dispaccio dell' 11 cor-

rente; impressione funestissima. Egli persiste a qualificarlo come contra-

dittorio con le dichiarazioni official! precedent!. Non venendo ritirato il

dispaccio per lo meno precariamente, e deciso a proporre nel Parlamento

martedl, piena rottura dei rapporti diplomatici. Telegrafi se debba riti-

rare provvisoriamente il dispaccio.

t S. ARC. DI NICEA N. A.

Doc. II.

// Nunzio Apostolico al Ministro degli affari esteri.

15 noverabre 1879.

M.r le Ministre,

Je prie V. Exc. de considerer comme non-avenue ma communication

d'hier et, par consequent, de vouloir bien me renvoyer la copie de la

depeche du Cardinal Secretaire d'Etat, afin que Son Eminence puisse de

nouveau en examiner la redaction et y faire disparaitre toute cause de

malentendu ou d'equivoque. Je saisis 1'occasion de Vous renouveler etc.

f S. ARC. DE NICEE N. A.

Doc. III.

11 Ministro degli Affari Esteri al Nunzio Apostolico.

15 novembre 1879.

Monseigneur,

J'ai Phonneur de mettre sous ce pli la copie de la note de Son Emi-

nence le Cardinal ffina que voux m'avez communiquee liier. J'espere que

Pon reussira a faire disparaitre toute cause de malentendu ou d'equivoque.

et le mieux sera de re'noncer a faire quoi que ce soil qui put avoir mme
la simple apparence d'une contradiction avec les declarations consignees

dans la correspondance oflicielle. Je saisis cette occasion pour exprimer

de nouveau a V. Exc. les assurances de ma tres-haute consideration.

FRERE-ORBAN.

Doc. IV.

77 Ministro degli Affari Esteri al Barone d'Anethan.

1 avril 1880.

M.r le Baron

La correspondance que, dans le cours des deux dernieres anne'es, j'ai,

par votre intermediaire, (^change'e avec le St. Sie'ge, a subi depuis sii
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raois un temps d'arret. Ce n'est pas qu'aux yeux du gouvernement le but

en flit entierement acquis, que les re^ultats obtenus lui parussent plei-

nement satisfaisants : loin de la. Mais au point ou aboutissaient, & la veille

de 1'ouverture de la session legislative, les explications intervenues des

deux cotes, il senablait utile, avant de les poursuivre, d'en constater les

effets pratiques. La publication de la correspondance devait nous per-

mettre de faire une double experience: il fallait s'assurer, d'une part, de

Pimpression que ces uctes produiraient sur 1'opinion du pays, de Taccueil

que leur re'servait la representation nalionale; il fallait constaler, d'autre

part, 1'attitude que croirait devoir prendre le Clerge catholique, en pre-

sence des declarations officielles emane'es du St. Sie'ge. Geite epreuve est

terrninee aiijourd'hui; rien ne s'oppose desormais a ce que 1'dchange de

vues soit repris dans les conditions nouvelles qui en re'sultent a la fois

pour le St. Siege et le Gouvernement du pays.

Vous n'aurez pas manque de suivre attentivement la discussion du

budget des affaires e'trangeres. Prolonged du 26 fevrier au 9 mars, elle

s'est, pour ainsi dire, concentre'e, tout entiere sur la question du maintien

de la Legation Beige aupres du Vatican. Le Gouvernement, en proposant

de maintenir les relations diplomatiques avec le St. Sie'ge, a obei la

conviction que les declarations du Pape etaient sineeres et qu'elles se-

raient efficaces; il a pense qu'un certain laps de temps e'tait ndcessaire

pour que I'action put s'en faire senlir sur les esprits et il n'a dparg.ie

aucun effort pour faire partager sa conviction par la majorite, parle-

mentaire.

L'opposition catholique dans les Ghambres s'est placee a un autre

point de vue; elle n'a certos pas refuse* son vote; mais elle 1'a accord6

dans un esprit qui allait {\ rencontre du but poursuivi par le Gouver-

nement.

Impuissante a pratiquer la politique de 1'Episcopat et condamne'e a

sembler la defendre pour ne point compromeltre 1'apparente unite* du

parti, 1'opposition a laisse croire quVile adherait sans exception ni re'serve

aux mesuros prises par les Eveques dans la question scolaire, bien qu'il

fut notoire que ses membres les plus autorises les condamnaient dans leurs

entretiens prives; elle a nie IVxistence d'un disseutiment reel entre le

St. Pere et TEp
;

scopat Beige ou elle a feint d'ignorer en quoi il pouvait

consister ce qui donnait d'auiant plus de force aux actes regrettables du

Glerge. A la veille de la cloture du debat, le chef de cette opposition en

resumait la pense'e en disant qu'il n'y avail que les badauds (c'est lYx-

pression dont il a cru devoir se servir) qui pussent croire que les

etaient en disaccord avec le Pape (Seance de la Chambre des

sentants du 9 mars 1880}.
G'etait denier en fait loute valeur pratique a. notre e'change de vues-

avec le Vatican. Une telle attitude n'etait guere de nature a seconder le

Serie XT, vol. Ill, fase. 723 21 30 luglio
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Gouvernement dans la t^che qu'il s'e*lail impose de rallier a 1'opinion

contraire la majorite* de ses amis politiques dans les Ghambres. Au sein

de celle-ci, comme au dehors, 1'impression premiere que produisit parmi

eux la publication de la correspondance avec le St. Sie^e, il faut le re-

<jonnaitre, ne fut rien moins que favorable. On trouvait les declarations

du Vatican peu premises, ses conseils peu pressants, ses instructions nul-

lement imperatives: on doutait de leur efficacite'; on n'en espe'rait guere

plus d'effel dans 1'avenir qu'on n'en constatait au moment mSme. Le

Gouvernement et nombre de Deputes de la gaucbe parlementaire ont

Onergiquemenl combattu cette appreciation. Us ont eu confiance dans les

bonnes intentions manifestoes par le St. Pere; ils ont voulu laisser a son

intervention mode'ratrice le benefice du temps; ils ont cru que LOon XIII

avail une intelligence trop claire des idOes et des besoins de notre epoque

pour ne pas trouver le moyen de faire pr^valoir ses vues dans le gou-

vernement de 1'figlise. C'est dans ces conditions, en prevision de eel

avenir, que le maintieri de la Legation aupres du Vatican a rallie les suf-

frages de la majorite liberale.

Beaucoup de membres de cette majorite ont toutefois persist^ jusq'au

bout dans leur opposition a cette mesure, d'autres encore n'y ont accorde

qu'un concours provisoire. Parmi les arguments qu'ils ont invoqu^s a

1'appui de leur mariiere de voir, le plus de*cisif, le plus difficile assurdment

a contester, leur* a Ote fourni par le clerge catholique Iui-m6me. Quatre

mois apres la publication de la correspondance, I'e'piscopat n*avait mo-

diiie' sous aucun rapport Tattitude violente qu'il avail adoptde a Tegard

de 1'enseignement publique.

Le 5 octobre 1879 le Cardinal Nina vous avail dil que le St. Pere

regrettait la lutte engage'e entre 1'Episcopat el le Gouvernemenl du Roi;

que les Prelals Beiges avaienl ddduil d'un principe juste des conclusions

inopporlunes et excessives; que le St. Sidge n'avait cesse* de recommander

le calme, la prudence, la moderalion. Dans sa d6p6cbe officielle du 1 juil-

let 1879, Son fim. le Secrelaire d'fital avail mSme fail entendre que

le Pape ne manquerait pas de faire les demarches opporlunes afin de

pre*venir, sur le terrain pratique, loule mesure exlrSme et que le sen-

timent religieux des Catholiques venant b 6lre sauvegarc^ dans 1'organi-

salion des nouvelles ecolos il Tesl express^menl par les lermes de la

loi comme par ceux des inslructions ministe'rielles il ne doutait pas

que les douloureuses appreciations du clergd et de 1'Episcopat ne tar-

deraienl pas & disparaitre.

Ces provisions ne se sont guere re'alise'es, la lulle n'a rien perdu de

son aprete'; le ClergO catholique se maintient en insurrection ouverte

contre la loi. Si le St. Pere a donne des conseils de moderation, de pru-

dence, de calme, il n'a visiblement pas Ote ecoute. Les Eve"ques pereisteijt

dans leur opposition a outrance a 1'enseignemenl de 1'Etat; en depit des
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preuves les plus manifestos du contraire, ils continuent de les qualifier

d'impie, d
f

immoral, d'hostile a toute religion en ge'ne'ral et au catholi-

cisme en particulier. .Us a'ont retire' aucune de ces mesures notoirement

excessives, telles que rexcommunication en masse et le refus des sacre-

ments introduites pour combattre et discre'jiter DOS ecoles publiques, me-

sures qui ne sont applique'es dans aucune des nombreuses coritrees oil se

trouve en vigueur le me*me principe scolaire sur lequel nos Ecoles sont

fonde'es. Les mandements de Care*me de cette anne'e n'ont en rien atte'nue

la vehemence des attaques contenues dans les Lettres pastorales de Tan

dernier. L'EvSque de Liege compare les Membres du Gouvernement a.

ces orgueilleux Pharisiens qui opposent la loi de Dieu promulgue'e par

Moise a celle qu'aanoncait le Messie et refusaient de se soumettre an*

enseignements de Dieu, sous le fallacieux pre'texte d'un disaccord entre

sa doctrine et ceile des prophetes, tandis qu'ils ne la rejetaient que parce

que leurs esprits et leurs coeurs dtaient alarme's du frein que la ve'rite'

et la morale e'vange'liques imposaient a leurs passions.

Le mandement de 1'Ev^que de Namur, plein de menaces inconven-vntes,

est un veritable pamphletfpolitique, accusant le Gouvernement et la Le*-

gislature de ne poursuivre, par la nouvelle legislation scolaire, d'autre

but que de ravir aux enfants la foi chre'tienne pour les livrer ^ Tesprit

d'incre'dulite' et de desordre
;
et la conclusion de ce document est celle-ci :

Les libe'raux sout les ennemis de Dieu et de 1'figlise; n'ayez rien de

commun avec eux. Si le langage de quelques autres Pre*lats est moins

passionne*, celui du Cardinal Archev^que de Malines prouve, en revanche,

que 1'esprit de TEpiscopat n'est aucunement modi fie*. L'e*oole neutre reste

a ses yeux une occasion prochaine de perversion et de la plus redoutable

des perversions, celle de 1'esprit. Peres et meres qui nous gcoutez, dit-il,

sachez que toutes les ecoles de ce genre sont des e'coles d'apostasie. Ja-

mais, poursuit-il, le Sacerdoce catholique ne leur pr&era son concours.

Les actes ont repoadu a ce langage. Un journal a public* dans le texte

original un document characte'ristique et qui n'a fait jusqu'ici 1'objet

d'aucun d^saveu; la presse catholique, au contraire, en a reconnu Tau-

thenticite'. II s'agit des instructions au Clerge* arr^te'es par 1'Archev^que

de Malines a la date du 23 fevrier 1880, en execution des resolutions

prises par les EvSques dans leur reunion du 1 septembre dernier. Ces

instructions portent, entre autres:

La sainte communion doit 6tre refused, m6me publiquement :

1 aux instituteurs qui, sans licence spdciale ou dispense, persistent

a exercer leurs fonctions dans une tole publique;

2 aux membres actifs des cornites scolaires qui remplissent les fon-

ctions de leur mandat;

3 aux inspecteurs tant principaux que cantonaux;

4 a toutes autres personnes qui, activement et publiquement, ap-
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portent leurs soins a favoriser les (koles publiques et s'en constituent

les protecteurs et les de7enseurs.

Neanmoiris toutes les personnes pre'cite^s devront Stre prdalableraent

averties en particulier, oralement et en toute charite '.

Ces instruct ons sont, dans tous les Dioceses, exe'eute'es la lettre.

Toutes les personnes, et elles se compt^nt par rnilliers, qui pr&ent une

cooperation directe (juelconque a 1'execution de la loi du 1 juilH 1879,

sont nujourd'hui retr.mchees de la communion des fileles. Si les enfants

des toles publiques ont &3, en general, admis a la premiere commu-

nion, non toujours sins distinctions humiliantes ou offensantes, leurs pa-

rents n'eehappent pas a la proscription g&idr-tle. La simple participation

a des oeuvres de charite se rapportant aux e'Cijl^s offlcielles, la fourni-

ture, par exemple, de v<Hements aux enfants pauvres qui les frequentent,

cst devenue un crime irre* nissible. Partout les consciences sont alarmees,

In pax des families est troub'eA de graves intents sont seVieusement

corupromis. Les sacrements de TE-jlise sont m.s au service des passions

politiques et une pression constante, active, peu scrupuleuse sur le ehoix

des moy^ns, s'exerce dans toute 1'e'tenJue du pays, sous la direction du

clerge pour amener la desertion des 6*00168 publiques et noter d'apostasie

ceux nui y donnent ou n^oivent renseigriement.

Ge qui rende cette situation plus grave, c'est que TEpiscopat, m^me

aptes la publication de la correspondance diplomatique avec le Vatican,

se couvre ostensiblement du notn et de Tautorite du St. Pere. L)ans sa

declaration olficielle du premier deccmbre 1879 Mr. le Cardinal Decliamps,

non content de nier 1'existence de toute dissidence de principe ou d'ap-

plication entre Rome et les EV^JU^S, dit, en propres terrnes: S'ils (les

E\eques) eiaient en dissidence avec le S. Siege, le grand Pape qui gou-

verne aujourd'hui TEglise, Leon Xllf, ne parlerait-il p.is? Mais cette

phrase de desaveu, cette parole dd blana^, non seulement le St. Pere ne

!'a pas dite, mais nous le savons de source certaine, nos adversaires

I'attendfont en vain .

Dans le cours des nd^ociations de 1'an dernier, vous avez justement

fait remarquer un jour, Mr le Baron, en rappelant certains precedents

1 a Toxic latin. H. Ii9. Motiita ad clnrum 'L In nuperridjo coelu illu-

stris^i(iio;uin ct reverendiss ; rnoruiii Kpiscoporum Bcl^ii, Mec.hliriiae liabilo, sta-

luta fiu.'runi sequential \ Sacra communio ncganda est eliain publice 1. Lu-

dimagislris qui sine speciali licentia sun dispensatione inunus s mm in schola

publica exercere pergnnt; 2. Comitiorum scholarium rnernbris activis qui liuins

muncris partes implenl: 3 Inspectonbns turn principal ibus turn canlonalibus;

4. Omnibus aliis qui scholis p iblicis fovendis active et publice operam impen-

dunt, earumque proteclores au fautores se constituunt.

Yerumtamen omnes praefali praevie motiendi sunt privalim, oretenus ct in

oinni charilate.
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du Pontifical anterieur, que le St. Pere s'^tait abstenu de prendre per-

sonnellemenl la parole dans le conflit survenu entre le Gouvernement

Beige et le Cler^e, el que son silence meine etait pour celui-ci un aver-

tissement significant,

A plusieurs reprises, le Card. Nina avait appele 1'attenlion de M. Reu-

sens et la votre sur la reserve que s'imposait le Pap
a

. C'est ainsi que

la depeehe du 20 avril 1879 constate, en citant lextuellement les pa-

roles de S. E. que le St. Siege avait prouve' ses bonnes dispositions

non seulewent en s'absfenant de s'associer aux manifestations du

Clerge Beige, mais aussi en donnant des conseils de calme et de mo-

deration. Le 30 du meme mois, vous m'eeriviez encore:

Le Card, a ajoute: le St. Siege s'esl abstenu soigneuseraent de se

prononcer sur le projet de loi dont les Ghambres sont saisies; il est

juste de reconnaiire qu'il n'a apporte' aucun combustible pour alimen-

ter le feu; au contraire, le Pape a charge le Nonce de faire parvenir

des conseils de moderation aux Eveques. Que peut-on faire de plus?

Nous ne pouvons i en poser silence aux catholiques, ni leur interdire de

faire usage des moyens que la Constitution met a leur disposition.

J'ai objecte que le Gouvernement ne contestait pas ce droit, mais

qu'il verrait avec un vif deplaisir que Ton se servit du nom et de 1'au-

toriie du Souverain Pontife pour exercer une influence sur 1'opinion

publique dans un sens hostile aux propositions soumises aux Ghambres.

G'est ce que nous n'avons permis a personne de faire, m'a replique

le Secretaire d'Etat de Sa Sairifcte, )i puis vous 1'afflrmer.

Plus tard, le 21 juin 1879, parlant des me lagements dont le Card.

esperait yoir
faire usa re dans ('application de la loi vote 1

, par la legisla-

ture, S. E. vous disait encore qu'Elle croyiut cetta condition indispensable

pour permettre au Pape de conserver la reserve qu'il s'etait impos^e,

non seuletnent en vue du bien des aeries, naais afia d'e'viter, en mene

temps, de cre'er des nouveaux embarras au Gouvernement du Roi.

Or, les actes et le langage que je viens de constuter chez 1'Episcopat

prouvent que celui-ci interprete dans un sens diame'tralement oppose cette

Attitude du St. Siege.

Que faut-il conclure de la? Ou bien que 1'accord affirme existe reel -

lement, ou bien que tout repose ici sur un equivoque que le Vatican

seul peut dissiper. Si 1'accord existe ou si rien n'est fail pour que l'e*qui-

voque s'evanouisse el que la voix du Souverain Ponlife soil ecoulee, il y

aurait k redout^r les suites inevitables de la lutte ouverle et direcle

engagee entre 1'Elat et I'E^lise, et le Gouvernement s'efforcerait vaine-

ment d'arr^ter plus longtemps les consequences d'une situation dont la

mponsabilite, a coup sur, ne pourrait lui 6tre imputee.

Ges consequences seraient graves et multiples; elles atteindraient
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directement le Clerg6 dans ses inter&s materiels, et modifieraient essen-

tiellbment la position dont il a joui jusqu
?
ici.

La Constitution Beige accorde aux manifestations du sentiment reli-

gieux la liberte* la plus large, la plus absolue. Jamais il ne viendra a

notre pensee de chercher a la restreindre, seus queique rapport que ce

soit. Les libert^s des cultes, de Penseignement, de Passociation, de la

presse sont, chez nous, des dogmes fondamentaux du droit public, que

nous avons promis de maintenir et que nous maintiendrons a toute epreuw.
Mais les garanties constitutionnelles ne vont pas au dela du droit com-

mun; elles n'impliquent ni n'imposent aucune de ces situations privile'-

gie'es, de ces faveurs sp^ciales dont la loi on la puissance executive ont

si liberalement dote* le culte catholique.

Certes, aucune mesure de persecution ni d'oppression n'est a craindre

en Belgique. Nos moeurs comme nos lois les repudtent; mais ce serai t

en forcer Pesprit, en denaturer le charactere que de compter, en toute

Eventuality sur le maintien indeftni d'un regime de faveur auquel ne

correspondrait, chez ceux qui en profitent, aucun management, aucune

retenue, aucun respect envers Pautorite civile, ni les pouvoirs de 1'Etat.

Le Gouvernement ne saurait toujours ^tre a m^nae de resister a la pression

d'un mouvement d'opinion qui gagne de jour en jour en e'tendue comme
en intensite, et qui reclame des mesures de represailles contre un clerg

qui, apres s'<Hre mis au-dessus des lois, serait mal venu de se plaindre

qu'on lui fit sentir les consequences d'une situ-ition creee, maintenue,

aggrav^e sans cesse pir lui mme.
Peut-6tre objectera-t-on que le point de' depart de cette argumentation

est lui-mme inadmissible, que le langage du St-Siege a e^e suffisam-

ment clair, que le Gouvernement beige n'a pu s'y me'prendre, qu'il ne

saurait^subsister
le moindre doute au sujet du blame categorique inflige

par le Pape aux Ev&jues a raison de leur attitude dans la question sco-

laire. Tel a toujours eHe mon sentiment personnel; j'y persiste encore a

cette heure, et c'est parce que j'ai cette conviction que j'ai pu, que j'ai

du prendre devant le Parlement la responsabilite du maintien ultcrieur

de nos relations diplomatiques avec le Vatican. Mais si telle est, comme

je le crois, la vraie situation, il faut que toute equivoque disparaisse, il

faut que la parole du St^Pere cesse d ?

6tre interpre^e dans deux sens

absolument contraires, d Tune part par Torgane du Gouvernement, de 1'au-

tre par le Chef de la hierarchic catholique en Belgique. Une declaration

explicite de cette nature ne suffirait mfime plus aux exigences du mo-

ment. Ce serait peu que le Pape accentual son dissentiment aut sujet de

la conduite du Clerge" beige, s'il ne prenait en m6me temps la resolution

positive de s'en faire obeir.

Je sais ce que, dans cet ordre d'idees, on pourra alleguer des diffi -
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cultes de diverse nature; je n'entends ni les discuter, ni les amoindrir
;

<?e serait sortir du cercle qui m'est trace. Mais ce que j'ose affirmer, c'est

<ju'en face d'une institution telle que la hierarchic catholique, fondee, de

la hase au faite, sur le principe d'autorite, 1'opinion publique n'admettra

jamais la realite de rimpuissance du Chef de cette hierarchie en face

de subordonnes qui se plaisent a exalter a la fois son omnipotence et

leur propre sou mission.

Les principes du droit public de 1'Eglise sont, a cet e'gard, si connus,

ft un exemple recent, en Belgique m6me, en a si bien de'montre 1'effi-

cacite, que le blame le plus severe que pourrait forrauler le S. Pere a

Tadresse des Eveques serait sans valeur aux yeux du pays, s'il n'etait

suivi d'un changement reel, d'un apaisement sensible dans la conduile

du Glerge.

II importe qu'on ne se fasse en cette matiere aucune illusion au Va-

tican. Si la situation actuelle se prolonge, si les germes reVolutionnaires

qu'elle recele, contingent
de se developper, si la guerre a 1'Etat demeure

le mot d'ordre de TEpiscopat, si des milliers de families restent sous le

coup de censures ecclesiastiques veritablement inouies, 1'opinion du pays

n'admettra pas 1'impuissance du Souverain Pontife devant un tel etat de

choses; elle proclamera hautement que, s'il subsiste, c'est que le Pape
n'aura pas voulu le modifier. Alors disparaitra le dernier frein qui retient

encore les pouvoirs publics sur la pente des represailles. Le Gouverne-

ment n'entrera dans cette voie que force et contraint; il regrettera les

dures ne'cessite's que la crise, en s'aggravant, rend chaque jour plus

inevitables; et c'est dans ce but qu'il tient & avertir loyalement le

St-Siege.

Je vous invite, Mr. le Baron, a donner lecture de cette depeche a

S. fi. le Card. Nina, et je vous autorise a Lui en laisser copie s'il le

4esire.

Veuillez agreer etc. FRERE-ORBAN.

Doc. V.

II Cardinal Segretario di Stato al Nunzio Apostolico

3 maggio 1880.
Illmo Signore

11 signer Barone d'Anethan mi ha dato lettura e rilasciato copia di

nil Dispaccio di S. E. il signor Ministro degli affari esteri in data del

7 aprile.

Non occorre che io dia contezza a V. S. I. di tutti i particolari che

svolge il Signor Ministro. Egli parte dal presupposto di un vero e grave
disaccordo tra la Santa Sede e 1' Episcopate belga nella questione sco-

lastica
; soggiunge che siffatto disaccordo non e ammesso ne dai Vescovi

ne dai cattolici; deduce da ci6 la esistenza di uno spiacevole equivoco.
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e domanda che esso sia dissipate mediante una franca dichiarazione da

noslra parte.

Non posso non convenire col Sig. Ministro nel riconoscere un incre-

scevole malinteso nella grave e delicata questione di cui si tratta. Anzi

io medesimo lo aveva avvertito specialmeme in occasione delle ultime

discussioni parlamentari. Avrei bramato rimuoverlo prontamente con espli-

cite dichiarazioni, ma fino al presente piu che per altri motivi, me riYra

astenuto per un riguardo verso il Reale Governo. Ora per6 die il Si-

gnor Ministro lo richiede, non esito punto a uscire dalla riserva che mi

era imposto, e fornire sul proposito spiegazioni addivenute ormai neces-

sarie.

QuantunqiH* non sembri neppur possibileammetlereil menomo equivoco

rispetto al giudizio uniforrae della S. Sede e dell' Episcopate belga sulla

nuova legge scolastica, tuttavia reputo opportuno rilevare distintamente

i punti principal} di tal giudizio e la loro intima connessione. Innanzi

tutto non vi e alcun dubbio che la nuova legge, secondo la Dottrina Gat-

tolica, deve onninamente riprovarsi come quella che per se stessa espone

la gioventii al pericolo di perdere la fede e la morale, e reca grave in-

giuria non solo alle prerogative della Chiesa, ma ancora ai sacrosanti

diritli dei padri di famiglia. E superfluo che io ne adJuca le prove, at-

tesoche piu volte lo stesso Sig. Ministro ha riconosciuto che sul tal punte

vi e pienissimo accordo tra i Vescovi e la S. Sede.

Essendo pertanto una tal legge affatto difforme dai principii e dalle

prescrizioni della Chiesa, ne vienti per necessaria conseguenza che nfc pu6,

ne potra mai esser lecito ad alcun cattolico di cooperare formal mente

alia esecuzione di essa, e quindi che tutti coloro i quali in ci6 persistano,

si rendono per questo medesimo incapaci di partecipare ai benefici della

vita cattolica, specialmente per ci6 che riguarda il sagramento di pe-

nitenza.

Nondimeno nei casi particolari possono esservi gravi ragioni per le

quali un catlolico non cooperando formalmente aU'intendimento della legge,

ed osservando le necessarie condizioni possa, salva la coscienza, o come

insegnante o come discepolo, o in altra rnaniera concorrere di fatto alle

scuole medesime.

CI6 posto, non deve recar meraviglia che la S. Sede abbia veduto con

soddisfazione i Pastori di anime adempiere il proprio dovere, sia denaa-

ziando francamente i pericoli inerenti al nuovo regime delf insegnamento T

sia proclamando Tobbligo generate di astenersi dal frequentare e man-

tenere scuole modellate su quel sistema, sia eccitando i fedeli a fare piu

largo uso della liberta guarentita dalla legge fondamentale del Regno,

coH'aprire dappertutto scuole schiettaraonte cattoliche, in cui le famiglte

cristiane giustamente gelose della fede dei propri figliuoli potessero tro-

vare un' istruzione ed educazione conforme alia loro santa religione. Essi
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uon facevano in questo se non seguire 1'esempio dato in simili circo-

stanze dai Vescovi d'altri paesi, i qnali al medesimo modo avevano sem-

pre mantenute le massirne accennate sopra, rispetto alle scuole o miste,

o neutre, o secolarizzate. Conciossiache se si consider! no le deliberazioni

prese altrove sul proposito dai Vescovi, appare manifesto che con seve-

rissime parole le detle scuole furono eondannate come pericolose alia fede

ed ai cosKimi; fu dichiarato non potere i cattolici frequentarle; confor-

memente a quesli principii fu regolato nella pratica il modo della dire-

zione delle coscienze e deirammissione ai sagramenti per quelli che v'in-

lervenissero o le favorissero, e fu fatto pure ogni sforzo per porgere alia

giov -ntii in altre scuole la istruzione e la educazione cristiana. Che se

nel Belgio sono seguiti piii gravi effetti che nelle altre contrade, ne e

stata causa la differente coridizione in cui esse si trovavano. Cola o erano

le scuole in grandissima parte in mano di maestri acattolici, o i fedeli

in minor numero o piu frequente era il caso sopraccennato della tolle-

ranza pel difetto di scuole cattoliche e per 1' impossibility di erigerle.

Quindi per la condotta di quei Yescovi non potea levarsi tanto rumore

quauto se n'e fatto nel Belgio. Posti in un paese eminentemente catto-

lico vivevano ivi i fedeli sotto 1'egida di una legge d' insegnamento, che

se non era in ogni parte perfetta, lealraente per6 eseguita, lasciava una

sufficiente influenza alia Ghiesa nella istruzione. Per contrario nel nuovo

regime scolastico migliaia di cattolici sarebbero costretti a cooperare

agli intendimenti di un partito che purtroppo, e doloroso il dirlo, non

ha velati i suoi propositi manifestamente ostili alia Ghiesa, e V ha pri-

vata colla nuova legge del possesso di un diritto che da tanti anni pa-

'Cificamente godeva.

Tuttavia il S. Padre, al quale nulla era piii a cuore quanto il pacificare

gli animi, apprezzando le reiterate assicurazioni deirinviato regio, e nu-

Jrendo tiducia che il Governo troverebbe il modo di allontanare del tutto

dalle pubbliche scuole quarito poteva giustamente oflVndere la coscienza

dei cattolici, volse Tanimo suo a moderare per quanto era possibilel'asprezza

della lotta. Percio si fece coraprendere all' Episcopate che quantunque il

nuovo ordinamento scolastico fosse per se stesso da condannare, tuitavia

in grazia delle assicurazioni ricevute ben potea avvenire, che Tuna o I'altra

scuola rimanesse immune dai temuti pericoli, la qual cosa accadendo, pos-

sibiie in fatto si rendeva lo ammetlere una qualche distinzione tra scuole

e scuole e, rimanendo fermo il generale divieto di frequentarle e di soste-

nerle, qualche indulgenza nella pratica si sarebbe potuto usare a favore

-di quelle sole scuole che sotto il rispetto catlolico nulla davano a temere.

L'illustre Episcopate belga riconobbe in massima la saviezza di sif-

fatte insinuazioni. Ma tutto ben considerato, parvegli che una tale distin-

zione teoricamente ammissibile non potesse nella pratica verificarsi; poi-

che, sebbene 1'una o Taltra scuola rimanesse temporaneamente immune
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dai pericoli del nuovo sistema, questo fatto eccezionale e contingente eraT

secondo esso, transitorio e malsicuro, attesa la natura stessa delle prescri-

zioni della legge e 1'ardire e 1'impeto del p.irtiti avversi alia Ghiesa. Le

quali violente aggression i del liberal ismo, se gittavano 1'allarme in mezzo

ai fedeli, non potevano non accendere lo zelodei Pastori e spingerli ad ac-

correre con tutta 1'energia alia difesa della purezza della fede si seriamente

rninacciata. E per6, quando anche nel fervore della mischia non si fossero

contenuti, in taluni particolari casi, negli stretti limiti della moderazioneT

non per questo meriterebbero formale biasinao, specialmente se si rifletla

alia gravita del pericolo, e si coafronti la loro attitudine con quella te-

nuta dalla parte avversa.

Ma se la S. Sede circa la situazione pratica delle nuove scuole in

generale non ha creduto dover contradire al giudizio dei Vescovi, come

quelli che stando sul luogo stesso sono in grado di apprezzare tutte le

circostanze e le condizioni dei fedeli alle loro cure commessi, non ha pera

fralasciato in piu incontri di consigliar loro la prudenza, la calma e la

moderazione nell' applicazione dei provvedimenti decretati ai singoli casi.

Difatti varie dispense furono accordate dai Vescovi; sicche non pochi

sono coloro che in forza di esse sono rimasti ancora ai loro posti; sono

stati ammessi indistintamsote alia prim \ comunione tutti i fanciulli, seb-

hene molti di essi frequentassero quelle scuole, e si e accordata la be-

nedizione deila Ghiesa ai matrirnonii degl' istilutori e delle istitutrici.

Ma non sfuggira certo all'alta intelligenza del sig. Ministro che, seb~

bene sia nei voti della S. Sede che nella pratica una maggiore indul-

genza si possa in piu larga misura esercitare, non potrebbe mai aspettarsi

che il suo concorso si spingesse tant'oltre da pervenire al punto di far

credere lecita la cooperazioae formale. ad istituti scolastici, che per si

gravi cause ha, secondo il proprio dovere, tante volte riconosciuti degni

di conclanna. Tuttavia il S. Padre, come non si e rifiutato finora, cosi

in avvenire non si rifiutcra di contribute a spegnere cotesto incendio,

nei limiti che Gli impone I'Apostolico suo ministero. Ma dovra anche

comprendere il sig. Frere-Orban, cona-3 sia necessario a tal fine guaren-

tire piu solidamenie e in proporzione dell' interesse vitale della fede, posta

in taato rischio, la coscienza dei Vescovi e del popolo belga. Non si vede

per6 come tali guarentigie passano darsi efiicacemente se non per via

legislativa, rimovendo ogni pericolo di perversione e assicurando 1'ina-

iienabile diritto che ebbe la Ghiesa dal suo divino Fondatore alia reli-

giosa istruzione ed educazione dei suoi figli nelle scuole.

Giova sperare che queste considerazioni fatte allo scopo di chiarire

intieramente Toperato e i propositi della S. Sede, sieno dal sig. Ministro

iegli Affari Esteri, colla sua illuminata saviezza, nel loro giusto valore

apprezzate. E mi lusingo che il medesimo sig. Frere-Orban ne ritrarra-

una piena intelligenza dei tentativi pacifici e concilianti fatti dalla stessa
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S. Sede nei limit! che Le impongono i propri doveri, e die gli sara fa-

cile persuadersi che se potfc esservi per qualche tempo alcuna divergenza

d' opinione circa la piii o meno rigorosa applicazione ed opportunita delle

prescrizioni relative alia nuova legge dell' insegnamento, non vi fu mai

nella sostanza un vero disaccordo tra il Capo della Ghiesa e i Pastori

di quella parte del gregge cristiano.

Parimeriti il sig. Ministro non potra non riconoscere le cagioni vere

della resistenza fatta dal Clero al nuovo regime delle scuole: resistenza

he con dolore si vede qualificata d' insurrezione. Essendoche dopo ci6

che si e detto non poteva cerlo aspettarsi che i Prelati del Belgio, re-

stringendosi a qualifieare la nuova legge come affatto contraria agli in-

leressi della Religione, cessassero dall'opporsi al sistema per essa intro-

dotto; ne era da attendersi che, mantenendo questo convincimento, non

facessero di tutto nei limiti della Jegalita per impedire che si frequen-

tassero quelle scuole.

Finalmente gli sara manifesto che la S. Sede non potrebbe accettare

le conclusion! che si vollero dedurre falVtfchange de vues occorso sul-

}' argomento, e che si avrebbe invece ragione di querelarsi del linguaggio

ingiurioso ed irriverente usato fino a que4sti ultimi moment! contro la

stessa Sacra Persona del Pontefice da qualche organo anche accreditato

della stampa, per imporre alia pubblica opinione un apprezzamento ben

diverse da quello che doveva consigliare la prudente e riservata condotta

tenuta dalla S. Sede in questa dolorosa vertenza.

La S. V. avra cura di recare a cognizione di S. E. il sig. Frere-Orban

queste spiegazioni, dandogli lettura del presente dispaccio; e qualora egli

3o desideri, L'autorizzo a lasciargliene copia.

L, G. NINA.



RIVISTA BELLA STAMPA ITALIANA

I.

La scienza delVeducazione welle scuole italiane, come antitest

alia pedagogia ortodossa, per PIETRO SICILIANI. Relazione al

ministro della pubblica istruziom, intorno al corso trien-

nale di pedagogia.

Anrii fa, nella citta di Torino, uno di quei messeri che, montati

per lo piu sopra una carrozza, sogliono cavar denti e spacciar rai-

rabili panacee contr'ogni male possibile della misera umanita r

mentre in una piazza stav^ circondato da una turba di popolino,

che a bocca aperta ne ascoltava gli altisonanti paroloni, vide ac-

costarglisi un signore a modo, che tosto riconob !

>e per un medico

di grido, il qnale si ferm6 a sentirlo. II ciarlatano allora, rotto

di punto in bianco il filo del discorso, a lui si rivolse e con

faccia fresca gli dimand6 : Non & egli vero, signor dottore, che

vulgus viiltdecipi? Sorrise Paltro e col capo assent! : sorriso

ed assenso che il valentuomo fece tosto credere al semplice

uditorio, essere una solenne approvazione delle sue marchiane

ridicolaggini.

La lettura del sovracitato libro ci ha rimesso in mente questo-

aneddoto, che e storico: e volendo noi cercare il perche di una

cosi strana associazione di idee, 1'abbiamo trovata in ci6, che

il libro, rispetto alia forma e rispetto alia sostanza, non par

inancare di nessuna delle qualita richieste ad una ciarlataneria,

del genere pill classico ed insieme pill einpio che si conosca. E
siccome il professor Pietro Sicilian!, che n'& autore, dev' essere

(per dirlo alia francese) uomo di spirito; cosi ci 6 sembrato

im possibile che, nel comporlo, non abbia almeno pensato al

vulgus vult decipi del ciarlatano subalpino, ed al riso sardonico

col quale TEecellenza del ministro della pubblica istruzione del
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regno d'ltalia, a cui il libro e indirizzato, lo avrebbe accolto,

ricambiandolo forse ancora col dono grazioso di una delle so lite

croci, o commende cavalleresche. II che, per quanto coinico, sa-

rebbe innocuo, se Don avesse per effetto il pubblico spregio di

Dio e della fede e la perversione delle coscienze giovanili.

Osserviamo da pritna la forma. La lingua, lo stile e Faccoz-

zamento dei vocaboli bizzarri ed esotici, che in ogni pugina del

libro formicolano, si direbbero studiati a bella posta, non gia per

chiarire, ma per oscurare il pensiero e renderlo incomprensibile

a chi legge.

Si cominci dal frontispizio. Che cos'& ella mai \& pedagogia

ortodossa, alia quale il signor professore Sicilian! oppone, come

antitesi, la scienza delP educazione? Certo niuno indovinerebbe

che fosse il cristianesirno, in quanto & religione rivelata, senza

divario da cattolicismo e protestantesimo. Or questo proprio e

non altro, secondoch6 poi si manifesta nel corso del lavoro, e

il senso del concetto coperto sotto il gergo di pedagogia orto-

dossa. Dal che salta subito agli occhi ancora la tracotanza in

sommo grado ciarlatanesca, o paradossale che si voglia dire,

dell' assunto : giacch& pel professore di pedagogia dell'universita

di Bologna si tratta nientemeno, che di contrapporre una nuova

scienza educativa a quella del cristianesimo, diciannove secoli

dopo che questo ha soggiogato il mondo e trionfato, collo splen-

dore della sua verita e colla efficacia della sua santita, di tutti

i delirii e di tutte le ignominie dell'umana superbia e corruttela.

II quale paradosso divien palpabile, la dove esponendo i co-

stitutivi della sua pedagogia teoretica, ne determina gli element!

in una serie di affermazioni, che egli chiama tesi, giacch^ pel

professore Siciliani Tasserire tien luogo di prova; ed egli, ne?

mico dei dommi, della metafisica e degli a priorismi (sic) so-

stituisce a questi il suo ipse dixit e basta. Or ecco questi

element! o tesi che, die' egli, m'e parso d' aver dimostrato. Gio

servira pure di saggio del suo inodo amenissimo di parlare. Noi

porremo in corsivo le genune piii lucide di questa fraseologia

della nuova scienza pedagogica.

a) La sodologia somministra alia pedagogia i dati, per
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detenninare : 1* I rapporti fra il gruppo e I'individuo, cio& fra

1'uomo individuo e 1'uomo colletti\ro: 2 L'azione della forza

ereditaria inconsciente dell'uno sa 1'altro: 3 La reazione co-

sciente e riflessa dell'altro sull'uno (sic.).

b) La biologia, la fisiologia e V antropologia porgono i

dati dell'edueazione fisica in generate: educazione igienica, edu-

cazione ginnastica, educazione estetiea materiale.

c) La psicologia ne appresta i criterii, per I'edncazione

fallefanzioni emozionali e delle funzioni conoscitive; percio

ch'essa solainente ci fa capaci di conoscer le leggi particolari

cosi dell'evoluzione delle facolla teoretiche e delle facoltd ope-

rative, come del mutuo loro intreccio e rannodamento.

(I) Ld logica somministra i dati generali, per Tesercizio

della intelligenza, in quanto T intelligenza, organizzandosi, di-

venta ragione.

e) II gins natural e ci addita quella intuizione psichica

d'ordine pratico, che, col mezzo del processo istorico, riveste

natura di principio, voglio dire il concetto della personality

della coscienza personale, della dignita personale, e per6 del-

Yautonomia volitiva.

<f) La morale finalmente somministra il dato supremo, che

diventa supremo fine dell'arte pedagogica, Videale della peda-

gogia applicata: voglio dire il bene voluto per s6 stesso, bene

che solainente potra esser conseguito merc6 la formazione del

carattere etico. >

Sa il lettore quanto tempo il professore impiegasse a dimostrare

queste sei tesi elementari della sua nuova scienza? Yi impieg6

i due primi mesi del second' anno del Corso pedagogico.

Dopo questa enorme fatica, mi fu dato, prosegue egli, met-

"termi sopra un terreno assai largo, sul quale unicamente pu6 esser

riconosciuta in modo compiuto, tanto Tefficacia della educazione,

quanto quella dell' istruzione. E a questa maniera fui condotto

a legittimare sempre pill quel passo d'oro che, ne'suoi Pensieri,

lascio scritto il troppo diinenticato dottor Giovanni Locke: II

fine dell' istruzione & quello di mettere ciascun uorno in istato

4i compiere i doveri della sua posizione : il fine dell' educazione
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e quello di sapergli inspirare la volonta costante di compierli
l
. >

vedete meraviglie della nuova scienza del professor Siei-

liani! Due inter! mesi di lezioni, ossia di stentati giri fra le spi-

nose e tenebrose selve della sociologia, colle sue azioni incon-

scienti e reazioni coscienti e riflesse; della biologia, della

fisiologia, dell'
'

antropologia e della psicologia, colle sue/wn-
zioni emozionali e conoscitive; della logica, colla sua intelli-

gent che si organizza e diventa ragione: del gius naturaler

colle sue intuizioni psichiche d'ordine pratico e autonomie

volitive; e della morale, colle sue formazioni del carattere etico^

10 lianno fatto giungere fiualmente a che? Alia piti vulgare

delle conclusion!: a quella che & scritta in tutti i boccali di

Montelupo; che cioe nel magistero pedagogico, 1'istruzione mira

ad insegnare quello che poi si dee praticare nel proprio stato;

e la educazione ad iuvogliare di farlo. E questa conclusione, cosi

comune e triviale, nota Uppis et tonsoribus, il professore la fa

cascar dalle nuvole agli occhi de'suoi discepoli, sotto la ftgura

di uu passo d'oro d' un inglese, di un filosofo sensista, di im

dottor Locke! Se questa non e arte da dottor Dulcamara, noi

dimandiamo quale altra sia.

E si noti, che questo ultimo corollario della nuova scienza

del professor Pietro Sicilian*, se il titolo del libro suo fosse

rettoricamente e dialetticamente esatto, avrebbe da essere ancora

11 pift antitetico alia pedagogia ortodossa ; cio6 dovrebbe espri-

mere una contraddi/Jone perfetta, di quello che il cristianesimo

nel suo metodo educativo pratica ed insegna. Or diciannove

secoli prima che Todierno professore di pedagogia deiruniversita

di Bologna facesse scoppiare in Italia la bolla di sapone di

questo soo libro, il diviao Fondatore del cristianesimo aveva

epilogato appunto il magistero educativo delle anime, che si

eserciterebbe sempre dagli apostoli e dai lor successor! nella.

sua Chiesa, fino alia consumazione dei secoli, con queste parole:
Euntcs docete omnes gentes... servare omnia quaecumque man-
davi vubis*; che fu un dire: educate i popoli, insegnando lorn

la verita dei doveri che avete imparati da me: e confortandoli

1

Pagg. 6i-66. * MATT. XXVIII, 19-20.
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ad osservarli, COQ quei mez/i validissinii, die io ho posti nelle

vostre mani.

Ov'e qui Yantitesi, fra T ultimo corollario dato dai Locke alia

scienza del Siciliani, e la pedagogia ortodossty ovvero cristiana ?

II Locke Iev6 di peso il suo aforismo dal Vangelo di Gtesu Cristo;

ed attest6 con questo suo fto/zinalissimo passo d'oro, che Pes-

senzial fine della pedagogia teoretica del cristianesimo e confor-

missimo alia natura dell'uomo, il quale, per via della cognizione

deirintelletto, dev'esser condotto alia morale operazione della

volonta: nel che conviene pur essa la scienza del Siciliani, ben

che disconvenga poi circa i mez/.i soprannaturali che rigetta.

Ond'e che antitesi logica non vi e; e 1'avere stroinbazzata que-

sVantitesi, come une haute nouveaute della moda scientiflca del

suo Corpo pedagogico, e stata dal lato suo una vera e logica ciar-

lataneria di prinio conto.

La conclusione stessa del suo sistema, fa dunque toccare con

mano, che il titolo dal professor Pietro Siciliani posto in fronte al

suo libro non e altro che, per esprimerci con piu riguardo, un

paradosso, involto in termini che fanno arrotondare la bocca agli

ignoranti e ridere gPintelligenti.

I quali piu svolgono le carte di questo suo libro, e piu si diver-

tono ad ammirar il grado sublime dell'arte di far meravigliare i

gouzi, che il professore dell'ateneo bolognese eininentissiinaineate

possiede. Di fatti, subito aperto ii libro, v'imbattete nella parola

ominicultura, significativa di educazione degli uoinini, adoperata

con quella stessa prosopopea, con cui gli agronomi adoperano

quella &i pomfcultura e di viticultura, per significare la coltiva-

zione degli alberi potniferi e delle viti. Quindi Tocchio vi cade

sopra la selezione artificially possibile anche nella sfera dei

viventi umani, locuzione tolta dal frasario dei moderoi darwi-

nisti; e qui, ove si tratta di educazione, se un senso ha, vuol dire

che la scienza del Siciliani da per possibile una selezione artifi-

cialmente morale deH'uoino, corn'e possibile un iniglioramento

fisico nelle razze, per esempio, pecorine, equine, suine e via discor-

rendo. Poi v'incontrate nel processo istorico delFidea pedago-

gica (la scienza dd Siciliani non pud stare fuori dei processi
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e d-elle funzioni) il quale noa altrimenti die Fevoluzione d'ogni

altra idea, vnol essere scrutato e studiato senza precohceztoni,

seuz'a priorismi, senza veileita sistematiche, fra le quali oggimai

son da armoverare fin anco le tricotomie storiche del positivisti

francesi
1

.

Poco dopo vi sa dire, che nello studio ch'egli ha fatto della

evoluzione della sua idea pedagogica fino ai tempi moderni da

per tutto emerge, spicca e risalta un'idea rikvatamente origi-

nate
j inesprimibilmente salutare agli alti fini della storia: vo-

glio dire la cosciema della necessitd d'un'educazione individual

e per ci6 d'un'educazione liberale, d'una edueazione fondata su le

norme della scienza; d'una edueazione che, qual fine pedagogico

immediate, si potesse prefiggere la formazione del carattere etico

Tumanita che s' incarna, che si contrae, che si rispecchia nella

eoscienza individuate personeggiata: talmente che cotesto in-

dividuo, cotesto animate uomo, si presenta non pill come un istru-

mento della Societa teocratica: non piu come cittadino asservito

alia Citta; si bene come artefice e insieme strumento di quel

graade organismo etico qual si 6 lo Stato moderno 2
.

Questo e un saggio dello stile, non sappiamo se piu lepido o

limpido del nostro professore. Ma piu si va innanzi, scorrendo il

libro, e meglio si trova. Ecco una pagina che vale un Perti.

Prernettiamo che lo spiritoso autore chiama ontotogia ogni filo-

sofia che ragiona dei principii astratti o delle essenze deile cose,

e mitologia ogni domma o mistero della religione.

Tutti ci accordiamo a credere quegli almeao che non in-

tendono gingillarsi con le ontologie e con le mitologie cattoliche

e non cattoliche, che la Sociologla e come la sintesi d'un dato

ordine di scienze e nel medesimo tempo il fondamento di certe

altre. Con legami indissolubili infatti essa, da una parte, si ran-

noda con le discipline organiche morfologiche inalzandole ad

unitd; dall' altra poi e fondamento delle scienze che mirano a

studiare le molteplici manifestazioni delV attivita psichica so-

ciale e collettiva, cio dire delle scienze d' ordine storico e mo-

Pug. 19.
l

Pag. 32.

8*rie XI, vol. Ill, fate. 723 22 30 tuglio 1880
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rale. Anche qui, e. soprattutto qui, i seguaci della filosofia spe-

rimentale consentono a credere che le scienze d' online storico e

morale, tosto che sieno considerate quali parti delta Sociologia,

ci si presentano come altrettanti organi d'un medesirao organismo.

Assumono un significato positive* e reale, perchd ciascuna & in-

dirizzata a studiare una data forma, un dato aspetto, una data

faccia foll'attimtd, psichica, intesa la psiche come coscienza col-

lettiva. Ora studiando le manifestazioni di questa coscienza col-

lettiva nello svolgimento e nell' orditura graduate del le lor forme,

ne viene che le discipline in discorso rassomigliano alle scienze

biologiche > con quel che segue
l

.

Qui tutto e stravaganza, oscurita e barbarie; qui, a dirla in

breve, voi avete sott'occhio un guazzabuglio di frasi, che, per in-

tenderne un pochino il significato, vi bisogna tradurle in tedesco.

Prova manifesta, che tutte le piume con cui il Professore ha ri-

vestito il corvo della sua scienza dell*educazione nelle scuole

italiane, sono strappate ai pavoni esotici della Grenuania.

Passando oltre di chiarezza in chiare/5za, voi inciampate in que-

sfaltra gioia, non meno fulgida di luce filosoftca, che vaga di belta

filologica, che cioe: la pedagogia indirizzandosi a studiare Yat-

tivitd psichica sotto un aspetto particolare Tanimale-uomo

in quanto diventa uomo col mezzo del magistero educative, riesci-

rebbe grettamente empirica, angusta, impotente, ove non fosse

anch'ella un organo d'un organis:no.

Poscia vi vengono avanti la Psico-fisica e la fisio-psichica

da cui non pu6 prescindere nessun trattato di psicologia, senza

che somigli a un cattivo romanzo. > Vengono dopo la pedagogia

igienica e la pedagogia ginnastica, in cui ancora si risolve la

scienza deir educazione, a volerla intendere nella intiera sua com-

piutezza: scienza che non pu6 prescindere dalle leggi, che reg-

gono Izfunzioni somatiche degli organi in universale, e in parti-

colare di quelle concernenti Tapparecchio muscolo-nervoso, e tutte^

quelle altre riguardauti T educazione degli organi sensorii, a co-

minciare dalla piu oscura forma di funzione tattile
2

. >

Di poi imparate die la scienza del Siciliani non ha soltanto

1

Pag. 50-51. *
Pag. 60.
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criterii, che forse altri, grosso d'ingegno, potrebbe scainbiare

colle funzioni emozionali, ma critmi addirittura giudicatiw;
e fra quest! d 1'aspetto sotto cui le scuole di pedagogia conee-

piscono 1'indole eil grado &dl&plasticitdpsichica foil' \\tmQ
1
. >

Da ultimo, per finirla, imparate ch'egli, nelle sue lezioni, ha chia-

rito convenevolmente il concetto del determinations in generale,

e mostrata Yerroneita della dottrina della liberta numerica e

della liberta d' equilibrio
2
.

Noi sfidiarno chiunque legge questa tessitura di frasi rirabom-

banti e di risibili neologismi, a dire se I' ampollosita cattedratica

della form-a possa levarsi a segno piti solennemente ciarlatanesco.

Eppure, chi lo crederebbe? II professore Pietro Siciliani ha voluto

mettere la corona a questo suo capolavoro, dichiarando, nella de-

dica che ne fa a Teodolo Bibot, ch'egli lo pubblicava come la

pii\ acconcia risposta che frisum teneatis amid?} un cittadino

de'Telesio, e de' Galileo e de' Pomponazzo > potesse dare all'En-

ciclica Aeterni Patris del Papa Leone XIII !

N& la sostanza del libro 6 inferiore alia forma, con cui intima-

mente si connette, ed a cui serve di caliginoso involucro. L'Autore

pretende insegnare una scienza; e scienza dell' educazione inti-

tola egli questa sinopsi delle sue lezioni. Ma, disgraziatamente,

egli mostra di non avere nemmeno chiara Tidea di ci6 che e una

scienza; poiche in un luogo la definisce una serie ordinata di

cognizioni*; senz'avvertire che, se cosi poco bastasse a formare

una scienza, anche il calzolaio ed il manescalco potrebbero a buon

diritto erigere a dignita di scienza i mestieri del fare le scarpe e

del ferrare i cavalli : e in un altro luogo confonde il fine della

scienza col suo oggetto, e vuole che ogni scienza dall' altra si

diversifichi e ne sia indipendente, non per T oggetto e pei prin-

dpii, ma pel fine
4

;
cosa che non regge in nessuna filosofia, il fine

di tutte le scienze essendo uno ed identico; cio6 il perfezionamento

dell'intelletto di chi le studia o possiede.

Yero & che della filosofia il professor Siciliani non & punto

tenero. Anzi ^ nemico acerrimo della metafisica che egli mette in

canzone : e disprezza, come i dommi, che egli chiama mitologw,

Pag 61. -
Pag. 68. -
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cosl gli a priorismi e le ontolorjie e quanto sente di astratto e

ideale : La dottrina pedagogica da me propugnata & una dot-

trina schiettamente scientifica, una dottrina lontana per egual

modo da ogni a priorismo religiose e da ogni a priorismo meta-

fisico
1

. > Cosi egli. II che & sufficiente a dare un concetto del

valore della sua scienza, la quale si risolve in un garbuglio di

materialismo e di ra/Jonalismo, col capo nelle nebulositk fantastiche

dei sognatori tedeschi, suoi autorevolissimi maestri, e la coda nella

solita rnehna di un umanismo senza Dio, senza fede, senza prin-

cipio adeguato del suo essere, e senza fine ultimo del suo vivere.

Ed il curioso si e, che mentre il Siciliaui rigetta con orrore,

beffandolo, ogni dogma ed ogni a priorismo, si arroga poi di im-

porre a' suoi discepoli il dogma darwinistico della sua ominicul-

tura per via di evoluzione, non dimostrato e non dimostrabile,

perch& assurdo; ed agli a priorismi delli ragione e della rive-

lazione, sostituisce quelli della sua fantasia e li afferma con un

sussiego, che & una deli/ia.

Del resto ci pare che tocchi proprio il somino del ridicolo,

quando, proponendoci la sua scienza dell' educazione come una

grande novita novissima, quasi che da lui e da' suoi maestri ale-

mauni il genere umano avesse da apprendere il modo di educare

gli uornini, ora per la prima volta viene a dirci sul serio, essere

impossibile un'arte didattica in genere e un'arte metodica

in ispecie senza conoscere la jfisiologia, la biologia, Yantropo-

logia senza conoscere la maniera con che agisce tanto il si-

sterna muscolare, quanto la massa cerebrale, sede fisica Funo

e r altra della volonta (!)* >. Ci6 equivale a un dire che e im-

possibile esercitare la pittura, con arte e con inetodo, senza co-

noscere le proprieta chimiche dei colori, senza conoscere la spet-

troscopia della luce naturale ed artificiale, senza conoscere tutte

le leggi delFottica e tutte le proprieta anatoiniche, meccaniche e

dinamiche dell'occhio, sede di quella virtu visiv^ che giuclica i

colori. Or che direbbesi di uno, il quale pretendesse di portare al

mondo, come novissima novita, la didattica e la metodica della

pittura, fondata in questa e altre cognizioni scientifiche, come se

1
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prima d'oral'arte del dipingere fosse stata ignota ai miseri mor-

tal! ? Gli indicheremmo le tavole e i quadri di Cimabue, di Giotto,

del B. Angelico, del Perugino, di Raffaelio, di Tiziano, di Guido

Eeni e gli soggiungeremmo :
--

lepido maestro, va altrove a

spacciar lucciole per Janterne! Cosi, ma con forme pift g;irbate,

ci sembra debba rispondersi al signor Pietro Sicilian*, professore

di una nuova scienza dell'educazione mile scuole italiane, piti

di sessanta secoli dopo la creazione dell'uomo, e quasi venti se-

coli dopo la propagazione in Italia del Vangelo di Cristo.

Questo nemico degli a priorismi cristiani, fra gli a priorismi
scientifici che impone ai suoi scolari, ha ancora questo, che il so-

prannaturale, per cio solo clie e extranat.urale, contraddice alia

natura
; quindi 6 da respingere e da negare

*
: e che il mistero

soprarrazionale, cio& superiore alia ragione, per ci6 stesso che e

superiore, & contrario alia ragione. E sapete come lo prova? Con

quest'unico argomento degno della sua scienza: checche ne dica

la inane sottigliezza della filosofia ortodossa
2

. Oad'& che il

Sicilian! non fa nessuna distinzione tra una verita proporzionata
alia ragione, una superiore e una contraria. Vi sfata perfino la

possibility del soprarrazionale e del soprannaturale! Ed egli, im-

placabile avversario degli a priorismi, ve la sfata a priori!

andate e non fate di cappello, se potete, alia nuova scienza di

questo professore!

Che piu? il valente professore nega, secondo il suo costume,

sempre dommatizzando a priori, persino che la Chiesa sia (Yori-

gine positiva divina, e afferma questo come non dimostrato ne

dimostrabile, e la divinita della Chiesa egli proclama senx/altro

assurda*. Allora confuti egli, con tutto il bagaglio della scienza

saccheggiata negli arsenali del razionalismo germanico, que-

st' unica prova, che Dante gli offre della divinita della Chiesa:

Se il mondo si rivolse al crislianesmo,

Diss' io, senza miracoli, quest' uno

E lal, che gli allri non sorio il centesmo *.

Ma 1'arte del Dulcamara, che spicca si meravigliosamente nella

forma, con cui il professore rappresenta ed esibisce al colto pub-

. 'Pag. 70. *
Pagg.202.
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blico lo specifico della sua scienza, e nella dimostrazione ch'egli

fa della quiddita sua, magnificandola come cosa arcana e calata

dal cielo nel suo cenello, non meno risplende neli' ultimo capi-

tolo, che svela il fine dello scritto e dello scrittore, e pu6 dirsi

una magnifica perorazione pro domo suo.

I/ efficacia dello specifico & tale e si lampante, che il buon

professore, nell' esaltarla, per puro amore della verita e del bene,

& costretto a mettere in disparte nientemeno che la medestia.

< Innanzi tutto, mettendo per un istante, da parte la modestia

poich& la modestia qui sarebbe nocevole e fuor di posto vor-

rei mi fosse lecito affermare, che per opera mia esiste oggirnai

nella Universita di Bologna, meglio che una cattedra, una vera

e propria scuola pedagogica
l
. > Quindi si fa ardito di proporre

che il Governo, compresa finalmente la necessita stringentissima

di diffondere questo si portentoso specifico, istituisca un diploma

pedagogico universitariv, che sarebbe una molla assai potente,

neir animo di tanti giovani maestri e di tante maestrine che

aspettano a braccia aperte la fortuna di una scuola
;

e sa-

rebbe un balsamo pel povero professore stesso, il quale, se ci6

avvenisse, assisterebbe al miracolo di veder popolata una scuola

(la sua) che oggi soprattutto, secondo le esigenze della filosofia

sociale positiva, dovrebbe avere un'altissima importanza, mentre

nel fatto ^ presso che vuota, deserta e resa affatto inutile, sterile,

infeconda
2

.

Or di chi e la colpa di tanto male? II Siciliani ha dei ri-

vali invidiosi, che, senza tanti compliinenti, egli chiama i fra

Cipolla di certe filosofie nubilose, di certe dialettiche intrabic-

colate, di certe teoriche nate morte e di certe scritture sconclusio-

nate che, a maggiore illusione de'gonzi, non dubitano appellare

moderne 3
. > Forse questi fra Cipolla gli rimandano alia lor volta

la palla, con ricordargli il detto della padella al paiuolo. Gelosie

di mestiere ! Ma in somma la colpa della poverta della scuola

del professore Siciliani, non debbono essere i fra Cipolla delle

filosofie nubilose, poichd ne accagiona gli ordinamenti, che sem-

pre inutano, col mutare dei Ministri nel mutabilissimo regno
'

Pag. 156. Pag. 165. 5
Pag. 168.
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i' Italia; e passa a fare una geremiade sopra la pedanteria dav-

vero incomportabile, che in genere son divenute nel Regno le

scuole pedagogiche; ed a lamentare che 1' Italia, per rispetto alia

pedagogia, si trovi essere la piu sprovvista delle nazioni civilu

Fatto incredibile, ma vero! Fatto vero e scoraggiante ! Siamo

gia al quarto lustro del nostro glorioso e non isperato rinasci-

mento, e noi non possiamo dir di possedere, n6 un trattato

scientifico su Peducazione, n& una storia della pedagogia : un

libro di vera scienza pedagogica; un trattato condotto con me-

todi schiettamente razionali, informato a'principii nuovi, invigo-

rito dall'alito che oggi spira fresco^ e ravvivante da tutte le

parti, dov'd? chi sa additarmelo *
? >

Non c' & che dire : il Sicilian! si fa qui strada a persuadere che

il suo specifico ha il pregio inestimabile d' un' unicita unica in

Italia. La quale, se egli, oltre questa sinopsi, non pubblica i te-

sori delle sue lezioni, rimarra il piu tanghero pedagogicamente

e idiota dei paesi ravvivati daiprincipii nuovj. Non vi e uscita:

o lo specifico del professor Siciliani, o Tabbiezione pedagogica;

n5 piu ne meno di quel che soglion gridare nelle piazze i disce-

poli del Dulcamara: o il mio specifico o la morte: non v'e scam-

po. Finora, in materia di pedagogia, P Italia non ha avuto che

degl'illusi; e traquesti, egli comprende anchecoloro che, tutti

accesi di neoguelfismo, parlan di certe tradizioni special! moderne,

quali sono, per esempio, quelle del Piemonte e della Toscana,

che nella prima meta del presente secolo sfolgoreggiaron di luce

novissima
2

. Queste tradizioni ebbero anch'esse la loro gran

pecca; e fu che adombrando ed ormeggiando troppo da presso

la pedagogia ortodossa, in ultimo, tutte inebriate di vita eterna,

vi si confondono 3
. Lo specifico del Siciliani cura la vita tem-

poral e, non T eterna; rassomiglia ali'elisire di lunga vita; ma
non aspira ad essere di vita eterna. Una pedagogia, che indirizza

le coscienze e le anime alia vita eterna, & un
9

illusions manifesta!

Negli scritti di quella schiera numerosa d'ingegni elettissimi,

che presero ad amtnorbidire 1' impasto solido ma greggio della

mente de'Subalpini... ed a raffortificar la troppo molle e troppo
1

Pag. 183-Si. *
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molleggiante flora toscana... v'era una malattia. Chi non sa che

essi, pure scimmieggiando talora Giangiacopo Rousseau, eran ma-

lati della malattia deirortodossisino, bench molto annacquato e

condito d'una spruzzaglia di protestantesimo?Chi non sa la grande,

la nobile, ma ingenua illusione del divino di cui erano vittima
1

?

Posto ci6, come trarre P Italia da. un tanto abisso di miseria?

< La questione pedagogica per noi, non cessa di gridare il pro-

fessore Sicilian], & divenuta oggimai una questione di vita o di

morte 2
. > Altra pedagogia non esiste in Italia che la sua, bench&

si poco curata. Dunque: o il suo specifico che da la vita, o la

morte. Ed affinche il ministro della istruzione pubblica non si

sgomenti delle difficolta, il Siciliani gli fa intendere, come sia

facile aucora applicare questo suo specifico al bel paese : il che

equivale al famoso : Compratelo, compratelo Per poco ve lo do.

Conclusione di tutta codesta bella pastocchia, se il ministro vi

desse retta, avrebbe da essere, che adunque il professore Pietro Si-

ciliani sia creato grand' archimandrita pedagogico delle universita

italiane, ossia uua specie di arcifanfano generale di tutti e di tutte

cjloro che intendouo reggere una scuoia nel B/egno ; cosa che non

crediamo sia per farsi, bench6 il professore abbia due meriti, pre

giati assai nel ministero della pubblica istruzione d' Italia: quello

d' intedescare i suoi discepoli, quanto puo capirne neiraniino loro:

e quello di bestemmiare fede, Cristo, religione, Chiesa, Papa e

Dio, quanto pu6 farlo il piu stupido e tracotato materialista ale-

manno. Tuttavolta, per onore del nostro povero paese, noi pen-

siamo che questi due meriti non saranno riconosciuti sufficienti,

a fare che si conferisca al Siciliani il gran magistero universale

della pedagogia in Italia. Sara gia molto che gli si conservi il soldo

e la cattedra e gli si conceda piena liberta, non solo di scri-

stianizzare nella coscienza, ma di disitalianizzare, altresi nel

pensiero e nella lingua la poca gioventii, che scalda le panche

della sua scuoia di Bologna. E certo ogni buon Italiano ha diritto

di deplorare pubblicamente, che il danaro spreinuto dalle vene

dei cittadini, si spenda a salariar professori, che insegnano cosi

antinazionalmente barbarie tanto antinazionali.

1

Pug. 190-91. *
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In altri tempi, che ora si cliiamauo tenebrosi, e sotto altri Go-

verni, che ora si gridano tirannici, il premio che questo professore

avrebbe ottenuto, per una Relazione com'e codesta, sarebbe stato,

a dir poco, un riposo di piu anni, coll'obbligo di studiare la

grammatica, 1'ortogran'a e la lingua dell' Italia, e poi un ziuzinetto

di stile didascalico nei nostri autori piu classic!, avanti di risalire

in cattedra, a farvi lezioui di pedagogia a gioventu italiana. Ma
ora i tempi sono mutati: ora si vive sott'altra luce e con altra

liberta. Perci6 il professore Siciliani, in ricompensa di questo suo

capolavoro indefinibile, pu6 sperare, se non titolo o grado di Ar-

chipedagogo d' Italia, certo una croce o cominenda di cavaliere.

II.

SURIUS LAURENTIUS. Historiae seu vitae Sanctorum, iaxta opti-

mam coloniensem editivnem, nunc vero ex recentiortbus et

probatissimis monument-is numero auctae, mendis expurga-

tae et notis exornatae: quibus accedit romanum Martyro-

logium breviter illustratum, taurinensi Presbytero e Con-

greg. Clerr. Eegg. S. Paulli curante. Torino, tip. Pontif. e

Arciv. del Cav. Pietro Marietti, 13 grandi vol. in 8, di cui

1'ultinio pubblicato nel 1880. Prezzo L. HO..

Con vero compiacimento ci vediauio giungere in mano Tultimo

volume del SURIUS. che contiene 1'Indice generate de'iiomi dei

Santi di cui si e scritto ne'dodici volumi dell'opera, e Tindice

delle materie piu uotevoli. Con vero compiacimento annunziarno

dunque ai uostri lettori che Tinsigne Kaccolta del Surio ^ felice-

iiiente compiuta, e siamo certi che i'annunzio sara pure accolto

eon altrettanto compiacimeuto, specialmente da quelli che so-

gliono diffidare del coinpimeuto di opere che si stampano per as-

sociazione. Noi, fin dal principio, ne facemmo i piu lieti augurii, e

nsciti appena i due primi volumi in una lunga rivista parlammo
dei pregi dell' opera originale del Surio e dei tanto maggiori

pregi di questa edizione migliorata ed accresciuta di tanto
1

. I

nostri felici aiigurii si souo al tutto compiuti.

! S^rie JX, vol. Vlf, pag. 539, ossia nel quad. 601 del
U
2l agosl
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Non istaremo dunque a riparlare del valore intrinseco del-

Popera: tre secoli P hanno letta, lodata, approvata, e i Santi

stessi la tennero cara e deliziosa; e i Bollandisti, che pure di

vite di Santi doveano intendere alcun poco, posero il Surio sopra

tutti gli altri agiografi. Egli ha sopra gli altri il vantaggio di

essere piu copioso, piu critico, pifr devoto, e non senza certa

semplice eloquenza. E certo quelli che scrissero dopo lui non lo

agguagliarono, segnatamente rest& assai addietro di lui il Butler,

che pure ya tra i pregiati.

Si tem& un tratto, prima per la malattia e poi per la morte

del coinpianto editore, Pillustre Barnabita P. Cauiillo Luigi

Bracco; ma un suo degno confratello, il ch. P. Colombo, continue

e condusse a buon termine si Popera grande e si PAppendice del

Martirologio illustrate, che siccome da compimento in ogni vo-

lume alle Vite del Surio, cosi pu6 ancora fare un bel tutto da s.

Questa preziosa Appendice col modesto titolo di Eomanum

Martyrologium breviter illustratum contiene succosi ragguagli

biografici di tutti i Santi annunziati in ciascun mese dal Martiro-

logio, oltre quelli di cui nel Surio si hanno le Vite; e per6 ristain-

pata a parte potra essere da se un compiuto compendio di Agiologia.

Nel qual caso, sarebbe a desiderare che vi si aggiungessero brevi

cenni anche di quei Santi del Martirologio Romano di cui si

hanno nel Surio a disteso le Vite, invece di rimettere senz'altro

per esse al Surio il lettore, come fu conveniente di fare in questa

prima pubblicazione, nella quale il Martirologio illustrato non

comparisce come cosa intera da se, ma solo come Appendice alia

Eaccolta delPillustre Certosino.

Or si per questa Appendice, le cui pagine sono al dire del

P. Bracco come piccoli ruscelli di que'fiumi reali d'erudizione, il

Baronio e il Bollando; e si per Paggiunta delle Vite de' Santi

piu recenti inserita qua e la a quelle del Surio, e si pei iniglio-

ramenti introdotti nel corpo stesso delPopera originale ora nel

testo ed or nelle note, questa edizione Torinese si vantaggia di

molto sulla Coloniese, e riesce quale il Surio stesso P avrebbe po-

tuta bramare, scrivendo nella luce di questo secolo secondo ii

progresso della scienza storica e critica. E poich& la cronologia *
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la geografia sono come due occhi della storia, perd il dotto Edi-

tore si die pensiero e nelle Vite del Surio e nel Martirologio il-

lustrate di notare fin dal principle delle memorie di ciascun

Santo e il secolo e la nazione in cui fiori, ohe sono come la scena

dell'azione; e di piu ovunque occorrono nomi antichi di genti, di

regni e di citta ha indicate in brevi noterelle i nomi nuovi che

corrispondono agli antichi. Cosi si vede quasi a occhio come in

ogni tempo e in ogni luogo la Chiesa Cattolica fu ed 6 madre

feeonda d'eroi, e come in tanta varieta e di luoghi e di tempi lo

spirito della Chiesa & sempre lo stesso.

Per queste ed altre ragioni, che sarebbe lungo il ridire dopo

ci6 che gia ne serivemmo altrove, la lettura di quest'opera tor-

nera di grande vantaggio non meno alia scienza ecclesiastica che

alia pieta. E appunto per questo doppio riguardo alia pieta e

alia scienza torniamo a raccomandarla ai nostri lettori, massime

agli ecclesiastici, come gia facemmo in fine dell'accennata Rivi-

sta, e parimente in un'altra dove pure dimostrammo i vantaggi

che dall'Agiologia vengono ai vari rami della scienza teologica e

alle varie forme della santita cristiana
1
.

Conchiudiamo con dire che 1'illustre Arcivescovo di Torino,

Mons. Glastaldi, a cui Topera 6 dedicata, siccome la Iod6 alta-

mente nella iettera posta in fronte del primo volume, cosi torna

a lodarla con altra Iettera di congratulazione al Cav. Marietti

posta in fronte all' ultimo volume, ove ricordando quantae excel -

lentiae sit hoc opus Surianum et quantum utilitatis historia

ecclesiastica et civilis, theologia, pietas et virtutum omnium

cultura inde percipiant, si eongratula col cattolico tipografo che

T abbia rimesso in luce, et quidem adeo sapienter concinnatum,
monumentis et illustrationibus auctum, e seco stesso rallegrasi

che un'opera cotanto esimia e cotanto utile a tutta la Cristiana

Repubblica sia uscita dalla sua Torino e dalla sua tipografia,

mentre egli siede nella eattedra di S. Massimo, considerando

questa edizione del Surio come un monumento del suo Arcivesco-

vato, e fa voti che Topera si diffonda per tutto Torb.e cattolico.

' Serie IX, vol. VII, pag. 204, nel quad. 608.
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III.

Perche un monumento a Ciro Menotti? Opuscolo in 8 gr. di

pag. 62. Bologna tipografia felsiuea, 1880. Si vende in Modena,
all'uffizio del giornale il Diritto cattolico, al pre/zo di 1 Lira.

II perche ricercato dall'Autore di questo savio e giudiziosissimo

opuscolo, si potrebbe ricercare da molti altri, rispetto ai tanti

monumenti de'quali la Bivoluzione, vincitrice in Italia, ha popo-

late le piazze e le vie piu insigni delle nostre citta. Questo perch&,

ragionando e studiando, si scopre essere sempre uno solo e sem-

pre il inedesiino: cioe il tornaconto della setta, a cui Yeroe Tizio

e Yeroe Caio e Yeroe Senipronio hanno resi buoni servigi; non fa

poi die codesti eroi sieno ancora stati solenni furfanti. La morale

non entra mai nel giudizio dei ineriti di coloro, che la setta ca-

nonixza e presenta all'ammira/ione e al culto dei gonzi che le ere-

dono: pi ft tosto deve dirsi che v' entra soltanto, per mostrare che

uno pu6 averne calpestate le leggi piti sacre, e ci6 nulla ostante,

purche le abbia calpestate a pro della setta, che si usurpa il uome

di patria, (['Italia e di nazione, ed appunto perche a tal fine le

ha calpestate, passare per eroe e riscuotere i pubblici onori de-

biti agli eroi. Sarebbe facile esemplificare a lungo, trascorrendo i

principali monumenti che nelle principali citta della Penisola, la

setta, coi denari del povero popolo dissanguato, ha eretti a'suoi

piu famosi yrandi uomini
; gente per lo piQ alia quale sarebbe

convenuto il monumento, che il conte de Maistre voleva si edifi-

casse al Voltaire. Ma a noi basta 1'esempio di Ciro Menotti, che

il soggetto di questo lavoro, condotto con uaa acuta critica e

una stupenda temperanza di forme.

Dopo narrati i fatti, quali si attingono alle fonti storiche piu

sicure ed autorevoli, dopo riscontrate le testimonianze dei settarii

stessi, piii interessati a glorificare il Menotti e la sua iinpresa, e

dopo aver fatta, per forza altresi delle contraddixioni di questi

settarii, serrire la menzogna alia verita, lo scrittore ne inferisce a

rigore di limpidissima logica che Yeroe Menotti, alia cui memoria
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la Rivoluzioue ha teste ianalzata uaa statua nella piu bella delle

piaz/e di Modeaa, & cosi onorificato per un'azione moralrnente

esecrabile, giacche non fa altro die un nero tradimento. E chi

dopo aver letto questo curiosissimo opuscolo, nou deduce una tale

conseguenza, o ha perduto il sense umano del giusto e deli'onesto,

o meotisce a s& medesimo e fa violenza alia propria ragione.

L'esecrabilita di questo nero tradimento risulta dai document!

piil incontrastabili, che sono dall'Autore citati, e dalle corrispon-

deuze e assertion! dei settarii che ebbero in rnano le fila maestre

della congiura, sventata dal coraggio e dalle ar'mi dell'intrepido

Duca Francesco IY. La prova che il Menotti fingevasi spia veri-

tiera delle trame settarie presso il Duca, e da esso Duca, che lo

stimava galantuomo, si beccava laute ricompense; e al tempo
medesimo lo tradiva ancora nascostamente, macchinando coutro

il trono e la vita di lui, e cosi manifesta, che non pift la luce del

sole in pien mezzogiorno. Sostengano pure a posta loro i settarii,

come lo sostiene un panegirista del Menotti, che 1' inganno che

produce opera giovevole e grande, non e delitto, ma gloria :

ogni uomo, che senta da uomo,dovra rispondere, almeno nel fondo

della sua cosdenza, che questa e massima scellerata, e degna solo

d'uu scellerato cuore e di penna scellerata. E per6 cento ed una

ragione si ebbero di adoperare parole gravi contro il signor B)r-

tolucci, deputato del Frignano, che in questa occasione del mo-

Eumento innalzato al Menotti pretese di restare cattolico scri-

vendo in favore de' settarii. Ne crediamo che 1 settarii ora do-

minant! amerebbero che fosse insegnata quella massima a chi,

pensando di fare opera giovevole e grande, con liberare T Italia

dalla loro tirannide, meditasse di valersene in loro esterminio.

Sono pur ameni questi sigaori ! Si fanno maestri e pagatori di

ribellione, di assassinio e di regicidio, quando questi alti fatti
sono in pro loro. Ma se si compiono in loro danno, e un' altra

cosa. Erigono monument! ad Agesilao Milano, e condannano al-

Tergastolo il Passanante! Rimno una statua a Giro Menotti e

piantano una palla in fronte a Davide Lazzaretti!

La suddetta massima fa bella accompagnatura con 1'altra, onde

il panegirista meclesimo si arroga di giustiftcare un infame adul-
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teio del Menotti, per la semplice ragione, che non altro che

convenzivni sotiali si opponevano alia passione folVeroe : e que-

ste convmzwni sociali erano il matrimonio, con tutti i doveri e

i diritti che gli sono inereati e ne sono conseguenti. Ma quale

cosa DOD perdona a'suoi eroi e non giustifica in loro la setta,

quando si tratta di esaltare la benemerenza loro collo scopo

finale, a cui essa ha mirato e seguita a niirare anche ora, che

si tiene padrona del campo?
Noi qui ci contentiamo di dire: Ab uno disce omnes: eccovi i

yrandi, gl' illibati, i valorosi, gli esemplari, che la setta pro-

pone all'imitazione e alia devozione dei popoli! N6 avverte che

pu6 venire il giorno, e forse verra piil presto ehe non crede, nel

quale i popoli, disingannati e tornati al senno e alia liberta, fa-

ranno di assai monumenti odierui, i quali non sono che una inve-

reconda apoteosi del delitto, il caso che si meritano.

Manto alia mania ridicola di costruire monument i in onore

degli eroi moderni, giustamente si applicano da molti i versi che

dicono un celebre poeta improvvisasse, per condannare la mania,

comune anco a'suoi tempi, delle croci cavalleresche :

[n tempi men leggiadri e piti feroci,

I ladri s' appendevano alle croci.

In tempi men feroci e piu leggiadri,

S'appendono le croci in petto ai ladri.

Tennineremo avvisando che il diligente e sagace Autore di

questo opuscolo, come dimostra a punta di critica irrefragabile la

reita e la perfidia foWeroe Menotti, cosi purga nei modo stesso

la memoria di Francesco IV dalle stolide calunnie, con che i set-

tarii si sono ingegnati di bruttarla. Per lo che, nella sua brevita,

ha un valore storico di gran momento.
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moria, le virtu el'apostolato d'un uomo II commentario si vende al prezzo di

he fu nel secolo decirnoquinto un astro centesimi 50, che la carila del chiaro

dell'Ordine insigne dei Servi di Maria e Aulore rivolge a totale benefizio di un

un istancabile conquistatore d'anime in miserabilissimo monastero di Servile.

I lu'ia a Gesu Grislo. II volumetto si legge
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BAZETTI P1ETRO Vita di Santa Monica, madre di S. Agostino, mo-

dello delle spose e delle madri cristiane per D. S. Versione del sa-

cerdote Pietro Bazetti con aggiunte. 2* edizione riveduta e corretta.

Monza, 1880, tip. e libreria de'Paolini di Luigi Annoni e G. In 16,

di pagg. 192. Prezzo cent. 80.

BELGRANO PIETRO La Madre del Buon Gonsiglio. Manuale di

letture e di preghiere per i divoti di Maria Santissima Madre del

Buon Gonsiglio, la cui prodigiosa immagine si venera in Genazzano

nella chiesa dei religiosi Agostiniani, compilato dal P. M. Pietro Bel-

grano Agostininno. Roma, tipograSa della Pace, piazza della Pace,
n. 35, 1880. In 16, di pagg. 532. Si trova vendibiie in Roma, via

S. Ghiara n. 47 al prezzo di L. 1.50.

Ecoo in qual modo il ch. P. Bel- considerare Maria SS. predestinate net

grano dispone la maleria di queslo di- divino Consiglio madre di Gesu Cristo,

voto libro, deslinato a promuovere la essenzialmenleotlimoconsigliere, e dala

pieta de' fedeli verso la SS. Vorgine, a noi come rnadre consiglialrice in lulli

parlicolarmenle sollo il lilolo di Madre i nostri bisogni. A questa che e la prima
del Buon Cousiglio. Ha prima egli narra parle, sueeede la seconda, in cui .sduna

la sloria deila costruzione del tempio in con bell'ordine un buon numero di scelti

Genazzano a Lei dedicate, e della mi- esercizii di piela, e devotissime pre-

racolosa apparizione della sua Imagine, ghiere alia Madre del Buon Gonsiglio,

quando, innalzate appena le mura, la tolle in gran parle da S. Alfonso M. de*

fabbrica era dovuta ristare per difetlo Liguori. E un otlimo libro, si per re-

di denaro. Fa quindi seguire una serie golare la vita sucondo le norrne del rello

di Letlure inlorno al buon consigHo, consiglio cristiano, e si per esercitare

in generate e in parlicolare, a cui e praticamenie la divozioneaMariaSS.per

contnipposto il catlivo consiglio, con- ottenere da Lei, rome madre del buon

solalo nel suo disordine, nelle sue Consiglio, i limi e gli aiuli nece^sarii

cause, ne' suoi eiTelli. Dopo di che fa n quel tenure di vila.

BELLI GAETANO Nuova gramm itica di lingua francese ad uso degli

italiani, del Gav. Gaelano Belli di Pesaro. Seconda edizione riveduta

ed aumeritata dall'autore. Pesaro, stab, tipo-litografico di G. Fede-

rici, 1880. In 8, di pagg. 200. Prezzo L. 2.

BERNABO SILORATA PIETRO La sacra Bibbia, tradotta in versi

italiani dal commendatore Pietro Bernab6 Silorata, cavaliere dei

SS. Maurizio e Lazzaro ecc. Roma, tip. del I'Opinione (Dispense 71

e 72). In 4, di pagg. 32.

GAGNACCI CARLO Luigi Banchero. Racconto storico, del professore

Carlo Cagnacci. Torino, 1875, tip. del giornale II Conte Cavour,
Via Alfieri n. 3. In 16, di pagg. 150.

CARLI LUIGI - Vedi SANNAZARO AZZIO SINCERO.
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COMPENDIO della vita di S. Ignazio di Loiola fondatore della Gom-

pagnia di Gesii.Versione dal castigliano. Prato, tipogr. Giachetti, iiglio

e G., 1880. In 16, di pagg. 188. Prezzo L. 1. 50, per pgsta
L. 1. 60.

In quest! tempi nei quali tanto si di poche pagine, ma piene di sugo a

parla e si sparla, con supina ignoranza

o con ingannatrice malignita, dell'isti-

tuto di S. Ignazio, viene assai oppor-

tuno questo libro scritto dal celebre

letterato spagnuolo D. Raimondo Garcia,

e tradotto da un coltissimo italiano che

e soggiornato a lungo in Francia in

Inghil terra e nella Spagna. Scopo suo

nel tradurre e divulgare questa bella

opericciuola, e stato corne avvisa egli

di far nolo a tutli chi fu S. Ignazio

di Loiola, come fond6 quell'Ordine re-

ligioso che si chiama Compagnia di

Gesu
;
che fine, che indirizzo, che isti-

tuto le diede; e ci6 con un volumetto

mo'di novella che ammaestri e diletti,

con ragionar facile e piano, che non

isgomenli le piu modeste intelligenze,

e con tale abbondanza di ragioni e di

document!, che il piu restio ed esigente

lettore ne rimanga soddisfatto. E cer-

tamente niuno potra muovergli rimpro-

vero, che non abbia raggiunto lo scopo.

Questo volumetto si vende al prezzo

di L. 1, 50 in Firenze presso Manuelli,

in Napoli alia libreria Barbieri, Strada

Trinila Maggiore 41 e in Italia presso

i principali librai corrispondenti della

Civilla Caltolica.

GRISGIONE PAOLO VEDI DOUBLET.

DA RUBINO P. GIOVANNI ~ Vedi DA VICENZA P. ANTONIO M a
.

DA VIGENZA P. ANTONIO MARIA Lexicon Bonaventurianum phi-

losophico-theologicum, in quo termini theologici distinctiones et effata

praecipua scholasticorum a Seraphico Doctore declarantur, opera et

studio PP. Antonii Mariae a Vicentia Ministri Prov., et loannis a

Rubino lect. theol. Minorum Reformat, provinciae Venetae lucu-

bratum. Venetiis, ex typographia Aemiliana, MDGGGLXXX. In 4,

di pagg. 338. Prezzo L. 5. 50.

DE FAVENTO-APOLLONIO GIOVANNI La Ghiesa cattolica, la sua

dottrina e la sua storia; per Don Giovanni De Favento-Apollonio,

canonico onor. del Gapitolo Goncatt. di Gapodistria, prof, ginnas. eme-

rito. Volume I, la Ghiesa Gattolica. Apologia. Capodistria, stab. tip.

B. Apollonio, 1879. In 16, di pagg. 220.

Benche di questa operetta sia ve- fondamentali verita religiose di ordine

nuto alia luce il solo primo volume,

possiamo fin da adesso affermare, che

e assai opportuna pe' tempi nostri, ed

attesa le sua brevita, congiunta a molta

forza di discorso e chiarezza di esposi-

zione, anche adatta alia comune intel-

ligenza e coltura. Questa prima parte

e intitolata Apologia della Chiesa Cat-

tolica
,
e movendo dalle prime e piu

Serif Z7, vol. HI, fasc. 728
'

naturale, viene quindi al fatto sopran-

naturale della divina rivelazione, al

quale mostra aver atto nella sola Chiesa

cattolica. Colle pruove dirette va sem-

pre unita la confutazione de' principali

errori contrarii, massime quelli che

hanno piu corso ne'presenli tempi. La

seconda parte, come 1'Autore avverte,

ci e dommatieo-morale, ed ha per og-

23 81 luglio 1880
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gelto Pesporre la dottrina della Chiesa

in una maniera sistematica, cioe in

modo da far risullare il nesso in cui

stanno le verila religiose fra loro e

coir intero sistema. Speriamo che

sara quanto prima pubblicata.

DOUBLET II sacerdozio cattolico e le lettere di S. Paolo. Opera del-

1'Abate Doublet, tradotta dal francese dal Sac. D. Paolo Criscione,

con approvazione dell'autore. Napoli, tip. e libr. di Andrea e Salv.

Festa, 102. S. Biagio de'Librai, 1879. In 16, di pagg. 98.

L' operetta del Doublet, qui sopra sime quistioni della fede e della morale

annunziata, ebbe un incontro assai fa-

vorevole quando fu data alia luce ori-

ginariamente in francese. Non solo i

giornali caltolici, ma parecchi Vescovi

della Francia ne fecero allissimi elogi:

fra quest! ci piace riferir sollanto ci6,

che il compianto Mons. Pie, quel lumi-

nare dell'episcopato francese, ne scrisse

all'autore. Ecco le sue parole tradolte

nella nostra lingua: Tutta la piu alia

e la piu pura sostanza della teologia

racchiudesi nelle Leltere di S. Paolo :

e questo avele voi sapulo dimoslrare

percorrendo 1'una dopo 1'altra le altis-

cristiana. I predicatori pe'quali voi

particolarrnente avete scritto, non sa-

ranno i soli a trarre profitto dal vostro

importante lavoro: ei raccornandasi a

chiunque voglia darsi ragione della sua

fede e penetrare nel mistero dellescrit-

ture. E dunque da render grazie al

ch. sacerdote Criscione, che ha voluto

rendere popolare anche tra noi un libro

si ulile, volgendolo con fedella e pro-

priela nella nostra lingua, e che perci6

noi raccomandiamo in modo particolare

ai sacerdoti, pe'quali principalmente fu

scritto.

FABRI MATTIA Matthiae Fabri e Soc. lesu Gonciones in Evangelia
et festa totius anni. Torino, Pietro Marietti, 1879 sg.

-- Quattro

grossi volumi di circa 700 pagine ciascuno, in 8, a due colonne.

Vediamo con sommo piacere 1'avan- dodici grand! volumi e il presenle Fabri

/are che fa questa grande opera, sotto

le stampe del ch. cav. Pietro Marietti.

Un vero senso di gratitudine deve a

questo nome Marietti, 1' Italia e il mondo

crisliano. Non sappiamo quale altro stam-

patore in Italia avrebbe ardito intra-

prendere tali dispendiose pubblicazioni,

quali le intraprese questa gran casa li-

braria, consacrata religiosamente ed uni-

camenle alle opere giovevoli all'incre-

mento delle scienze sacre, o de' sani

studii. Sono in memoria di tutti le

Opera omm'a di S. Alfonso de'Liguori

e del Barloli pubblicate dal cav. Gia-

cinto Marietti padre; la Sloria, della

Chiesa scritta dal Rohrbacher, piu e piu

volte ristampala da Giacinto figlio ;

L'Arias, P Encidopedia delV ecdesia-

stico, compilata dall'Avino, il Surio in

che arrivera a dieci volumi, tutli e

qualtro da Pietro, in tutto degno della

casata.

Diciamo o piuttosto ripetiamo per
chi tuttavia lo ignorasse, che 51 Fabri

contiene una veraBiblioteca predicatoria

compitissima, e a parer noslro, piu ma-,

nevole di quelle composte a modo di Di-

zionario, cioe circa una quindicina di

discorsi pieni per ciascuna domenica e

festa delPanno. Questi discorsi bisogna

vederli,per farsi un'idea del loro grande
valore. Porlano in capo 1'assunto e una

giusta sinopsi della trallazione, le di-

vision! sono cospicue, chiare, natural!,

agevoli a ricordare; la materia scelta,

sicura, dotta, pratica. Vi si indaga il

senso evangelico,vi si illustra con pass!

di SS. Padri, si propone con solide ra-
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gioni e si confermu con esempii tolti

dalla storia ecclesiastica e dalle vite del

Santi. Non vi e trascuralo nessun terna

apparlenente alia fede, alia morale, alia

perfezione; ne puo un oratore trovare

piu doviziosa sorgenle onde arricchire

la rnenle di ulili cognizioni.

Non ci fa quindi maraviglia il leg-

gere gli elogi che di quesl'opera scri-

vono i giornali cattolici in Europa e

fuori d' Europa. E troppo volentieri

uniamo la nostra debole voce a quella

dei nostri colleghi, lieti se possiamo

contribuire alia diffusione dell'opera, e

al bene che essa rechera ai sacri ora-

tori.

II prezzo di ciascun volume e di

L. 8 italiane, e ci sembra assai discrete,

atleso che nelle circa 700 pagine in 8

a due colonne di stampa fitta, si con-

tiene bene la materia di cinque o sei

giusti volumi in 12. Si aggiunge che

i volumi non vengono alia luce altri-

menti che ad intervalli di tre mesi
;

il

che pure agevola la spesa. Piaccia a Dio

che il Fabri si propaghi in Ilalia come

si e gia propagato fin ora in Francia, in

Germania, in Inghilterra e in America.

han creduto parecchi storici, ingannati

da equivoci argomenli, ma si Gaiazzo,

1'antica Caiatia, in Terra di Lavoro.

FARAONE GIUSEPPE - Delia patria di Pier delle Vigne. Monografia

di Giuseppe Aw. Faraone, Regio ispettore degli scavi e monument!

in Gaiazzo, e Socio corrispondente dell'imperiale istituto archeologico

Germanico. Napoli, tipografla dell'Accademia delle scienze, diretta

da Michele De Rubertis, 1880. In 8, di pagg. 38.

I molteplici documenti che qui Vigne, non fu altrimenti Capua, come

raccoglie ed illustra il ch. Autore di

questa monografia, mettono fuor d'ogni

dubbio che la vera patria del famoso

Segretario di Federico II, Pier delle

FORMISANO GIUSEPPE - -
Saggio di meditazioni ad uso special-

men te del popolo ; per Monsignor Giuseppe Formisano, Vescovo di

Nola. Nola, tip. Remigio Casoria, 1880. In 16, di pagg. 467. Prezzo

L. 2,00, per posta L. 2,20. Per chi si dirige air edi tore Remigio
Casoria 1, 80. Tutto il vantaggio che potra ritrarsi dalla edizione,

dedotte le spese della stampa, sara ceduto in sussidio delle povere

monache.

Non si pu6 ringraziare abbastanza

il ch. Mons. Formisano per quest' aureo

libro di meditazioni, da lui compilato

a bella posta pel popolo, e che pud
anche servire per 1'esercizio del me-

ditare in comune si nelle parrocchie o

altre chiese, e si nelle famiglie parti-

licolari. Egli premette al corso delle

medilazioni due traltatini adialogo,l'uno

sulla meditazione, e I'altro sulla pre-

ghiera, amendue opportunissimi per co-

noscere la necessita, le condizioni e i

preziosi frulti dell'uno e dell'allro eser-

cizio. Quindi suggerite le formole del-

1'apparecchio e del ringraziamento da

servire in principio ed alia fine d'ogni

meditazione, viene ad esporre a mano
a mano i soggetti da meditare. Qwesti

sono i piu proprii per la riforma della

vita e per un sodo avviamento alia piela

cristiana; e vengono svolli con tal ma-

gislero, che nella massima brevita ma-

nifestano tulla 1'efficacia per illuslrare

le menti e rnuovere i cuori. Ogni me-

ditazione si conchiude con un'ospi-

razione o preghiera, analoga all'argo-

mento, e colla indicazione del frulto

pratico da cavarne.
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GAETA SALVATORE Breve ragionamento sul duello; pel prof. Sal-

vatore Gaeta di Nicola, socio di varie Accademie. Scafati, tip. edit,

della Campana del mezzodl, 1880. In 16 pice, di pagg. 90.

E un trallalino abbastanza com- alle leggi della Ghiesa ed anche alle

leggi di tutli i paesi civili
;
e fmalmente

propone alcuni mezzi che potrebbero
riuscire efficaci a far cessare una si

barbara e si raalvagia usanza.

piuto contro il Duello. In esso si di-

mostra la intrinseca malvagila di que-

st' alto che, lungi dal riparare 1'onore

perduto, rende infame e vile chi lo

compie; la sua opposizione al Vangelo,

GALASSI D. GIUSEPPE Discorsi brevi e famigliari per le pie unioni

delle Figlie di Maria. Bologna, tipografia Pontificia Mareggiani, Via

Volturno, n. 3, 1880. In 16, di pagg. 366. Prezzo L. 2. 50.

Basta dare un'occhiata ai soggelli, unzione di spirito, che la sua parola

scelti dal chiaro Autore per quest! di-

scorsi da lui tenuti nelle adunanze delle

figlie di Maria; e ognuno vedra da se

quanto sieno opportuni alia riforma dei

costumi ed aH'avviamento ad una vita

crislianamente virtuosa, che e lo scopo

di quelle pie riunioni. Ma il merito di

lui non isla solo in queslo; egli ha

saputo trattarli con tanta luce di cri-

stiana dotlrina, efficacia di discorso ed

GELMI GIOVANNI MARIA - - Vita della Reverenda Madre Donna

Regina Monico Abbadessa nel Monastero Benedettino di Santa Grata

in Bergamo, scritta dal Sacerdote Giovanni Maria Gelmi. Bergamo,
tip. Carlo Colombo, 1880. Un vol. in 8, di pagg. 270.

II ch. Autore di queslo libro par- assai per la lettura di quesla Vita, scritta

lando nella prefazione alle reverende

Monache Benedettine del monastero di

Santa Grata in Bergamo, dice loro umil-

mente: non immaginalevi di leggere

un trattato di ascetica, che tale non &

stalo il mio intendimento nello scrivere

questa Vita, ma soltanto di prescntarvi,

per quanto e possibile,riprodotto quel

rilralto della compianla vostra Priora,

dovett'esser ferace di copiosi frutti spi-

rituali. Ne lo sara meno la lettura del

libro in cui e trasmessa, ove si faccia

colla debita ponderazione. Che per6 lo

consigliamo non solo al ceto delle fan-

ciulle, per le quali furon composli i

discorsi, ma a chiunque sia dcsideroso

di divezzarsi dalle affezioni mondane e

profiltare nelle virtu.

che Voi stesse colle vostre atlcstazioni e

deposizioni mi avete fornito. II fatto

e per6 rhe in queste paginc trovasi

raccolto un compendio pieno e gusto-

sissimo di queH'ascetica di btiona lega,

che tulti ammirano, per esempio, nel-

rirr.mortale Tratlato di Perfezione del

P. Rodriguez. Le Religiose profitteranno

bensi con semplicrla di stile, ma tut-

tavia ne rozza, ne disadorna. E voglia

il cielo che, in quest! tempi per le

sante spose di G. C. particolarmente

travagliosi, molle di esse ritraggano da-

gli esempii e dai precetti dell'inclita

Donna Regina Monico, morta in odore

di santila a'di 4 novembre del 1862,

lume e coraggio di salire alle piu ar-

due cime dell'eroismo cristiano; di

guisa che questa ammirabile serva di

Dio continui dal cielo ad essere per

molt! monasteri, come vivendo lo fu

lanti anni per il suo osservantissimo di

Bergamo, eccellente maestra della vita

spirituale.
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LACORDAIRE COMENICO P. E. Domenico Lacordaire. Santa Maria

Maddalena. Traduzione del Sacerdote Prof. Giuseppe Secondo Cuneo.

Torino, Cav. Pictro Marietti. tip. Pontif. ed Arciv. 1880. In 16, di

pagg. 110. Prezzo cent. 80.

LEONARDO (S.) DA PORTO MAURIZIO La via del Paradiso. Gon-

siderazioni sopra le massime eterne e la passione di G. G. per ciascun

giorno del mese. Opera di S. Leonardo da Porto Maurizio Minore

Riformato. 8. Pier d'Arena, tip. e libr. di S. Yincenzo de'Paoli, 1878.

In 16, p. di pagg. 366. Prezzo cent. 75.

LO JODICE GOSMA ^Cenni biografici di Elisa Lops Terziaria Fran-

cescana, pel P. Cosma Lo Jodice Agostiniano della Gongregazione di

S. Giovanni a Carbonara. Bologna, tip. Pont. Mareggiani, via Vol-

turno n. 3, 1880. In 16, di pagg. 32.

La pratica coslunte delle cristiane recinto delle domesliche mura. Queslo

virtu, con perfezione da clauslrale in rileviamo da' brevi cenni biografici, che

mezzo al secolo, e in modo parlicolare ne fornisce il ch. P. Lo Jodice; e spe-

la pazienza e la rassegnazione negli riamo che sieno feraci di oltimi frutti

aspri dolori di lunghe intermita, spe- spiritual!, essendo gli esempii virluosi

cialmenle dell
1

ultima, formarono della della defonta facilmente imitabili anche

egregia donzella Elisa Lops un vero nello stato comune.

modello di vergini consacrate a Dio nel

MAGNASGO SALVAT6RE Institutions theologiae dogmatico-scho-

lasticae Excell.mi et Rev.mi D. D. Salvatoris Magnasco Archiepiscopi

Genuensis, olim theologiae professoris, ad usum Seminariorum suae

Archidioecesis. Tomus IV, De Sacramentis. G-enuae, ex typographia

Archiepiscopali, 1880. In 8, di pagg. 522.

OMODEI ZOR1NI FRANCESCO La missione dell'oratore cattolico

nei tempi presenti. Per la solenne distribuzione dei premi fatta la

mattina dal 20 luglio 1879 nel Seminario Vescovile di Vigevano;

Ragionamento dell'lllmo e Remo M. Francesco Omodei Zorini. Vi-

gevano, 1879, tip. Ecclesiastica. In 8 gr. di pagg. 44.

- Nei solenni funerali del teologo D. Domenico Besostri, canonico arci-

prete parroco della R. Cattedrale di Vigevano il 5 di gennaio 1880;

Orazione dell'IlhTio e Rmo M. Francesco Omodei Zorini, prof, di

S. Eloquenza nel Seminario, canonico della Cattedrale di Vigevano.

Vigevano, tip. Ecclesiastica. In 16, di pagg. 42.

Crediamo benedi dar luogoaquesli un solo concetto: che e quello di dar

due Discorsi del ch. Prof. Can. Fran- P idea e la norma della missione sacer-

cesco Omodei Zorini, perche i duesog- dotale ne'nostri tempi. II primo difalti,

getti che tratta, per quanto sembrano mostra direttamente come sUFalla mis-

dispaiali, mirabilmenle armonizzano in sione debba esser riposta nell'apostolato
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I'illuslre defunto Ganonico D. Domenico

Besostri, arciprete Parroco della Calte-

drale di Vigevano. Nell' uno e nell'altro

c6mpito il chiaro Omodei si mostraora-

tore valente non meno nell' illustrare le

verila tolte a dimostrare, che nell'ecci-

tare gli affetti convenient!.

della parola callolica, avvivata da sode

virtu e dallo spirito di sacrifizio, per

opporre una valida difesa al popolo cri-

stiano conlro le insidie delle false dot-

trine e degli esempii perniciosi, onde

le sette salaniche si sforzano di corrom-

perlo : ed il secondo inostra un pra-

tico modello di cotesto apostolato nel-

ONOFRI CARLO - - Vita del P. Lorenzo Lombard! Min. Oss., morto

con fama di santita in Osimo ai 6 maggio 1797; scritta dal dottore

D. Carlo Onofri. Fabriano, tipografia di G. Crocetti, 1880. In 16, di

pagg. 274. Prezzo L.' 1, 75.

Restano ancora in memoria di be-

nedizione i luminosi esempii di virtu

religiose del Servo di Dio P. Lorenzo

Lombardi, uno de'figliuoli di S. Fran-

cesco, che ncl secolo passato piii si

segnalarono colla sanlila de' costumi e

colle opere aposloliche in pro delle

anime. La vita che ne scrisse il dottor

Carlo Onofri ed ora pubblica il P. Luigi

PALLOTTINI SALVATORE Collectio omnium conclusionum et re-

solutionum, quae in causis propositis apud Sacram Congregationem

Cardinal ium S. Concilii Tridentini interpretum prodierunt ab eius

institutione anno MDLXIV ad annum MDCCCLX, cura et studio

Salvatoris Pallottini S. Theologiae doctore etc. Romae, typis S. Con-

gregationis De Propaganda fide MDCCCLXXX (Tomus VII, fasci-

culus LXII). In 4, di pagg. 64.

PAOLI LUIGI Vedi SANNAZZARO.

POGGIOLI MICHELANGELO -- Lavori in opera di scienze natural!

del gia professore Michelangelo Poggioli; ora pubblicati dall'avvo-

cato Giuseppe suo figlio. Roma, tipografia delle scienze matematiche

e fisiche, via Lata, n. 3, 1880. In 8, di pagg. 122. Prezzo L. 1.50.

II ch. Aw. Giuseppe Poggioli pub- cui 1'Aulore le compilo : ne le scoperte

Tassi M. 0. lo rappresenta, qual fu ve-

ramenle, un modello di perfezion reli-

giosa in se stesso, ed un lipo di zelo

sacerdolale nelle opere col prossimo.

Scmplice generalmpnte e lo stile della

narrazione; ma avremmo desiderate

maggiore correzione nella lingua e nei

costruUi.

blicando quest! scrilli lasciatigli dal suo

defunlo genilore, I' esimio professore

Michelangelo Poggioli, non compie sol-

tanto un lodevole uilicio di piela figliale,

ma presla eziandio un vero servigio alia

scienza.Le lezioni di fisiologia botanica

scritte in un latino corretlo, ma scor-

revole e adatlalo all'uso della scuola,

sono stese con chiarezza, metodo, ed

erudi2;ione corrispondente ai tempi in

posteriori banno poluto modificare le

principal! teorie da lui sostenute. Anche

le altre dissertazioni che compiono il

voltimelto sono di non piccolo merito;

e il lullo sara accolto dagli scienziati

con quel favore che incontrarono gia,

anni sono, i primi scrilli postumi dello

stesso aulore, pubblicaii dal degno suo

figliuolo.
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PAIELLI LU1GI ANTONIO Institutions theologiae dogmaticae, quas
in usum Seminarii Ripani concinnabat Aloisius-Antonius Paielli Be-

nedictiensis, S. Theologiae et iuris utriusque doctor, maioris Ecclesiae

Ripanae archidiaconus et in eodem Seminario S. Theologiae dogma-
ticae ac moralis antecesson Vol. III. Napoli, uffizio delle Opere di

Scotti-Pagliara, via Orticello, 9. In 8, di pagg. 270. Prezzo L. 4.

Gi rimetliamo per questo seguito ziarne 11 prime volume, discorremmo in-

del Corso teologico dell'egregio Pro- torrro al disegno dell'opera, al melodo,
fessore Paielli a ci6 che, nell'annun- ed ai pregi della esecuzione.

PESGH TILMANNO Institutions Philosophiae Naturalis secundum

principia S. Thomae Aquinatis ad usum scholasticum accomodavit

Tilmannus Pesch S. I. Friburgi Brisgoviae 1880, sumtibus Herder.

(XL1X. 759, in 8 grande).

Non e questo un Corso di Fisica comincia a filosofare sulla nalura, quale

esperimentale per le scuole, rna e un la fece Dio e non quale se la figur6 la

Tratlato di filosofia nalurale che lutla fantasia d'indisciplinalicervelli. L'opera
conliene quella che a' nosiri giorni si e divisa in qualtro libri: I De essentia,

soleva dire Cosmologia. II solo compa- natura principiisque corporurn. II De af-

Hre in Germania coi tipi dell' Herder fectioaibjs corporum naturaliurn. Ill De

quest' opera, tutla scolnstica, in cui 1'au- rerum naturalium ortu et interilu. IV De

tore si sludia di seguire mai sempre la naturae ordine et legibus. Un bravo di

doltrina dell'Aquinate, e un luminosis- cuore all'Autore ed una cortese slretta di

simo segno dello scientifico progresso rnano. A. Dio piacendo ne parleremo ap-

avvenuto cola in questi ultimi anni. presso consideratamente, perch6 e un

Quelloche due lustri fa a molli pareva lavoro di alia portatae degno di essere

un sogno ora e unarealla. Da per tullo si studiato.

lascia di cianciare con vane ipotcsi e si

RAVENNA GIUSEPPE Meraorie della Gontea e del Gomune La-

vagna, per il sacerdote Giuseppe Can. Ravenna. Chiavari, tip. Li-

gure, 1880. In 8, di pagg. 228. Prezzo L. 2.

E una di quelle stone particolari, comune di Lavagna, non la cede punto,

che benemeriti cittadini studiosamente per faticosa diligenza nelle ricerche e

ricercano e meltono in luce, non meno per arnore e accuratczza nell' ordinarle

a decoro del proprio paese, che a do- ed esporle, alle altre non poche, di cui

vizia ed ornamento della storia generate abbiamo fatto le debite lodi nelle no-

della patria comune. Quesla del ch. Ra- sire bibliografie.

venna, la quale illustra la Contea ed il

RICGI MAURO I Riposi di Gorapiobbi, ovvero Fiorellini della pineta.

Scritti di Mauro Ricci scolopio. Firense, tip. Galasanziana, 1880.

Un vol. in 16 grande, di pagg. 496.

Benissirno nominata e Riposi eFio- poco; ina ogni cosa vi ricrea lo spirito,

rellini quesla raccolla di prose e poesie e vi sorride come una fiorita ghirlanda.

che formano il vol. X delle opere del II letlore vi Irovera novelle, dialoghi

ch. P. Mauro Ricci. Vi e di tulto un fiorentini,ricordipielosidi defunti,brevi
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scrilture per giornali, elogi, satire, scher-

zi. Tra'quali fiori avvene di quelli che

ben potrebbero da se soli sembrare un

giusto mazzolino: tanto sono venuli su

bene c doppii di petali e profumati.

Un consiglio a certi giornalisti, di

ottime inlenzioni. ma non sempre felici

nelfornire illoro compile, perche marrca

il tempo, o il comprendonio: Aprite i

Riposi di Compiobbi, e fate comporre
alia ventura una di quesle tirate : o Sulla

devozione del S. Cuore, dialogo alia

fiorenlina , ovvero: a Orrori dell'In-

quisizione ,
o se vi place piu: In-

creduliin guanti gialli, ovvero a Scio-

peri ,
ecc. ecc. E noi entriamo mal-

levadori che i vostri associali ve ne

saprarmo grado e grazia, ne voi potrete

essere chiamati plagiarii, se rnetlete a

pie dell'arlicolo il nome dell' Autore,

tanto piu onorato dall'Ilalia quanto
meno dal Governo italiano.

Altro consiglio. Specialmente nella

stagione presente si cercano libri per

premio alia gioventu. Eccone uno ec-

cellente, i Riposi; di cui ogni pagina

serve all'onesla e alle buone lellere e

al dilelto.

RONCHETTI CARLO MARIA - - Forza e Diritto, ossia Papa Ales-

sandro III, e il Barbarossa. Racconto Storico del secolo XII, per i!

Sacerdote G. M. Ronchetti L. in S. T.; dedicate a Sua Eminenza Rma
il sig. Gardinale Lucido Maria Parocchi Arcivescovo di Bologna. Ve-

nezia, tip. Emiliana, 1880. Un vol. in 8, di pagg. 310. L. 2.

Disegno savio e grandemenle utile gevamo nei quaderni della Scuola. 11

e sempre il richiamare allamemoria que-

gli avvenimenli passati, onde si fa palese

agli occhi e quasi si tocca con mano

la Provvidenza che governa la Ghiesa.

Percio quel valente periodico milanese,

che e la Scuola catlolica, in occssionc

del conlenario di Legnano apriva vo-

lentieri le sue paginc a questo rac-

conto, risguardante una delle eta piu

fortunose insieme epiu belle della Sede

di Pielro ; e sua Eminenza il Sig. Gar-

dinale Parocchi, allora direltore del-

1'egregia cffemeride, sosleneva co'suoi

consigli e spronava senza posa col suo

ch. Aulore vi ha posto un' iillra fiata la

mano, ritoccando qua e cola la lingua

e lo slile, dando, ove occorresse, mag-

giore unila alia nnrrazionc, miglior co-

lorilo a lalun dialogo, o luce piu ri-

splenden(e a qualche riflessione reli-

giosa polilica o morale.

In sommn e qneslo un buon libro

e, mentre nediamo all'Aulore il miralle-.

gro, ci auguriamo che queslafelicissima

prova gl'infonda coraggio di imprendere

per il bene comunc allre opere ugual-

mente efficaci a rendere popolare il

concetto oggidl si mal conosciuto della

gran cuore 1' intelligente autore di esso. superiorila, non pure Icoretica ma ezian-

Veggiamo ora con piacere raccolte dio pralica, del buon diritto della Chiesa

in un solo elegante volume tutte le

scene briose, onde venimmo allietan-

sulle violente pretensioni dei Governi

terreni.

doci 1'animo a mano a mano che le leg-

RUGGIERI EMIDIO Storia dei Santi Padri e dell'antica letteratura

della Ghiesa. Per Emidio Ruggieri sacerdote. Volume quarto. Roma-

Firenze, tip. Cenniniana, 1880. In 16, di pagg. 468. Prezzo L. 4. 50

presso la Libreria di Propaganda fide in Roma.

Quando annunziammo il primo vo- del ch. sac. Emidio Ruggieri, nel IX vo-

lume di questa dotta ed utilissima opera lume della IX Seric, pag. 603, noi espo-
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riemmo in brevi parole il suo disegno,

che era di narrare la Sloria delle vile

de'santi Padri, dare Vanalisi de'loro

scritti e dichiarare la loro doltrina;

e potemmo atlestare, dopo aver esa-

minato quel volume, che egli avea egre-

giamente mantenula la parola in quel

primo saggio che ne dava
;
e potevamo

afferraarlo altresi del III (non essendoci

pervenuto il secondo) nel VII vol. della

Serie X, pag. 594. II presente, che e

il quarto, Iratta di S. Panteno, di Gle-

mente Alessandrino, di S. Alessandro

vescovo di Gerusalemme, di S. Dionisio

areopagita, e di altri scrittori minori.

Lo stesso il metodo, la sodezza della

dottrina, la copia della erudizione, e la

giustezza della critica.

EUOLO generate del sov. mil. ordine di S. Giovanni in Gerusalemme,
ovvero di Malta. Boma, tipogr. Poliglotta della S. Gongregazione di

Propaganda fide, 1880. In 8, di pagg. 244.

SANNAZARO AZZ10 SINCERO Del Parto della Vergine. Libri tre,

di Azzio Sincere Sannazaro, tradotti dal prof. Luigi Paoli. Omaggio
a Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Luigi Pistocchi Vescovo

d| Comacchio. Comacchio, tip. Sansoni, 1880. In 8, di pagg. 54.

Non crediamo che altro poela abbia sciolli ilaliani, che ne ha falto il chiaro

sapulo rendere lanto da presso la ele-

ganza, casligatezza e venusta virgiliana,

quanlo il Sannazaro nel suo immorlale

poema de Partu Virginis, Pu6 quindi

ciascuno argomentare quanto sia mala-

gevole tradurlo poeticamente, senza che

perda il piu e il meglio de'suoi pregi,

che sono appunto le grazie dello stile.

Con tulto ci6 la traduzione in versi

SCOTTI-PAGLIARA DOMEN1GO

Professor Carli, si per la fedella, quasi

sempre esaltamente mantenuta nel ren-

derne i concetti, come altresi per le

bellezze poetiche dello stile, non e in-

degna delPopera originale. II venerando

Gapilolo di Comacchio, con delicato

pensiero, ha fatlo di questa edizione un

Omaggio al novello Pastore di quella

Diocesi, Monsignor Luigi Pistocchi.

Le virtu di Maria, considerate nel

mese di Luglio, dedicate alia festa della Visitazione. Sermoni per

Domenico Scotti-Pagliara, canonico della metropolitana di Napoli.

Napoli, ufflzio delle opere di Scotti-Pagliara, pei tipi di Michele

Savastano, 1880. In 16, di pagg. 584. Prezzo L. 4.

Bastera annunziare quest' altro vo- vole lettura per tulti e per ogni tempo
limie del ch. Canonico Scolti-Pagliara dell' anno : ma sara in modo particolare

per invogliarne la lettura. Esso contiene

trentuno Sermone, sopra le virtu di

Maria S3., deslinati a divoto tratleni-

mento per ciascun giorno del mese di

luglio, consecrato a Maria SS. delle

ulile ai predicatori, che vi Iroveranno

copiosa ed eletta materia per dir le lodi

della Vergine; trattala poi con quella fa-

cile, robusla e calda eloquenza che e

propria dell' illustre oratore.

grazie. Esso fornisce divota e aggrade-

SORAGGO GIOVANNI Gombattimento delta verita contro la men-

zogna. Trattenimenti dogmatici e moral! interessanti ad ogni ceto di

persone; con 1'esposizione della Gostituzione Aeterni Patris, di

Leone XIII; ed Epitome della somma filosoflca deU'Aquinate. Appen-
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dice riguardante le sette massoniche e le scomuniche, a norma della

Costituzione Apostolicae Sedis del Papa Pio IX; per Giovanni So-

racco, Preposto dell' antica Abbazia di Santo Stefano in Geneva. Ge-

neva, tip. della gioventu, mura S. Ghiara, 42, 1880. In 8, di pagg. 586.

Yendibile alia Libreria Lanata ed Arcivescovile al Prezzo di L. 3, 80.

I soggetli che nel presente volume rimenare sulla diritta via collaluce delle

doltrine cattoliche, massime solto la

guida dell'angelieo dottor S. Tommaso.

II metodo che tiene il ch. Autore non ha

nulla di artificioso: egli rappresenta la

verita nella sua schietlezza, e nel con-

fronto con essa fa ravvisare quasi senza

allro la deformila dell'errore. La fran-

chezza poi, la semplicita e la popolarila

dello slile molto conferisce a trasfondere

nei lettori quel convincimento, di cui

1'Autore si rnostra inlimamenle penetrate.

tratta il ch. Preposto Soracco non hanno

sempre un intimo legame fra loro: e

perci6 invece di partire il libro in capi,

lo divisa in tanti trattenimenti, che ora

son connessi fra se ed ora dispaiati.

Coteslo metodo gli offre il comodo di

occuparsi di tutte le piu vilali quistioni

de'noslri tempi, specialmente sotto il

riguardo di confutare gli errori o pre-

giudizii che hanno maggior forza sopra

gli animi deboli: che egli procura cosi di

SYNODUS DIOECESANA Sanctae Nuscanae Ecclesiae, habitae

diebus 27, 28 et 29 septerabris 1879 ab Illmo et Rmo Domino Epi-

scopo loanne ex baronibus Aquaviva, PontHicatus Leonis XIII anno

secundo. NeapoJi, ex typographia lanuarii De Angelis et filii, 44 Por-

tamedina alia Pignasecca, 1880. In 4, di pagg. 168.

TENUTA (LA) dei libri a partita doppia col mezzo di un solo Re-

gistro, applicata al commercio, a qualunque amministrazione pubblica

[e privata, all' istruzione dei giovani ecc. Primo vol. per il Commer-

cio. Fircnze, Arte della Stampa, senz'anno, pagg. 12, e 6 doppie, in 4.

E un fascicolo oblungo, che si pu6 di Giornale maestro, ohe tutti com-

acquislare in Firenze, presso 1' Autore

sig. Fil. Lucaccini, via Anguillara, 1

Prezzo L. 1,50, anche franco per tutta

Italia. Da questo primo fascic. non pos-

siamo pienamente inlendere il valore

del nuovo metodo proposlo. Ma bene

comprendiamo che quando i due vo-

lumi (costeranno il Alanuale commer-

ciale L. 6,50, e I' Amminislrativo L. 5)

saranno condolti a tcrmine, si polra

molto profillarne, giacchfc vi si trove-

prende i regislri sussidiarii dell' ammi-

nistrazione, coll' incomparabile vantag-

gio, che si promette, di presenlare

sempre pronti i conli general! del dare

e dell'avere, e sotlrarli agli occhi dei

suballerni, con semplicita e sicurezza.

Molte case commercial! importanti sono

associate a questa singolure pubblica-

zione. E certo non e bene Irascurare

quesli nuovi libri, ora che di logismo-

qrafia si discule in tutte le ammini-

slrazioni, e persino nelle aule dei Mini-

stri si fa si grande palassio sui nuofi

sislemi da introduce o da rigeltare.

ranno modelli in piu lingue per le cor-

rispondenze, per le varie ragioni di li-

bri, pei sistemi di scritture rurali e di

saldi, ecc.; e sopra tutto pel rnodello

TOMMASO (S.) D'AQUINO Prima traduzione italiana delle opere di

S. Tommaso d'Aquino, col testo latino a fronte. Opera dedicata a

S. E. Revma Mons. Giovan Battista Scalabrini, Vescovo di Piacenza.
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Somma Filosofica, Volume I - Dispensa I*. Firenze, G. B. Giachetti

editore-libraio, 1880. In 16, di pagg. 56.

Se ardita pu6 sembrare 1'impresa a noi basta per raccomandare altamente

di dare una traduzione italiana delle la edizione. Quanto agli altri partico-

opere di S. Tornrnaso d'Aquino; non e lari,i quali servono a renderla piu com-

dall'altra parte da porre in dubbio il van- piuta e perfetla, ci rimelliarno al Pro-

laggio grandissimo che ne proverrebbe, gramma, che la ristreltezza dello spazio

ove fosse con fedelta e con accuratezza nonci permette di pubblicare per disteso

compiuta. E cbe questa che ora impren- La pubblicazione vien fatla per fa-

de a pubblicare il sig. G. B. Giachetli, scicoli di fogli 1 di 8 pagine in 8 al

debba riuscir veramenle accnrata e fe- prezzo di Lire 1 ciascuno.

dele, se ne ha buona sicurta nei mezzi Ogni mese saranno pubblicati non

da luiadoperati a questo fine, e un buon piu di quattro fascicoli.

argomento di falto nel saggio che ne La Tradnzione e rivisla ed appro
-

offrono i due fascicoli annunziati. Questo vata dall'Aulorila Ecclesiastica.

TONONI D. G. Notizie intorno la vita e ii culto dei santi Antonino

martire e Yittore vescovo; e pratiche diverse ad onore degli stessi

Santi, raccolte da D. G. Tononi. Piacensa, tip. F. Solari, 1880. In 16,

di pagg. 258. Prezzo L. 1.

Quel piu di notizie inlorno a San- noni. Egli le compie colla relazione del-

l' Antonino, gia soldato della legione 1'accennata ricognizione e nuova de-

tebea, dipoi marlirizzalo in Piacenza, e posizione delle medesime nel marzo

al culto di S.Viltofie, polute raccogliere del 1878. A comodo poi de'devoti di

dopo gli studii fatti, d' ordine di S. E. S. Antonino aggiunge alcune pie con-

R.ma Monsignor Scalabrini, per la ri- siderazioni per celebrarne i cinque ve-

cognizione delle loro reliquie, si trova nerdi e la novena, ed altre preghiere
raccolto con sufliciente ampiezza nel per grazie spiritual! e temporal!,

presenle volume per cura del eh. To-

TROGHON La sainte Bible, texte de la Vulgate, traduction franchise en

regard, avec commentaires the'ologiques, moraux, philosophiques etc.

redige's d'apres les meilleurs travaux anciens et contemporains. Les

prophetes Ezechiel. Introduction critique; traduction franchise et

coramentaires, par M. I'Abbe' Trochon pr&re du diocese de Paris

docteur en theologie. Paris, P. Lethielleux editeur 4, rue Cassette, et

rue de Rennes 75, 1880. In 8, gr. di pagg. IV, 356. Prezzo franchi 7,80.

VERATTI BARTOLOMEO Delia vita e del culto di S. Gorrado Con-

falonieri. Genni storici del Gav. Bartolomeo Veratti, Gameriere d'onore
"

di Gappa e Spada della Santita di N. S. Leone XIII.' Modena, So-

cieta tipografica, antica tipografia Soliani, 1880. In 8, di pagg. 48.

E un breve ragguagliostorico della il sapore della pieta cristiana rendono

vita e del cullo di S. Gorrado Confa- cara e deliziosa la letlura di questo H-

lonieri. L'accuratezza crilica delle no- briccino, dovulo alia pcnna di quella

tizie attinentisi al Santo, la sobria eru- gloria della lelteralura cristiana fra noi,

dizione, la purezza della lingua e pro- che e il cavaliere Bartolomeo Veratti.

prieta dello stile, e unilo a questi pregi
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VITA del B. Gio. Battista De-Rossi canonico della Basilica collegiata

di Santa Maria in Cosmedin, sacerdote della pia unione di S. Galla.

Monza, 1879, tip. dell'istituto de'Paolini di Luigi Annoni e G. In 32.

di pagg. 208. Prezzo cent. 80.

ZANELLA (Mons. G. B.) S. Maria di Trento. Genni Storici. Trento Sta-

bilimento Tipografico Monanni 1879.

La Chiesa di S. Maria del Concilio la maggior parte dei documenti di quel

e unmonumenlo venerabile e caro non

solo ai Trenlini, ma a tutti i callolici,

per le solenni adunanze quivi tenule

dal Concilio con infinilo e pcrpeluo van-

taggio di tulla la Chiesa. II ch. Aulore

gia ben conosciulo per 1'esimia dottrina

e perizia delle cose ecclesiastiche ha

voluto raccogliere in uno le memorie ri-

guardanliquell'insigne monumenlo: po-

che pur troppo, sapendosi essere perita

ZOGCHI GAETANO Verismo e Verita per Gaetano Zocchi S. I. Un
Volume in 8 piccolo, di circa 140 pagine, carta Filadelfia, tipi El-

zeviriani. Prezzo L. 1 franco di porto.

In questo Volume sono raccolti cuore non puo a meno di incoraggiare

Principato, ma da lui con giudiziosa

crilica discusse e in bupn ordine di-

sposle in guisa, die quanlo se ne poteva

trarre di lume, tutto si oltenesse a

schiarimento del soggelto.

Ce ne congratuliamo con lui, come
allrosi per le altre nolizie die soggiunge
relative ;id altre chiese conlenute nel

circondario interno della Pieve.

gli articoli della Cimlta Cattolica in-

torno la nuova scuola iialiuna di poesia,

conosciuta solto il nome di Verismo.

Vi si dirnostra che codesla scuola e

falsa quanto al concelto che ha della

poesia, e deteslabils rispetlo ai fini

empii ed immorali cui mira. Le prc-

cipue composizioni poeliche de'corifei

di essa, specie del Carducci e del Guer-

rini, sono esaminate e giudicale. sia per

la forma, sia per la soslanza loro, se-

condo i criterii generali dell' esletica e

le leggi inviolabili della poesia ilaliana.

Siccome gli articoli suddetti della

Civilla Cattolica, a mano a mano che

vennero pubblicandosi, furono accolli

con favore sempre crescente da per-

sone per ogni titolo ragguardevolis-

sime, cosl si pens6 che, ordinandoli

insieme in un Volume, si farebbe cosa

a molti gralissima, facililandone ezian-

dio la diffusione specialmente in mezzo

alia gioventu studiosa, la quale non ha

agio di leggere i quaderni della CioiUd,

Cattolica. Ognuno che abbia senno e

quanti si argomentano di porre un ar-

gine aU'iiiondare di codesta peste poe-

tica, onde i giovani particolarmente

lasciansi travolgere, con danno gravis-

simo della fede, della morale e delle

buone letlere italiane. Non e dunque
da dubilare del benevolo accoglirnento

che avra quesla operetta, la quale con

tale scopo appunto fu condotta. Chi

poi consider! la diligenza con cui vi

Iavor6 inlorno la benemerita tipografia

dell' Immacolata Concczione, afline di

darci una edizione, per esattezza, grazia

ed eleganza, nulla iriferiore a qualsi-

voglia altra edizione elzeviriana, ne

ammirera sicuramente la tenuita del

prezzo, che e almeno la meta di quello

solito esigersi dallo Zanichelli di Bo-

logna e dal Casanova di Torino.

Si vende in Firenze alFUfficio cen-

trale della Civilla Caltolica, in Modena

alia Tipografia dell'Immacolata, in Mi-

lano alia libreria Ambrosiana e presso

lutli i signori Gerenti della Civiltd, Cat-

tolica.
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Firenze 29 luglio 1880.

I.

COSE EOMANE

1. Udienza e discorso del S. Padre Leone XIII a sacri oratori 2. Partenza della

Legazione Belga presso la S. Sede da Roma, e del Nunzio Pontificio da Bru-

telles 3. Pubblicazione d'un Memorandum della Santa Sede circa le trat-

tative tra la Santa Sede ed il Governo del Belgio; replica del Frere-Orban

4. Oblazioni ed indirizzi di cattolici Balgi 5. Ultima esercitazione teo-

logica in Vaticano al cospetto del S. Padre 6. Legge sancila dalle Camere

della Prussia e da Guglielmo I per temperament! alle leggi di magyio contro

il cattolicismo 7. Dichiarazione della formola Dimittatur, data dalla S. C.

dell'Indice.

1. Per fare solenne omaggio di devozione alia suprema cattedra di verit&

ed al successore di S. Pietro, convennero in Roma, sullo scorcio ,del

p. p. giugno, parecchie centinaia di sacri orafcori italiani e stranieri d'ogni

nazione d'Europa, e delle due Americhe ed eziandio della Siria e del-

1'India. II sabato 3 luglio questi banditori della parola di Dio si radu-

narono in grandissimo numero nella maggiore sala del Pontificio Semi-

nario Romano ; dove 1'Emo Card. Alimonda tenne loro un eloquente e

splendido discorso, ristampato nell' Unitd Cattolica n. 170 pel 22 luglio,

dimostrando 1' opportunita e 1' utilitk di cotal pellegrinaggio dei sacri ora-

tori ad ascoltare la voce del Vicario di Gesu Gristo, e disegnando a tratti

magistrali i veri caratteri della sacra eloquenza.

La domenica 4 luglio in sulle ore 10 antimeridiane i sacri oratori

accoglievansi a pregare ed assistere alia Santa Messa nella Basilica Va-

ticana; quindi, venerato il sepolcro di S. Pietro, recavansi tutti insieme

all'udienza solenne loro conceduta dal Santo Padre Leone XIII, nella sala

Ducale, coll' intervento di ventidue Eminentissimi Gardinali e molti Prelati

e cospicui personaggi e della Gorte Nobile pontificia.

Dopo che fu letto da Mons. Deggiovanni, a'piedi del trono, I'indirizzo

pubblicato nella Voce della Verita n. 152, il Santo Padre, levatosi in

piedi, rivolse a quella eletta adunanza il seguente discorso riferito dai

giornali cattolici di Roma.

Etsi Nobis nunquam, dilecti filii, dubium fuit,.quin studium et vo-

luntas erga Nos et hanc Apostolicam Sedem in vobis summa essent,

tamen hodie id magis perspicimus cum ex hac frequentia vestra, turn
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ex officii atque observantiae signification, quam modo verbis amplissimis

vestro omnium nomine fieri voluistis. Libenter amplectimur talem ani-

mum, et in hoc magnopere laetamur, quod vos, non sine consilio cuncta

providentis Dei, Evangelii praecones ac caelestium bonorum nuntii, com-

muni proximorum saluti deserviatis. -- Non possumus autem non pro-

bare vehementer propositum vestrum, dilecti filii, qui romanam istam

peregrinationem tiltro et alacriter suscepistis, ut prope Sedem Pontifi-

catus maximi renovare animos, atque ex sepulcro Principis Apostolorum

dignos nobilitate vestra spiritus hatirire et efferre possetis.

Profecto illud non caret veritate a vobis dictum, eum nunc cursum

esse temporis et rerum, ut humani generis societas ad instituta ethni-

corum, ignominioso regressu, inclinare videatur. Quae sane inclinatio re-

rum et temporum maxime cernitur in existimationibiis et iudiciis eorum,

qui nunc sunt, hominum, in legibus, in moribus, in actione vitae quoti-

diana. Has enim res omnes, quae a Christiana virtute informatae et Ghristi

ipsius vestigiis impressae superioribus saeculis mirifice floruerunt, nunc

videmus rationis humanae [angustis limitibus defmitas et soli arbitrio

corruptae hominum naturae permissas. Si nobis ante os exempla non

existerent et domestica et viva, incredibile videretur, post lumen ubique

difTusum evangelicae veritatis, tot praesertim ac tantis ex ea perceptis

fructibus, cognitaque ethnicae superstitionis pernicie, plures tamen esse,

qui ilium rerum restitui cupiant non tarn ordinem, quam perturbationem,

in qua vis iuri, sensus ration!, corpus meriti antecedere iudicetur. Sed a

corruptela morum, ab insidiis vaferrimorum hominum, doctrinarumque
caelestium obliterata memoria, accedentibus telis illius ignis, qui homi-

cida fuit ab initio, ad teterrimum illud vitae genus non difficilis factus

est aditus.

Avertendae pesti tarn nefariae nihil potest efficacius, quam divina

oracula cogitari, ea ipsa, quorum praedicationi profani veterum ritus fracti

profligatique cesserunt. Hausta e sinu Patris doctrina, Judaeorum generi

a Christo Domino tradita, ab Apostolis in omnes terrarum gentes disse-

minata, quae mentes illustrat, quae animos ad omne decus virtutis im-

pellit, universae hominum societati causa salutis fuit ac sempiternae

auspex felicitatis. Etenim ad Evangelii nuntium, spectaculo prodigiorum

divinaque virtute permovente animos, continue insperata ubique mutatio

morum apparuit. Prae immoderato amore sui, valuit in homine caritas;

effrenatae luxuriae consuetudinem fuga voluptatum excepit; ulciscendi

libidinem ignoscendi voluntas, superbiam modestia, avaritiam liberalitas,

iracundiam mansuetudo consecutae sunt. Atque omni superiorum tem-

porum memoria mos. christianus concionandi mirabiliter profuit ad fidei

et morum sanctitatem; nee fuit unquam sacrorum oratorum inopia in

suo genere excellentium et de hominum societate optime meritorum, qui

civiles discordias sustulerint, qui obtemperationem legitime imperantibus
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conciliarint, qui commemoranda divinorum iudiciorum severitate multitu-

dinem in officio continuerint. Neque hoc tempore minima est egregiorum

virorum copia, a quibus eosdem plane fructus iiire expectat Ecclesia.

Nam in evangelicis concionibus divina Ghristi virtus est maxime, quae

dicentibus facultatem tribuit persuadendi, audientibiis parendi voluntatem:

Christus autem heri et hodie, ipse et in saecula.

Verum ad munus istud Apostolicum sancte et utiliter obeundum,

plura in iis postulantur, a quibus exercetur. Et primo quidem inest

unice in verbo Dei vis ilia virtutum altrix et vitiorum domitrix, quam

nuper commemoravimus. Quoniam autem verbum Dei in sacris Litteris

continetur, atque in iis quae sunt aut ab Ecclesiae Patribus conscripta,

aut rite apud catholicos memoriae prodita, hi sunt omnino sacrae elo-

quentiae fontes, hinc omnis docendi norma sumenda. Quod tamen non ita

intelligi volumus, ut adiumenta atque opes negligantur, quas humana ratio

suppeditat, cum et ipsa sit quidam veluti divini luminis radius. Deinde,

auctore Paullo Apostolo, curandum est ut erudiantur ad religionem ho-

mines non in persuasibilibus humanae sapientiae verbis, hoc est non

reconditis exquisitisque sententiis, non fucata orationis specie atque pompa,
sed in simplicitate sermonis, in humilitate crucis Ghristi, ut appareat

non ab hominum prudentia, sed a virtute Dei omnem efficientiam profi-

cisci. Tenenda tamen est ars oratoria, fugiendumque inficetum et ru-

sticum dicendi genus, quia orationis elegans copia allicere animos audien-

tium solet et ad divinarum legum iussa affatim flectere. Demum ex

omnibus sacrorum oratorum laudibus haec longe est maxima, componere

vitam Apostolico muneri admodum congruentem, caritate pollere,ad alienas

se utilitates totos porrigere, rectefactis in exemplum excellere. Habet enim

suas virtus illecebras, quibus mire trahuntur homines; ipsoque rerum

usu edocemur, populum christianum ad eos potissimtim audiendos, qui

vitae integritate praefulgeant, naturali quadam propensione moveri ac

rapi. Quam ad rem singulari cum gaudio intelleximus auctum esse

fere ubique in populo fideli religiosae institutionis studium, ita ut verbum

Dei, in quo est saluberrimus animorum cibus, cupidius passim appetatur-

Gommenta et inania rerum simulacra, quibus tarn saepe ludificantur men-

tes, quotidie experiendo delentur; cumque fluxis et caducis rebus impli-

cit! de felicitate desperandum esse homines sentiant, ad fidem christianam

confugiunt mansura bona pollicentem.

Vos itaque, dilecti filii, excipite hanc animorum comparationem

optimam, dicendoque perficite ut aeternae salutis semen large copioseque

in populos diffundatur. Vim sapientiae, qua auditores vestri meliores

fiant, ex iis fontibus deducite, quos indicavimus. Praecipue vero ut in

evolvendis sanctorum Patrum scriptis sedulam solertemque operam im-

pendatis, iterum et vehementer hortamur. luverit etiam frequenter

versare manu Sancti Thomae Aquinatis immortalia volumiria ; ille enim
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gravitate sententiarum atque altissimae doctrinae copia ad usus vestros

est mirabiliter aptus; praesertim in Us operum suorum partibus, in qui-

bus vel de virtutibus et vitiis disputat, vel divinos libros explanat.

Agile igitur, dilecti filii, evangelicae veritatis propagatores; copioso

hoc apparatu instruct!, dominicum campum percurrite, plantando et ri-

ffando intenti; Deus autem incrementum ddbit.

Quo autem plenior opera vestra ac fructuosior futura sit, caele-

stium munerum auspicem accipite, dilecti filii, Apostolicam Benedictio-

nem, quam vobis omnibus peramanter in Domino impertimus.

Gome il Santo Padre ebbe fmito di parlare, i due promotori dell'omag-

gio, monsignor Deggiovanni e monsignor Tripepi, prostratisi ai piedi di

Sua Santita rinnovarono la preghiera gia espressa nell'Indirizzo, che, come

agli scienziati fu dato a Patrono S. Tommaso, cosi altro santo Patrono

venisse significato a'sacri Oratori. II Sommo Pontefice degnavasi allora

nuovamente alzarsi e con le seguenti parole assegnare a patrono de' sacri

Oratori S. Giovanni Grisostomo.

Ut optatis vestris respondeamus, sacros oratores in fidem ac tute-

lam collocamus sancti loannis Ghrysostomi Ecclesiae Doctoris, quern
<( omnibus ad imitandum exemplar proponimus. Hie, ut omnibus explo-

ratum est, christianorum oratorum est facile princeps ; aureum eius

eloquentiae flumen, invictum dicendi robur, vitae sanctitudo apud omnes

gentes summis laudibus celebrantur.

Degnossi quindi Sua Santita accettare le oblazioni che alcuni Vescovi

e molti dei sacri oratori vennero, ad uno ad urio, deponendo ai suoi piedi;

e concedere a quelli fra loro, die al presente esercitavano Tufficio pa-

storale di parroco o di predicatore, la facolta di dare una volta, previo

il consenso e la permissione del rispettivo Ordinario, la benedizione pa-

pale al popolo.

La sera del giorno seguente, 5 luglio, i sacri oratori, che erano in-

circa 900, si riunirono novamente nella grande sala del Seminario Ro-

mano, in presenza deU'Emo Card. Vicario di S. S. Parecchi di essi ita-

liani, e due spagnuoli, recitarono fervidi discorsi, coronati da una stupenda

allocuzione latina di Monsignor Giulio Lenti Vicegerente di Roma, che,

dopo sublimi ammaestramenti circa il santo ministero di bandire la pa-

rola di Dio, diede a tutti un commovente addio.

2. II lunedi 5 luglio p. p. S. E. il barone Augusto d'Anethan, che fu

Inviato straordinario e Ministro Plenipotenziario del Governo Belga presso

la Santa Sede, esegui T ordine avuto fin dal 5 giugno e notificato il 9 al-

TEmo Card. Segretario di Stato. Reduce dai bagni d'Ischia, fece abbassare

gli stemmi pontificio e belga sporgenti sul palazzo della legazione, ed il

di appresso, con tutte le persone ascritte ad essa, parti da Roma e dal-

Tltalia.

Quasi al tempo stesso, il 7 luglio, S. E. Rma Monsignor Serafino Van-
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nutelli Nunzio Apostolico, accompagnato da Monsignor Rinaldini Uditore

di Nunziatura, partiva da Bruxelles, dopo indirizzata ai giornali cattolici

la seguente lettera.

Signor Direttore, Nel momento di abbandonare il Belgio, mi e

ollremodo doloroso di non poter rispondere alle innumerevoli testimonianze

di simpatia che dal 30 giugno mi giungono da ogni parte del paese. Lo

stesso gran numero di queste testimonianze, espresse con lettere, indirizzi,

biglietti di visita, mi rende materialmente impossible lo indirizzare ai

loro autori un cenno di ringraziamento. Yi prego, signor direttore, e prego

parimenti i direttori degli altri giornali cattolici, di aiutarmi a compiere

questo gradito dovere di riconoscenza, facendo sapere, a quanti in uno od

altro modo presero parte a tale manifestazione spontanea di devozione

alia Santa Sede, che ne fui in particolar guisa commosso, e che non tra-

lascero al mio arrivo nella Citta Eterna d'informare Sua Santita del nobile

contegno dei cattolici belgi in questa dolorosa congiuntura. Siate persuasi

che serber6 di voi tutti imperitura memoria. Gradite, ecc. SERAFINO,

Arcivescovo di Nicea e Nunzio apostolico.

Monsignor Yannutelli fu il decimo Nunzio della Santa Sede nel Belgio.

I suoi predecessori furono i monsignori Gapaccini, Gizzi, Fornari, Pecci

(Leone XIII), San Marzano, Gonella, Ledochowski, Oreglia di S. Stefano e

Gattani.

3. Nell' Osservatore Eomano, come negli altri giornali cattolici di

Roma pel 14 luglio, venne riprodotta VEsposizione documentata dei fatti

relativi alia quistione dell'insegnamento primario nel Belgio, e alia

cessasione dei rapporti diplomatici tra il Governo Belga e la Santa

Sede. Questo importantissimo documento fu da noi riferito in questo stesso

quaderno, con una parte degli Allegati.

II F.*. Frere-Orban avea preveduto la grave impressione che realmente

fu prodotta, in tutte le persone oneste, da codesta Esposizione; e percio

erasi studiato di contrapporvi nuove spiegazioni artificiosamente disposte,

a fine di ribadire la calunniosa imputazione di slealta di doppiezza e di

mal volere gia da lui inflitta alia Santa Sede. Infatti tre soli giorrii dopo
la pubblicazione dell''Esposizione suddetta, il F/. Frere-Orban spedi, sotto

la data del 17 luglio^ a toMi i su i rappresentanti belgi presso i Go-

verni stranieri, una Gircolare che esso mando stampare nel Moniteur of-

ficiale, e che venne riprodotta dal Journal de Bruxelles n. 202 pel

20 luglio. In questo velenoso e perfidissimo documento cio che spicca

sopra ogni altra cosa e una lettera, pure del 17 luglio, scritta dal barone

d'Anethan, che vuole scolparsi d'aver poco fedelmente riferito in un suo

dispaccio le idee del Card. Nina ;
e cosi viene dando tin poco di vernice

alia ben nota lealta del F.*. Frere-Orban, di cui, non pu6 negarsi, il si-

gnor barone fu degno interprete e rappresentante.

L'Aurora, nel suo n 1 69 pel 27 luglio tolse ad esaminare e discutere,
Serie XI, vol. Ill, fasc, 723 24 81 luglio 1889.
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in parecchi rigorosi articoli, i sDfismi e le insolenze di codesto settario,

che col piglio sprezzante e con 1'audacia delle affermazioni si studi6 di

accreditare le sue calunnie.

4. Dalla soprarecitata lettera di Mons. Yannutelli ai direttori dei gior-

nali cattolici del Belgio e manifesto quanto riuscisse doloroso alia parte

sana di quella nazione, ora soggiogata dalla frammassoneria, la condotta

oltraggiosa del F.\ Frere-Orban verso il Papa, il suo Segretario di Stato,

ed il suo rappresentante a Bruxelles. Per viemeglio testimoniare i loro

sentimenti a tal proposito, i cattolici Belgi gareggiarono in generosita e

splendidezza di oblazioni per 1' Obolo di 8. Pietro spedito al S. Padre

Leone XIII ; ed i loro tircoU si affrettarono d' indirizzare a Mons. Van-

nutelli solenni protestazioni contro gli oltraggi fatti dal proprio Governo

alia Santa Sede ed al suo degno rappresentante, si pel modo con cui

furono da quello condotte le perfide sue pratiche per far apparire il Papa

opposto ai Yescovi, e si per la forma brutale della rottura delle rela-

zioni diploma tiche.

L' Osservatore Romano comincio nel suo 11. 161 pel sabato 17 luglio

la pubblicazione di codesti atti in cui rifulge mirabilmente 1'inconcussa

fermezza, il coraggio, il senno dei cattolici Belgi, e la loro dev7ozione in-

crollabile alia Santa Sede ed alia persona del Yicario di Gesu Cristo.

La raccolta di questi documenti restera memorabile nella storia di

quest' epoca di ribellione e di guerra dei Governi presenti contro la Ghiesa

ed il suo capo visibile, e sara monumento insigne della fede magnanima
e della pieta dei cattolici Belgi e dell'orrore che loro ispira 1' em pieta

della setta massonica dominante. Non consentendoci i limiti della nostra

cronaca di poterne riprodurre il testo, reciteremo almeno 1'elenco delle

citta d'onde provennero questi a mmirabili documenti, registrati nell'Os-

servatore Romano dal 17 al 29 luglio; e sono: Dinant, Turnhout, Ton-

gres, Dixmude, Tournay, Gand, Saint-NicolaS, Waremme, Lierre, Dison,

Enghien, Clukelet, Ensival, Todoigne, Anversa, Termonde, Ostenda, il

circolo S. Willibrord di Anversa, Bruges, Yriendschap, Laeken, Londe-

zeel, Saint-Trond, Grammont, Marche, Gharleroi, Gourtrai, un secondo in-

dirizzo da Gand, Tamise e Bruxelles.

Questo puo dirsi un vero plebiscite contro il Governo massonico del

F.\ Frere-Orban e suoi complici; alia quale manifestazione da viemag-

gior rilievo il magnifico indirizzo proposto dal Courrier de Bruxelles

che si va coprendo di firme, per esprimere al Santo Padre i sensi della

piu filiale ed incrollabile devozione; il quale indirizzo gia ebbe la for-

male adesione di 61 giornali, che tutti si protestano contro Tabolizione

della Legazione presso la Santa Sede.

5. La mattina del 15 luglio ebbe luogo al Vaticano, in presenza del

S. Padre Leone XIII e d' uno splendido consesso di Emi Cardinali, Ar-

civescovi, Yescovi, Prelati ed insigni personaggi, chiari per scienza e per
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dignita, Y ultima solenne disputa per Fanno corrente. Essa verso sul Di-

ritto Canonico, e sulla interpretazione del libri III e IV delle Decretal!

di Gregorio IX.

Le tesi erano XVIII e vennero difese dai valorosi alunni del Pon-

tificio Seminario Pio: D. Filippo Giustini, D. Ercole Bongianni, D. Ubaldo

Gorgolini e D. Filippo Minio: La splendida e dotta prolusione latina di

Mons. Pallotti diede cominciamento alia disputa. Questa, come leggesi

nell
1

Osservatore Eomano n. 160 pel 16 luglio riesciva oltremodo in-

teressante, da meritare infme la sovrana approvazione ed il plauso di

quella numerosa e ragguardevole assistenza, sia per le sottili obbiezioni

dei dotti e distinti oppositori, come per la impareggiabile difesa degli

egregi Alunni del Seminario Pio, i quali col nobile linguaggio del Lazio

seppero strenuamente schermirsi dagli avversari, ed affermare solenne-

mente la verita delle proposte tesi.

L' accademico trattenimento, di cui il S. Padre aveva seguito il corso

colla piu grande e viva attenzione, aveva termine, dietro Suo venerato

ordine, alia mezza pomeridiana. Sua Santita, invitati finalmente al trono

i giovani ecclesiastic! si difendenti che arguenti, manifestava loro la piena

sua soddisfazione, lasciandone ai primi un affettuoso attestato col dono

di una medaglia d'oro per ciascuno ed ai secondi d'argento, e dopo aver

rivolto la stessa Santita Sua parola di rallegramento agli Illmi e Revmi

Monsignori arguenti ed ai Professori di testo canonico, impartiva a tutti

1' Apostolica Benedizione.

6. La famosa legge, presentata al Landtag prussiano dal principe Bi-

smark il di 20 maggio p. p., per farsi conferirejpofen* efecrm'owaft nell'ap-

plicazione di quella serie di mostruosita legali a persecuzione del catto-

licismo che ebbero nome di leggi di maggio, tocc6 la sorte meritata da

tale aborto di despotismo. II nostro corrispondente di Berlino, come

vedesi nel presente volume a pag. 250-54, ha compendiosamente esposte

le mutilazioni e le modificazioni subite dal testo primitivo quale leggeasi

nel Memorial Diplomatique, n. 22 e 23, e nell'Aurora di Roma n. 120

e 122. Codeste mutilazioni e modificazioni bastano a giustificare Toppo-
sizione e la diffldenza dei cattolici tedeschi, e le riflessioni da noi riferite

nel precedente nostro volume II di questa Serie XI a pag. 740-45, e

nel presente volume III a pag. 5-29.

Finalmente la legge Bismarkiana, cosi conciata dalle Camere, ebbe,

a mezzo luglio, la sanzione dell' Imperatore Guglielmo I, e fu officialmente

promulgata. Noi la trascriviamo qui intera, perche, sebbene non possa

aversene pieno e preciso concetto se non si confronts cogli allegati articoli

delle leggi di maggio, tuttavia basta a dimostrare che: 1 Codeste leggi

infauste di oppressione restano in pieno vigore; 2 Le mitigazioni nella

loro applicazione sono assai ristrette; 3 E per giunta lasciate all'arbitrio

del Governo.
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Art. 1 (3 del disegno). Nei casi previsti dal 24 della legge

12 maggio 1873 e dal 12 della legge 22 aprile 1875, si pronunziera

d'ora innanzi contro i.ministri del culto F inabilita di coprire il loro

uffizio.

La sentenza di inabilita a coprire 1' uffizio trae seco la perdita dei

redditi deH'uffizio medesimo.

In caso di sentenza d' inabilita a coprire 1'uffizio, ha luogo Fappli-

cazione rispettiva delle disposizioni contenute nella legge 20 maggio 1874,

nel 31 della legge 12 maggio 1874 e nei 13 e 15 della legge

22 aprile 1875.

Art. 2 (5 del disegno). In una diocesi cattolica, la cui sede sia

vacante o contro il cui Vescovo sia stata pronunziata per sentenza giu-

diziaria F inability a coprire 1'uffizio, 1'esercizio dei diritti e delle funzioni

episcopali conforme al 1 della legge 20 maggio 1874, puo concedersi per

decisione del Gonsiglio dei minis tri a colui che produce 1'ordine relativo

dei superiori ecclesiastici eziandio senza il giuramento prescritto dal 2.

In ugual modo pu6 essere concessa la dispensa dalla prova delle

qualita personal! richiesta a norma del 2, fuorche dalFobbligo della

cittadinanza germanica.

Art. 3 (6 del disegno). IT istituzione di un' amministrazione pa-

trimoniale, a mezzo d' un commissario, nei casi delFart. 5 (ora 2) della

presente legge, non ha luogo che dietro autorizzazione del Gonsiglio dei

ministri. Egli e altresi in facolta di questo di abolire una amministra-

/ione patrimoniale a mezzo d'un commissario gia istituita.

Art. 4 (8 del disegno). La riattivazione delle prestazioni dello Stato

sospese puo, oltre il caso contemplato nel 2 della legge 22 aprile 1875,

essere ordinata per diocesi intere, mediante una decisione del Gonsiglio

dei ministri. La proporzione finale del 6 della citata legge verra ap-

plicata ove ne sia il caso.

Art. 5 (9 del disegno emendato). Dalle disposizioni penali delle

leggi 11 maggio 1873 e 21 maggio 1874 non vengono colpiti quegli atti

del ministero ecclesiastico, che da sacerdoti legalmente investiti d' un

uffizio sono compiuti in parrocchie vacanti, o i cui titolari sono impediti

dalFesercitare il loro uffizio, purche non vi sia a conoscere Fintenzione

di assumervisi un uffizio ecclesiastico.

I sacerdoti legalmente incaricati corne sostituti o coadiutori in un

uflizio ecclesiastico, anche dopo resosi vacante questo uffizio, vengono

considerati come preti legalmente investiti, nel senso della disposizione

contenuta nelFalinea 1.

Art. 6 (10 del disegno). E data facolta ai ministri dell' interno

o degli affari ecclesiastici di approvare Fere/ione di nuovi stabilimenti

di Gorporazioni che attualmente esistono nel territorio della Monarchia

prussiana e si dedicano esclusivamente alia cura degli infermi, non che
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di permettere in modo revocabile che le Gorporazioni femminili attual-

mente esistenti, le quali dedicansi esclusivamente alia cura degli infermi,

assumano come occupazione secondaria la cura e 1' istruzione del fan-

ciulli che non hanno ancora raggiunta 1'eta obbligatoria per la scuola.

Gli stabilimenti nuovamente eretti sono sottoposti alia sorveglianza

dello Stato a norma del 2 della legge 31 maggio 1875 e possono venire

soppressi per decreto reale.

Alia cura degli infermi nel senso della legge 31 maggio 1875 e

assimilata la cura e 1' istruzione dei ciechi, dei sordi, dei muti e degli

idioti, non che quella delle donne cadute.

Art. 7 (Aggiunto dalla Camera dei Deputati). Le disposizioni

della presente legge, eccettuati gli art. 1, 5 e 6 (risp. 3, 9 e 10) ces-

seranno di aver vigore col 1 gennaio 1882.

7. L' Osservatore cattolico, di Milano, pel j)rimo, e poi YUnione, di

Bologna, pubblicano la Dichiarazione della formola Dimiftatur, data dalla

S. Gongregazione dell' Mice, in questi termini: Sacra Indicis Congre-

gatio habita in Palatio Vaticano die 21 Junii 1880 declaravit quod formula

DIMITTATUR hoc tantum significat: OPUS QUOD DIMITTITUR NON PROHIBERI.

Quibus SS. DOMINO LEONI PAPAE XIII per me infrascriptum S. I. G. a

secretis relatis, SANCTITAS SUA Declarationem probavit. Fr. Hieronymus
Pius Saccheri ord. Praed. S. L C. a secretis.

II.

COSE 8TEANIEEE

1NGH1LTERRA (Nostra corrispondenza) \. 11 nuovo Governo e il nuovo

Parlarnento ne'loro primordi. Fallita rielezione di due membri del Gabinetlo.

Contestazione fra i sigg. Gladstone e Donnel. Incidente del Bradlaugh.

2. Meschina figura del nuovo Governo nelle faccende estere. 3. Progetto

speciale per rimediare ai mail deirirlanda. 4. Altri due progelli d'interesse

generale. 5. Agitazione destata dalla nomina di due caltolici a posti elevati.

6. Situazione stazionaria della nuova Universita irlandese. 1. Progetto di

legge sulle turnulazioni. 8. Trionfo dei ritualist!. 9. Ancora dell'affare

Bradlaugh.

1. Tanto il nuovo Governo quanto il nuovo parlamento escono or ora

dalle prime settimane della loro infanzia, per eat-rare in quello che pu6

chiamarsi periodo di dentizione. Questo periodo, che per il bambino suol

essere critico e penoso, ha presentato un carattere di straordinaria gra-

vita nel caso del Governo teste insediato. In primo luogo, due
N

de' suoi

membri, uno de'quali e niente meno che sir Guglielmo Harcourt, segre-

tario dell'interno, perdettero i loro seggi nel cercare la rielezione richiesta

dalla legge per quei membri della Camera dei Comuni, che tengono un
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qualche officio della Corona. A questo fiasco tenne dietro una sequela

di errori commessi dal sig. Gladstone nel suo contegno verso la Camera

e nelP avviamento degli affari pubblici del paese. II sig. Gladstone si fece

specialmente notare per una contestazione avuta col sig. Donnel, merabro

irlandese cattolico. 11 sig. Donnel, che e uomo d'ingegno, ma forse

alquanto corrivo, avea mossa questione rispetto alia nomina del sig. Chal-

lernel-Lacour ad ambasciatore francese presso la Corte britannica, e si

disponeva a dedurre alcune non troppo favorevoli osservazioni sugli an-

tecedent! di quel personaggio, ed esprimere i suoi dubbii circa la con-

venienza della nomina di lui ad un posto cosi elevato. Era questo un modo

di procedere tutt'altro che regolare, onde il presidente della Camera

dove rivolgere un'ammonizione al sig. Donnel; e poiche questi persisteva

nell'intrattenere su tal proposito la Camera, il sig. Gladstone ricorse a

un vecchio regolamento, caduto ormai in disuso da 200 anni, proponendo
non si desse ascolto all'onorevole membro. Nacque da ci6 una discussioae

delle piu vive e una scena di confusione, della quale, fortunatamente,

non si vide cosi spesso 1'eguale nella Camera del Comuni. II sig. Gladstone

con la sua arroganza e impetuosita erasi posto in un imbarazzo, dal

quale non gli riusci di togliersi che a scapito considerevole di sua

riputazione.

A questo incidente ne segul tosto uno peggiore. La citta di Nor-

thampton erasi resa singolare nelle ultime elezioni con scegliere a suo

rappresentante certo sig. Bradlaugh, persona notissima per le sue opi-

nioni di aperto e assoluto ateismo, e per pubblicazioni in cui siffatte

opinioni si spingono fino all' ultima conseguenza di abbattere molti fra

i principii morali della vita umana. Allorche il sig. Bradlaugh si present6

al banco della Camera dei Comuni, ei chiese di emettere un'afferma-

zione invece di prestare il giuramento parlamentare, richiesto dallo

Statuto prima che un membro qualsiasi possa prender parte ai lavori

della Camera. Trattavasi di questione del tutto nuova, imperocche, quan-

tunque i quaccheri e 'gli ebrei siano ammessi solto different} forme,

present te da apposita legislazione, si sosteneva non potere il sig. Brad-

laugh approfittarsi di simili prescrizioni, in quanto egli chiedeva 1'esen-

zione del giuramento per motivi essenzialmente diversi. A che giovava

infalti il suo giuramento, quando egli proclamava altamente di non

credere in quel Dio, che era chiamato in testimonio della sua sincerita?

Posteriormente il sig. Bradlaugh si dichiar6 disposto a prestar giura-

mento, purche fosse chiaramente inteso che egli considerava il giura-

mento stesso come una mera forma in quanto concerneva la santita

deH'obbligazione. L'affnre fu allora sottoposto all'esame di due separate

Commission! della Camera, affine di porre in chiaro lo stato precise della

legislazione su questo punto. Ambedue le Commissioni presentarono rap-

porti sostanzialmente contrarii alia domanda del sig. Bradlaugh, se non
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che, per vedere di eliminare le conseguenze di siffatti rapporti, il Si-

gnor Latonchere, collega del sig. Bradlaugh nella rappresentanza di Nor-

thampton, si fece a proporre die questi venisse ammesso a emettere

un' affermazione in luogo del giuramento voluto dalla legge, e cosi abi-

litato a prender posto nella Camera. Gi6 porse occasione a sir Hardinge

Giffard, avvocato generale sotto il passato Governo, di proporre a guisa

di emendamento che al sig. Bradlaugh non fosse permesso ne di prestar

giuramento ne di emettere 1' affermazione. Ne segui una lunga discussione,

che occup6 due intere sedute della Camera, e durante la quale tanto il

sig. Gladstone quanto il sig. Bright pronunziarono rimarchevoli discorsi.

II discorso del sig. Gladstone fu, in sostanza, diretto contro 1'imposi-

zione dell'obbligo di giurare; ma non si addentro nella questione che si

agitava realmente dinanzi alia Camera, la questione cioe se, ammessa

nel caso presente 1'esistenza di un tale obbligo, si dovesse al sig. Bra-

dlangh dar mano a sottrarvisi. II discorso poi del sig. Bright si fece

notare pel suo tuono violento. Fra le altre accuse lanciate contro gli

oppositori del sig. Bradlangh, 1'oratore assert che il giuramento soleva

prestarsi dai membri della Camera senz'alcun sentimen to di reverenza e

come una semplice formalita, e che le classi operate non si preoccupavano

dei dommi del cristianesimo piu di quello che si preoccupassero della

pratica di esso le classi elevate. Nella divisione dei voti, 230 membri

appoggiarono la domanda Bradlaugh contro 275 che la respinsero. Questa

disfatta dei ministri fusalutata dall'Opposizione co'piii frenetici applausi

e diede occasione a scene sempre piu eccitanti. Nel giorno susseguente

il sig. Bradlaugh presentossi novamente alia Camera insistendo sul suo

diritto di prestar giuramento, e spinse la sua insistenza a tal punto d'in-

subordinazione che, dielro proposta di sir Stafford Northcote (rifmtandosi

il sig. Gladstone d'immischiarsi ulteriormente nella faccenda), fu dal-

1'usciere posto in istato d'arresto e rinchiuso per una notte nella Torre

dell' orologio. II giorno dopo, essendo stato il sig. Bradlaugh sufficiente-

mente cerziorato delle disposizioni che attribuivansi alia Camera, fu messo

in liberta ad istanza dello stesso sig. Stafford Northcote. In questo stato

di cose il Governo intervenne in ultimo luogo, dopo aver gia perduto
molto credito con astenersi dallo spiegare un'azione diretta nell'affare

in discorso. II sig. Gladstone adesso sta per promuovere una risoluzione

della Camera all'effetto che ogni persona eletta alia Camera dei Comuni
la quale possa pretendere di essere presentemente autorizzata dalla

legge ad emettere una solenne affermazione o dichiarazione in luogo di

prestar giuramento, venga, nonostante il disposto della risoluzione adot-

tata dalla Camera il 22 di giugno in quanto si riferisce alle affermazioni,
ammessa addirittura ad eraettere e sostituire una solenne affermazione

nella forma prescritta dall'atto sul giuramento parlamentare del 1866,
moditicato dall'altro sul giuramenlo promissorio del 1868, affermazione
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implicante responsabilita in forza di legge. Tale risoluzione ove sia

adottata, diventera un ordine stabile della Camera e avra effetto retroat-

tivo; cosicche la Camera sara invitata a recedere dalla sua recente ri-

soluzione contro 1'ingresso del sig. Bradlaugh, e ad aprire a questo la

via di prendere senza ulterior! ostacoli il suo posto nella Camera. Resta

ora a vedersi se la Camera vorra soggettarsi a siffatta umiliazione; ma
non e punto improbabile che 1'esigenze di partito prevalgano, e che il

Governo prema talmente sulla sua eterogenea maggioranza da fare sparire

dalla Costituzione della legislatura britannica perfmo 1' ultimo vestigio

di sanzione religiosa. Dopo aver cessato d'esser cristiano, esso cessera

pure di riconoscere un Dio.

2. Ne miglior figura ha fatto fino a questo momento il Governo ri-

spetto alle faccende estere. A malgrado di tulte le sue violenze, dir6 anzi

furibonde imputazioni lanciate da'suoi membri contro la politica estera

di lord Beaconsfleld, il nuovo Governo si e trovato costretto a seguire

in generate la stessa via, non avendogli, del resto, la forza delle circo-

stanze consentito il farealtrimenti.La posizione nell'Afganistan non hafinqui

sublto verun cambiamento; sir Bartle Freree lasciatoal governo dell'Affrica

meridionale; e poi non si parla affatto dell'abbandono di Cipro, ii cui acqui-

sto provoc6 tante esplosioni di collera e di ridicolo da parte degli assordanti

trombettieri dell' Opposizione libsrale, sir G. Harcourt e sig. Gladstone.

Vero e che, in seguito della nuova Conferenza di Berlino, dovranno esten-

dersi i confini della Grecia a scapito della Turchia e in Opposizione alle

proteste degli abitanti del territorio che si tratta di cedere a profitto di

quel reame di fresca data; ma qual grado di gloria sia per fidondare

da simile transazione ai liberal! deiringhil terra, difficilmente si vede. II

dare una popolazione riluttante in balia di nuovi dominated per soddis-

fare all'odierna mania di nazionalita e cosa in se stessa contraddittoria

e che sta in aperta apparizione coi principii di vero liberalismo, per

quanto ingegnosamente i nostri liberal! di nuovo conio si sforzino di

conciliarla con gli articoli del loro credo. Chiunque ha fior di senno non

puo non ravvisare in siffatto modo di procedere una nuova manifesta-

zione del vero spirito di ci6 che a' nostri giorni usurpa il nome di libe-

ralismo; spirito che andra fra non molto identiflcandosi con lo spirito -di

tirannia, nelle sue piii dure e brutali forme, in ogni parte di quello che

si chiama mondo civilizzato. Tale asserzione, che non abbisogna affatto

di prove in quanto concerne la Francia, la Germania, 1' Italia ed il Belgio,

non tardera guari a trovare la sua conferma nella Gran Brettagna sotto

1' amministrazione presente, posto che il partito radicale continui per

qualche tempo ad avervi il disopra.

3. L' Irlanda riman pure una difficolta per il Governo, come non pu6
essere altrimenti per qualsiasi Governo ancora per lungo tempo. Dopo un

si lungo periodo di malfare, la voce di Nemesi non pub soffocarsi. Ci6
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deve necessariamente servire di scusa e stare a favore di ogni Governo

che abbia da fare con 1'Irlanda, anche quando 1'azione di lui non sia

coronata da successo. Non v'ha dubbio che la posizione e la miseria,

1'una e 1'altra del tutto straordinarie, dell'Irlanda giustificherebbero il

ricorso a mezzi straordinarii. II sig. Forster, segretario per 1'Irlanda,

propone siffatti rimedii con la sua legge, che vieta 1'evizioni pel non

effettuato pagamento del canone d' affitto senza sufficienti ragioni e senza

un adeguato compenso pel miglioramenti introdotti dall' affittuario, rila-

sciando poi all'arbitrio del Giudice del tribunale della contea il deter-

minare la misura di tale compenso e il decidere defmitivamente sulla

esistenza o non esistenza di plausibili motivi per 1'evizione. Questa pro-

posta incontrera certamente un'opposizione delle piu vive, e bisognera

che il ministero adoperi tutta la sua forza per farla passare.

. 4. II segretario dell'interno, sir G. Harcourt, ha presentato il progetto

di consegnare agli affittuari il terrene da cacciagione sulle rispettive te-

nute. Anche questo progetto e vivamente contrariato, e, se passa, non

tornera certo a gran profitto delle lepri e dei conigli.

il sig. Gladstone, come cancelliere dello scacchiere, ha pure presen-

talo cio che egli chiama bilancio supplementario, i cui principali articoli

sono 1'aumentp di un danaro per ogni lira della tassa sulla rendita, la

soppressione della tassa sul malto, cui e sostituita una tassa sulla birra,

e la riduzione del dazio sui vini leggeri. Quest' ultimo articolo e andato

a vuoto in consegueriza del lento andamento dei negoziati per un nuovo

trattato commerciale con la Francia: il resto sara probabilmente ad esso

subordinate.

5. Han destato alquanto viva agitazione le nomine di lord Ripon alia

carica di Yicere delle Indie e di lord Kenmare al posto di lord Giam-

berlano. Che queste nomine avrebbero dato ai nervi aH'assottigliata fra-

zione degli Evangelici e Protestanti puri, era cosa da aspettarsi indubi-

tatamente e da considerarsi come un fenomeno reso necessario nelle

circostanze presenti, al quale nessuno avrebbe pensato ad annettere la

benche minima importanza. Ma v'hanno ragioni per credere che il mo-

vimento siasi esteso piu oltre, e che una frazione del partito liberale

abbia rimirato con disfavore la nomina dei cattolici a cariche elevate.

Anche questo era forse da aspettarsi, e sta a dimostrare sempre piu

Hdentita di principii e d'azione, che esiste tra gli ultraliberali dell'In-

ghilterra e il gran partito liberale del continente europeo, come a se-

gnalare il vero scopo e fine del cosi detto liberalismo, che andra a

risolversi da ultimo nella piu furibonda intolleranza e nella piii brutale

tirannia. Ad onore del Governo, e giusto il dire ch'egli non si e curato

affatto dell' agitazione; ma, ad ogni modo, non v'ha Governo, che possa,

nelle future nomine ufficiali, postergare 1' esistenza di si cieco pregiudizio,

congiunto con un odio, sofisticamente inteso, della verita.
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6. La nuova Universita irlandese e stata poco men che perduta di

vista in mezzo alle vive e piii urgenti controversie del giorno. Gib che

di essa si fara, rimane per ora un problema; ma non cade alcun dubbio

su quello che se ne dovrebbe fare. Accordando ai cattolici la semplice

liberta di prendere le loro disposizioni senza detrimento degl' interessi

altrui, e di provvedere pienamente all'insegnamento scientifico mediante

un'attiva facolta teologica cattolica, si assicurerebbe la formazione di un

clero istruito e la diffusione nel paese di benedizioni in gran copia. Ma.

al dl d'oggi il demolire e di gran lunga anteposto all'edificare.

7. Per ci6 che concerne la situazione delle corporazioni religiose fuori

delle Chiesa cattolica, un gran colpo e stato dato dal nuovo Governo al-

1' influenza della Chiesa stabilita. Esso ha presentato un progetto di legge

sulle tumulazioni, il quale accorda ai dissidenti della Ghiesa stabilita gli

stessi diritti che hanno sui cimiteri i membri della Ghiesa anglicana. In

virtu di questa legge, persone professanti qualsiasi credenza potranno

esser sepolte nei cimiteri secondo il rito che piii piaccia ai parenti del

morto, purche il rito st
asso possa dirsi religiose. Questa disposizione avra

per natural conseguenza 1' affermazione di eguali diritti nelle Ghiese.

8. Infrattanto i Ritualisti trionfano. La procedura giudiziaria da lungo

tempo pendente contro il sig. Maconochie, uno de' piii notabili capi della

setta, e stata finalmente troncala, grazie alia ripugnanza de'suoi prin-

cipali promoter! a veder gettato in carcere il prevenuto. Segue da ci6

che il sig. Maconochie e consorti sfuggono all'azione di ogni legge, e

possono celebrare il loro servizio religioso a quel modo che loro pare e

piace. Giascuno e al presente Papa a se stesso.

9. La notizia piu recente d'importanza generale si e che sir Stafford

Northcote ha annunziato, essere sua intenzione di opporsi alia risoluzione

del sig. Gladstone nell'affare Bradlaugh.

III.

SVJZZEEA (Noslra corrispondenza) 1. (Ticino) Sentenza assoluloria pei falti

di Sliibio 2. (Friburgo) Giuslizia resa d;il Iribunale di La Gruyere ai par-
rocchiani di La Tour de Treme 3.(Zurigo) Reiezione di ricorso dei caltolici

di Dietikon 4. (Berna) Rivoluzione del Consiglio di Stalo a favore dei vecchi-

cattplici
di Delemont e Porrcntruy. Gondizioni lacrimevoli, incui gl'intrusi ban

lasciato la Chiesa cattolica di quest' ultima localila. Scacco toccato a' neoerelici
di Ghevenez. Procedimenti contro i preti catlolici Lachat, Beuret e Tobin
5. (Argovia-Lucerna-Ginevra) Abbassamenlo di fondi del Vescovo nazionnle
6. (Ginevra) Approvazione da parte del Gran Consiglio del progello di legge
porlanle separazione fra Chiesa e Stato. Ripristinamenlo da parte del medesimo
di una disposizione abrogata sotlo l'amministrazione Carteret. Doglianze del

Consiglio superiore della Chiesa scismatica a proposito del servizio religioso

per le reclule mililari.

1. Riprendo il corso delle mie corrispondenze, rimasto sospeso per

cause indipendenti dalla mia volonta, annunziandovi, un po'tardi che il
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14 maggio il giuri riunito a Stabio (Ticino) pronunzi6 finalmente il suo

verdetto nel celebre processo diretto contro gli autori del tentative in-

surrezionale del 1876. Sette voti contro cinque dichiararono colpevoli il

colonnello Mola e i suoi complici; ma siccome, nei termini della legge

ticinese, nessuna condanna pu6 esser pronunziata se non in quanto la

colpdbilita dell'accusato sia stata riconosciuta da due terzi de'giurati,

cosi dovette necessariamente seguirne una sentenza assolutoria. Questo

risultato pu6, sotto il rispetto politico, avere il suo lato buono; ma la

giustizia non vi trova punto il suo interesse. Si vede chiaro che, con la

sua eccessiva indulgenza, la minoranza del giuri ha voluto ovviare a un

decreto d'amnistia, che sarebbe senza fallo intervenuto da parte delle

Gamere federali; imperocche i dibattimenti hanno messo in piena luce

le turpitudini degli agitatori radical!. Essi han fatto, in particolare, vedere

il colonnello Mola nell'atto di provocare a bella posta delle uccisioni per

sodisfare la sua ambizione, di formare dei drappelli di tiratori per far

fuoco contro una casa abitata da pacifici cittadini, di usurpare in seguito

funzioni militari e giudiciarie, esercitandole senz'alcun titolo per lo spazio

di due giorni, di aprire e dirigere un'inchiesta su fatti di cui egH era

il principale aulore, tutto ci6 per far ricadere sui conservator! tutta

1'odiosita del sangue versato, e poi di calunniare le sue vittime nella

pubblica stampa. I dibattimenti hanno inoltre chiaramente mostrato la

situazione in cui il radicalismo avea posto nel 1876 il cantonedel Ticino.

Dappertutto si vide regnare il terrorismo; udironsi grida di morte, pro-
vocazioni all'assassinio di preti inseguiti con urli da bande armate, che

invadevano di subito una pacifica borgata. Da cio si comprende come
un partito rappresentante appena il terzo della popolazione abbia potuto
mantenersi al potere in quel cantone per lo spazio di quarant'anni.

Una lettera scritta il 3 settembre 1876 dal colonnello Mola ad uno

dei suoi cagnotti, il maggior Iraimoni, lettera stata prodotta nel corso

dei dibattimenti, ci ha spiegato altresi 1'azione esercitata dal Gonsiglio
federale sul Governo del Ticino per ottenere che venisse troncata la pro-
cedura penale. Ecco il passo piii interessante di quella lettera: Qui
siamo alia meta del corso. leri ed oggi abbiamo il grande congedo. Me
ne approfittai per fare ieri una gita a Berna per far visita al capo del

Dipartimento militare federate, col quale mi trattenni a lungo parlando
delle cose nostre politiche, ed esternando il modo di vedere e di agire
del partito liberate. Riportai la convinzione che il Consiglio federale ci

e molto propizio, ma che egli desidera che facciamo da noi, e presto ed

energicamente. La teoria dei fatti compiuti, alia fine, sarebbe quella che

adotterebbero le autorita federali. Bisogna vincere a qualunque costo, ed
il vincitore sara il padrone della situazione. I radicali ticinesi hanno,
in realta, fatto presto ed energicamente: ma, disgraziatamente per loro,
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la coraggiosa resistenza del conservatori non ha permesso alle autorita

federal! di trovarsi dinanzi a un fatto compiuto.
2. Nella mia ultima corrispondenza io vi diceva che il Consiglio fe-

derale aveva respinta, siccome inconveniente, al municipio di La Tour
de Tre'me la sua protesta contro la decisione, ai termini della quale i

cattolici di quella parrocchia dovettero soffrire la tumulazione d'un pro-
testante nel loro cimitero particolare. Al Gonsiglio di Stato di Friburgo,
che avea fatto un identico passo, il potere esecutivo centrale ha risposto

non poter accettare alcuna protesta contro una risoluzione da lui presa

entro le sue competenze. Pur tuttavolta ha dichiarato partecipare all'in-

dignazione del Governo friburghese a proposito delle parole intolleranti

e offensive pei cattolici, state proferite sulla tomba del defunto dal pa-
store Galley. II Governo di Vaud, dal canto suo, siccome quello che fra

tutti i Govern! protestanti della Svizzera si distingue pel suo spirito

veramente tollerante verso i suoi dipendenti cattolici, ha indirizzato lettera

al dipartimento federale di giustizia e di polizia, per biasimare in termini

vigorosissimi la condotta di quel preteso ministro del Vangelo ed espri-

mere il rammarico di trovarsi disarmato a suo riguardo, atteso il non

appartener egli alia Ghiesa protestante ufficiale. I parrocchiani di La Tour

de Treme hanno allora domandato giustizia al tribunale di La Gruyere,
che ha condannato 1'ardente ministro a 80 franchi d'ammenda e alle

spese del processo. Avendo costui ricorso al tribunal federale contro una

sentenza che, secondo lui, violava il disposto della Gostituzione elvetica

in quanto guarentisce la liberta di coscienza e di culto, ha avuto il di-

spiacere di vedere il suo ricorso rigettato con unanimity di voti.

3. I cattolici della borgata mista di Diet ikon, cantone di Zurigo,
eransi fino dall'epoca della Riforma costituiti in parrocchia, e 1'esistenza

di questa parrocchia, col suo culto e la sua scuola, era stata espressa-

mente guarentita dalla Gostituzione zurighese. Nel 1864 il Governo canto-

nale dichiarb che le scuole cattoliche non avevano un locale conveniente;

il perche un nuovo edifizio del valoie di 65,000 franchi fu costruito a

spese della delta parrocchia, la quale, per estinguere il debito contralto

in quella oocasione, dovette imporsi per un gran numero d'anni i piu

gravi sacrifizii. Ma ecco che la scuola protestante divenne, alia sua volta,

insufficiente, e che bisogno pensare a costruirne un'altra. Tale era, per

lo meno, 1'awiso della maggioranza dei protestanti del luogo. Avendo

pero alcuni mestatori pensato che sarebbe stata cosa infinitamente piu

comoda d' impossessarsi addirittura dello stabile delle Scuole cattoliche,

venne in questo senso indirizzata domanda al Governo, che Faccolse fa-

vorevolmente e con decreto del 9 novembre 1878 ordino la fusione nello

stesso edifizio 'delle due Scuole cattolica e protestante. A sostegno della

sua decisione esso invocava 1'articolo 27 della Gostituzione federale, il

quale dispone che le scuole pubbliche devono poter esser frequentate
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dagli attinenti di tutte le confession! senza pregiudizio della loro liberty

di credenza e di coscienza. II Gonsiglio esecutivo conchiuse da ci6, non

potervi piii essere ne scuole cattoliche ne scuole protestanti, e dover

quindi tutte le scuole esser miste sotto il rispetto confessionale. Un primo

ricorso interposto dai cattolici di Dietikon presso il Consiglio federate

il 18 luglio 1879 fu da questo respinto; in conseguenza di che la que-

stione venne portata dinanzi aH'Assemblea federale. II Consiglio nazionale,

chiamato a risolverla prima del Gonsiglio degli Stati, nella seduta del

16 giugno ultimo si pronunzib, a maggioranza di 68 voti contro 52, per

la reiezione del ricorso. Sembrava che la discussione dovesse dar luogo

a una interpretazione autentica del precitato articolo 27 ;
ma questa in-

terpretazione si fece di tutto per evitarla, e fu semplicemente ammesso

che il Governo di Zurigo avesse potuto interpretare 1'articolo come a

lui sembrava. Ancora dunque non si sa come intendere questa disposi-

zione enimmatica; ma quel che si sa e che, sotto pretesto di rendere

le scuole pubbliche accessibili ai fanciulli di tutti i culti, i Governi H-

beri pensatori possono di fatto sopprimere le scuole cattoliche, anzi con-

fiscare perfino gli stabili scolastici costruiti a spese dei cattolici, per

collocarvi maestri empii, aventi Tincarico di far conoscere ai fanciulli

il Dio de' frammassoni, che e quanto dire il culto della materia e del

demonio divinizzato.

4. Nell'intendimento di dar sodisfazione ai vecchi-cattolici del Giura,

che invocavano con insistenza il diritto di godere delle chiesft in comune

coi cattolici, il Governo di Berna aveva preparato un progetto di decreto

da proporsi al Gran Gonsiglio. Era detto in quel decreto che i membri

delle minoranze dissidenti, i quali non volessero frequentare il culto

pubblico, ma dichiarassero volerne celebrare uno a parte, avrebbero,

sotto certe condizioni, il diritto di godere senza indennita degli ediflzii

religiosi pubblici per la celebrazione del loro culto parti colare. Ma e

stato, a tempo, fatto comprendere al potere eseculivo che tale disposi-

zione, d'un tenore troppo generale, sarebbe male accolta dai protestanti

detti ortodossi, poco inchinevoli a mettere i loro templi a disposizione

delle sette dissidenti. II Gonsiglio di Stato ha dunque sull' ultimo dato

un passo addietro, ritirando il suo progetto di decreto per surrogarlo

con una semplice risoluzione amministrativa, ristretta alle sole parroc-

chie di Delemont e di Porrentruy. Questa risoluzione porta, aver egli

preso in considerazione la domanda delle minoranze di quelle due parroc-

chie, relativa al godimento delle chiese, nel senso che i Gonsigli parroc-

chiali debbano loro assegnare una chiesa conveniente per celebrarvi il

culto divino.

I cattolici di Porrentruy, rientrati finalmente in possesso della loro

chiesa parrocchiale, ban potuto appena frenare la loro indignazione al

vedere lo stato d'estrema indecenza, in cui Tavev'an lasciata Tintruso
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Pipy e il suo sagrestano. Un denso strato di sudiciume ricopriva il pa-

vimento e le panche; i mobili della sagrestia erano oltremodo guastati;

gli arraadi pieni di rottami d'ogni sorta; la lampada del santuario, d'ar-

gento raassiccio, era spezzata; una navicella da inceqso, dello stesso me-

tallo, sfondata; un ostensorio magnifico, tutto storto. Per ampolline, il

Pipy si serviva di due bicchieri scompagni e sbocconcellati. Ma questo

non basta: aperto il ciborio, vi si e rinvenuto un corporate ov'era ap-

piattato un grosso baco. E contuttocio 1' abbominevole intruso ha avuto

1' audacia di chiedere per lettera al consiglio parrocchiale cattolico di

potere ogni giorno dir messa nella chiesa si a lungo da lui profanata,

perocche, scriveva, e questo pel sacerdote un dovere sacrosanto.

Siffatta domanda e stata accolta come meritava. A Chevenez, dove i

cattolici sono parimente rieutrati in possesso della loro chiesa, i neo-

eretici avevano sparsa la voce che saprebbero bene tornarvi e cele-

brarvi il loro culto verso tutti e contro tutti. L' intruso Beis ricusan-

dosi a restituire le chiavi, venne ai cattolici la buona ispirazione di

cambiare le serrature delle porte, e per maggior sicurezza, alcuni gio-

vani montaron la guardia. La notte d il sabato alia domenica, 16 maggio
si ode un rumore di passi, poi quello d'una chiave, che qualcuno cerca

d' introdurre nella serratura, e finalmente delle imprecazioni, che atte-

stano la mala riuscita degl' intraprenditori notturni. In quel momento

una sentinella impostata dietrq un muro si scuopre, gl' interpella, e ri-

conosce due, vecchi cattolici de' piu zelanti, che se la danno a gambe.
Altri ecclesiastici, fra'quali gli abati Lachat, Beuret e Tobin, sonostati

teste tradotti dinanzi ai tribunali civili per usurpazione o abuso di funzioni.

Un giorno il sig. Lachat riceve inoltre dalla gendarmeria T ordinanza

seguente: Mandato di arresto. Noi prefetto del distretto di Porren-

truy mandiamo e ordiniamo alia gendarmeria del distretto di arrestare

e tradurre a me dinanzi Giustino Lacliat, nato nel 1840, prete a

Roche-d'O, condannato con decreto del giudice di polizia in data del

13 maggio 1880 a un'ammenda di 5 franchi, commutata in 2 giorni

di prigione a pane e acqua. Porrentruy, il 15 maggio 1880. II pre-

fetto ALESSANDRO FAVROT. Questo ecclesiastico, non avendo fino al-

lora ricevuto alcuna citazione, ne sapendo in conseguenza di che si trat-

tasse, si rec6 alia prefettura scortato da un gendarme. La egli seppe

che era stato dal comandante del distretto condannato a 5 franchi d' am-

menda per contravvenzione a un'ordinanza federale concernente i libretti

di servizio, e che dietro il suo rifiuto di pagare quell'ammenda essa era

stata commutata in due giorni d'arresto. II sig. Lachat mostr6 allora al

prefetto il suo libretto militare, e gli prov6 di essere in perfetta regola,

soggiungendo non aver mai avuto cogaizione deH'ammenda che si esigeva

da lui con si pochi riguardi. Le sue deduzioni per6 a nulla valsero:

e'bisogno pagare o andare in prigione, salvo a richiamarsene in seguito.
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5. Gli affari del nostro povero vescovo nazionale vanno di male in

peggio. II cantone d'Argovia ha teste soppresso quella parte di stipen-

dio, che gli aveva finqui corrisposta; oltre a ci6, sembra che il ridicolo

il perseguiti dappertutto. L'avvocato lucernese Weibel, ardente promo-

tore del vecchio-cattolicismo, avendo avuto il contento di diventar padre

voile che il figlio suo avesse Tonore di esser battezzato dall' Herzog in

persona. Questi recossi a premura di rendersi all' invito, e da Berna

parti alia volta di Lucerna. Restava a trovare una cliiesa dove com-

piere la cerimonia; cosa non troppo facile, attesoche, a malgrado di

tutti i loro intrighi, i vecchi cattolici lucernesi non abbiano peranco po-

tuto ottenere un tempio per abbandonarsi alle loro profanazioni. Si ri-

corse allora all'abate Kuttel, cappellano della chiesa di Nostra Signora

del Buon Soccorso. Questo ecclesiastico, stato alcun tempo indietro no-

minato cancelliere del vescovado nazionale, si era, per dire il vero, aste-

nuto dall'accettare siffatta dignita piii che problematica: ad onta di ci6,

erano abbastanza conosciuti i suoi sentimenti di eccessiva tolleranza per

ispirar la fiducia ch'ei non si ricuserebbe a mettere la propria chiesa

a disposizione dei richiedenti. Ben altrimenti per6 procedette la cosa, e

tutte le premure spese verso di lui non ebbero per effetto che un rifiuto il

piii categorico. I due compari si rivolsero allora al Gonsiglio municipale,

composto per 1' intiero di radicali : ma questa autorita, riunita in seduta

straordinaria, respinse anch'essa, contro ogni espettativa, le domande

de' nostri istrioni^ e si contentb di mettere a loro disposizione la sala

dell' uffiziale dello stato civile. Stizzito di un tal modo di procedere.

T Herzog riprese immediatamente la via ferrata con la vergogna di una

volpe portata via da una gallina.

Quasi conteraporaneamente egli recossi a Ginevra per assistervi a

una grande rappresentazione vecchio-cattolica, intitolata : Sinodo cristiano

cattolico nazionale, a cui erano invitate tutte le notabilita della setta.

Per ingrossare il numero delle comparse, erasi, secondo il solito, fatto ap-

pello ai pastori protestanti, si ginevrini come stranieri; era perfino riuscito

di attirare un vescovo anglicano d' Irlanda e un altro del Messico. Gome
ben s'intende, 1' ex-padre Giacinto non poteva mancare a simile festa.

Nel suo rapporto dove 1' Herzog confessare con dolore che la sua Ghiesa

avea sofferto perdite crudeli e che il suo clero erasi grandemente assot-

tigliato, specie nel Giura. Siccome per6 egli prudentemente si astenne

dall' entrare in particolarita, noi domandiamo il permesso di fare per lui

il conto delle sue perdite come appresso : Suicidati per annegamento, 1;

suicidati per istrangolamento, 1 ;
suicidati col revolver, 1

; fuggiti o rac-

colti dai gendarmi, 39. Totale: 42 fra intrusi e aspiranti a siffatto mestiere.

6. 11 Gran Consiglio di Ginevra ha in questi ultimi giorni, dopo lunga
e agitatissima discussione, approvato un progetto di legge, che stabilisce

la separazione della Ghiesa dallo Stato e sopprime quindi ogni assegno
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iscritto sul bilancio dei culti. ,nti per6 d'entrare in vigore, quesUi

legge dovra ancora affrontare un voto popolare. Gome io vel diceva fin

dal momento che il progetto fu messo in campo per la prima volta, la

soppressione del sussidio accordato dallo State di Ginevra al culto cat-

tolico costituisce un atto di flagrante iniquita, imperocche non a titolo

di elemosina gratuita ricevevano i cattolici un tale sussidio, ma sibbene

in virtu d'un diritto loro concesso dal concordato del 1801 e da varii

trattati posteriori. Gi6 nonostante, nello stato attuale delle cose, noi non

abbiamo gran ragione di affliggerci per cosi fatta innovazione, perocche,

da anni e anni, i cattolici non hanno in fatto alcuna parte alle largizioni

dello Stato, non riconoscendo questo n& sussidiando come culto cattolico

che il culto scismatico. Se dunque il popolo sancisce la nuova legge, del

che e permesso dubitare, esso condannera nel tempo stesso alia morte

per inanizione quel vampiro insaziabile, che si fa chiamare Ghiesa cat-

tolica nazionale.

Lo stesso Gran Gonsiglio ha ripristinato una disposizione decretata e

poi abrogata sotto T amministrazione Garteret, disposizione la quale sta-

bilisce che 1'elezione d'un parroco di Stato in una parrocchia non sara

valida se non quando una quarta parte degli elettori iscritti abbian par-

tecipato alia votazione. In questi uitimi anni bastava un solo elettore

scismatico per dare la chiesa e la canonica d'una parrocchia in balia

d
?

un prete apostata. Ora, non esistendo nel cantone che poche o punte

parrocchie dove gli elettori vecchi-cattolici formino il quarto degli elettori

iscritti, eccoli messi tutto ad un tratto nell' impossibility di procedere a

nuove nomine d' intrusi.

II Gonsiglio superiors della Ghiesa scismatica di Ginevra ha mosso

lamento presso il Consiglio di Stato perche, contrariamente alia consue-

tudine invalsa, non gli era stato chiesto un servizio religioso per le reclute

militari appartenenti alia setta. La verita e che la prima domenica, in

cui la truppa entrata in caserma doveva esser condotta al servizio reli-

gioso, essendo stati invitati ad annunziarsi prima i protestanti poi i vecchi-

cattolici, nemmeno una voce rispose a quest' ultimo invito.
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E BELLA CONTRORIVOLUZIONE

I.

Dopo tauti anni di sconvolgimenti, fatti, voluti ed applauditi

pel miglior essere del popoli, chi ora, in quasi tutti i paesi

d'Europa, osservi e studii le condizioni sociali di questi, ci6 solo

raccoglie di universal mente chiaro e certo, che nessuno & con-

tento dell'odierno stato delle cose, e nessuno ha fiducia che possa

a lungo durare. Tranne i pochi interessati a godere i frutti del

presente, che sempre varia, la moltitudine 6 inquieta, agitata e

sbigottita dei mail sempre peggiori che prevede ed aspetta. Vero

& che da per tutto si magnificano i grandi progressi della civilta

moderna: ma intanto & pur vero, che da per tutto altresi odonsi

alte lagnauze dello scadimento morale ed economico, verso cui

viepift precipitano le na/ioni, in qnesta civilta pift progredite, e

dei morbi che socialmente le corrodono : onde si nella Russia

autocratica e nella Germania cesarea, come nella Francla demo-

cratica e nel Belgio e nella Spagna e nell' Italia, liberamente

costituziouali, si sente dire e ripetere da ogni parte, che cosi non

si vive, ne si pu6 andare avanti, giacch^ si corre incontro un

abisso, le cui mine passano il credibile. Eppure, dalla Eussia in

fuori, son codesti i paesij ne'quali i principii della civilta mo-

derna, ossia della Rivohmone, sono meglio attecchiti e piil fera-

cemente vi fruttificano, che altrove.

Come legittiiua consegueoza pertanto ne viene, che la Rivo-

luzione, qualunque poi sia il nome con cui si abbella, perde i

popoli e li conduce aU'estrenio del disordine e della miseria.

Questa e conclusione, resa evidentissima dalla logica applicata

alia storia, doe dall'esperienza; ne si dovrebbe poter negare.

Ci6 uon ostante essa e forse la verita ai di nostri piti stra-

namente disconosciuta, da coloro eziandio che DO provano i

Serit. XI, vol. Ill, fasc. 7S4 tf- 10 ajosto 1880
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durissirai effetti e di continuo li deplorano. Chi di fatto non

confessa e non laiiienta, che la pubblica educazione 6 pervertita,

la religione tenuta a vile, i delitti crescenti, la virtft rara, la

poverta dilatata, le tasse importabili, la giustizia spenta, Tonesta

messa al fondo, Paudacia, la furberia e la tristizia prevalent!;

odiose le leggi, simulata la liberta, trionfante la tirannide dei

pochi sopra tutti, regnante la licenza della corruzione, sciolto il

freno alle congiure contro ogni ordine della societa naturale? E
nondimeno chi di tutti questi mali e pericoli cerca la cagione,

ove unicamente ella &, che b quanto dire nei principii della

Kivoluzione i quali, dentro il giro della vita civile e domestica,

si sono sostituiti a quelli della retta morale e del Yangelo? Voi

sentirete molti apporla alle istituzioni, altri ai partiti. altri ai

governanti : ma ben di rado e da ben pochi vi accadra seotirla

apposta per appunto a quella cosi detta civilla moderna, che

n'e la radice funestamente genuina. La ignoranza, Pinganno e

la passione acciecano le turbe, alle quali si e persuaso che il

tossico dei frutti non e nella pianta, e il veleno delle morsiea-

ture non e nella serpe; per lo che e quella e questa si debbono

accarezzare e idolatrare, guardando e trattando da nemico mor-

tale chiunque, colla liugua o colla mano, si attenti di offenderle.

Chi non n'6 persuaso, finge, per rispetto umano, di esserlo:

e quindi guai a coloro che, senza tante paure, scoprono il tos-

sico e il veleno di questa civil ta, e francamente la predicano

la mostrano generatrice di sociale pestilenza e di morte ! Da

ogni banda si grida loro la croce addosso, si appiccan loro titoli

1 piu disonoranti; ne vi ha contumelia o disprezzo che loro si

risparmi.

Lo abbiam veduto, da due anni in qua, nella Francia, appena

un valoroso giovane, deputato alia Camera, campione incompa-

rabile della' causa buona, il conte Alberto de Mun, ebbe esposto

in una popolare adunanza il solo mezzo efficace di salvare la

patria, compendiandolo nella semplice parola di Controrivohi-

zione. Una tale burrasca gli si scateno tosto sopra, da mille

parti, che non piu, s'egli avesse maledetto quanto il paese ha

<ii caro e di sacro, o proposto di farlo sparire dalla terra. E
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non pertanto egli dichiarft cosi limpidainente il pensiero suo e

disse verita cosi consentanee alia ragione, che, per ripudiarle,

bisognerebbe proprio bandire dal mondo il natural senso umano.

Ma piaccia o non piaccia quella parola, e necessario assoTu-

tamente che piaccia la cosa, la quale esprime, se pure non si

auia andare sino al fondo di una barbarie che non avrebbe

1'uguale nelle storie; vogliam dire la barbarie delle stragi av-

\enute sotto il governo del terrore, de'macelli e degrincendii

della Comune di Parigi, ultimo corollario pratico della Bivolu-

/ione, ispiratrice della civilta moderna.

La vigorosa penna del P. Ubaldo de Chanday ha test& pub-

blicato in Francia un bel volume, intitolato le Tre Francie l

,

del quale basta dire che 1'illustre monsignor Frappel Yescovo

di Angers ha potuto scrivere : lo non conosco altro iibro, che

tratti le questioni odierne con ampiezza maggiore ;
e in .esso

svolge ancora magistralmente il concetto di questa Controrivo-

luzione, qtiale dal conte de Mun fu presentato, col suo discorso,

aH'assemblea generale dei circoli degli operai cattolici, P8 giu-

gno 1878. Or considerata la somma sua importanza, per tutti i

paesi che son infetti dal morbo della Bivoluzione, noi crediamo

che ?alga la spesa di diffondere anche tra noi I'intelligenza di

questo concetto e di farlo entrare nel cuore di tanti che, nel-

Tltalia altresi, con bizzarra contraddizione, detestano i frutti

della velenosa pianta e ne coltivano al tempo stesso la radice.

II.

Per ben intendere quel che 6 e dev'essere la Controrivoluzione^

bisogna avere un'idea giusta di quel ehe sia la Eivoluzione. Ma
quest' idea torna difficile a formarsi, dal volgo principalmente, il

quale suole lasciarsi abbagliare dalle frasi sonore e da'sofismi

pomposi de'suoi raggiratori. Perci6, a conoscere quel che propria-

1 Les trots Frances, Paris Palme, Bmxelles Alhanel, G6nwe Grosset et

Trembky. La divisione di tutta 1' opera e compresa in questa denominazione
delle Ire Francie: to France satanique, ou la revolution; la France chimfrique,
ou le liberalisme; la France catMique, ou la tradition.
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mente e la Rivoluzione, giova deterininare prima quel che non e.

II P. Ubaldo, scrivendo in Francia e per la Franeia, non tocca

diretiaraente d'altre cose, che delle appartenenti a quella na-

zione. Ma oltreche, in punto di Rivoluzione, le cose di Francia si

collegano con quelle degli altri Stati, giacch& la Francia fu nido

origiDario ed e patria permanente della moderna Rivoluzione;

poi facile adattare -agli altri Stati, quanto della Francia viene

affermato. Maggiormente che tutte le rivoluzioni dei paesi d'Eu-

ropa nou sono state e non sono che copie fedeli dell'archetipo

francese.

Adunque la Rivoluzione, guardata nelP essenza sua, non & un

fatto, n una data, no una persona, n una forma di Groverno.

Essa non e il 1789, il 1793, il 1830, il 1848, il 1871
;
n& con-

siste nella insurrezione scoppiata il tal giorno, o nella tale mo-

inentanea sedizione di popoli, o neirabbattimento del tal trono,

o nel regicidio, o nella proscrizione delle migliaia di cittadini, o

nelle decapitazioni, o negli eccidii. Codesti sono effetti della Ri-

voluzione, che ne $ causa.

Neppur e Tuno o Taltro de'suoi piu faraigerati corifei o por-

tabandiera, un Mirabeau, un Marat, un Danton, un Robespierre,

un Mazzini, un Garibaldi, un Grambetta, un Rochefort. Costoro

sono figliuoli, ministri ed istrumenti della Rivoluzione : essi pas-

sano e muoiono, e questa rimane ed a loro sopravvive.

Nerameno 5 la Repubblica;
non essendo vero il dire che Rivo-

luzione e Repubblica sieno termini sinonimi, denotanti una cosa

identica. Questa forma di Groverno, come tale, pu6 esser legittima

e tanto scevra da ogni lega di Rivoluzione, quanto la forma mo-

narchica. Pur troppo sono stati e sono re ed imperatori, rivolu-

zioiiarii niente meno che certi piu arrabbiati repubblicani.

La Rivoluzione non nemmeno Fabolizione di quello che si

chiama antico regime, co
j

suoi corpi ed ordini godenti privilegi ed

immunita, n& quella degli abusi, veri o supposti, che a tal regime

s' imputavano. Quindi non la conquista della liberta personale,

civile e politica, dell' uguaglianza di tutti avanti la legge, del-

Faccesso d'ognuno alle cariche pubbliche ed al diritto di pro-

prieta. In una parola, la Rivoluzione non & la riforma politica,
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sociale, eeonomica ed ainministrativa, clie si fece al cadere del-

1'audato secolo nella Francia, e porta il nome o la data dell' 89.

A comprovare cio, 1' Autore entra in una sommaria esposmone

storica, appoggiata a document]', dalla quale s'inferisce die

il meglio delle rifonne, desiderate da tutti e volute anche da

Luigi XVI, si compi6 con mirabile concordia dai tre stati e dalla

corona, fino al 4 agosto di quell'anno. Oade la Riv'oluzione men-

tisce, usurpandosi il merito del beue contenuto in quei mutamenti,

ehe furono tutti opera del buon volere del clero, della nobilta,

della borghesia e del re, uniti in un sol animo, in un proponi-

mento solo. II che viene attestato dal medesimo Quinet, ove ha

scritto che, nel processo delle riforme, tutto camminava co' suoi

piedi, finche non si manomettevano la religione e il potere ;

tanto che, a conseguire 1'intento bramato, non vi sarebbe stato

nessun bisogno di Rivoluzione.

Da do il P. Ubaldo deduce che nel 1789 si ebbero, 1'uno in

contrasto coll'altro, due principii: quello della riforma, che re

golava 1'accordo della liberta colla religione e Pautorita; e quello

della Rivolimone, che promulg6 la ribellione air una ed all'al-

tra. Dal primo poteano deriyare effetti salutari; 1'altro fu germe
d'infiniti mali e disordini. Di fatto, seguita il Quinet, confennando

questa illazio'ne, < il giorno (e fu il 24 agosto dell' anno stesso)

in cui si voile atterrare con un sol colpo Paltare ed il trono, av-

yiando una rivolta contra la religione e il potere, tutto catnbi6

faccia e si ebbe aria di combattere colP impossibile. Le tempeste

si sprigionarono e la rivolta parve esser fatta contro la natura

delle cose.

Alle riforme eque, giuste, convenienti, fu opposta la famosa

Dichiamzione dei diritti delFuomo, colla quale si pretese di

stabilire la indipendenza dell' uomo da ogni potere umano e di-

Tino. In ci6 fu il principio generatore delia Rivoluzione, il quale,

per ultima conseguenza, inira alia distruzione d'ogni superiorita

divina ed umana, air annientamento d'ogni sociale gerarchia, ed

in fine all' anarchia universale
!
.

A
Queslu verita e f.itta sempre piu evidente dalle dottrine che i maggiorenti

fivoluzionarii propagano. La Gazelle da Midi dftl 25 giugno 1880, ci da un breve
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Or questo e non altro 6 proprio la Bivoluzione : Puoino, che in

tutto sostituisce Tarbitrio suo e le sue passion! ai diritti di Bio.

L'umana societa non pu6 sussistere, se non in quelle condizioni,

nelle quali Dio, naturale autor suo, 1'ha costituita; soggetta

alPordine da lui stabilito ed al potere civile e religioso, senza i

quali diventa un caos : e la Rivoluzione sovverte ogni ordine, ri-

pudia ogni podesta. La societa, per esistere, deve rispettare i

diritti che Dio ha sopra le parti che la compongono; persone e

famiglie, governanti e governati: e la Rivoluzione, rornpendola

con Dio, spezza tutti i vincoli che legano con lai la societa, abo-

lendo la religione, la morale, Fautorita, la legge ; o per dir me-

tratlo del catechismo rivoluzionario, composlo dal russo Bakounine, pe'suoi di-

scepoli. Che cosa e il rivoluzionario ? a E un uomo, non piu padrone di se. N*)n

dee avere ne interessi suoi, ne affdri, ne sentiment!, ne propriela : si ha da im-

medesimare con un interesse unico, con un solo pensiero ed una passione sola,

la Rivoluzione: non ha che uno scopo ed una scienza, la distruzione. Per questo,

e solamente per questo, egli studia meccanica, fisica, chimica e talora medicina.

Con la stessa mini, osserva gli uomini, i natural!, i diversi gradi e le condizioni

dell' ordine sociale. Egli disprezza e odia la morale presenle. Per lui, morale e

tutto ci6 che aiuta il trionfo della Rivoluzione, imrnorale e scellerato tutto ci6

che Timpedisce. Tra lui e la sociela e un duello a morte, continue, irreconci-

Uabile.

E per mostrare che queste doltrine di anarchia universal^, e dislruzione son

comuni a lutti gli altri rivoluzionarii, la medesirna Gazelle fa seguire queslo passo

da altri duo, lolti da un giornale di Verviers, intitolato il Mirabeau, e da HBO

di Madrid, che porta Pespressivo nome di Petrolio.

a Chiunque, scrive il primo, non ha indossali i cenci della miseria, non puo

volere la vera Rivoluzione. II solo operaio la fara. Mettiamo mano al fuoco, al

ferro, al veleno, al pefrolio. Facciamo tavola rasa. Buttiamo a terra quesla pu-

trida sociela, che posa sopra la miseria e I'ignoranza noslra. Vincilori, edifichij-

remo una societa novella, fondala nel lavoro e nella giustizia. II secondo dice:

o Se per raggiungere la nostra mela, che e di assiderci anche no! al banchetlo

della vita, ci manchera la forza, allora sorgera il vindice temulo dai privilegiati,

il petrolio, che non solamente compira un alto ^di dislruzione, mi ne eseguira

uno di sanla e sovrana giustizia. Pdreggiare lulti, se fa di bisogno, colla man-

naia e col fuoco, lal e la sodisfazione che richiede la dignita dil prolelario, da

tanto tempo conculcata.

Cosl sottosopra scrivono lult'i giornali pretlamenle rtvoluzionafii, che son

pubblicali in Europa e massime nella Francia, ove si prepara uoo scoppio di Ri-

voluzione praiica, da far Iremare le vene e i polsi a tutli i dottrinarii del libe-

ralismo, i quali prelendono si possa impunemenle seminar venlo, senza raccoglier

tempeste; cio6 fuvorire e (iir dirillo di cilia alia irreligione legale, senza patir

detrimento nel naturule ordine delta sociela.
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glio insegna, delta e pratica la filosofia, la religione, la politica

e la morale della rivolta.

Che se aggrada sapere che sia la Eivoluzione, dalla penna e

dalla bocca de'suoi piu ascoltati maestri, ecco come 11 Blanqui

F ha descritta, nel suo giornale : La Eivoluzione fa un corpo

solo coll'ateismo
;
e come il Tridon e il Casse, 1'hanno definita

nel Congresso di Liegi: la Eivoluzione & una lotta fra Tuomo

Dio; e il trionfo dell'uomo sopra Dio.

I fatti, che hanno intronizzata questa mostruosita nelle varie

ontrade di Europa, le quali ne son ora dominate, diversificano

da quelli che la intronizzarono nella Francia, pel tempo e pel

modi, ma non per la sostanza; giacch& la Eivoluzione di Francia.

secondo i suoi principii e lo sviluppo pratico delle sue conse-

gnenze, & una cosa medesima colla Eivoluzione di Spagna, di Por-

togallo, d' Italia e via dicendo.

I/ e quivalente poi del 1 789 francese si 5 da noi avuto in Italia

nel 1 848, quando il Papa Pio IX, e seco i piu dei Principi, s'in-

tesero, per largire riforme politiche e stringere i loro Stati in una

lega, da cui molti comodi e vantaggi potevano sicuramente pro-

venire. Se non che, a guastare Popera benefica e pacifica del Papa
e dei Sovrani, furon pronte le sette, cupide di surrogare il prin-

cipio della Eivoluzione a quello ordinato delle riforme. Ognun sa

come queste pigliassero pretesto da una indipendenza, che allora

non era possibile ottenere colle armi, e forse piu tardi sarebbe

stato possibile avere per altra via; e quindi al disegno di uua ra-

gionevole confederazione, voluta dal Papa e dai Principi, si bri-

gassero di anteporre Paltro di una violenta unita: il quale sono

riuscite si a colorire, ma a prezzo delle umiliazioni, degli scom-

pigli, delle corruttele e della confusione religiosa, civile ed.econo-.

mica, in cui la intera Penisola geme; e colla quasi certezza che.

tolto un miracolo di Provvidenza pietosa, tutto finira in un mare

di lagrime e di sangue.

Eesta dunque ben chiarito che la Eivoluzione non &, e non da-

e non pu6 dare liberta vera, quantunque col nome e col simu

lacro di liberta sempre si mascheri: ma per la natura sua, tutta

negativa d'ogni verita e dissolvitrice d'ogni ordine, si usurpa
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tntte le liceDze e si arroga il diritto di opprimere, in chi non

e con lei, tutte le liberta piu inviolabili e piti sante; in ispeci&

poi incatena la liberta cristiana e guerreggia a morte la Chiesa,

cattolica, Todio della quale & parte dell'essenza sua.

II che si & fatto manifesto dali' esperimento del passato, e si

tocca ora piu che mai con le mani ai di nostri, ovunque regna

sovrana la Rivoluzione: tanto che essa non pare aver altra ra-

gione di esistere, che la sua contrarieta alia Chiesa. Nell' after-

mare la quale sono unanimi, e nei detti e nei fatti, i gerofanti

suoi d'ogni paese. < E necessario che il cattolicismo cada; h&

gridato il Quinet agli odierni proseliti della Rivoluzione; si tratta,

che dovete raccogliere le intenzioni, le forze, le volonta disperse,

verso 1'unico punto, che e il centro, la Chiesa romana >
;
e li ha

ammaestrati, dicendo che tutti i mezzi son buoni per rendere

assolutamente e materialmente impossibile 1' esercizio del catto-

iicismo, e levargli per sempre ogni speranza di mai piu rina-

scere
1

. E nei celebre Congresso di Liegi, il cittadino Tridon

disse rotondamente: La Eivoluzione non ha stabilito nulla di

durevole, perche in Roma, nei palazzo dei Papi, e un centra

di reazione, che noi dobbiamo assaltare e distruggere. II cat-

tolicismo & il grande avversario della Rivoluzione. Tocca alia

Rivoluzione ridurlo al niente. E nei burlesco anticoncilio adu-

nato in Napoli del 1869, per protestare contro il Concilio vati-

cano, qual fu la orribile professione irreligiosa, che vi apportarono-

i delegati delle leggi massoniche di Parigi ? Eccolo : < Conside-

rando che 1'idea di Dio e sorgente e sostegno di tutti i despotism!

e di tutte le iniquita; considerando che la religione cattolica 6

personificazione la pid perfetta e formidabile di quest' idea; che

il corpo de'suoi dommi contiene la negazione della societa; i li-

beri pensatori di Parigi s'impegnano ad operare per Tabolizione

pronta e radicale del cattolicismo, ed a procurarne per ogni via

ranuichilamento, non esclusa la violenza rivoluzionaria. > E co-

storo tennero la parola nei 1871, allorche, mutatisi in comunisti,

colla stampa, coi decreti, col ferro, col fuoco, col saccheggio dei

conventi e delle chiese e colFassassinio dell' arcivescovo, dei preti

1 Introduction aux oeuvres de Marnix.
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e dei religiosi, si affaticarono ad annientare il cattolicismo. Or

questa diabolica professione irreligiosa fu svolta da quel sig. An-

drieux, che e prefetto della polizia di Parigi, pezzo grosso della

Massoneria di Francia; e si 6 mostrato cosi brutale esecutore

degli ordini del Governo gambettiano, nel cacciare, il 30 giugno

scorso, i Padri della Compagnia di Gesu, dalla loro casa della via

di Sevres in Parigi
1
.

Con costoro si accordano i confratelli di Russia, di Germania,

del Belgio, della Spagna e deiritalia. Per non rammentare che

i Rivoluzionarii di questa, che cosa non si & stampato nella no-

stra Penisola, ad infama/ione del cattolicismo e del Papato? Nulla

diciamo del lotolento e feccioso epistolario del Garibaldi : basta

che si ricordino le bestemraie innumerevoli, fatte risonare sotto

le volte delle-aule parlamentari di Torino, di FireDze e di Roma;
e mentovare che oggi, a capo del Ministero, 6 un uomo, il quale

ha solennemente tacciato d' immoralita ii catechismo della Chiesa

cattolica; e dare un'occhiata alle tante leggi, fabbricate a bella

posta in Italia, per ispogliare la Chiesa, esautorare il clero, sper-

perare gli Ordini regolari, legare le mani al Papa ed ai Vescovi

e difficoltarvi in mille modi 1'esercizio del culto cattolico, che e

pure il nazionale.

Qual meraviglia dunque che 1'anno scorso nella Camera rivo-

Inzionaria di Parigi, fra i battimani della pluralita dei deputati,

1

Veggasi 1' Vnivers di Parigi dei 5 luglio 1880. G'iova noUire <'he il le-

game della Massoneria col socialismo e assai piu inlimo che non si fa credere,

non solo quanto alle dotlrine, ma quanto ai falti. Ecco quello cbe, a questo pro-

posilo, ci piace riporlare d;il fiimoso opuscolo Programme de la Commune de

Paris del 1871. Spuntava 1' aurora del 29 aprile fosca e listala a sangue : i

frammassoni delle varie logge parigine, in numero di undicimila, spiegando al

vcnlo setsantadue slendardi massonici, recaronsi compalli al palazzo di citta.

Tutta hi rappresenlanza del Comunismo riceve plaudenle gli arnici e davariti la

stalua di j
lla Repubblica, cinta ititorno di fascia rossa, si giur6 il palto fraterno

ed eterno fra massoni e comunisli. Quasi che poi la Massoneria temesse di non

cssere ben intesa da tulli colla voce, ricorse alParte; e il 2 maggio, per mezzo

di palloni, mand6 1'appello di guerra a quanti erano frammassoni in Francia e pel

mondo. L'appello terminava con queslo saluto: Viva il comunismo! AWarmi,
aWarmi!i> E poi venga la Massoneria a cantarci, che ella non e che una so-

cieta di fikmlropia, e non ha verun aslio per la roligione; anzi efuulrice della

liborla della coscienza e un baluardo di ordine per gli Slali !
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i sia potuto udire da un Madier de Montjau : Bisagna che la

Repubblica uccida il cattolicismo
;
e da un Paolo Bert : i cat-

toliei non hanno diritto che all'oppressione? Qual meraviglia

che la Repubblica rivoluzionaria di Francia, richiami con onori

lo migliaia d'incendiarii, di saecheggiatori, di assassini e di ma-

nigoldi della Comune di Purigi, in quella che scaceia migliaia &
religiosi innocenti, i quali non si possono incolpare d'altro, che

di avere gran fede, di esercitare grandi virtu, e di praticare versa

tutti una inesauribile carita?

In somma, come tutta la teorica della Rivoluzione 6 un'anti-

tesi perfetta delle dottrine della Chiesa, cosi tutta la sua storia

o una sequela continua di crudelta, di sacrilegii, di ribalderie e

di prepotenze contro di lei
;
la quale con ci6 e venuta ad acqui-

stare, agli occhi degli uomini che pensano colla mente propria,

un nuovo argomento della sua divinita: poiche solo un' opera di-

vina pu6 essere tanto esecrata, da chi altro non esecra al mondo,

che Dio, la sua verita e la sua santita.

III.

Determinata cosi la natura della Rivoluzione, facile cosa & de-

terminare quella del suo contrapposto : la quale non pu6 essere

di stare nel mezzo, e come a cavallo del fosso, fra i due campi.

Codesta e una delle illusion! di quel liberalisiiio, che si chiaina

da se moderato, perch^ affetta appunto di tenersi in equilibrio

tra il bene ed il male, tra Tordine e il disordine, tra la liberta

e la licenza; e si dice inoltre conservatort

e
) perch^ vorrebbe sal-

vare i principii ed i fatti, quantunque erronei ed iniqui, della Ri-

volu/ione, senz'andare fino agli estremi logici delPiniquita e del-

Terrore.

Se non che, ad evitare le ambiguita, che 1'ignoranza o la ma-

lizia fanno intorno a do nascere negli aniini, il P. Ubaldo, prima

di affermare ci6 che e la COntrorivoluzione, ha gran cura di ne-

gare cio che essa non e. Consiste ella forse nel ripristinare quello

che suol denominarsi antico regime? E risponde: no. Consiste

nell'assolutismo regio, nella monarchia gallicana, nel potere per-

sonale e nella sovranita non temperata di uno solo? Nemmeno.
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Miraiforse la Controrivoluzione a risuscitare le ineguaglianze so-

cial! di altri tempi, la divisione del cittadini nei tre ordini, come

avanti il 1789? No. Intende essa di rimettere in vigore i vecchi pri-

vilegi ? Neppure. Aspira a rinnovare i codici e le leggi antecedent!?

No. Vuole forse riporre in vita i metodi amministrativi, finan-

ziarii, giudiziarii e militari, che fiorivano innanzi 1'89? No, no.

Sappiamo assai bene, soggiunge egli, che i fiumi non ritornano

mai verso le loro sorgenti. Accettiamo dunque con lealta e cuor

sincere ie buone riforme, i salutevoli miglioramenti, i veri progress!

fattisi da un secolo in qua. Poscia, richiamando il detto intorno ai

due periodi del 1789, dichiara che la Controrivoluzione non ri-

fiuta nessuno dei punti legittimamente consentiti dal Re, e nessuna

delle liberta concordate e concesse, e nella misura nella quale fu-

rono concordate e concesse, da chi lo poteva; e distinguendo cosi

le giuste o'savie conquiste dell' 89, dalle ingiuste e pazze, ripete

le parole del deputato Keller alia Camera, il 3 luglio 1879, il

quale, fatta la distinzione medesima, si protest6 avversario del-

1'89 della Eivoluzione, non solo come cattolico, ma altresi come

francese; perocche la politica che da quell'epoca ebbe la mossa,

ha perduta e disonorata la Francia.

Quindi si fa strada ad esporre e spiegare quello che or si di-

manderebbe programma della Controrivoluzione, illustrando la

formola datane dal coraggioso conte Alberto de Mun, nel suo

mentovato discorso: L'edifizio, diss'egli, fabbricato sopra la fra-

gile base dalla dichiarazione dei diritti dell'uomo, fa pelo da per

tutto e minaccia di crollare; onde chi voglia antivenire una cata-

strofe e salvare Tordine della societa, non ha piu altro scampo

che riporlo sopra il fondamento legittimo, opponendo alia dichia-

razione dei diritti dell'uomo, la solenne pronmlgnzione dei di-

ritti di Dio. Formola bella e limpida, tolta quasi a verbo dalla

celebre lettera degli 8 maggio 1871 del conte di Chambord, nella

quale apertamente diceva alia Francia, che una nazione cristiana

non pu6 impunemente stracciare le secolari pagine della propria

storia, rompere la catena delle tradizioni sue,scrivere a capo della

sua costituzione la negazionedeidirtitidi Dio,$bmdLiY ogn'idea

religiosa da' codici suoi e dal suo pubblico insegnamento.
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Controrivoluzione pertanto significa, con lucida proprieta di

linguaggio, il contrario di ci6 che & la Rivoluzione. Questa & la,

abolizione del regno di Dio sopra la terra, e quella ne & la risto-

razione: Tuna ha per iscopo di scristianizzare le nazioni, e 1'altra,

di rifarle cristiane.

La Rivoluzione propugna lo Stato ateo, che non riconosce-

verun culto, o verana religione; e considera il cattolicismo quale

nemico acerrimo da combattere con guerra a morte. La Controri-

volnzione invece sostiene lo Stato cristiano, che riconosce il cat-

tolicismo per vera e nazionale religione e tollera 1'esercizio degli

altri culti, per riguardo alia pace pubblica ed alia buona armonia,

di tutti i cittadini. Col che la Controrivoluzione intende di pra-

ticare la liberta di coscienza e quella dei culti, moltq meglio che

la Rivoluzione.

La Rivoluzione acclama la separazione della Chiesa e dello

Stato, o piil tosto la servitft delPuna all'altro. Ma la Controri-

voluzione ne cerca Vunione, cio& dire Pindipendenza dello Stato y

nelle materie puramente temporali, e quella della Chiesa nelle

materie puramente spirituali; e la concordia amichevole dei due

poteri, nelle materie miste o comuni. La quale massima di evan-

gelica politica fu splendidamente asserita dall'augusto conte di

Chambord,con queste franche parole: Piena liberta della Chiesa

nelle cose spirituali, sovrana indipendenza dello Stato nelle tempo-

rali, perfetto acccrdo dell'una e dell'altro nelle question! miste:

tali sono i principii che nel seno della societa cristiana, ora phi

che mai, devono regolare le relazioni delle due podesta, pel bene

della religione e per la prosperita dei popoli.

La Rivoluzione vuole il potere ateo, professando di tenerue

Tautorita dagli uomini, comandando nel nome del popolo e ne-

gando di aver da render conto degli atti suoi a Dio. La Controri-

voluzione vuole il potere cristiano, professando che ogni autorita

viene da Dio e nel nome di Dio esercitandola, come chi sa di

dover rispondere del modo con cui 1'esercita, non solo alia nazione,

ma piti assai al Giudice divino.

La Rivoluzione & autrice della legislazione atea, che ignora

Dio, la sua legge, i precetti del Vangelo, il diritto canonico e Id
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ordinazioni ecclesiastiche
;
non ammettendo altra origine, altro

principio, altra regola e sanzione alia legge, che Puomo, lavo-

lonta uraana e la sodisfazione platonica della coscienza. La Con-

trorivoluzione mantiene la legislazione cristiana, che rimira la

legge umana come derivante dalla legge eterna e dalla divina

equita; ossera per norma invariabile d'ogui legge la ragioue, il

diritto e la giustizia; e, quale supreina sanzione alia legge, accenna

premii o pene, non meramente natural! in questa vita, ma ancora

soprannaturali nelFaltra; e rispetta e favorisce la legislazione

della Chiesa, in tutto cio che spetta alPanima, alia coscienza ed

alPeterna salute dei cittadini.

La Eivoluzione vagheggia la famiglia atea, senz' altra radice

che il matrimonio civile o libero, ne altro vincolo che il civile

contratto, o la mutabile volonta delle parti, aggumtovi lo scherno

del divorzio. La Controrivoluzione invece fonda la famiglia cri-

stiana sopra il matrimonio- sacrarnento, attesoch^ tra' cristiani

non si da vero matrimonio, dal religioso in fuori; riconosce nel

potere civile Puffizio di regolare gli effetti civili del matrimonio,

ma nelPecclesiastico riconosce il diritto di regolare quanto alia

sostanza, alia validita e alia liceita di esso appartiene.

II P. Ubaldo seguita a contrapporre Finsegnamento atep, pre-

teso dalla Eivoluzione, e la sua scienza, la sua morale, Tarte sua

e Teconomia sua tutte atee, air insegnamento cristiano, alia

scienza, alia morale, alParte ed aireconomia tutte cristiane, in-

tese dalla Controrivoluzione, ristabilendo ogni cosa nei principii,

nei diritti e nell'ordine prescritto da Dio e santificato dalla carita

della Chiesa; e conclude questa serie di antitesi, indirizzando a

quanti desiderano evitare una finale catastrofe, le seguenti parole:

voi, cui torna si a conto il dissipare i nuovi pericoli che mi-

nacciano la societa, conservator! di tutti i partiti, credenti o in-

creduli, cristiani o mezzo cristiani, legittimisti, orleanisti, impe-

rialist! o repubblicani onesti, capitela una volta: ora non si tratta

piu di una forma di Governo, o di una novella costituxione da com-

pilare. La salute e le future sorti della Francia non dipendono

pift da un uomo, da un partito, da una famiglia, da una dinastia,

da un sistema politico. II presente contrasto non e fra la Eepub-
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blica, Timpero e la monarchia: si mira pifr alto e pi ft basso: si

cerca di far crollare insieme e la base ed il tetto delPedifizio so-

ciale. II gran punto 6 di sapere, se la Francia si rifara cattolica

nei costumi e nelle istituzioni, oppnre se sara data in braccio

totalmente alia Rivoluzione. >

1Y.

Codeste verita calzano a tutti i paesi, che hanno imitato e pro-

seguono ad imitare il delirio rivoluzionario della Francia; perocche

tutti, presto o tardi, si ridurranno ai paurosi estremi, nei quali

ora quella nazione agonizza. In tutti, e per la necessaria forza della

logica, e per gP inevitabili effetti della depravazione dei cuori e

delle menti ond'& propagatore, come la radice produce lo stelo e

10 stelo il fiore, cosi il liberalismo genera il radicalismo, e questo

11 socialismo, e questo il eoraunismo o nichilismo, che e tutt'uno.

La qual cosa corre agli occhi ancora nell' Italia nostra, ove da

principio sembr6 che la Rivoluzione dovesse contenersi nei limit!

della politica. Eppure quanta strada non si e fatta in vent'anni!

La Bivoluzione politica, operata dal liberalismo, gia vi si consi-

dera come interamente compiuta; e si cammina a gran passi

verso la economica e sociale. II radicalismo, figliuolo legittimo

del liberalismo, scavalcato ed esautorato il padre, da quattr' anni

vi governa in luogo suo, con in volto una maschera di monar-

chismo, la quale ogni di piii si assottiglia e fa trasparire il grifo

della democrazia socialistica. II Governo (dei radicali sinistri)

non solo lascia fare, ma blandisce manifestamente i corifei della

repubblica : gridava dianzi sgomentata la volterianamente con-

servatrice Gazzetta d
y

Italia
1
.

E in vero, dietro il Governo dei radicali si aggruppa quel par-

tito, che a voce alta parla di suffragio popolare, di costituente e

di Eepubblica, senz' ainbagi e senza reticenze. Al tempo stesso

la perversions pubblica del popolo e della gioventti, preparata

e disciplinata con metodo dal liberalismo, cresce e dilaga, colla

fame e colla miseria, coi balzelli intollerabili, colle esazioni fe-

roci, che mettono le plebi alia disperazione. Benche in Italia non

1 N. dei 28 giugno 1880.
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siamo per anco al termine di morte, in cui la Francia si dibatte,

nondimeno e comunissimo il pensare, lo stampare e il dire che,

se non si uiuta registro, si corre difilato verso il precipizio. Quindi

eziandio nelle schiere di quel liberalismo, che ha introdotto fra

noi il regno della Rivoluzione e si da nome di conservatore, per-

che vorrebbe salvare a suo pro tutti gli utili delle scelleraggini

da se commesse, 6 or generale la sfiducia e insieme il presagio

d'una totale ruina, quando agli eccessi del radicalismo dominante

non si ponga un freno.

Ma chi porra questo freno e quale sara esso mai? Qua si con-

fondono le menti e perdono il filo. Alinanaccano espedienti di

riforme elettorali, e giungono persino a discorrere fra i denti di

colpi di Stato. Ma intanto che essi fanno i loro almanacchi, il ra-

diealismo manipola una legge, che renda la Camera anche piu

democratica e scompigliata di quel che &
;
e mentre si baloccano

coi sogni, il trono della monarchia di Savoia, portato da essi in

Roma sui carri dei cannoni, si vede scalzato nei comizii popolari

e preso di mira dai demagoghi, come gia, da loro liberali, fu

preso il trono dei Papi. E poi che cosa valgano le riforme elet-

torali e i colpi di Stato, in ua paese attossicato dalle teoriche e

giiasto dalle leggi della Rivoluzione, lo mostra la Francia, co'suoi

Groverni regii, imperiali e repubblicani, e co' suoi despotismi che

si denominano dalle date del 18 brumaio e del 2 deceinbre; e lo

mostra la Spagna, colle sue Costituzioni, co' suoi pronunciamenti

e colle sue dittature.

Qaale sia il vero freno, lo scorgono benissimo ancor eglino

quest! liberali ed altresi certi radicali, migliori delle teorie che

professano; e talora lo palesano. Lo pales6 persino il Gran Mae-

stro della Massoneria italiana, Q-iuseppe Mazzoni, teste defunto*, il

quale, appena riseppe in Prato il tentato regicidio del Passanante

contro Umberto di Savoia, disse ad un amico, che ce le ha rife-

rite, queste parole: Si vede pur troppo, che bisogna tornare

indietro !

Ma a nulla giova il tornare indietro, se non ci si torna tanto,

ehe si rientri nella carreggiata. Le societa civili, sconquassate

dalla Rivoluzione, somigliano a un treno del vapore, uscito dalle



400 DELLA R1VOLUZIONE E DELLA CONTRORIVOLUZIONE

rotsie. Che serve accostare la macchina ed il treao alle rotaie, se

nou vi si rimetton dentro e non s'infilano? Del pari, che fa il ri-

girare pift o menvicino all'abisso ultimo della Rivoluzione, posto

die pur sempre vi si rigiri intorno? Or dicasi quol che piace:

non c' & altro inodo di rientrare nella carreggiata, fuorch6 Funico,

indicate con tanta chiarezza e precisione dal sovra esposto con-

cetto della Controrivoluzione. Le rotaie son qui e non aitrove : il

treno non pu6 ripigliare la via con mem diversi. qui rientra,

od 6 perduto. Cosi e dei paesi cattolici, forviati dalla Rivoluzione:

o accettano il rimedio unicamente salutare della Cjntrorivoluzioae,

o periranno fra orrende catastrofi. Indarno il liberalismo si cou-

terce, fra le morse di questo inesorabile dilemma: o esso cede ai

cattolicismo, che 6 la sua negazione, o sar& sopraffatto dal so-

cialismo, che 6 la sua conseguenza. Vorrebb'egli sfuggire alle

strette della consegaenza, e insieme noii rinaegare i suoi principii.

Questo non si puo: come non si pu6 aprire in alto la cateratta, e

impedire che Facqua corra per la china. Pel liberalismo, autore

di tunte ruine nei paesi cristiani, non resta altra scelta che que-

sta: o conversione, o morte; o Controrivoluzione, o socialismo.

Per buona sorte o, meglio, per singolare grazia della Provvi

deoza, gP Italian! non hanno mestieri di sudar raolto, a trovare

un emblema vivente della Controrivoluzione, quale Thanoo i Fran-

cesi neH'inclito rampollo della stirpe di S. Luigi, esule fiuo dalla

puerizia. Noi abbiamo nel centro della Penisola il Papa, sempre
vivo e parlante, la cui Tiara rappresenta tutti i diritti divini ed

umani da ristorare, e dalla cui Cattedra ci sono insegnati tutti

gli errori da ripudiare, tutti i torti da riparare, tutti i principii

da rinvigorire, nella pratica della vita pubblica e privata. La di-

visa d'ogni vero Italiano, che brami salvare la patria dagrinfiniti

mali che la tribolano e dai peggiori che le sono imminent!, & questa

sola : Stare sempre e in tutto col Papa. Nel Papato T Italia ha

proprio la sua stellar non la fatua ed artificiosa, che la Rivolu-

zione fa scintillare agli occhi de'balofdi; ma quella inestingui-

bilmente splendida di luce divina, quella benefica e gloriosa, che e

stata, fra le procelle di quattordici secoli, il faro della sua salute.
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SOSTENUTA DAL SIG. OLLIVIER

L

II Liberalise ha sempre in bocca la liberta, ma nel fatto

professa il pift atroce dispotismo. Ci6 si avvera in modo speciale

a rispetto dell' insegnamento e dell' educazione
; giacchS mentre

dichiara libero il primo come conseguenza della liberta del pen-

siero, e libera la seconda come conseguenza della liberta di co-

scienza; incatena 1'uno e 1'altra, e li sottopone alia verga dello

Stato. Lo stiamo vedendo nella Francia e nel Belgio, e piu da

vicino in Italia. Ma per venire al uostro Ollivier, di cui pro-

metteinmo dir qualche cosa per ci6 che riguarda cotesto argo-

mento, egli altresi da fedel liberale sostiene la sovranita dello

Stato in ordine all' insegnamento e all' educazione. L'iminu-

nita assoluta, egli scrive, concessa aH'insegnameiito religiose, non

deve estendersi all* insegnamento dato ai fanciulli ed ai giovani

nelle case libere di educazione
l

. La ragione che ne reca & la

seguente : Dopo aver attribuito alia Chiesa dottrine che insegna

(come rincompetenza dello Stato a regolare il matrimonio, non

negli effetti civili, ma in s6 stesso), e dottrine che non insegna

n& ha mai insegnate (come Fessere 1'assolutismo il tipo ideale

delF organismo sociale); dice: Lasciare che si propongano si-

niili teorie o altre, quali che sieno, opposte al nostro diritto pub-

blico e al nostro ordinamento sociale, a giovani intelligenze,

malleabili ed incapaci di esaminarle, mentre che altri professor!

svolgono idee e giudizi contrarii nei Corsi Universitarii, non 6

liberta, ma abbandono d'uno dei doveri essenziali d'ogni Groverno.

1

VEglise et I'Etat, vol. I, pag. 155.

Serie ZJ, vol. Ill, fasc. 724 26 10 agosto 1880.
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L'insegnamento primario, secondario e superiore, dato negli sta-

bilimenti liberi, dev'essere sopravvegliato; quelli die lo profes-

sano debbono essere costretti, sotto pena di decadenza, a rispet-

tare le massime del nostro diritto pubblico, della nostra legis-

lazione politica e civile '. E ricorrendo alia storia aggiunge
< In tutti i tempi e in tutti i paesi, tranne forse dal nono al

decimoquarto secolo, lo Stato ha considerato la direzione e la

sopravveglianza deli'insegaamento come uno de'suoi doveri es-

senziali, ed ha trattato gl'istitutori come suoi mandatarii 2
.

In questo tratto e espressa al vivo 1'idea liberalesca. Lo Stato

ha il diritto di formare ad imagimm et similitudinem suam

Taniina de' cittadini. Non la Chiesa, ma bensl lo Stato & infalli-

bile; e conseguentemente infallibile e V insegnamento che esso

fa dare nelle sue Universita. Conseguenza di ci6 si & che, mentre

lo Stato ed i suoi professor! non son tenuti a rispettare le mas-

sime della Chiesa; la Chiesa e i professori di lei son tenuti a

conformare il loro insegnamento alle massime dello Stato. Im-

porta poi poco che queste massime cangino col cangiare delle

teste governative; giacch& nello stesso Governo repubblicano di

Francia altre sono le massime, professate esempigrazia da un

Mac-Mahon o da un Tliiers, ed altre quelle che professa un Ferry
ed un Gambetta. Turpe statolatria, degna del progresso molerna

e di uomini che si professano liberi dalla. leg^,3 divina.

Ma la bisogna corre ben altrimenti da quello, che narrano co-

testi Signori. Lo Stato, considerato per s5 meddsimo, non puo
in modo alcuno sotto:nettere al suo dominio 1' insegaamento e

Teducazione. Imperocch^ due ipotesi si passono fare: o quella di

considerare Tuo^no, qual 6 veramente, elevato da D^o, 'ineiiante

la grazia, allo stato soprannaturale; o quella di considerare Tuo-

mo, secondo che fanno i liberali, lasciato alle sole -sue forze, nel

puro ordine naturale. Nel prlmo caso la suprema direzione e il

sindacato deH'msegnamentoe dell'educazioae non pu6 attribairsi^

che alia Chiesa; e lo Stato pu6 solo partesiparne, c'oine ne ha.

partecipato di fatti in tempi normali, in quaato si tien con-

giunto colla Chiesa. Nei secondo caso T inseguamento e 1'edu-

1

Ivi, pag. 155. *
Ivi, pag. 156.
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eazione ricadono esclusivamente sotto il dominio de'padri di fami-

glia; e lo Stato pu6 solamente venire in loro aiuto, agevolando

i mezzi per 1'uno e per Paltra, senza menomarne la liberta. In

altri termini: La suprema direzione dell'insegnamento e dell'edu-

cazione, se si riguarda il diritto divino, & della Chiesa; se si ri-

guarda il puro diritto naturale, e de'padri di famiglia: lo Stato

non puo concorrervi, fuorche come ausiliare dell'una e degli altri.

II.

L' insegnamento, dovendo formare la mente, deve fondarsi sul

yero. L'educazione, dovendo formare il cuore, deve fondarsi sulla

virti\. Ora il vero, stante 1'elevazione dell'uomo all'ordine so-

prannaturale, non poteva, nei punti che la riguardano, provenirci

altrimenti che per rivelazione divina. II solo Dio poteva manife-

starci cotesta elevazione, provegnente da sua libera volonta; e

conseguentemente il solo Dio poteva manifestarci tutto ci6, che

nell'ordine, vuoi speculative vuoi pratico, con essa si collegava,

Questo cumolo di verita, parte soprarrazionali nella sostanza, e

parte soprarrazionali nelle relazioni, che rivestirono nel nuovo

ordine a cui venne Tuomo sollevato, costituiscono come la norma

supfema e la regola, al cui ragguaglio vengano giudicate tutte

le altre; le quali, dove ad esse contraddicessero, senza fallo non

sarebbero verita, non potendo al vero opporsi, se non il falso. Or

la Chiesa 6 quella, a cui Iddio affidft si prezioso deposito, con-

fortandola insiememente della sua assistenza, acciocch6 intorno

al medesimo non potesse mai cadere in errore. Onde giustamente

la Chiesa & detta daH'Apostolo colonna e fermezza della verita.

Ecclesia, quae est columna et firmamentum v&ritatis
1

. La

hiesa dunque, e soltanto la Chiesa, ha diritto nella societa cri-

stiana di dirigere e sopravvegliare 1'insegnamento, perch6 essa

sola ha il possesso certo e inamissibile della verita, in quanto

regolatrice suprema della mente deiruomo.

Lo stesso dicasi dell' educazione. Scopo di questa e informare

a virtt Fanimo dell'alunno. Or la virtu 6 una perfezione della

potenza operativa delFuomo; e ogni perfezione e tale per rispetto

I Ad. TIMOTH. Ill, 15.
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al fine, a cui e ordinato il subbietto, e conseguentemente per ri-

spetto al fine ultimo, da cui prende norma e valore ogni fine in-

termezzo. Dunque chi ha il cdinpito di dirigere all' ultimo fine,

& giudice nato della virtu e regolatore supremo del subbietto die

deve informarsi della medesima. Or alia sola Chiesa e affidato da

Dio 1'ufficio di dirigere gli uomini al conseguimento dell'ulthno

fine, vale a dire all'eterna salute dell'anima. Dunque alia sola

Chiesa spetta, nella societa cristiana, il supremo indirizzo del-

1' educazione; il cui scopo e fondamento e la virtft. E anche questa

una conseguenza necessaria dell' elevazione dell'uomo all'ordine

soprannaturale, e della istituzione della Chiesa. Posti questi due

fatti, si I
7

educazione come 1' insegnamento debbono avere per

guida suprema la Chiesa
; perche alia Chiesa ha Cristo commessa

la custodia della verita rivelata e la direzione delle anime alPul-

timo fine.

Lo Stato, non avendo ricevuto ne 1'uno ne 1'altro di questi

ufficii, non puo ergersi tra popoli battezzati in arbitro e vigilatore

supremo delP insegnamento e della educazione. Se lo fa, commette

un' usurpazione sacrilega del diritto della Chiesa, ed una violenza

tirannica sulla coscienza de'fedeli. Allora solamente lo Stato po-

trebbe ingerirsi d' insegnamento e di educazione, quando, collegato

colla Chiesa, operasse in tale bisogna sotto il suo indirizzo. In

tal caso parteeiperebbe dell'efficacia stessa della Chiesa, come &

proprio di ogni causa subordinata, la quale operi sotto T influenza

d'una cagione piu alta.

III.

Ma il Liberalismo non vuole quest' alleanza dello Stato colla

Chiesa, e rigetta ogni subordinazione alia verita rivelata e al-

1' ultimo finedell'uomo. Egli professa nelP ordinamento sociale

il puro naturalismo, escluso ogni riguardo all' ordine sopranna-

turale, alia redenzione di Cristo, alia vita avvenire de' sudditi. In

tal caso, diciamo, il diritto di regolare F insegnamento e T edu-

cazione della gioventu ricade interamente ne'padri di famiglia,

senza che lo Stato possa intromettervisi per modo alcuno.

II figlio e cosa del padre, res patris, come si esprime S. Tom-
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maso. Esso dal padre riceve Tesistenza; e non ci ha dorainio mag-

giore, che quello della causa sal proprio eifetto. II figlio e deri-

vazione e quasi parte del padre; il quale, per conseguenza, &

determinate dalla natura ad amarlo come tale. Patres amant

filios ut aliquid ipsorum
l
. II padre dunque ha il dovere ed il

diritto di provvedere alia conservazione del proprio figliuolo, ed

al suo perfezionamento. E poiche quest' essere, da lui messo al

mondo, non & puramente fisico, ma eziandio morale, dotato non

di solo organismo vivente, ma ancora di anima ragionevole; al

bene dell'uno o dell'altra ha il padre dovere e diritto di provve-

dere. Al prime provvede col nutrimento, alia seconda coll' inse-

gnamento e colPeducazione. II dovere dunque e il diritto, come

di nutricare, cosi di ammaestrare ed educare il figliuolo 6 innato

nel padre, si origina dal fatto stesso naturale della generazione,

indipendentemente da ogni idea di sooieta civile, di Stato, di po-

tere politico.

Questo dovere e questo diritto sono in tal relazione tra lore,

che il secondo si fonda nel primo, e sorge necessariamente dal

primo. Onde e diritto inalienabile; essendo inalienabile ogni di-

ritto, che nasce da dovere. II padre come non pu6 spogliarsi

dell'obbligo di provvedere al bene della sua prole; cosi non pud

spogliarsi del diritto, che ne rampolla. Un tal diritto pu6 bensi

sottostare a un diritto piu alto. Ma questo diritto pi ft alto, per

esser tale in siffatta materia, deve fondarsi sullo stesso titolo, dar

cui quello sorge, doe nella intrinseca produzione dell'essere; non

in ci6 che suppone 1'essere e vi si aggiunge come aiuto e presidio.

Ora un tal titolo si verifica del solo Dio; il quale e principle effi-

ciente dell'essere del figliuolo, pift che non siano i parenti ;
i quali

operano come suoi strumenti e dispongono il corpo ma non si

stendono colla loro influenza fino alia creazione dell' anima spi-

rituale. II solo diritto di Dio adunque prevale in questa materia

al diritto paterno. Lo Stato, siccome quello che suppone 1' essere,

e si aggiunge all'essere per tutelarlo e confortarlo, non pu6
entrare altrimenti nell'istruzione ed educazione de'figliuoli, se

non in quanto venga in aiuto de' padri di famiglia, assicurando

1
S. TOMMASO, Summa th. I. 2.
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quel loro diritto dall'altrui violenza, e ponendolo in grado di

essere esercitato piu agevolmente e piu profittevolmente, coll'ap-

parato de'mezzi material!. Ma ci6 6 ben diverso dal costituirsene

sovrano e regolatore, in onta della libertk stessa de'genitori, ?

coDsiderare gli educatori e maestri come suoi mandatarii.

IY.

L'Ollivier dice che Hntelligenza del fanciullo 6 malleabile.

Senza dubbio. E come I'intelligenza, cosi 6 malleabile nel fan-

ciullo anche la volonta. L'anima semplicetta del giovinetto riceve,

senza resistenza, 1'impronta che le da il maestro e Peducatore. La.

sua mente, come foglio in cui niente ancora sia scritto, si porge

docile ad accogliere e ritenere i caratteri, che vi vengono impressi.

II suo cuore, vergine tuttavia d'affetti, si volge con facilita al-

1' amore di quelle cose, che gli sono rappresentate come appeti-

bili e buone. Ci6 che e piu, Tavvenire del giovinetto 6 fin d'allora

determinato. L'uomo adulto ordinariamente e tale, qual fa for-

mato nei primi anni. In essi si gitt6 il seme della pianta futura.

Adolescens iuxta viam suam, etiam cum senuerit, non recedet

ab ea \ L' importanza dunque della prima istruzione ed educa-

xione e somma.

Ma per questo appunto il diritto paterno, in ordine all'una e

all'altra, vuol custodirsi con piil gelosia. Esso riguarda 1'anima

stessa del figliuolo, il suo essere morale, la sua destinaziono fu-

tura, non escluso T ultimo fine. II padre non pu6 per niuna guisa

in si importante materia lasciarsi sopraffar dallo Stato. Lo Stato

per se stesso non pu6 dare alcuna guarentigia, per ci6 che spetta

a verita e virtft. Creazione umana, esso non pu6 stendersi di 1&

dalle forze deH'uomo, soggetto all'errore o alia depravazione.

Qua! guarentigia volete voi che abbiano i padri di famiglia per

la sana istituzione de'loro figliuoli in un Ferry, il quale dichiara

di non volere che il Clero avveleni la gioventu, val quanto dire

che la istruisca e la educhi, secondo la verita cattolica e la santa

legge di Bio? Lo Stato
;

lasciato alle sole forze natural!, pufc

1 Proverbiorum XXII, 6.
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corrompersi per ci6 che riguarda moralita e dottrina. Lo veggiamo

di fatto nella Francia, nel Belgio, in Italia. Nelle costoro Uni-

versita s' insegna liberamente ogni sorta di errori, dal panteismo

piu matto al piu sozzo materialismo. Potrebbero i padri di famiglia

comportare che sieno in essi ammaestrati i loro figliuoli ? L'Ollivier

vuol sostenere che lo Stato deve dirigere T insegnamento, acciocche

nelle scuole libere non s'insegnino dottrine contrarie a quelle, che

lo Stato fa dare da'suoi professori. Anzi alPincontro, per questo

appunto, se tutt'altro mancasse, lo Stato non pu6 avere un tal

diritto, perche i padri di famiglia son tenuti a far dare ai loro

figliuoli un insegnamento opposto.

II solo principio del puro naturalismo, professato dallo Stato

liberalesco, basterebbe a provarlo. L'educazione, voluta secondo

un tale principio, quand'anche fosse scevra da turpitudine, e

quella che sarebbesi potuta dare da un Seneca o un Epitteto.

Un'educazione cio& suggerita dalla pura ragione, senz'alcun ri-

spetto alle verita da Dio rivelate, allo stato soprannaturale, al

fine ultimo delF uomo. Or un padre cristiano non puo in veruna

guisa acconciarsi a tal metodo per 1'allevamento de'suoi figliuoli.

Egli deve volere che essi sieno istruiti ed educati in guisa, che

per Tun capo e per 1'altro ben si dispongano al supremo loro

bene, che 6 Teterna salute. Dee quindi volere che in essi il cor-

redo delle verita natural! sia in perfetta armonia colle verita

della Fede; e la virtu deiranimo sia elevata dalla grazia divina,

per opera dei mezzi che somministra la Chiesa. Egli ha diritto

di pretendere ci6; e lo Stato che si ponesse in opposizione d'un

tal diritto, eserciterebbe un'assurda tirannide, da non compor-

tarsi per modo alcuno.

V.

dli scrittori liberali si affatioano a dimostrare quanto importe-

rebbe allo Stato il regolare 1' insegnamento e Teducazione, attesa

la loro grande influenza a formare il cittadino. Ma essi sprecano

inutilmente la fatica e 1'inchiostro. Non si tratta di questo. Cto

che essi dimostrano e verissimo. Dalla qualita della Scuola e del
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Collegio si possono con quasi certezza argomentare le sorti della

veguente societa. Allo Stato dunque rileverebbe assaissimo avere

ingerenza nella prima e nel secondo. Di ci6 non si dubita. Ma la

quistione 6 se lo Stato liberalesco ne abbia il diritto. Qiii batte

il puuto.

Lo Stato liberalesco, per ci6 stesso che si separa dalla Chiesa,

non & lo Stato composto sul tipo divino, e rispondente all' ordine

divino; ma e lo Stato foggiato dall'uomo, a norma d'un tipo

umano, e secondo un ordine puramente umano. Qaindi ad esso

non possono appartenere tutti i diritti che derivano dal fine so-

ciale, preso nella sua interezza, giusta il primo riguardo; ma solo

quelli che sorgono dal fine sociale dimezzato, giusta il secondo.

L'uomo, tende alia societa per conseguire in compagnia cogli

altri, merce della cooperazione scanibievole, quel benessere, a cui

non potrebbe bastare colle sue forze individual!. Qaesto benessere

inchiude senza dubbio la copia de'inezzi esteroi, che gli procurino

il vivere agiato e pacifico, e gli agevolino il proprio perfeziona-

mento. Ma perdocche Fuomo non e un essere puramente animale,

ma e dotato cli spirito immortale, a cui vantaggio convien che

ridondi tutto ci6 che riguarda la vita ed i sensi; ne viene che

qualunque sia la somma de'beni material! e sensibili, che pro-

curi la societa, essa sia ordinata al bene morale dei cittalini, e

non nuoca ma giovi al conseguimento dell'eterna salute. E questo

cio che corrisponde al disegno divino e che insegnano i pubbli-

cisti cattolici, quando dicono che il fine della societa umana e il

bene comune esterno, ordinato alFiuterno e subordinate all' ul-

timo fine. Scopo deli' associazione civile, secondo natura, e la

felicita. Ma uua tale felicita non si distingue sostanzialmente da

ci6, che costituisce la felicita stessa dell' uomo individuo. Idem

indicium oportet esse de fine totius multitudinis, et unius. Cos!

S. Tummaso l

. E S. Agostino nella medesima sentenza ci dice :

Non aliunde beatus homo, aliunde civitas, cum civitas non sit

j quam concors hominum multitudo 2
.

Una tal condizione sociale porta di per se la subordinazione

1 De wgimine Principum, 1. f, c. li.

-
S. AGOSTI.IO, ppisiola 155.
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dello Stato alia Chiesa. Ed e do die S. Tommaso insegna in

quel stio magnifico trattato De regimine Principum; dove, dopo

di aver dimostrato die il bene supremo della societa, ossia il fine

deH'uomo sociale, 6 la vita virtuosa die meui all'eterna beati-

tudine; ne inferisce la soggezione del potere civile, al potere

ecdesiastico, a cui Cristo comraise la cura di guidare 1' uomo al-

1'eterna beatitudine, scopo della stessa vita virtuosa. In tale

ordinamento di cose la ingerenza dello Stato nell'insegnamento e

nella educazione, sotto la norma e I'indirizzo della Chiesa, non

solo non presenta alcun inconveniente, ma pu6 anzi dedursi dal

fine stesso, a cui tendono gli associati, sotto il governo armonico

de'due poteri.

Ma lo Stato liberalesco abborrisce, piu che la peste, un tale

ordinamento, cui esso chiama anticaglia del medio evo. Esso non-

solo disdegna ogni subordinazione del bene civile al bene reli-

gioso, ma si separa interatnente dalla Chiesa. Per lui la conquista,

piil preziosa della civilta moderna & lo Stato laico, lo Stato auto-

noino, lo Stato senza Dio e senza Chiesa
;

il quale sancisce le sue

leggi e forma P ordinamento pubblico, senza alcun riguardo ai

dommi ed ai precetti di lei. Necessaria conseguenza di ci6 si &

che il fine sociale, superiormente descritto, in faccia a uno Stato

siffatto, resta spezzato. Non piu riguardo all* ultimo fine, il quale

e fuori la sua competenza. Non piu riguardo, per conseguenza,

aU'ordine interno dalle virtf), la quale prende norma e valore

dalla connessione che ha coll' ultimo fine. Non piu riguardo al-

Tintelligenza de'cittadini, la quale non pu6 sottostare che al sola

Dio, e a chi le parla infallibilmente in nome di Dio. Che adunque
rimane dello scopo sociale per uno Stato liberalesco? Non altro,

come ognun vede, che il bene comune esterno, Tordine inateriale,

per la pace e il benessere materiale; tutto il resto, che riguarda
la perfezione delPanima, intelletto, volonta, costumi, e abbando-

nato alia liberta individuate de'cittadini. I/insegnamento dunque
e 1' educazione, che si riferiscono appunto a questa perfezione

deU'anima, e fuori la cerchia de' diritti dello Stato liberalesco;

giacche ogni diritto in un potere qualsiasi nasce dal fine che gli

c unpete.
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VI.

E cosi difatti intesero la bisogna, qui Govern! liberal!, che

sono logic! ed abborriscono praticaraente da tirannia. Negli Stati

Unit! d'America, costretto il Governo di ridursi al puro ordine

naturale, attesa la diversita delle comunioni religiose; lascia

pienissima liberta ai cittadini in ordine, come a rfcligione, cosi ad

educazione ed insegnamento, senza punto raescolarsene. Quivi

Frati, Snore, Gesuiti, Congregazioni religiose d'ogni genere, non

solo possono liberainente stabilirsi, formar corpo con facolta di

possedere, ma possono altresi liberamente aprire scuole, collegi,

fondare eziandio universita, senza veruna opposizione da parte

del Governo, o anche lamento da parte del Giornalismo. La

ragione si e, perche la liberta vi 6 intesa come patrimonio co-

mune e non come monopolio privato.

Ma gli Stati liberaleschi incoerenti ed illogici, i quali profes-

sano liberta alia massonica, vale a dire ipocritamente, che cosa

fanno? Mentre, colla loro separazione dalla Chiesa, dimezzano il

fine sociale, pretendono di esercitare tutti i diritti che segui-

rebbero dalla sua interezza; e quindi pretendono influire eziandio

sulFinsegnamento e sulla educazione. Anzi arrogandosi la suprema
direzione del Tuna e dell'altra, si sostituiscono in luogo della

Chiesa, da cui si son separati, ed esercitano il piu. esecrabile dei

dispotismi, quello cioe di sottoporre a se 1'anima stessa de'sudditi,

attribuendosi il diritto di formarne Tintelletto e la coscieuza

aella crescente generazione.

Ma, dice 1'Ollivier, anche prima della Rivoluzione, i giure-

eonsulti e pubblicisti di tutte le scuole, tanto quelli che si tene-

vano alle antiche massime, quanto coloro che reclamavano ri-

forme nello Stato, gli Aguesseau, i Montesquieu, i Turgot, i

Malesherbes, gli Chalotais, tutti erano d'accordo per riconoscere

che Teducazione dev'essere diretta dalFautorita e disposta dalla

societa secondo la sua costituzione
l
. > Si tutti costoro erano

d'accordo in c!6, perch& tutti erano d'accordo nello sbaglio fon-

4

L'tiglise et VEtat ecc. tome 1, pag. 151,
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damentale di attribuire allo Stato, riguardato di per S8, quelio,

che non gli pu6 competere, se non in quanto collegato colla

Chiesa, ed operante come strumento della Chiesa. La dottrina di

cotesti e simlli giureconsulti e pubblicisti comincift a ristabilire

nella societa la teorica pagana deH'assorbimento della personality

de'sudditi nello Stato; della quale i Govern! liberal eschi, di cui

parliamo, sono nel fatto i piu zelanti caldeggiatori. Or non si

tratta di ci6 che scrissero e pretesero quest! o quelli tra pubbli-

cisti, ma di ci6 che e conforine a ragione, e scende logicamente

dal fine, che secondo natura riman prefisso allo Stato, allorche

si separa dalla Chiesa.

Del resto 1'autorita di costoro e invocata fuor di proposito.

Imperocch6 a que' tempi ci era una religione di Stato, e questa

religione era appunto la cattoliea. Non 6 quindi meraviglia, se

que' pubblicisti, esorbitando alcun poco, attribuissero allo Stato,

considerate in se stesso, ci6, che vedevano esercitato da lui per

tanti secoli, come strumento della Chiesa. Ma lo Stato liberalesco

e ben diverso. Esso non ha religione di Stato. ETsso non e ne

cattolico, n6 protestante, e neanche ebreo. La tradizione degli

antichi Stati non gli suffraga punto; esso non ha nulla di comune

con quelli. II suo scopo e diverso.

VII.

Di qui resta confutata Tincoerenza che 1'Ollivier rinfaccia al

Liberatore, colle seguenti parole: La famiglia ha la sua origine

e la sua carta nella legge naturale; essa possiede rautonornia, una

costituzione propria, anteriore a quella dello Stato. Se nondimeno il

suo diritto di educazione e sottomesso alFalta.tutela deH'autorita

sovrana, ci6 e per una necessita di ordine, che il P. Liberatore spiega

ameraviglia nelsuo libro (La Chiesa e lo Stato), dove per una

contraddizione flagrante egli nega il diritto, di cui da la ragion

filosofica. La famiglia, egli dice, nel proprio ordine gode di

indipendenza. Ma poich^ il suo fine e subordinate al fine politico;

ne segue che il potere civile, senza assorbire la patria potesta,

pud colle sue leggi dirigerne Tuso, secondo Tesigenza dell'ordine
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pubblico, e dove alcuna disposizione domestica nocesse al bene

dell'intero corpo sociale, $u6 entrare a conoscere e giudicar

quella causa *.

Senza dubbio per la subordinazione de' fini (e vorremmo che

una tal verita fosse stata intesa dal Sig. Ollivier anche per rispetto

alle relazioni tra la Chiesa e lo Stato), Fordine domestico soggiace

all' iutromissione dello Stato, quando ne offendesse il fine. Ma

qual e il fine che riinane allo Stato liberalesco, disgiunto dalla

Chiesa? II puro ordine materiale. Di qui segue che anche nello

Stato liberalesco niun ordine domestico pu6 essere costituito in

guisa, che nuoca alia pace pubblica, metta a pericolo la sicu-

rezza interna od esterna del popolo, danneggi gl'interessi del-

l'intero corpo sociale. Dove ci6 avvenisse, niun dubbio c'^ che

lo Stato avrebbe diritto d' intervenire e conoscere e giudicar

quella cosa. Ma Finsegnamento e Feducazione 6 fuori di un tal

giro di cose. Esso riguarda 1' ordine morale, su cui lo Stato,

separato dalla Chiesa, non pu5 avere ingerenza. E di fatto, il

Liberatore in ci6 appunto si fonda, quaudo nega allo Stato il

diritto a tale ingerenza. Egli dopo aver dimostrato che quei due

principii del Liberalismo: 1 Lo Stato e autonomo. 2 La Scuola

e appartenenza dello Stato, soggiunge : Se non e possibile che

lo Stato moderno (vale a dire liberalesco) abbandoni il primo

di que'due falsi principii, ben e possibile che abbandtmi il se-

condo. Imperocche un tale abbandono non solo non ripugna alle

sue teoriche ma 6 ad esse grandemente conforme. Anzi a dirla

qual ,
lo Stato moderno non potrebbe scusarsene, senza smentir

se medesimo, con turpe contraddizione. La teorica da lui piu

accarezzata, e quella della liberta del pensiero. Or come pu6

professare la liberta del pensiero, assoggettando a se la scuola

che e diretta appunto a formare il pensiero? S metta dunque si

odiosa incoerenza; e proclaim la piena liberta delFinsegnamento

Libera Scuola in libvro Stato; & questa la formola che dovrebbe

risonare sulla bocca di quanti vogliono essere liberali, non in-

gannevolmente, ma siaceramente e lealmente
2

. E pift sopra avea

1

Luogo citato.

3 La Chwsa a lo Stato, 2* edizioac pag. 349.
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scritto: Acciocche una data parte della personalita umana stia

sotto rindirizzo di un dato potere, non basta che comunque la

persona sia a questo soggetta, ma conviene die gli sia soggetta

da quel lato appunto, da cui si pretende 1'ingerenza. Or eld dira

che la persona umana dal lato dell' intelligenza sia suddita dello

Stato? L'intelligenza non e soggetta, se non al vero. E per6 &

soggetta a Dio, vero sussistente e fonte d' ogni altro vero. Come

soggetta a Dio, 5 soggetta alia Chiesa, che del vero divino 6

infallibile maestra, e da Dio stesso ha ricevuta missione di pro-

mulgarlo alle genti. Dalla Chiesa dunque pu6 e dee ricevere indi-

rizzo il padre nel formare r intelligent del suo figliuolo; ma
in niuna guisa e tenuto a riceverlo dallo Stato, che ne per na-

tura ne per grazia e costituito organo infallibile di verita
l
.

Niuna contraddizione adunque ha incorso il Liberatore, nel

sostenere dalFuna parte P incompetenza dello Stato liberalesco a

dirigere 1'istruzione; e dall'altra la competenza dello Stato anche

liberalesco a intervenire neH'ordine domestico, quando nocesse

al bene comune; perocche il bene comune (ossia il fine) dello

Stato liberalesco & ristretto al solo ordine materiale, fuori del

quale si trova Pistruzione, come appartenenza dell' ordine morale.

Piuttosto noi riconosciamo nel sig. Ollivier 1'incoerenza notata

dal Liberatore, giacch& anche egli ammette quei due liberaleschi

principii : 1 Lo stato e ^utonomo (cioe del tutto indipendente

dalla Chiesa); 2 La scuola e appartenenza dello Stato. Or lo

Stato autonomo, cioe ridotto alle sole sue forze naturali, non pu6
dare indubitabile guarentigia, rispetto al vero; e la scuola non

pu6 sottostare, se non ad un potere che dia veramente una tal

guarentigia. Ci6 non pu6 fare che la sola Chiesa, o lo Stato che

si congiunge alia Chiesa ed 'opera, in tale bisogna, sotto P influenza

della Chiesa. Onde attribuire allo Stato liberalesco, cio& separato

4alla Chiesa, un tal diritto & una manifests, contraddizione.

1

Ivi pag. 348.



ACHAZ DI GIUM
E

TUKLATPALASAR II

I monument! assiri che ci descrivono il secondo periodo delle

guerre combattute da Tuklatpalasar II in Siria, formano un

illustre commento a quel che la Bibbia ci racconta di Achaz

re di Giuda, di Phacee e di Osee, re d' Israele, e di Razin II,

ultimo re di Damasco, nelle loro relazioni coll'Assiria. E dal

suo canto la Bibbia reca gran luce ai document! assiri, spie-

gandoci, quel che essi tacciono, le cagioni della nuova guerra,

e il principal movente che dalle rive del Tigri richiam6 Tuk-

latpalasar su quelle dell'Oronte e del Giordano, ed ivi il trat-

tenne a campeggiare per tre anni continui, (733-731 av. C.)t

quanti gli bisognarono a rassodare ed a compiere la conquista

che nel primo periodo di queste guerre occidental! (742-737

av. 0.), come sopra vedemmo, egli non avea condotta che fino

a mezzo.

Partendosi dalla Siria, dopo la campagna del 737, il gran

Monarca avea lasciato i regni di Damasco e di Samaria, per

non dire degli altri Stati minor!, in condizion tranquilla di

docili vassalli e tributarii; mentre al di la di Samaria, il regno

di Giuda e i popoli circonvicini, i Filistei, gl'Idumei, i Moabiti y

gli Ammoniti, confidati o nelle proprie forze o nella iontananza

duravano indipendenti dal giogo assiro, e serbavano anzi un

atteggiamento ostile contro il grande Irapero che minacciava

d' inghiottirli. Ma nel breve giro dei tre anni (736-734) che

Tuklatpalasar stette guerreggiando altrove e raccogliendo allori

di vittorie maravigliose, ad Oriente fin sulle frontiere dell' India,

e poi a Settentrione in mezzo alle alpi d'Armenia, POccidente

asiatico avea cangiato faccia. Una nuova guerra, accesasi tra

gli Stati piu potent!, avea messa in iscompiglio tutta la con-
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trada; e la sopreraazia assira, invocata dagli uni a lor difesa,

ed oltraggiata dagli altri con aperta ribellione, non potea la-

sciare il valoroso Monarca, che a quei di la tenea, in forse d'in-

tervenire quanto prima colla sua spada nel conflitto, affin di

castigare i ribelli, raccogliere le nuove prede che gli si offeri-

vano, e ridurre sotto la sua verga in pace, doe in servitft tran-

quilla, tutta quella regione.

In Israel e, al regno di Manahem, tributario spontaneo di

Phul-Tuklatpalasar, era succeduto quel di Phaceia, suo figlio.

Ma ei dnr6 appena due anni; in capo ai quali il giovine Re

peri vittima d'una congiura, orditagli contro da un de'suoi

capitani, Phacee, figlio di Romelia, che assalitolo airimprovvista

in Samaria, nella torre medesima del regio palazzo, ivi lo tru-

cid6 insieme con 50 delle sue guardie, tutti Galaaditi
1

: cosi

spegnendosi nel sangue, alia prima generazione, Peffimera di-

nastia dell'empio Manahem, che nel sangue era nata. Phacee,

impadronitosi per tal guisa con un assassinio del trono di Sa-

maria, e resosi con tal delitto fellone anche contro il Sovrano

assiro, a cui il regno era vassallo, cotesta prima fellonia voile

sostenere con ribellione aperta; e per appoggio contro 1'Assiro,

si volse, com' era naturale, e come sembra accennarsi da varii

passi del contemporaneo profeta Osea
2

,
al Faraone d'Egitto.

Ma, senz'aspettare altrimenti i lontani ed incerti soccorsi di

Egitto, strinse intanto ferma alleanza col vicino re di Damasco,

Ea%in, sempre pronto anch'esso a scuotere Podiato giogo di

Assur e ad abbracciare ogni occasione che gli si porgesse, ogni

speranza che gli balenasse, di rialzare la potenza Sira all' alto

grado a cui 1'aveano un di portata i Benadad e gli Hazael.

Quindi entrambi d'accordo, mentre Tuklatpalasar era distfatto

armeggiando in altre estremita dell'Impero, s'avvisarono di as-

salir la Giudea, antica loro rivale o nemica, e ingorda preda

da entrambi lungamente agognata. E P occasione si porgea loro

destrissima: imperocch& sul trono di Gerusalemme, al pio e

valoroso Joatham succedeva in quei giorni appunto il figlio

IV Jtegrum, XV, 22-25.
4 Osee VII, 11; VIII, 13; XII, 1.



416 ACHAZ DI G1UDA

Achciz, giovine di 20 anni *, debole non -men di braccio che di

consiglio, e come il fatto poi mostr6, troppo degenere dalla

grandezza e virtu dell'illustre suo avo, Azaria. Le ostilita per-

tanto, gik comineiate sotto Joathain
2

, scoppiarono piu aperta-

raente sotto Achaz; e i due Ee collegati, Razin e Phacee, si

mossero ad assediarlo nella sua capitale medesima, G-erusalemme \
colPintento di ribellargli i sudditi, sbalzar lui dal trono, ed

insediare in questo un nuovo re, tutto lor creatura, il figlio di

Tabeel *, sotto il cui nome essi regnerebbero; e fatto cosi di

tutta la Siria e Palestina un sol corpo omogeneo di Stati fe-

derati, potrebbero stender piu vicina e sicura la mano al potente

lor alleato d'Egitto, ed opporre una piu gagliarda barriera al

torrente assiro.

Vero e che essi non riuscirono ne a prender la citta, troppo

ben munita di difese, e pur test& da Azaria e da Joatham raf-

forzata di nuove torri e baluardi
5

;
n6 ad abbattere Achaz, e

collocare in luogo di lui sul trono di David il lor fantoccio di

Pretendente, il figlio di Tabeel: col che si venne ad adempiere

appuntino la profezia che, fin dal cominciare della guerra, Isaia

avea fatto ad Achaz, confortandolo in nome di Dio a non temere

coteste due code di tizzoni fumiganti, Raziu e Phacee, ed assi-

curandolo che il lor disegno andrebbe fallito
6

. Ma glino recarono

ci6 non pertanto a Giuda gravissimi danni : cosi disponendo Iddio

il quale, mentre da un lato, in grazia della sauta Citta e del

1 IV Begum, XVI, 2; IF, Paralip. XXXVIII, 1.

2 IV flei/um, XV, 31.

'

Ivi, XVI, 5. Cr. hai. VII, 1.

*
QiKSl'inlento Irovasi espresso nelle parole che, Jsaia meile in bocca ai dtic

lie: Ascendamui ad ludam, el suscite.nuis eum, el avellamus cum ad nos, et

;>onamws re</em in medio eius ftlium Tabeel. Isai. VII, 6.

II. faro/ip. XXVI, 0; XXVII, 3.

6 Noli fitnere, et cor tanm non formidet o dmibus caudis tUionam fumi-

(jantium islorum in ira faroris Rasin n-gis Syriae, ( ftlii Romeliae... Haec ditit

Dominus Deus: Non slabil el non eril islud. Isai. VII, 3-9. La vivace immagine

di Code o mozziconi d> lizzoni, solto cui son figurati dul Profeta i due Re,

'ontien probiibilinente un'allusione profelica al vicino eslingtiersi che dovean fiire

non solo i Re medesimi, ma anche i loro regni di Dumasco e di Samaria, die

vedremo infutii Tun dopo 1'allro venire in breve spazio dislrutli e spenli dal-

1'Assiro.
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sangue di David, 1'uno e Taltra volea salva dai nemici, al

tempo medesimo di questi nemici si valeva a percuotere e pu-

nire 1'empieta del Principe che allora sedea sul trono di David.

II re di Siria infatti, oltre il ripigliarsi che fece Pimportante
citta di Aila o Aelath 1

}
cacciandone i Giudei, e popolandola

d'Idumei, lor nemici, che da indi in poi vi tennero ferma stanza ;

diede ad Achaz e al suo esercito gravi percosse, e fece per

tutto il suo reame grandi prede, le quali condusse a Damasco 2
.

Dal canto suo, il re d'Israele, Phacee, percosse anch'egli il

misero Achaz plaga grandi: col braccio di Zechri, un de' grandi

di Ephraim, gli trucidd un figlio, Maasia, e due dei primarii per-

sonaggi della Corte; in una sola battaglia uccise ben 120,000 sol-

dati, il fiore delle suo truppe; e fece prigionieri 200,000 tra

donne e fanciuHi con una preda infinita che fu portata a Sa-

maria 3
. Ai quali colpi,piombati addosso a Giuda da settentrione,'

altri se ne aggiunsero non men crudeli dal mezzodi; perocch6

gl'Idumei da un lato, datisi a corseggiare le terre lor confi-

nanti, uccisero molti Giudei e ne riportarono grosso bottino
;
e

dall'altro i Filistei, sparsisi per la pianura, vi occuparono sei

citta, Bethsames, Aialon, Gaderoth, Socho, Thamnan, e Gamzo,
nelle quali e in tutto il lor contado piantarono tranquilla di-

mora 4
. Humiliaverat enim Dominus ludam, conchiude qui il

1 In tempore illo restituit Rasin rex Syriae, Ailam Syriae, ct eiecit ludaeos

de Aila: ct Idamaei venerunt in Ailam, el habitaverunt ibi usque in diem hanc.

IV Regurn, XVI, 6. La cilia era stala, pochi luslri innanzi, riconquistala a Giucla

e rifabbricala dal valoroso Azaria: Ipse (Azarias) aedificavit Aelalti, et restituit

earn ludae. IV Uegum, XIV, 22.
5

Tradiditque eum ('Achaz) Dominus Deus in manu reyis Syriae, qui per-
cussit eum, magnamque praedam cepit de eius imperio et adduxit in Dama-
scum. II Paralip. XXVIII, 5.

3 Manibus quotjue regis Israel traditus est (Achaz) et percussus plaga grandi.

Occiditque P/iacee, filius Romeliae, de ludti centum viginti millia in die uno,
omnes viros bellatwes : eo quod reliquissent Dominum Deum patrum suorum.
Eodem tempore occidit Zechri, vir potens ex Ephraim, Maasiarn filium regis, et

Ezricam dacem domus ems, Elcanam qaoque secundum a rege. Geperuntque

ftlii Israel de fratribas suis dacenta millia mulierum, puerorum et puellarumf

et infinitam praedam, pertuleruntque earn in Samariam. II Paralip. XXVII f, 5-8.

I 200,000 prigionieri, appena giunti a Samaria, furono per le rimostranze e mi-

nacce del profeta Obed rilasciali liberi e rimandali alle lor case. Ivi 9-15.
*

II Paralip. XXVIII, 11-18.

Serif I/, vol. Ill, fasc. 724 27 12 agosto 1380
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sacro narratore, propter Achaz regem luda, eo quod nudasset

earn auxilio, et contemptui habuisset Dominum *.

Costernato a quest! assalti e percosse il debole Achaz, e Diuna

fidanza ponendo nel Dio de'padri suoi, del quale egli non che

placare la collera, provocavala anzi ogni dl maggiormente colle

sue empieta idolatriche
2
,
e quindi altresi niuna fede prestando

alle promesse e ai conforti del piu grand' uomo che avesse allora

il suo Stato, Isaia profeta, che in nome di Dio parlavagli ;
esso

ebbe ricorso aH'unico mezzo che una politica meramente umana,

epper6 di corta e fallace vista, gli suggeriva. Come, un cent'anni

innanzi, avea fatto per simil cagione lehu, re d'Israele; Achaz

di Giuda invoc6 il soccorso del Monarca assiro, e comperollo al

consueto prezzo di grossi tributi e di umile vassallaggio : sia che

egli, pel primo tra i re di Giuda, cotal vassallaggio professasse,

ovvero, come altrove da varii indicii congetturammo
8
,
ne avesse

gia ne'suoi antenati alcun lontano esempio. Egli adunque invi6

una solenne ambasceria a Tuklatpalasar II, con ricchissimi doni

d'oro, argento e altre cose preziose, quante ne pot& raccogliere

dai tesori del tempio e della reggia ;
e col seguente messaggio :

lo sono tuo servo e tuo figlio; vieni e salvami dalle mani del

re di Siria e del re d'Israele che si son levati contro di me 4
.

Tuklatpalasar tenne di buon grado T invito, acquievit volun-

tati eius
5

;
ed agli altri motivi, di punire i ribelli, di allargar le

conquiste, di ammassar nuove prede, aggiuntosi questo gagliardo

sprone, non indugi6 a rivalicare con potente esercito PEufrate ed

1

ivi, 19.

*
Insuper et tempore angustiae suae auxit conlemptum in Dominum. Ivi, 22

con quel che segue fino al v. 25,

5
Nell'articolo, intitolato: Da Salmanasar 111 a Binnirari 111. Civ. Gatt.

Serie XI, Vol. II, pagg. 155-151.
1 Misit autem Acliaz nuntios ad Tlieglathphalasar regem Assyriorum, di-

cens: Servus tuus et films tuus ego sum', ascende et salvum me fac de manu

regis Syriae et de manu regis Israel, qui consurrexerunt adversum me. Et cum

collegisset argentum et aurum, quod inveniri potuit in domo Domini et in

tliesauris regis; misit regi Assyriorum munera. IV Regum, XVI, 7-8. Tempore
illo misit rex Achaz ad regem Assyriorum, poslulans auxilium... Igitur Achaz,

spoliata domo Domini et domo regum ac principum, dedit regi Assyriorum
munera. II Paralip. XXVIII,' 16, 2l!

s IV Regum, XVI, 9.
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avanzarsi nel cuor della Siria. Dalla Bibbia sappiamo, che di

fatto egli assaltft Damasco, la prese e devastd, ne trasport6 gli

abitauti a Cirene, e raise a morte lo stesso re Rasin l

;
che simil-

mente percosse il regno d'Israele prendendo a Phacee molte citta,

il paese di (Maad, la Gralilea e tutta la terra di Neftali, e tra-

slocandone gli abitatori in Assiria
2
. Ora i Frammenti degli An-

nali di Tuklatpalasar confermano a maraviglia, punto per punto,

il racconto biblico
;
e colla giunta di nuovi e pill ampi ragguagli

suppliscono, almeno in parte, a quel che il laconismo della Bibbia

lascia a desiderare.

Ecco in 1 luogo il testo assiro che parla della guerra contro

Damasco e della disfatta di Razin 3
:

1 ...i suoi guerrieri io feci prigioni... colla spada io dislrussi

2 ...rusat... luri... dinanzi a lui

3 ...i guidatori del carri e... le loro armi io spezzai e

4 ...i lor cavalli io presi... i suoi guerrieri portatori d'archi

5 ...portanti scudi e lance, io li feci prigioni e il lor combattimento

6 ...linea di batlaglia. Egli per salvar la sua vita fuggi via solo e

1 ...come un cervo, e nella gran porta della sua cilia entr6. 1 suoi Gene-

ral i vivi

8 io feci prigioni e sopra croci li affissi. II suo paese io soggiogai ;

45 uomini del suo campo
9 ...Damasco, sua cilia, io assediai; come un uccello in gabbia lo rin-

chiusi. Le sue foreste

10 ...i cui alberi eran senza numero, feci tagliare e...

11 ...hadara (Binhadar), la casa del padre di Razin di Damasco, sopra

montagne inaccessibili

12 ...assediai, presi; 800 uomini coi loro averi, Mitlnti tfAsfcalona)

13 ...feci prigione; 750 prigioni...

14 ...condussi via; 500 e... citta...

15 ...di 16 dislretti del paese di Damasco a un mucchio di rovine ridussi.

16 ...Samsi, regina d'Arabia, che il giuramento del Dio Sole avea rotto e...

1 Ascendit enim rex Assyriorum in Damascum et vastavil earn, et trans-

tulit habilatores eius Cyrenen, Rasin autem inlerfecil. IV Regum, XVI, 9.

2 In diebus Phacee regis Israel venil Ttieglathphalasar rex Assur el cepil

Aion el Abeldomum, Maacha el lanoe, et Cedes el Asor, el Galaad, el Gali-

laeam, el universam terram Nephthali, et transtulil eos in Assyrios. Ivi, XV, 29.

Gf. I Paralip. V, 26: Et sitseitavit Deus Israel spiritum Ptiul regis Assyrio-

rum et spiritum Thelgathphalnasar regis Assur : et transtulit Ruben et Gad, et

dimidiam Iribum Manasse, et adduxit eos in Lahela et in Habor et Ara el

fluvium Gozan usque in diem hanc.
5
LAT4RD, Inscriptions etc. lav. 13: SMITH, Assyrian Discoveries, pagg. 282-283.

Cf. SCIIRADER, Die Keilinsch,r. und das alte Testamenl, pagg. 151-153.
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Un 2 Framraento, dopo alcuni laceri versi che ricordano il

trasporto di parecchie migliaia di donne prigioniere, divise in piu

torme, dalla lor patria in lontane terre, contiene qualche cenno

sopra la guerra di Filistsa e fa nuova menzione della disfatta

di Razin. Esso dice
1
:

a 14 Mitinti d'Ascalona nel mio scrvizio fu malvagio e

15 conlro di me rivollossi... la disfatta di Razin

16 egli vide, e nel colpire...

17 il proprio timore lo sopraffece e...

18 Rukiplu, suo figlio, s'assise sul suo trono per...

19 egli iilzo e... 500...

20 e nella sua citta enlr6; 15 cilia...

21 Mbihilu 1'Arabo...

Quanto all'uccisione di Razin, attestata dalla Bibbia, non se

ne ha in questi Frammenti motto espresso: ma una tavoletta as-

sira, scoperta e dicifrata da Enrico Rawlinson, confermava anche

tal faito: se non che la tavoletta, rimasta in Mesopotamia, and6

smarrita, ne se n' e potato rinvenir piu traccia
2

.

In un 3 Frammento, assai malconcio anch' esso, ma pur di

gran .pregio, si hanno parecchi ragguagli della guerra e delle

conquiste di Tuklatpalasar in Siria, nel Bit-Humrij ossia regno

d'Israele, in Filistea, ed in Arabia; e vi si leggono espressi i nomi

di Phacee re d' Israels, e di Osee suo successors. Eccone il tenore
3

:

1 ...la citla di Iladracli fino nl pnese di Sana

2 ...le cilia di Zimirra, Arka * c Zimarra

3 ...le cilta di Uznu. Silianu,' Riliisuza

4 ...le cilia lungo il Mar superior(3 (Mcditerraneo) io possedei; sei de'miei

General!

5 per governalori loro imposi... atbuna che e lungo il Mar superior?,

G le cilia... nili, Gultii. .
s
... Abil... che e fronlicra del paese Bit-Humri,

lon'ano,

1 S 31 IT ii, 1. oil., pjig. 28i.

3
SMITH, Tlic Annals of Ti(]1atpilcsp.r IJ, nella Zeilschrift far aegyptische

5prctc/w, 18G9, pag. li; SCIIUADGK, 1. cit., pi-g. 148 o 153.

3
SSIITII, Assyrian Discoveries, pagg. 28i-285; Waslvrn Asia Inscriptions,

Vol. IIT, tav. 10, n. 2. Cf. SCIIKADEU, 1. cil., p.ngg. 145-140.
* Probiibilrnente le Samar ed Arka o Aruk. acr.cnnjile come citta cananee

nel Gene.ri X, 11-18. Un passo duirisrrizione di Khorsabnd, di Sargon, lin. 33,

nornina la cilta Zimirra, posta Ira Ilamalh e Damasco; ed e la
"S,iju.vpet

di Strabone.

5 Galaad (?) o Gulil'a (?)

6 V Abel-bet -Maacha (?) (nella- Vulgato Abel domum, Maacha} del IV Regum,

XV, 29.
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1 ...vasto, luttoquanto al dominio d'Assiria aggiunsi,

8 i miei General! per governatori loro imposi. Hannone di Gaza

9 che dinanzi a' miei guerrieri era fuggilo, in Egilto si ripar6. La citta di

Gaza

10 io presi..., i suoi arredi, i suoi Iddii... e 1' imagine della maesta mia

(eressi)

11 ...nel mezzo del Bit..., gli Iddii del paese loro numerai

12 (come bottino),.. e come uccelli

13 ...alia terra sua lo rimisi e

14 ...oro, argento, stoffe di lana e di lino

15 ...(in copia) grande... ricevei. II paese Bit Humri

16 lonlano..., i suoi piu ragguardevoli abilanti

17 coi loro averi in Assiria Irasporlai. Pakaha ', loro re, uccisero; ed

Ausih *

18 (a regmire) sovra essi io slabilii; 10 talenli d'oro, 1000 lalenti d* ar-

gento... da essi ricevei (in tribulo) e

19 in Assiria porlai. Samsi regina del paese tfAribu (Arabia)...

20 ...uccise... popolo, 30,000 camelli, 20,000 buoi

21 ...5000 simi... il paese, i suoi Iddii

22 ...i suoi beni io presi. Ella per salvar la sua vita

23 ...luogo arido, come un onagro del deserlo...

Infine un 4 Frammento, che parla della guerra <TArabia, ter-

mina con un cenno di Samaria e di Phacee. Eccone il testo
3

:

1 ...la cilia...

. 2 ...alia citta Ezasi

3 ...Sumsi regina d'Arabia, nel paese di Saba

4 ...le genti che crano nel rnezzo del suo campo,
5 la potenza de'rniL'i valorosi soldati la sopraffece, e

t> camelli e camelle... sua offerla, al mio cospelto ella mand6.

1 Un governatore a lei imposi, ed il popolo
8 di Saba al mio giogo solloposi. Le cilia di

9 Mazlia e Tcma, dei Subei; Hyappa,
10 Badana e Halle, degli Idibihilili

11 ...che slonno al confine delle terre del Sole occidente,

12 che n'on han rivali, e il lor paese e rimolo; la fama del mio dominio,

e il racconto

13 dellc mie vitlorie udirono e si solloposero al mio dominio. Oro, ar-

gento, camelli,

14 Ccimellc e simi, lor tribulo, immantinente al mio cospetlo

15 portarono, e baciarono i miei piedi.

1
II Pckah della Bibbia ebraica, il Phacee della Vulgata.

Osffi.

5
LAYARD, Inscriptions cU:., lav. 66; SMITH, Assyrian Discoveries, p. 285, 286.
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16 .. Idibihil al governo del paes3, ehc e di rincontro all'Egitto, io de-

stinai.

11 ...cui nelle mie antecedenli campagne tutte le lor citta io avea sog-

giogate,

18 ...gli ausiliari di lui, Samaria solamente io lasciai, P/iacee, loro re...
1

Dal complesso di quest! brani d'Annali si rileva abbastanza

non solamente Pestensione delle conquiste, fatte da Tuklatpa-

lasar nel corso di questa guerra trienne, ma eziandio Pordine

presso a poco delle sue operazioni guerresche. Griunto in Siria

nel 733, egli, la prima cosa, diede a Razin una gran battaglia e

Io sconfisse pienamente; distrusse i suoi carri, sbaragli6, uccise o

fece prigioni i suoi cayalieri, gli arcieri, i lancieri; e lui costrinse

a fuggir di gran corsa, come un cervo, e chiudersi uella sua ca-

pitale Damasco (Frammento 1, lin. 1-7). A questa citta Tuklat-

palasar pose quindi Passedio, stringendola da ogni lato, sicche

Eazin vi rest6 imprigionato, come uccello in gabbia; e dinanzi

alle sue porte, secondo il costume favorito del la barbarie assira,

appese sopra gran croci i Grenerali neraici che egli avea fatti pri-

gioni (Ivi, lin. 7-9). Frattanto si die a devastare tutto intorno il

paese, e soggiogft ed occup6, stabilendovi suoi governatori e uffi-

ciali, tutte le terre dello Stato, convertito fin da quel di in pro-

vincia assira (Ivi, lin. 8-12). Ma come Passedio di Damasco

traeva in lungo, ne egli potea sperare di vincerla facilmente di

assalto; Iasci6 quivi una parte delPesercito, e colPaltra marci6

innanzi a battere gli altri ribelli o nemici, alleati di Eazin.

E primo fra essi, come il piti vicino, fu il re d'Israele, Phacee.

Dopo aver preso le citta di Samar, di Arka, ed altre poste a

pie' del Libano e lunghesso la marittima; Tuklatpalasar entr6

nel Bit-Humri, cioe nel regno di Samaria, ed a guisa di tor-

rente impetuoso, Pebbe in breve ora allagato ed occapato, salvo

la metropoli, tuttoquanto. Imperocch6, dopo la grande sconfitta

toccata a Razin, sembra che niuno, n& Phacee n& altri, ardisse

piil affrontarsi colPAssiro in campo aperto, ne opporgli seria

resistenza; onde la sua marcia attraverso il Bit-Humri e la

1
II Iratto di queslo Frammento degli Annali, che va dalla lin. 6 alia 16, e

ripetuto quasi coi medesimi termini nella grande IscrizionQ storica di Tuklat-

palasar, lin. 52-56; presso Io SMITH, 1. cit. pag. 262-263.
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Filistea e piu oltre fin verso 1'Egitto, durante la spedizione di

quest' anno, compresa tutta nella Tavoletta cronologica, sotto

il titolo : Ana mat Pilasta, non fu quasi altro che una marcia

trionfale, a rapid! passi segnati da altrettante conquiste. Se-

condo la Bibbia \ Tuklatpalasar prese a Phacee, oltre a piu citta

nominatamente espresse, tutto il Galaad, cioe tutta la porzion

del regno a levante del Giordano, e tutta la terra di Neftali
e la Galilea, vale a dire tutto il settentrione e il centro del

regno, tra il Giordano e il Mediterraneo
;
laonde non rimase al

re israelita che il lembo meridionale dello Stato, cioe la me-

tropoli Samaria, con un breve raggio di terre alPintorno. La

massima parte del reame d'Israele divent6 pertanto da quel di,

come lo Stato di Damasco, provincia assira, che fu data in

governo immedia.to ad uffidali assiri; e gli antichi abitanti, o

almeno una gran torma de' piu ricchi e ragguardevoli, furon tra-

sportati al di la dell'Eufrate nel cuor dell'Assiria: primo atto

del lugubre dramma della Cattivitd d'Israele, che di li a pochi

anni, caduta Samaria e distrutto il regno, dovea compiersi col-

T esilio dell' intiera nazione. Or altrettanto afferma Tuklatpalasar

ne'suoi Annali gloriandosi d'avere aggiunto al dominio d'As-

siria tutto il paese Bit-Humri, e postovi per governatori i suoi

Generali (iTrainmento 3 lin. 7-8); > d'averne trasportato in

Assiria gli abitanti piu ragguardevoli (Ivi, linea 16-17); e di

avere al re Phacee lasciato solamente Samaria (Frammento 4

linea 18); > dall'assalir la quale indubitatamente non altro il

trattenne, fuorche il troppo indugio che alle altre sue imprese

recherebbe Passedio d'una citta cosi forte e munita.

Vinto il Bit- Humri, Tuklatpalasar mosse la guerra piu oltre

verso occidente, contro Hannone re di Gaza che fuggi in Egitto,

contro Mitinti d'Ascalona, ed altri regoli della Filistea (Fram-
mento 1 lin. 12-13; 2 lin. U-17; 3 lin. 8-15): rese suoi

vassalli, come risulta dalla lista dei re tributarii che or ora

vedremo, Edom, Moab ed Ammon, posti a mezzodi ed a levante

di Griuda: e indi penetr6, o almen port6 il terrore delle sue

armi, fino entro TArabia, e sulle ultime terre asiatiche di fronte

1 IV Regum, XV, 29; Cf. I PoraKp. V, 26.
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all'Egitto, che riconobbero il suo irapero e gli mandarono ric-

chissimi tributi. Samsi, regina de'Sabei, in Arabia, succeduta

per avventura alia regina Zabibi, che sopra vedemmo noverata,

nel 737, tra i re vassalli del monarca assiro; aveva arditameute

scosso il giogo del vassallaggio e rotta eziandio aperta guerra

contro il suo Sovrano (Frammento 1. lin. 16, 3. lin. 19-23,

4. lin. 3-5); ma sopraffatta dalle armi assire, non indngift a

raumiliarsi e prestare, con tutto il paese di Saba, oinaggio a

Tuklatpalasar, il quale a lei e al suo Stato impose un proprio

luogotenente per governatore (Frammento 4. lin. 7-8). Altri

popoli e tribti di quelle remote contrade si resero spontanei sud-

diti al gran conquistatore ;
ed egli accettati i lor tributi, ed

accolti al bacio del piede i loro ambasciatori, stabili sopra essi

la dominazione assira (Frammento 4. lin. 9-15); a rappresentar

la quale egli scelse tal fiata anclie Principi o Sceicchi indigeni,

tra i meglio sicuri per fedelta all'Impero: e tale esser dovea,

fra gli altri, quell' Idibihilu arabo, a cui egli affid6 il governo

della regione fronteggiante PEgitto (Frammento 2. lin. 21;

4. lin. 16).

Soggiogate in tal guisa tutte quelle contrade, e distesa la

potenza e il prestigio del nome assiro fino alle rive del Nilo,

Tuklatpalasar fece ritorno in Siria, e tutte le forze rivolse e

concentr6 coutro Damasco, dalle cui torri Razin sfidava tuttora

il suo tremendo nemico. La gran capitale della Siria resist^ in-

fatti per ben due anni a tutto lo sforzo delle armi assire. Ci6

rilevasi dalla Tavoletta cronologica, gia spesso citata, che dopo

la guerra del 733 in Filistea, ana mat Pilasta, registra sotto

i due anui seguenti la guerra contro Damasco, ana mat Dimaska:

e con ci6 il monumento assiro compie il racconto della Bibbia,

la quale narra bensi che Tuklatpalasar conquist6 Damasco, ma
non dice quanto tempo tal conquista gli costasse. Dopo due anni

pertanto d'assedio, Damasco fu presa :. Tuklatpalasar vi entr6

in trionfo, e il primo atto di signoria che vi esercit6, fu di metter

a morte Razin, il re gia vassallo, poi ribelle aH'Assiria, che la

propria ribellione avea con si ostinata fierezza sostenuto. E colla

morte di Razin II ebbe termine Tantico regno di Damasco, fon-
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dato, come vedemmo, ai tempi di Salomone da Bazin I, e,durato

per un due secoli e mezzo non senza gloria, siccome il piu pos-

sente e florido Stato delPoccidente asiatico, e il pift valido ba-

luardo di quelle contrade contro 1'invasione assira, che si avan-
'

zava ogni di piu minacciosa per tutte iugoiarle. Salmanasar III

era stato il primo ad infiacchire con ripetute percosse la po-

tenza del regno Damasceno sotto Benadad II ed Hazael; Bin-

nirari III erasi poscia inoltrato fino ad assediare nella sua capi-

tale il re Marih, e vintolo, Pavea costretto a renders! vassallo

delPAssiria; Salmanasar IY avea dovuto quindi guerreggiare

anch' egli, ma non si sa con qual successo, contro Damasco, ri-

bellatasi probabilmente al giogo impostole da Binnirari; ma

Tuklatpalasar II finalmente fu quegli che, presa dopo duro assedio

la gran citta, regina delta Siria, la scorono per sempre, ne spense

il regno nel sangue dell' ultimo de'suoi re, e lei con tutto lo

stato ridusse alia condizione di semplico provincia del grande

Impero del Tigri. Grli abitanti stessi, secondo il costume della

politica assira e quella singolarmente di Tuklatpalasar, furono

strappati dal loro suolo uatio e trapiantati in terre lontane, a

Kir ossia Cirene *, regione delPArnienia o, secondo altri, della

Media 2
;
e la Siria fu ripopolata di nuove genti, chiamate da

lungi e straniere del tutto, siccome al suolo, cosi alle glorie e

alle tradizioni de'suoi precedent! abitatori. Per tal guisa venne

ad avverarsi alia lettera Poracolo, profetato gia tanti anni in-

nanzi da Amos:

Mittam ignem in domum Hazael et devorabit domos Benadad.

Couteram vectem Damasci et disperdam habitatorem de campo

idotiy et tenentem sceptrum de domo voluptatis; et transfe-

retur populus Syriae Cyrenen, dicit Dominus 3
. Oracolo, con-

fermato da Isaia : Onus Damasci. Ecce Damascus desinet esse

civitas et erit sicut acervus lapidum in ruina. Derelictae ci-

1 Transtulit habitatores eius Cyrenen. IV Rcgum, XVI, 9.

2 Per questa Gyrene della Vulgala (in ebraico Kir}, deve inlendersi, dice

GORRRLIO a LAPIDE, non gia la Cirene di Etiopia, ne quella della Libia, ma si

quella della Media: Cyrenen quae est in Media : e reca in prova la grave autorita

di GIUSEPPE EBR^O : unde Joseph ait Damascenos translates in, Mediam.
3
^mos, I, 4-5.
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vitates Aroer gregibus erunt, et requiescent ibi et non erit

qui exterreat. Et cessabit adiutorium ab Ephraim et regnum
a Damasco 1

.

II vincitore intanto, prima di tornare con le spoglie e i trofei

delle sue vittorie a Calach, tenne a Damasco gran corte
;
a cui,

come gia in quella di Arpad nel 743, dovettero intervenire a

fargli corona e omaggio ed a presentargli i lor doni e tributi i re

vassalli. E fra quest! fu anche Achaz, re di Griuda, in grazia del

quale prineipalmente Tuklatpalasar aveva intrapresa la guerra.

La Bibbia infatti racconta, dopo la presa di Damasco, che Achaz

perrexit in occursum Theglathphalasar regi Assyriorum in

Damascum 2
: e dai yersi seguenti rilevasi, che ei soggiorn6 per

qualche tempo alia corte del gran monarca in Damasco. E la

Iscrizione storica di Tuklatpalasar, in un tratto che si riferisce

necessariamente al fine della guerra sopra descritta, cio6 al-

Tanno 731, recando la lista di ben 22 re
3
tributarii, dalFAsia

niinore fino all'Arabia e dall'Eufrate fino al Nilo, annovera fra

questi espressamente Achaz di Griuda, lahuhazi lahudai. Ecco

il testo delPIscrizione
4

:

51 II Iributo di Kustaspi di Kumuha (Comagene), Urik di Kua, Sibilti-

bihil di Gubal (Byblos), Pisiris di Gargamis (Carchemis),

58 Eniil di llama Ih, Panammu di Samhala, Tarhulara di Gaugama, Sa-

lumal di Milid, Dadilu di Kaska,

59 Vassurmi di Tubal, Ushilli di Tuna, Urpalla di Tuhana, Tuharnmi

d'Istunda, Vrimmi di llusinna,

60 Mattanbahil di Arvad (Aradus), Sanipa di Bit-Ammana (Ammon), Sa-

lamanu di Moab,...

61 Metinti di Asealonn, Achaz di Giuda lahuhazi lahudai, Kavus-

malaka di Edom, Muz...

62 Hanun di Gaza : oro, argento, piombo, ferro, antimonio, stoffe del lor

paese, lapislazuli (?)...

63... produzioni del mare e della terra, Iralle dal lor paese, scelte pel mio

regno, cavalli ed asini edacati al giogo.

1

Isaias, XVII, 1-3.
4 IV Regum, XVI, 10.

3 Oltre a due o Ire altri, perduti nelle lacune del teslo.

* Western Asia Inscriptions, Vol. II, lav. 67
; SMITH, Assyrian Discoveries

pag. 263. Cf. SCHBADER, Die Keilinschriften und das alle Testament, pag. lil ;

e MfejiiHT, Annales des Rois d'Assyric, pag. 144.
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Paragonando questa lista del 731 con quella del 737, che nel

precedente articolo recitammo, vi si scorgono otto nuovi nomi di

re, e sono appunto gli otto ultimi, i re di Arvad, di Ammon, di

Moab, di Ascalona, di Griuda, di Edom, di..., di Graza; quelli cio&

che nel corso dell' ultima guerra eran venuti, per dedizione spon-

tanea o forzata, ad aggiungersi al numeroso corteggio di re vas-

salli che il gran Monarca assiro gia contava in tutta PAsia occi-

dentale. Fra essi quel che maggiormente attrae il nostro sguardo

& il re di Griuda, Achaz : ne vi pud essere alcun dubbio che il

Idhuhazi lahudai, nominate nella lista sopraccitata tra il re di

Ascalona e quel di Edom, non sia appunto 1*Achaz, descritto

nella Bibbia al Libre IV dei Ee, capo XVI. Imperocch&, sia la

ragion filologica del nome assiro, confrontato coll'ebraico, sia la

ragione storica dei tempi e dei fatti, al medesimo personaggio

attribuiti e dalla Bibbia e dai document! assiri, comprovano ad

evidenza cotale identita, ed escludono ogni altra supposizione
l
.

Achaz adunque col braccio di Tuklatpalasar era riuscito non

solo a respingere, ma a schiacciare ed annientare i suoi nemici.

Razin era perito nella lotta, e il suo regno di Siria era stato

cancellato dal mondo. II regno d'Israele altresl era ridotto pres-

soche al nulla; e Phacee, ristretto oramai alle sole mura di Sa-

maria, non tard6 ad incontrare una fine somigliante a quella di

Razin suo alleato. Egli peri assassinato da Osee, figlio di Ela,

che gli fu successore; perdendo il'trono al modo medesimo che

ei 1'avea conquistato, con un assassinio. Anche questo fatto & at-

testato concordemente dalla Bibbia 2
e dagli Annali 8

di Tuklatpa-

lasar : se non che questi aggiungono due circostanze al tutto

nuove: ci6 sono, che Osee fu istituito re da Tuklatpalasar mede-

simo, e che egli pag6 al Monarca assiro, in tributo di vassallag
-

gio, 10 talenti d'oro e 1000 d'argento.

Achaz nondimeno non ebbe a rallegrarsi gran fatto di tal riu-

1 Vedi inlorno a ci6 lo SCHRADEU, 1. cil. pagg. 151, 152, dove espone gli

argomenti da noi accennati, e confuta 1'opinione di ENRICO RAWLIKSON, che nel

lahuh'izi della lisia assira voile ravvisare 1'Ozia o Azaria ddla Bibbia.

Coniuravit autem et tetendit insidias Osee filius Ela contra Ptiacee ftlium

Romeliae, et percussit cum et interfecit: regnavitque pro eo. IV Regum, XV, 30.
3 Vedi sopra, Frammento 3 lin. 17-19.
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scita, ne a menare troppo vanto della protezione assira: tanto

fu caro il prezzo che questa costogli. Tuklatpalasar fu per lui

e pel suo regno un flagello poco men disastroso e crudele, che

non era stato per Israele e per Damasco : ei saccheggi6 e devast6

a man salva le terre di Griuda, come se fosser nemiche
;
n& val-

sero a camparle dalla rapacita e barbarie assira Fumile stri-

sciarsi del re vassallo a pi& deir orgoglioso Sovrano, e il profon-

dere che ei faceva a questo nuovi doni e tesori, dissanguando

Perario dello Stato e del Tempio per contentarne la insaziabile

ingordigia. Tanto ci viene attestato dai Paralipomeni, ove leg-

gesi: Adduxitque (Domlnus) contra eum (Achaz} Thelgath-

phalnasar regem Assyriorum, qui et afflixit eum, et nullo

resistente vastavit. Igitur Achaz, spoliata domo Domini et

domo regum ac principum, dedit regi Assyriorum munera, et

tamen nihil ei profuit
l

. E la cosa & al tutto consentanea al-

Tindole e al costume dei despoti assiri, superbi e crudeli verso

le genti straniere lor vassalle, poco men che contro le nemiche ;

e consentanea singolarmente alia tempra di Tuklatpalasar II,

che tra cotesti despoti fu insigne, per ferocia e spietatezza tiran-

nica, non rneno che per bravura guerresca e gloria di conquiste.

Cosi Achaz impart) a proprie spese, quanto fosse stata folle

la sua politica, e quanto al contrario verace e sapiente la parola

dei Profeti; i quali, come gia ad Israele, cosi ora a Griuda, non

si stancavano di predicare contro le alleanze di Assur
;
rimo-

strando esser cosa stolta Tappoggiarsi sopra una verga che li

percoterebbe, inniti super eo qui percutit eos, invece di appog-

giarsi super Dominum sanctum Israel in veritate
2
, il cui brae-

cio bastava infallibilmente a salvarli da qualsiasi nemico. E cer-

tamente, se in Achaz fosse stata la fede e la pieta di Ezechia,

suo figlio e successore, e la medesima docilita che in questo ai

consigli del gran Yeggente, Isaia, egli avrebbe salvato Tindi-

pendenza di Giuda, e trionfato all'uopo, non solo di Razin e di

Phacee, ma dello stesso Tuklatpalasar; come vedrem fra poco

Ezechia trionfare di tutta la potenza di Sennacherib.

1
II Paralip. XXVIII, 20, 21.

Isaias, X, 20.
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XVI.

Da Seiosciong a Tati

Non pu6 essere che il ragguaglio fornitoci dai nostri missionarii

intorno a Khama, e al suo fratello, non abbia destato nelPanimo

del lettori un vivo interesse inverse questi due personaggi. Essi si

portarono con dignita e gentiiezza, e, dove non trattossi di accet-

tare il loro ministero, diedero ai Padri prove di generosita. II re

mostr6 gran dispiacere udendo che alcuni d'essi erano stati dalla

folia di gente accorsa alquanto molestati; e non appena riseppe

clie tre dei lor servitori negri avean disertato, e tosto fece sapere

ai Padri, che quei disertori sarebbero incontanente espulsi dalla

citta. II suo fratello poi non pure vendette ai Padri una superba

filiera di buoi, di cui essi abbisognavano, ma degnossi altresi di

venire a visitarli nella loro partenza, e strinse loro amichevol-

mente la mano.

I missionarii intanto rivolgevan le spalle a Seiosciong col cuore

angosciato. Contro ogni speranza essi avevan pure sperato di pren-

dervi stanza, ed avean fabbricato tali disegni, che tanto piu vio-

lentemente furon rovesciati, quanto piu dolcemente erano stati

concepiti. Essi dunque non avean piti speranza di lavorare in

mezzo alia grande tribu dei Betsciuani; ma confidavano in Dio,

che non avrebbe mandato a vuoto i loro sacrifizii; e con grande
animo risolvettero di procedere innanzi, e di adoperarsi in ogni

maniera per ottenere di essere ricevuti nella potente tribu dei

Matabeli; la cui capitale, detta Gubuluwayo, stava loro davanti

alia distanza di circa 250 miglia al Nord-Est. Or dunque essi si

accingevano alia parte piu difficile del loro viaggio. Si 6 detto che

la migliore fortificazione che hanno 1 Bamanguato contro le scor-
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rerie del Matabeli o la condizione inospitale della contrada che ne

li separa. Nella stagione delle pioggie le correnti son troppo vio-

lente, e non si possono guadare; mentre nella stagione secca non

vi si trova acqua sufficiente per un esercito ; anzi in alcuni luoghi

non basta neppur ad un uomo solo, seppur non si vuole cavarla a

grande profondita nelPasciutto letto della corrente. Le gole roc-

ciose che conducono fuori di Sciosciong, a piccola distanza da

questa citta si aprono in una vasta pianura, che & verdeggiante e

ricca di fiori nelle stagione piovosa, ma in quella che i Padri

P attraversavano non offriva alFocchio che un'arida landa di erbe

abbrustolite, secchi cespugli, e sabbia.

Era il 28 luglio, quando i missionarii si rimisero in viaggio. II

di festivo del loro santo Fondatore, 31 luglio, li trov6 sul flume

Makalapsie. Chi avesse per avventura arnmirato la pompa, onde

tale solennita suole festeggiarsi nella chiesa del Gesu in Eoma,
avrebbe senza dubbio sorriso nel vedere come qui la celebravano

questi stanchi pellegrini. II santo sacrifizio era offerto sotto una

piccola tenda, che dava ombra soltanto al sacerdote e al servente.

Tutte le decorazioni festive si riducevano, secondo il consueto, al

vessillo del sacro Cuore di Gesft e alia pittura della crocefissione.

Non y'era organo che mandasse fuori le sue melodie, non lam-

padarii che pendessero dalle pareti, il deserto non dava fiori di

sorta; eppure il loro cuore era colmo di gioia. II SS. Sacramento

stava esposto sulPaltare; ed essi confidavano fiduciosamente che

il loro santo Fondatore li rimirasse dalPalto de'cieli, e fosse loro

propizio per la missione, a cui li avea spediti. A pranzo, dice il

P. Depelchin, il lor piatto di rispetto fu un vecchio montone, e

il brindisi del giorno era da lor portato col miglior Makalapsie :

e se altri chiedesse donde proveniva tal bevanda fino nelPinterno

delPAfrica, per tutta risposta gli mostreremmo il flume che scor-

reva ai loro piedi. Presso al flume Tauani trovarono una polla~di

acqua pura, che avea resistito ai raggi solari nella secca stagione;

ma il flume Seribe era asciutto. Non possiamo qui tener'ci dal

ricordare passando, come appunto sul Tauani il Mohr si avvenne

un giorno in un inglese che faceva il suo viaggio di nozze; e a

lui parve, che soltanto ad un inglese potesse venir in mente un
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disegno simigliante. Senonche, a cessare la maraviglia, esso si

di& a conoscere come proveniente da Maritzburg.

Nel mattino del 6 agosto i Padri raggiunsero Pelatscie, dove

poteron fornirsi di buona acqua, poichd dal giorno. 2, quando la-

sciarono il Tauani, non ne avean trovata che una scarsa provvi-

sione. Stando a Pelatscie essi si trovavano alia vigilia di quel che

suol dirsi cola il lungo tragitto*, nel quale per ben 48 ore le

povere bestie debbon sentire spossatezza e sete, senza mai avere

una stilla d'acqua per refrigerio. Alle due pom. del 9 agosto essi

pervennero al flume Kokwe, dove scavando con tutti gli sforzi

con vanghe e zappe giunsero a trovare larga copia di acqua, non

avendone piti gustato dalle 3. 45 pom. del giorno 7. Nei fiumi

Seruli e Uthlosani non rinvennero altro che sabbia profonda; ma

giunti il di 1 2 d' agosto al flume Uthlosi poterono prowedersi

d' acqua in abbondanza. Anche il flume Sciascia, dove furono

il 16, ne forni loro buona copia; sicche ristorati continuando il

viaggio finalmente trovaronsi il 17 a Tati, dove s'incontravano

nuovamente in esseri umani. II Seruli, il Tauani e il Makalapsie

vanno direttamente a scaricarsi nel Limpopo; ma lo Sciascia

prima raccoglie tutti gli altri, e poi corre a versare le lor acque

nella medesima riviera, di cui esso e uno de' principali affluent!.

Tutti questi fiumi si rassomigliano Puno all' altro, pieni di sabbia

e ghiaia nella stagione secca, orlati da siepi di spine e canne, e

acconci a dar nascondigli ai leoni e ad altre belve. La strada

6 generalmente coperta di grossa rena, e tutto il paesaggio si

presenta come un terreno vagamente ondulato, interrotto qua e

la da erte colline di granito, chiamate koppies, con ampi boschi

di rnopani, le cui foglie, come ci dice il Mohr, stanno quasi ver-

ticalmente, e danno poca ombra, come farebbe una rete da pe-

scatore.

XVII.

Particolarita del viaggio e del soggiorno a Tati

Chi viaggia per queste regioni nelle stagioni secche dev' essere

attentissimo a tener sempre accesi grandi fuochi nei posti d'ac-

campamento. Questi sono per lo piti scelti, per quanto e possibile,
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vicino all'acqua; e le bestie da preda sono spinte al prezioso

elemento con un istinto, a cui non si resiste con lievi ostacoli.

II pericolo esiste specialmente nelle prime ore del mattino. Yalga

ad esempio il fatto avvenuto alPHubner. Era questi compagno
al Mohr ne'suoi viaggi, e un giorno si era inoltrato innanzi alia

carovana in cerca d'acqua. La notte lo trov6 presso al fiuine

Kokwe, dove egli si era posto a riposare appi6 di un albero di

mimosa, che verdeggiava presso all'accjua. Egli per6 prese la

precauzione di tagliare alcuai pruni dal pedale, prima di abban-

donarsi al sonno. E queste sue diligenze non furono senza mer-

cede. La notte gli and6 assai bene; ma sul far del giorno si

ridesta all' improvviso per un cupo ruggito, di cui troppo beile

egli conosceva il significato. Ebbe giusto il tempo di salire inos-

servato sulP albero, e dalP alto pote con sicurezza rimirare quel

che ayveniva al di sotto: e dovette esser tutto compreso da stu-

pore e da paura, quando pot6 contare sette leoni che al piede

del tronco spiccavan salti, iino a che il sole che sorgeva li ri-

chiamd a tornare ai loro boschi. Quando nella notte si passa per

qualche foresta, si suol portare torchi accesi per guardarsi da una

sorpresa; ma in campagna rasa il leone esce spesso fuori dalle

inacchie per venire a bere anche di giorno. Che poi tali belve

se ne stiano appiattate in quelle vicinanze, lo prova il fatto di

un povero Cafro ucciso da un leone presso a Tati alcuni giorni

soltanto prima che i missionarii vi giungessero, e Paltro di un

cacciatore di Tati che per la stessa cagione perdette il suo ca-

vallo durante la loro dimora in quel luogo. Nel 1869 il Mohr

trovo orme di elefanti nelle prosciugate paludi di Tati. Anche

le iene, che pur sono descritte come animali innocui, erano spesso

udite dai missionarii masticare le ossa, che trovavansi presso al

loro accainpamento ;
ed una volta si trov6 che una di queste

bestie avea roso gli arnesi di alcuni buoi, mentre questi erano

tuttavia immersi nel sonno.

L'interesse principale che attira a Tati si & la prospettiva

che un giorno pareva si brillante di ricche vene d'oro nascoste

nei dintorni; e il nome di Victoria Diggings, che si osserva

nella carta geografica del Wyld, fa vedere a qual nazione ap-
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partenesse la compagnia che si accinse a tale intrapresa. Per

la prima volta fu qui scoperto 1' oro da Carlo Mauch ai nostri

tempi ;
ma il medesimo viaggiatore fa anche osservare, che an-

ticamente era stato qui cercato il prezioso metallo dagli abitanti

della contrada; e in prova di ci6 egli riferisce che sono state trovate

delle fosse scayate nella dura roccia di quarzo alia profondita di 15

fino a 18 piedi. Egli vi trov6 altresi muri di pietra accuratamente

costruiti nelle circostanti colline, diretti senza dubbio a difesa del

luogo. E tutto ci6 si attribuisce ai Masciona, i quali erano gli

antichi possessor! del terreno prima che ne fossero espulsi dai

Matabeli : ma chiunque si fossero, egli e certo, che erano pro-

grediti nella coltura assai piti che gli abitanti present!, i quali

non conoscono altri material! per fabbricare, fuori della paglia

e del fango impastato con rami d'alberi. Circa tre anni fa, due

centinaia di Europe! erano qui raccolti nella lusinga che qui si

fosse scoperto un centro di ricchezza, destinato ad emulare per-

fino quello di Kimberley; ma pifi tardi le miniere sono state

abbandonate; e i Padri sol vi ritrovarono un'accolta di una ven-

tina di uomini discendenti da Europe!, ed alcuni cafri, che abi-

tavano in una mezza dozzina di case e in poche capanne cafre.

Ad eccezione del sig. Philips/ gia compagno di Baines ne'suoi

yiaggi, ed ora agente della compagnia delle miniere, e custode

della proprieta della medesima, i bianchi non erano che Boeri,

cacciatori di professione, che trovano il loro vitto nella caccia

della giraffa, del buffalo, dello struzzo selvatico, e dell' antilcpe.

I rapport! dei missionarii coi membri di questa piccola colonia

in mezzo ad un deserto sono curiosi e insieme di alta importanza ;

e no! osiarno predire, che non verranno mai dimenticati n& dal-

1'una parte, n& dalPaltra. L' incontrarsi uomini bianchi in queste

rimote contrade suole essere una congiuntura di gran giubilo, che

si mostra al di fuori colla piu sincera affezione. A qualunque
nazione essi appartengano, sono tosto amici e fratelli nell'esi-

glio, e commilitoni nella stessa lotta; e incontra ben di rado,

che una parte non possa rendere all' altra utili servigi, o almeno

fornire vantaggiose informazioni. Or nell' incontro dei Padri a

Tati la cosa pareva andare tutt'altrimenti. noto a tutti
;
che i

Serie XT, vol. Ill, fuse. 724 28 IS agosto 1880
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Boeri tengono in grandissimo sospetto i preti cattolici, e la loro

ignoranza della nostra religione 6, quasi dissi, indescrivibile. Sulle

prime parve che siffatti seutimenti prevalessero al piacere che

reca il rivedere facce europee, e il prender notizie del rimoto

mondo. Ma tale stato di cose iion durd lunga pezza. Uuo dei

Boeri si avventur6 a chieder ai Padri, se fosse yero, che noi

adoriamo una donna in luogo di l)io. Bast6 questa domanda per

far conoscere Porigine di tanta sfiducia, e aprir Padito ad una

confidenza e amicizia, il cui solo pensiero riconforta Panimo.

Da quell' istante eran del tutto cangiati i sentimenti. Quest' in-

felici, Che non aveano mai veduto un prete, ed avean solo udito

la Chiesa non esser altro che un sistema d'idolatria e d'inganno,

ora porgevano orecchio ogni di piti attento alle istruzioni sopra

le verita della fede. Nella domenica traevano tutti ad assistere

alia S.-Messa, celebrata con tutta quella solennita che il luogo

comportava, e alle prediche che mattina e sera si facevano nella

lor propria favella; e se disastrose congiunture non li avessero

costretti a disperdersi, essi davano belle speranze, che in breve

sarebbero annoverati tra i figli della Chiesa. Comunque la cosa

andasse, un solo ebbe la sorte di convertirsi, e merita che se

ne faccia qui memoria come delle primizie della missione.

XVIII.

Altri fatti consolanti e dolorosi avvenuti in Tati

Ma questi uoraini, tuttavia stranieri alia nostra fede, ebbero

tosto opportunity per mostrare splendidamente col fatto P ardore

dei loro cuori; ed essi non si risparmiarono punto nel profittare

della buona occasione. Abbiamo gia ricordato, come i missiouarii si

conservassero in ottima sanita durante il lor penoso viaggio. Dob-

biam confessare con alta gratitudine, che la divina provvidenza

vegli6 con tanta sollecitudine sulle lor vite, che neppur uno fra i

Padri per lo spazio di ben quattro mesi ebbe ad interrompere la

quotidiana celebrazione dei S. Sacrifizio, in mezzo a tante vicende

di freddo e di caldo, di starichezza e di sete, di foreste e deserti, di

monti e di piani. Niuna malattia li avea mai impediti dal salire
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all'altare, dove attingevano conforto e sostegno per le fatiche

della giornata, e donde attiravano la divina misericordia su quelle

anime, per la cui salute essi aveano offerto la loro vita. Ma uno

stato si prosperevole non dovea durare pift a lungo. Dopo P arrive

a Tati Iddio si compiacque di provarli. II primo ad ammalare fu

il P. Croonenberghs, il quale fu preso da un gagliardo attacco di

febbre reumatica, die gli tolse affatto 1'uso delle membra, e lo

inchiod6 per parecchie settimane nel suo angusto letto. Qui ap-

punto si mostr6 tutta la bonta di quei cacciatori in maniera si

generosa, che non sara mai posta in dimenticanza. Giornalmente,

e per molte ore, or 1' uno or F altro voleva venire ad assistere

al letto delPinfermo per rallegrargli le lunghe ore colla sua

conversazione. Lo rimuovevano dal suo carro, e gli acconciavano

un ietto sotto la tenda nel- miglior modo possibile; e non tor-

navano mai a casa carichi della preda della caccia senza portar

ogni volta al letto del caro malato quel che v'era di piti deli-

cato. Dev' essere assai ricco, e attorniato da amici molto benevoli

colui, che nella sua convalescenza si vede in casa sua regalato

di tali delicatezze, come sarebbero flletti di giraffa, ale di struzzo,

oppure bragiolette di zebra. Fino a tali squisitezze si stendevano

le cure di questi stranieri a vantaggio di un poverello di Gesu

Cristo. Ma non era solo il caso di malattia che dava materia alia

loro bonta. Tutti e singoli i missionarii ne parteciparono, sicche

uno di loro poteva scrivere, come gia accennammo: giraffa e

antilope, buffalo e struzzo selvatico sono ora il nostro cibo ordi-

nario. Non dee pertanto recar maraviglia, se poi la dipartita

da si cari amid fu dolorosa, e se tutt'i Padri riguardando indie-

tro a tale incontro nelPAfrica meridionale si inaspettato, dianzi

si freddo e. poi si affettuoso, si breve eppure cosi fruttuoso, vi

ritrovavano una delle piu dolci rimembranze della vita.

La solitudine di Tati era altresi destinata ad essere in ispecial

maniera memorabile per un de'compagni della religiosa carovana.

II Fr. de Yylder, che fu Zuavo pontificio e si batte a Mentana,

era tuttavia novizio quando fu mandato nelF Africa, e si fu ap-

punto qui a Tati nel di 22 di agosto, che si compi il tempo

prescritto pei primi voti della religione. Non istaremo qui a de-



436 LA NUOVA MISSIONE

scrivere quosta piccola ceriraonia di carattere tutto domestico ;

ma non possiam passare sotto silenzio questo fatto edificante di

un novizio della Compagnia di Gesu, che nel suddetto giorno,

in mezzo ai deserti dell'Africa meridionale pronunzia i tre voti

religiosi di poverta, castita ed ubbidienza, con vivo giubilo de'suoi

fratelli, e, possiamo aggiungere, degli angioli stessi, che dovean

rimirare con isguardo di compiacenza il piccolo altare eretto in

quella solitudine. V'ha pur qualche cosa che da uno speciale

interesse ai voti emessi in tali circostanze. A guisa di un de-

bitore che sborsa i] prezzo prima della scadenza del pagamento,

il buon novizio avea gia lasciato il mondo assai lungi dietro di

se prima di obbligarsi a farlo, ed era andato fino alPestremita

del mondo al cenno dell' ubbidienza prima ancora di assogget-

tarsi a questo volontario giogo.

Ma in una maniera del tutto differente dovea restar memorabile

negli annali della missione 1'arido suolo di Tati. Monsignor Ye-

scovo di Grahamstown disse un giorno a chi scrive queste linee,

che allorquando egli vide i Padri partire da quella citta ebbe

un intimo sentimento, che ciascuno di essi avea fatto il sacrifizio

della sua vita per amor della causa per cui ora andavano a la-

vorare. Or questo sacrifizio Iddio voile che si compisse in Tati

per uno di loro, ii quale era dei pid pii della carovana. II

P. Carlo Fuchs, forse gia troppo delicato per sostenere tali fa-

tiche, avea sofferto piti degli altri dagl' incommodi del viaggio.

Giunto a Tati egli si vide a poco a poco prostrato di forze; e

quando sopraggiunse Pattacco della febbre, egli soccombette al

suo peso, e si addormento tranquillamente nel Signore nella mat-

tina del 28 gennaio di quest' anno, dopo avere ricevuto tutti i

conforti, che la religione e la fraterna carita pu6 amministrare,

dalle mani del P. Salvatore Blanca, che la si tratteneva in-

sieme con lui, in compagnia soltanto di un fratello coadiutore,

anch'esso in quel tempo gravemente malato. La salma del de-

funto sacerdote fu accompagnata al sepolcro da due bianchi, Puno

protestante e Taltro cattolico recentemente convertito: e cosi

nel deserto di Tati giacciono in apposito luogo, consacrato dalla

croce, le spoglie della prima vittima della missione, esemplare di
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sacrifizio e di zelo, ed intercessore a vantaggio delle anime a lui

care. Tutt'i futuri missionarii dell'Africa interiore, che per cola

passeranno, vedranno questo tumulo di terra benedetta, che & il

primo posto di cui si e preso sicuro possesso nel suolo africano,

e si sentiranno stimolati per si belPesempio, e diranno una pre-

ghiera per chi vi riposa in pace.

XIX.

Preparativi necessarii per I'ingresso a Gubuluwayo

E tempo ormai di accompagnare i nostri missionarii nell'ultimo

tratto del loro viaggio. Non essendo ancor note le disposizioni del

re dei Matabeli, si giudic6 non esservi miglior partito se non che

la maggior parte della carovana si rimanesse ad aspettare a Tati;

e intanto il P. Superiore in compagnia del P. Law e del Fr. de Sa-

deleer si avanzasse con un carro alia volta di Gubuluwayo a do-

mandare al re la facolta di stabilirsi nel suo paese. Conforme a

cio, il 22 di agosto questa porzione della carovana riprese la via,

dopo aver innanzi spedito una lettera per richiedere il re del per-

messo di appressarsi alia sua capitale. Non era questa un' inutile

cerimonia. Imperocch^ senza tale precauzione, i missionarii avreb-

bero esposta tutta la carovana al pericolo di essere rimandata

fuori della contrada; come incontr6 ad un Francese, missionario

protestante, che i nostri Padri nel loro viaggio attraverso il Tran-

svaal avean veduto ritornarsene a casa. II tragitto a Gubuluwayo

richiedeva otto giorni ;
e i viaggiatori ebbero tosto ad avvedersi,

che trovavansi in una nuova regione, ben fornita d' acqua e di

boschi, coltivata in alcune parti, e di un aspetto singolarmente

pittoresco a cagione delle varie colline isolate di granito (dette

koppies), la cui strana forma costituisce come la nota caratteri-

stica del paese dei Matabeli. Nel fiume Ramaqueban, posto a

diciannove miglia fuori di Tati, essi rinvennero delP acqua in ab-

bondanza, come altresi avvenne nel fiuine Impakwe e nel Mackobi,

detto altrimenti Kwesinyama, dove giunsero ai 24 dello stesso mese.

E questo come un posto avanzato, cui non lice oltrepassare ai fo-

restieri, se prima non si ottiene la facolta dal re. Ed anche i Mis-
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sionarii dovettero far qui la lor quarantena aspettando Parrivo del

messo, che doveaf portar loro la risposta di Sua Maesta. Durante

questa posata, i Padri ebbero opportunita di prender conoscenza

di quel popolo, che eran venuti ad evangelizzare. II primo in-

contro fu oltremodo singolare. Verso le 8 antim., scrive il P. Law,

un negro, del tutto nudo, ad eccezione di una cintura di pelle ai

fianchi, viene a sedersi su di una roccia presso al nostro carro,

e gli tengono compagnia altri due armati di fucili. Noi risapem-

mo esser quegli PInduna di Kwesinyama, ossia capo di questo

distretto; e dopo quelli vedemmo sopraggiungere alcuni altri, che

venivano verso di noi chi per buscare qualcosa, chi per vendere,

chi per mera curiosita. Tutti se ne stettero presso al carro fino a

un'ora e mezzo pomeridiana. > Nel di seguente, mentre i due Padri

muoveano verso il villaggio, ecco venire a loro due officiali con

un messaggio dell' Induna, che loro diceva di condurre il carro

piu dappresso al villaggio. Ed essi accettando Pinvito si avanza-

rono un paio di miglia, e staccarono dal giogo i buoi a 400 metri

fuori del villaggio, appie di una delle ricordate colline. I due

officiali, continua dicendo il P. Law, vollero restare con noi fino

a che non avessimo staccato i buoi. Essi eran due bravi camerata,

gentili nelle ma-mere, piacevoli d' aspetto, pieni di brio e di ga-

iezza. Uno di loro ci venne innanzi a far i consueti esercizii

colPassegaia, e ci fece vedere come la lama d'acciaio era formata

di quel metallo di cava che trovasi in alcune parti delP interno.

I Padri spesero il di seguente in mezzo a queste povere creature,

e cosi impararono ad avere per esse sempre pift vivi sentimenti di

compassione. Non sappiamo qui tenerci dal riferire un altro tratto

intorno a questo popolo, e lo togliamo dal diario dello stesso

P. Law. E il 28 d' agosto, egli nota. GP indigeni si affollano

intorno a noi ad ogni ora del giorno, ed altri va gridando tusa, mi

faccia un regalo, altri, tengela, ossia compri. E offrivano in ven-

dita gran copia di latte, di meloni, od altro. Fra le altre cose noi

comprammo un'accetta lavorata dagP indigeni. Uno di essi, un

buffone assai destro, era pieno d' eloquenza nel mettere in vendita

un vaso di latte, scolpito da lui stesso in legno. Egli ebbe ad

esaurire tutt'i motivi per indurmi a comprarlo: e in fine diceva:
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vi son tanti fanciulli, dai quali avete comprato molti oggetti; e

da me, uomo fatto, non volete prender nulla? Quindi mi doman-

dava il mio titolo, isibougo in lor favella, per servirsene ad obbli-

garmi con tali onorificenze a fargli guadagnar qualche cosa. E di-

ceva: Ah! voi mi odiate. Finalmente io gli dissi, die io era ormai

vinto dalla sua eloquenza, e gli diedi un fazzoletto di colore. Egli

si pose a riguardarlo per ogni lato, e poi a saltarne dalla gioia;

quindi dettomi addio, sala kahle, ne form6 come una euffia, e via

difilato dentro il villaggio, cantarellando e ballando, e mostrando

a tutti il prezioso dono. Ecco un popolo veramente fanciullo! Se

quel die noi abbiain visto oggi e un saggio degii Amandebeli

(detti altrimenti Matabeii), bisogna pur dire che essi si sono negli

ultimi tempi cangiati in meglio, o veramente die sono stati ca-

luiiniati da dii gli ha descritti. Confesso, che essi riescono assai

uggiosi coi ripetuti tusa e iengela ; ma io non trovo nulla di

rozzo o di ributtante attorno ad essi
;
anzi dal canto mio mi

sentiva tutto compreso da simpatia inverso queste semplici crea-

ture. Yogiia Iddio concederci di poterli far cristiani ! Nel pome-

riggio il P. Depelchin ed io andanimo nel villaggio per far visita

airinduna; ma nol trovammo in casa. Y'era la sua moglie, che

c'invit6 a gustare la birra cafra (detta utywala) ; ma noi mode-

stamente ricusammo. La sua casipola era assai graziosa, e il pavi-

mento un modello di nettezza.

II di 29 giunse una lettera da Gubuiuwayo scritta dal sig. Fair-

bairn, che annunziava ai Padri, Sua Maesta esser lieta di vederli,

e la via alia capitale esser loro aperta. Per un tratto di speciale

providenza del cielo, questo sigriore, presso il quale essi aveano

ricevute da un passeggiero lettere d'introduzione, trovavasi in-

sieme col re appunto nelF ora che giunse alia corte la supplica

dei missionarii. Per tal modo questa supplica fu presentata e in-

terpretata a Sua Maesta da un personaggio, il quale divenendo

tosto amico nostro, contribui pii\ d' ogni altro, dopo Dio, ad otte-

nere la facolta di stabilirci nel paese. Se la lettera fosse stata

comunicata da un altro, che fosse mal disposto contro i missionarii

cattolici, il risultato sarebbe stato probabilmente assai differente.

Nel pomeriggio ecco giungere due giovanotti pronti a servire di
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scorta ai Padri per condurli fino air abitazione del re, che suol

uominarsi kraal, parola usata dagli olandesi a significare qualun-

que recinto. Ai 30 di agosto i nostri viaggiatori pervennero al

fiume Mangwe, lontano 60 miglia da Gubuluwayo, dove trovarono

un inglese, chiamato Lee, che vi possedeva un bel podere. Nella

giornata, scrive il P. Law, due bravi giovani nativi di Kwesinya-

ma, vestiti il meglio che per loro si poteva, vengono a mettersi

nella nostra comitiva
;
e non v' era dubbio, che essi in tal modo

coglievano il destro per buscarsi da mangiare durante il cammino.

Sono mi po'sfacciati qnesti Matabeli, e vero; ma pur fanno ogni

cosa con tanta ingenuita e di una maniera si briosa, che non v'6

chi contro di loro se ne adiri. La via ora si apriva attraverso

una graziosa contrada piena di colline e di villaggi sparsi qui e

cola, nei cui abitanti niun segno appariva di sfiducia, ma tutto

era semplicita e amichevolezza. II giorno primo di settembre era

tanta la folia attorno alia tenda dei Padri mentre essi dicevano la

messa, che nel seguente mattino essi si videro costretti a celebrare

alle 3
h

,
30m ant. per non essere nuovamente disturbati. In questo

di essi staccarono i buoi presso ad alcuni campi di miglio, ad una

mezz'ora di distanza da Cochin, dove allora risiedeva il re. Le due

guide corsero incontanente in citta a dar Pannunzio del loro ar-

rivo, e ritornarono portando risposta, che essi potevan pure en-

trare. Giunsero pertanto in citta alle 3 V2 Pom -> e cosi ^ termi-

nava il lungo loro viaggio.
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E ALLA CESSAZIOA'E DE' RAPPORTl DIPLOMATICI
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Doc. VI.

II Ministro degli Affari Esteri al Barone d'Anethan

M,-.Ie Baron
18 Mai 1880.

J'attendais avec impatience la lettre du Cardinal Nina, dont vous

m'avez iterativement annonce 1'envoi et que le Nonce, reterm quelque

temps encore a Rome, vous a prie de me trasmettre directement. Gette

lettre, datee du 3 Mai repond a ma depeche du 7 avril dernier, dans

laquelle je vous signalais la contradiction p'ersistante entre le langage

officiel du Vatican et la conduite des Eveques beiges et insistais sur la

necessite d'y mettre un terme.

Ma depeche etait a peine dans vos mains que, le 10 avril, la situation

prenait un caractere encore plus marque par la publication d'une lettre

du Pape au Cardinal Dechamps. Toutefois, ce document nouveau n'etant

qu'un element propre a corroborer, non a modifier, les conclusions de

ma de'peche du 7 avril, j'ai pu me borner a vous le transmettre pour

servir dans vos entretiens avec le Secretaire d'Etat de Sa Saintete, sans

en faire 1'objet d'un incident separe, et vous avez eu soin, a plusieurs

reprises, d'appeler sur cette lettre Tattention du Cardinal Nina. Dans ce

document, date du 2 avril, Leon XIII felickait 1'Episcopat de Tintelligence

et du zele, q'il avait mis a empecher on, du moins, a attenuer <c les

consequences d&sastreuses de la nouvelle loi scolaire: qui est complete-

ment opposee, disait-il, aux principes et aux prescriptions de 1'Eglise

catholique. Le St. Siege, en tenant ce langage se departait, pour la

premiere fois, de la reserve qu'il s'etait imposee en cette matiere; il

couvrait ostensiblement de son patronage des actes dont il avait pris le

plus grand soin, jusque-la, de decliner la responsabilite personnelle; mais

s'il se rapprochait des prelats beiges, en revanche, il semblait se mettre

de'sormais en contradiction avec lui

1 Vedi quad. prec. pagg. 300-331.
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Gette consequence rdsultait directement de 1'interpretation donnee a

ses paroles par la presse catholique. Rappelant la declaration emanee, le

1 decembre 1879, du Cardinal Dechamps, le journal qui a eu la primeur
de la publication de la lettre pontificate, ajoutait en guise de commen-
taire : Je Pape a parle et c'est pour approuver pleinement la conduite

de notre Eminent primat et de ses ve'ne're's suffragants. Un autre or-

gane de I'fipiscopat, precisant mieux encore sa pense'e, ecrivait ceci:

Nous disons non pas qu'il n'y a pas, ni qu'il n'y a plus de disaccord

entre le St. Siege et 1'fipiscopat beige; nous disons qu'il n'y en a ja-
mais eu. Ge theme etait evidemment un mot d'ordre venu de plus

haut. Le clerge tout entier s'en fit 1'echo. Les pr&res lurent dans les

eglises la lettre du Pape et la commenterent dans le sens le plus offen-

sant pour le Gouvernement du Roi. Les conclusions que j'avais deduites

des communications officielles qui vous ont etc" faites, des termes clairs

et precis des dep6ches dont S. Em. le Secretaire d'fitat de S. S. a re-

connu vis-a-vis de vous la parfaite authenticite, furent traitees de fables,

d'inventions depourvues de tout fondement sur la foi d'un document signe

de Leon XIII. L'opposition violente organisee par le clerge centre le

nouveau regime scolaire se poursuivit desormais non plus seulement au

nom des Eveqaes, mais en vertu de I'autorite et avec 1'approbation ap-

parente du St. Siege. L'usage fait ainsi de la lettre pontificate etait re-

presente dans les polemiques comme equivalent k taxer le Vatican de

duplicite. En vain, pour essayer d'arreter ce debordement, un journal

catholique, organe de la droite parlementaire, ecrivit-il que, a ses yeux
la lettre en question etait rigoureusement conforme aux declarations

de la correspondance diplomatique et a celle que M. le Ministre des

Affaires Etrangeres avail faites lui meme au Parlement. Ge sentiment

fut energiquement contredit par toute la presse episcopale, soutenant,

d'accord avec les adversaires de toutes relations entre le Gouvernement

du Roi et le Saint Siege, que la lettre du Pape emportait une approbation

sans reserve des actes des fiv^ques et le desaveu des conclusions tirees

de \^change de vues.

L'equivoque que je signalais dans ma depSche du 7 avril n'avait done

fait que s'aggraver; plus que jamais, une explication cate'gorique e*tait

necessaire. Gette explication, je la cherche vainement dans la dep^che
adress^e le 3 mai, au Nonce par le Cardinal Nina. II n'y est pas fait

mention de la lettre du Souverain Pontife au Cardinal Dechamps; Son

Eminence n'essaye pas meme d'en concilier les appreciations et les termes

avec les declarations reiterees qui vous ont ete faites au cours de la

negotiation de Tan dernier. Cette depSche n'explique rien; mais elle ca-

racterise une evolution tres prononcee dans 1'attitude que le S. Siege

avail gardee jusqu'ici a regard du Gouvernement Beige. Le pape cede

manifestement devant la volonte des fivSques; il n'en approuve pas seu-
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lement les principes, il accepte les consequences pratiques, qui en ont

ete deduites, et c'est evidemment pour couvrir ce changement de front

que S. Em. le Secretaire d'Etat declare, six mois apres le depot de la

correspondance diplomatique, que les actes en ont ete mal compris, que
le St. Siege ne saurait accepter les conclusions qu'on a voulu tirer de

Ve'cJiange de vues. Je ne puis en aucune maniere souscrire a une telle

appreciation. Aujourd'hui, coraine au moment ou la correspondance a

ete close apres la depeche du 5 octobre, je soutiens que les termes en

etaient clairs et formels et ne comportaient aucune equivoque. Pour le

de'montrer, il suffira de rappeler sommairement les diverses phases de

la negotiation.

G'est le 15 Janvier 1879, a la suite de la protestation collective for-

mulee le 7 decembre precedent par 1'Episcopat centre un projet de loi

dont il ne conriaissait pas meme le texte, a cette epoque, que la question

de 1'enseignement primaire est entree dans notre correspondance avec le

Vatican. Le Pape, alors, n'avait pas eleve' la voix
;

il ne le fit pas da-

vantage quand, apres le depot du projet de loi, les Eveques reitererent

leurs anathemes. Cette attitude de reserve fut si marquee, que le Cardinal

Nina donnait a M. Reusens 1'assurance que le St. Siege, meme en pre-

sence du texte de la loi, persistait dans sa resolution d'empecher, autant

qu'il etait en son pouvoir, tout exces dans les luttes auxquelles les ca-

tholiques beiges se trouvaient meles aucun acte public, disait-il, n'a

tie pose (depeche du 8 frevrier 1879).

Les fiveques, a ce moment, accentuaient de plus en plus leur oppo-
sition radicale a la reforme scolaire; ils organisaient la resistance, ils

excitaient d'avance les esprits a la revoke; ils faisaient retentir les eglises

de cette invocation seditieuse: Des ecoles sans Dieu, et des maitres

sans
foi, delivrez-nous Seigneur..

L'abstention du St. Siege, dans ces conditions, avait certes une valeur

que le Gouvernement du Roi se faisait un devoir de reconnaitre; mais
elle ne pouvait suffire aux exigences de la situation. J'en avertissais, le

26 fevrier 1879, le Vatican, en lui faisant observer que si cette situation

ne se modifiait pas, il en resulterait des difficultes insurmontables pour
nos relations avec le St. Siege.

A cette ouverture, le Cardinal Nina se re'cria contre la pensee d'une

intervention directe. G'etait beaucoup deja, suivant lui, de ne pas venir

en aide aux Eveques: mais, poursuivait-il, paraitre desapprouver, meme
indirectement et, quant a la forme, quelque iegrettable que puisse etre

cette forme, la ligne de conduite des prelats beiges, nous ne le pouvons

pas (depeche du 17 mars).

Ce sentiment ne persista pas et, quelques jours apres, le Secretaire

d'fitat de S. S. reconnaissait la necessite d'une action du St. Siege

ayant pour but de calmer les esprits et d'inspirer des sentiments de



444 ESPOSIZIONE DOCUMENTATA ECC.

moderation (ddp. 17 mars). II declarait a notre Charge d'affaires fait

bien significatif que c'dtait sur les conseils et par 1'initiative du St. Pere

que son impression premiere s'e'tait ainsi modifie'e (m^me de'pe'che). Le

Nonce re^ut, en effet, des instructions en ce sens (depSche du 6 avril).

La discussion allait s'ouvrir a la Chambre sur le projet de loi relatif

a 1'enseignement primaire; les debats promettaient d'etre longs et pas-

sionnes. Dans cette situation, le Gouvernement de S. S. ne crut pas devoir

aller, pour le moment, au dela de ces conseils; il parut craindre que,

dans ces circonstances, une intervention plus prononcee ne fut conside're'e

par les catholiques comme una atteinte a leurs droits legaux. Ce qui

a ete fait immediatement au sujet de la question constitutionnelle, disait

le Cardinal Nina, ne pourrait pas se faire actuellement au sujet d'une

question qui se trouve encore soumise aux discussions du Parlement.

Mais, continuait-il, le St. Siege avail prouve ses bonnes dispositions non

seulement en s'abstenant de s'associer aux manifestations du Clerge*,

mais aussi en donnant des conseils de calme et de moderation. Je

compte, disait textuellernent S. fim., sur la haute raison de M. le Ministre

des Affaires Etrangeres pour etre persuade qu'il reconnaitra com bien

I'attitude du St. Sie'ge dans les questions pre'ce'dentes permet au Gou-

vernement 'Royal de se reposer avec confiance sur la prudence et le

tact politique du St. Siege pour les questions a venir (depeche du

10 avril).

Ce n'etait, des lors, qu'un ajournement que le Vatican adoptait et

je le constate dans ma depeche du 30 avril: II ne me reste done, vous

disai-je, qu'a attendre les actes ulterieurs et il est bien evident que les

mesures qui seront prises par le Clerge lorsqu'ily aura lieu d'executer

la loi, exerceront la plus grand influence sur nos relations avec le

St. Siege. Un seul point etait et devait rester acquis: c'etait, a defaut

d'une intervention moderatrice, en ce moment, 1'abstention personnelle

du St. Pere. Toute satisfaction me fut donnee a cet e*gard. Dans 1'au-

dience qu'il vous accorda le 27 avril, le Pape evita de se prononcer

sur la loi scolaire (depeche du 28 avril). Deux jours apres, le Secretaire

d'Etat accentua ce silence. Le St. Siege, vous dit-il, s'est abstenu soi-

gneusement de se prononcer sur le projet de loi dont les Chambres sont

saisies, il est juste de reconnaifre qu'il n'a apporte' aucun combusti-

ble pour alimenter le feu. II ajoute, il est vrai, que le Pape ne peut

imposer silence aux catholiques ni leur interdire de faire usage de leur

droit; mais, sur votre observation que le Gouvernement du Roi ne de-

mande rien de telv que la seule chose qu'il ne saurait admettre, c'est

que le Clerge se servit de l'autorile du Pape pour combattre ses propo-

sitions, S. Em. repliqua: C'est ce que nous n'avons. permis a personne
de faire; je puis vous Faffirmer (depeche du 30 avril).

La situation etait ainsi clairement etablie.
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La discussion parlamentaire serait absolument libre, le St. Siege ne

ferait rien, tant qu'elle se prolongerait, pour entraver Topposition du

Clerge, rnais il s'abstiendrait rigoureusement aussi de 1'encourager. Le

moment de 1'execution venu, il serait donnd suite aux instructions annon-

cees des le 17 mars et confirmees par la depeche du 20 avril.

Le vote de la loi eut lieu le 6 juin a la Chambre, le 18 Juin au

Senat. Au cours de la discussion, Tesprit et le but de la nouvelle legi-

slation scolaire avaient donne lieu aux declarations les plus explicites,

les plus rassurantes au point de vue religieux. L'enseignement du cate-

chisme n'etait pas exclu de 1'ecole; a de'faut du pretre, I'iostiluteur

continuerait d'y pourvoir. Le consentement des parents serait legalement

presume. Les prieres, les emblemes religieux seraient maintenus; un

amendement introduit pendant les debats, sur la proposition du Gouver-

nement, interdisait severement aux instituteurs tout acte, toute parole

capable de blesser les convictions religieuses des eleves. Aucun doute,

aucune suspicion ne pouvait sabsister a cet egard.

L'Episcopat tie tint aucun compte de ces dispositions. Le jour meme
ou le Senat votait la loi, parut un nouveau mandement collectif, dale

du 12 juin, qui maintenait et aggravait toutes les violences des lettres

pastorales anterieures. Les ecoles publiques restaient pour les eveques des

ecoles sans Dieu; leur neutralite en matiere dogmatique serait, disait-on,

menteuse ou impossible. Le nouveau regime scolaire etait reprouve et

condamne comme un attentat a la fois, a la piele, aux drbits religieux

du peuple beige. Les fideles etaient avertis qu'ils ne pouvaient en con-

science confier leurs enfants aux ecoles offlcielles ni s'associer a 1'exe'cution

de la loi. G'etait la mise en. interclit preventive, par voie de mesure ge-

nerale et sans acception des cas, de tout Tenseignement primaire de i'Etat.

Gette croisade d'un nouveau genre devait s'organiser dans tout le pays

au cri de guerre: Dieu le veut.

Avert! de cet incident grave, le Cardinal Nina vous declara que le

St. Siege avail e'te devance par 1'Episcopat, que ses instructions au

Nonce etaient arrives trop tard (telegr. du 20 juin). Ges instructions,

vous dit-il le lendemain, etaient empreintes de cet esprit de moderation

et de sagesse dont ni le St. Pere ni lui ne se departiront jaivais.

II vous promit, en meme temps, que le^St. Siege ferait tous ses efforts

pour que les relations entre 1'Etat et TEglise ne fussent pas troubles

d'avantage (Depeche du 21 juin). Apres avoir pris conriaissance du man-

dement episcopal, il ne renon^a pas a 1'espoir de faire prevaloir des re-

solutions sages et moderees. Ge document, suivant lui, ne jetait pas 1'in-

terdit sur les ecoles officielles: ce qui permet d'esperer, disait .JEm.,

que 1'Episcopat usera de tempe'rement (souligne dans le texte) dans les

mesures d'application et il le pourra faire facilement par les instructions

qu'il donnera aux cures (Depeche du 24 juin). Le Secretaire d'Etat de
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S. S. ne considerait done pas 1'interdit comme justifie* dans le cas present;

11 ne pensait pas que la nouvelle legislation scolaire fut de telle nature

qu'elle dut entrainer I'excommunication ipso facto de tous ceux qui par-

ticipaient a son execution, et il confirmait son appreciation en emettant

le voeu que le clerge recut des eveques des instructions conciliantes.

G'est a ce meme point de vue, du moins sous le rapport des mesures

d'execution, que je me pla^ai dans mes entretiens avec le Nonce. J'ai

determine la nature et la ported de ces entretiens dans mon discours du

18 novembre 1879. Je fls reraarquer ai-je dit a la Ghambre que

le changement de legislation n'avait pas radicalement modifle' les e'coles;

que ces e'coles restaient, sous plusieurs rapports, ce qu'elles etaient au-

paravant : qu'elles avaient les mercies raaitres, sortis presque tous, ou en

grande partie, des e'coles episcopates; que ce qui e'tait bon la veille dans

de pareilles conditions ne pouvait devenir detestable le lendemain; qu'il

y avait a distinguer entre e'coles et e'coles et, dans une entrevue avec le

Nonce, je fis remarquer combien il etait deraisonnable de proscrire

toutes les ecoles en masse, aulieu de reserver les rigueurs pour celles

dans lesquelles on viendrait a constater des actes contraires aux prin-

cipes religieux, si on refusait ou si on ne parvenait pas a les faire

cesser.

Le Nonce rapporta ces paroles au Vatican, et elles se retrouvent

implicitement dans la depeche que je vous dcrivais le premier juillet.

Que tit le St. Siege en presence de cette ouverture? Immediatement

aprfcs avoir recu cette communication -- m'ecrivez-vous le 8 juillet
-

S. Eminence m'a annonce que le moyen suggerg par vous, dans le but

de dirninuer 1'intensite de 1'opposition que rencontre la loi sur 1'instruction

primaire, avait obtenu l
}

approbation du Pape. Avec 1'autorisation du

St. Siege, des instructions tres-sages ont ete transrnises en Belgique afin

de temperer dans 1'execution la rigueur des dispositions du dernier man-

dement. Son Eminence a de serieuses raison de croire que cet appel a

1'esprit de moderation des Eveques n'aura pas etd fait en vain. G'est par

des instructions de 1' Episcopal au clerge que les intentions du Souverain

Pontife pourront etre realise'es.

Deux jours auparavant, le Nonce m'avait remis la lettre officielle du

Cardinal Nina du premier juillet, qui confirme pleinement ces intentions

de la Papaute'. Commentant et attenuant le mandement episcopal du

12 juin, le Secretaire d'Etat de S. S. affirmait que ce document ne con-

tenait pas, pour la frequentation des ecoles officielles de defense absolue,

qu'il laissait ouverture a des accomodements pratiques chaque fois

que IEducation morale et religieuse des enfants ne se trouve pas mise

en pe'ril. II ne considerait done pas cette education comme force'ment

menacee par le principe rn^me de la loi, et il concluait en ces termes :

il s'ensuit qui mes yeux les consequences graves auxquelles fait al-
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lusion M. le Ministre ne paraissent pas pouvoir se realiser; que, merae

si le Gouvernement conformement aux engagements contrades, a soin

d'eloigner des dcoles tout ce qui pourrait blesser ce sentiment religieux

des catholiques, je ne doute point que les douloureuses apprehensions du

clerge et de FEpiscopat ne tardent a disparaitre.

Le sens de ces diverses communications est clair et concordant.

Leon XIII n'approuvait pas la proscription en masse des ecoles e'tablies

sous le regime de la loi du 1 juillet; il n'iriterpretait pas de cette ma-

mere le mandement collectif du 12 juin; il recommandait, on tout cas,

de ne pas 1'executer dans cet esprit. Quelle que fut mon opinion person-

nelle sur la signification reelle du document episcopal, il y avait ici, au

point de vue des mesures d'execution, un accord evident entre le St. Sie'ge

et le Gouvernement. G'est ce que constate ma ddpSche du 15 juillet.

J'espere y est-il dit, que ces instructions (transmises par le Pape en

Belgique) repondront completement a nos vues communes et qu'elles

seront adoptees sans restriction par les Evques. Telle est bien 1'in-

tention du Cardinal Nina: Veuillez .assurer S. E. M. le Ministre

des Affaires Etrangeres, vous repete-t-il, que rien, mais rien dbsolument

n'est ne'glige' par le St. Sie'ge pour corresponds aux besoins de la

situation (depeche du 27 juillet).

Si le Vatican est, a ce moment, d'accord avec le Gouvernement, l'est-il

au meme degre avec les Eveques? Geux-ci acceptent-ils son interpreta-

tion de leur mandement, se conforment-ils a ses desirs dans les mesures

duplication? Les actes ont repondu a cette question. Le 1 septembre,

les Eveques reunis a Malines arretent des resolutions communes, aux

termes desquelles sont exclus des Sacrements de 1'figlise les parents

qui, sans autorisation, envoient leurs enfants aux dcoles publiques, les

instituteurs qui y enseignent notamment le catechisme, les professeurs et

les eleves des dcoles normales, les inspecteurs, les membres des comites

scolaires, bref toutes les personnes qui participent directement a 1'execu-

tion de la loi.

Ges instructions, adressees aux cures et qu'on avait voulu tenir se-

cretes, furent divulguees, le 17 septembre, par la Germania. Repon-
daient-elles aux intentions du St. Siege? Non, car elles proscrivaient les

ecoles en masse, sans tenir compte de leur caractere particulier ni des

circonstances locales; elles renfor^aient les peines comminees anterieure-

ment, au lieu de les atte'nuer. G'est bien ainsi qu'on les jugea a Rome.
Le primier mouvement de Leon XIII fut de douter de I'authenticite de

ces resolutions; quand 1'existence n'en fut plus contestable, il en declina,

ainsi que son Secretaire d'Etat, la responsabilite devant vous, pour la

laisser toute entiere aux fiveques (Depeche du 23 septembre). Ge desaveu

clair et formel rec.ut une expression officielle et plus categorique encore

par votre depeche du 5 octobre. Sous le rapport de la doctrine, disait
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S. Eminence, la lettre des prdlats beiges est parfaitement correcte; mais

les conclusions tirees de principes justes peuvent elre conduites d'une

maniere inopportune et parfois aussi poussees trop loin; il me parait

que c'est le cas id... Le St. Siege a fait tout ce qui dependait de lui
;

en recommandant a plusieurs reprises, le calme, la prudence et la rao-

ddration. Le Cardinal eut de'sire' une autre solution, qui se serait

produite, fen ai la conviction, m'a dit son Eminence, si LES CONSEILS

DU.PAPE AVAIENT ETE sums. Du reste, a ajoutd le Cardinal Nina, les

Eveques ont agi dans la limite de leur droit strict et sous leur propre

responsdbilite'.

Aucune finesse de langage, aucune dictinction subtile ne ddtournera

ces paroles de leur vraie signification. Elles portaient sur une situation

generate et bien definie; c'etait, au surplus, la conclusion logique, claire,

inddniable de toutes les communications echangdes a ce sujet depuis le

mois de Janvier. La negotiation nous montre, du commencement a la fin,

la Papautd suivant une meme ligne de conduite, representant en face des

Eveques beiges le bon sens politique et la moderation chrdtienne. Leon XIII

declare itdrativement qu'il s'abstient dans le conflit; il ns permet a per-

sonne d'y melcr son nom, d'y compromettre son autoritd. Avant la di-

scussion de la loi scolaire, il reconnait la ndcessite d'une intervention

pacificatrice; s'il I'ajourne quelque temps, c'est pour la reprendre bientot

dans le meme esprit apres le vote de la loi. Devance de vitesse par les

Eveques, il ne renonce pas a leur tracer, d'accord avec le Grouvernement

du Roi, la voie de la sagesse et de requite, et quand sa mission d'apai-

sement echoue devant 1'obstination de TEpiscopat, il degage solennellement

sa responsabilite; il vous fait declarer que ses conseils n'ont pas e*te

entendus, que sa volonle n'a pas die respectee.

Ces fails subsistent, ces declarations sont acquises et ne se laissent

pas reprendre. Tant s'en faut que Se Gouvernement ou 1'opinion publique

en Belgique en ait surfait la portee ou denature le caractere, que la

presse catholifjue du monde entier ne les apprdcia pas autrement. Forces

de couvrir FEpiscopat, les journaux qu'il inspire n'eurent d'autre res-

source que de supposer 1'existence d'une contre-lettre, d'en annoncer

meme la publication.

Tons les organes episcopaux furent unanimes a cet egard.

Le Bien Public ecrivait qu'a cote de la correspondance diplomatique

il y avait une correspondance eccldsiastiquc attestant la parfaite entente

du St. Siege et des Eveques et que, le cas deheant, les fideles en au-

raient sous 'les ycux la preuve autJientique et irrecusable.

Le Courrier de Bmxelles disait que ce n'est pas dans la correspon-

dance diplomatique 4ue les catholiques devaient chercher a s'dclairer;

qu'il leur suffisait de lire entre les lignes en tenant compte des diffi-

cultes contre lesquelles 1'eminent Ministre du St. Siege avait a lutter et
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de savoir que Leon XIII a temoigne directement aux Eveques sa

reconnaissance de leur zele, pour la defense de I'EgUse et sa confiance

dans leur sagesse eprouvee.

L'Ami de I'Ordre affirmait que le Ministre des Affaires Etrangeres

riavait pas toutes les depeches de Rome, qu'il en existe ailleurs et que

celles-ci, si on trouve bon de les publier, completeront peut-etre les

autres.

La Gazzette de Liege annonga, de source certaine la prochaine pu-

blication d'un document qui, contrairement aux allegations du Ministre

des affaires Etrangeres, demonlrerait avec nettete la parfaite union qui

existe, su la question scolaire, outre le St. Siege et I'fipiscopat beige.

L'Univers ecrivit que ce document etait sous presse.

De telles assertions donnaient lieu aux pole niques les plus facheuses

et les choses arriverent a ce point qu'une feuille catholique, le Journal

de Bruxelles, publia ce qui suit: nous ne pouvons pas laisser ainsi

accuser le Souverain Pontife de duplicite et le devoir des publicistes

cathoh'ques est de faire la lumiere sur cet incident, non pas pour venir

en aide au Ministere, mais pour defeudre la Papaute contre 1'injure nou-

velle qu'on lui adresse.

Certes, c'etait le moment de dissiper les equivoques, si Ton pensait qu'il

en existait, c'etait le moment de declarer que Ton ne pouvait accepter

les conclusions tirees de Vechange de vues si Ton entendait, en effet, les

repudier. En se plac.ant au point de vue du. Vatican, il im portal t d'autant

plus de le faire que ces conclusions soulevaient les plus ameres prote-

stations de Pepiscopat.

Je vous chargeais, Monsieur le Baron, de signaler au Vatican ces faits

et cette situation dont le Nonce Apostolique se montrait d'ailleurs vi-

vement prooccupe et je vous invitais a reclamer des explications.

Loin d'infirmer les deductions tirees de la correspondance diploma-

tique, ou d>x primer quelque reserve que ce soit au sujet de 1'expose que

j'avais soumis aux Chambres, S. Em. le Card. Nina vous re'pondit: que

le langage du St. S/c'ge dans ses actes avalent toujours ete le meme.

Aujourd'hui, ce lang;ige n'est plus le roerne. Le Cardinal Nina dans

sa depeche du 3 mai, n'entreprend pas assure*naent de nier les faits evi-

dents tires de la correspondance et que je viens de rappeler. II convient

qiTun dissentiraent a pxiste* entre le Pape et les Eveques; il avoue que

le premier n'a pas admis d'abord la condamnation indistinctement de

toutes les ecoles et que c'est 1'opposition des seconds qui a empe'che

cette solution de prevaloir. C'est 1^ pre'cisement ce que le Gouvernement

beige a afflrme a la tribune; c'est la la conclusion essentielle qu'il a

deJuite de Techange d^ vues. Pen importe, apres cela, qu'on entoure

aujourd'hui ces concessions de reticences, de restrictions toutes nouvelles;

que les conseils du Pape, ses conseils qui n'ont pas ete entendus, de-

Jerie S.I, col ///, fate. 724 29 /3 agosto 18W
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viennent une simple insinuation; que la legislation scolaire du 1 juillet

soil declares desormais mauvaise par elle meme, contrairement au Ian-

gage- que vous tenait le Cardinal Nina, au mois de Juin dernier (de|ieche

du 24 de ce mois), a celui dont il se servait lui-m&ne dans sa depe'che

du 1 juillet au Nonce. Peu- importe encore qu'on invoque, pour justifier

cette divergence entre le Pape et les fivSques, Jes assurances rtiter&s

donnees par VEnvoytf lelge, assurances dont il n'existerait pas de trace,

si Ton voulait faire entendre qu'elles sont autres que les garanties in-

scrites et maintenues dans la loi (art. 4 et 7). Je n'ai pas a rechercher

les motifs de ces defaites; il me suffit de constater 1'aveu qu'elles ne

sauraient detruire, d'une dissidence incontestable avec 1'Episcopat au

moment de la mise en vigueur de la loi.

Gette dissidence, le St. Siege semhle la regretter maintenant qu'il

s'agit de passer du principe a 1'application; il s'efforce autant que pos-

sible de 1'atlenuer, il affirme iteralivement 1'entente doctrinale qui existe

entre les Evgques et lui. SMI a pu y avoir pendant un certain temps
- ecrit le Cardinal Nina -- une divergence d'opinion au sujet de Tap-

plication plus ou moins rigoureuse et de 1'opportunite des prescriptions

relatives & la nouvelle loi sur 1'enseignemenl, il n'y a jamais eu en sub-

stance un vrai desaccord entre le Chef de 1'figlise et les Pasteurs de

celte partie du troupeau chre'tien. Au point de vue de la doctrine ca-

tholique, dit-il encore ailleurs, la nouvelle loi est absolument condamna-

ble; comme exposant, par elle menae, la jeunesse au peril de perdre la

foi et les moeurs. Cette declaration sur 1'uniformit^ des principes theo-

logiques qui guident en cette mat ere le Pape et les Eve'ques. n'a rien

d'imprevu; elle se rotrouve, quoique en d'autres termes, dans maintes

communications anterieures du St. Sie*ge; le Gouvernement Beige ne 1'a

jamais contestee; au contraire, il 1'a publiquement reconnue au Parlement

comme dans sa correspondance.

Ce qui est nouveau, non certes chez les fiv^ques, mais chez le Chef

de TEglise, c'est la consequence deduite de ces principes et formulae

en ces termes dans la depeche du 3 Mai: qu'il ne peut, ni ne pourra

jamais e"tre permis a aucun catholique de cooperer formellement a 1'exe-

cution de cette loi et que par suite tous ceux qui persistent a le faire,

se rendent par la me'me incapables de participer aux benefices de la

vie catholique, specialement en ce qui concerne le Sacrement de la pe-

nitence. Si le St. Pere avail professe des le
debuj,

cette opinion, en

quoi done eut pu consister son dissentiment, avec 1'Episcopat? Mais un

tel langage ne nous a jamais etc' tenu
;

il n'a pu I'&re, parce qu'il aurait

rendu immediatement toute correspondance inutile. II ne s'agit plus ici

6n effet de principes, mais de 1'application. On passe sur le terrain des

fails, et c'est en vain qu'on voudrait nous y opposer des regies invaria-

ble.ioenl suivies, uniformement appliquees.
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Le Vatican n'a jamais pu se me'prendre sup-le but poursuivi par Ie

Gouvernement Beige au COUPS de noire echange de vues.avec lui. Ce

but, je I'ai nombres de fois chireuDnt indique ici comrne ailleurs. Je

n'ai.pu songer un seul instant a demaoder une approbation doctrinale

de la nouvelle loi scolaire, ui un ordre enjoiguaiit au clerge de prefer

son concours a J'exeeution de cette loi. Mais ce que je n'ai jamais pu,

ni ne puis encore admire, c'est que des ecoles ou la religion catholique

peut etre-enseiguee, par le elerge, ou a son defaut, les instituteurs 1'en-

seignant d'apres les manuels approuves par 1'Eglise, oil la moindre de-

monstration hostile aux convictions reiigieuses est severement interdite >

que de telles ecoles soient qualifies d'impies et d'irnmorales, que tous

ceux qui les frequentent ou les soutiennent, soient frappes de censures

ecclesiastiques. C'est la une injustice, une violence morale, un acte public

d'hostiiite cootre la nation et le gouvernement qui en represente la

voionte.

Naguere le Souverain Pon life n'upprouvait. pas ces mesures; mais il

alleguait son impuissance a les faire rappopter; il ne pouvait contraindre,.

disait-il, TEpiscopat d'en agir autrement. Je n'ai pu admettre cette im-

puissance, et j'ai dit dan* rm depecbe du 7 Avril pourquoi je ne'.l'ad-

mettais pas. Le St. Siege aujoard'hui abandonne cet argument, et renon-

Qant a se mainteair sur le terrain qu'il ayait
d'abord choisi, il a adopte

simplement les vues et les sentiments des Ev^ques. Obeit-il, en s'.iraposant

ce revirement, a un -devoir de son 'ninistere? S'incline-t-il devant un

dogme catholique?

Je ne saurai hesiter un istani a tr-ancher negativement cette question.

Le Gouvernement du Roi n'a pas qualite pour faire de la controverse

the*ologique; mai il est parfaictement competent pour apprecier les fails

qui se passent sous ses yeux, dans les principaux pays de TEurope
comme en Belgique meme. Si 1'ecole laique et 1'e'cole beige reserve

un local aux Ministres des cultes pour Tenseignement religieux si

Te'cole laique, dis-je, est en vertu d'un dogme .absolument condamnable

par elle-m^me, comment la Congregation de la Propagande a-t-elle pu
Tautoriser pour les popolations exclusivement catholiques de 1'Irlande

par sa lettre du 16 Janvier 1841 adresse'e aux Archeveques de ce pays,

lettre portant expressement que le Congregation s'est prononce'e a, la

suite d'un examen . long et approfondi et avec Tapprobation du Pape

Gregoire XYI? Pourquoi les ecoles hollandaises, autrichienoes, italieanes,

etablies <sous .une legislation analogue a la ijaotre, echappent-elle aux

censures, a la proscription en masse? Pouijquoi ehez ..nous-me^me, les

Universites, organisees depuis 1835 sous le regime de la separation ab-

solue de TEtat et de 1'Eglise, pourquoi les .e'tablissements d'instnuction

secondaire qui^sont regis, quant a Tenseignement religieux, en vertu de

la loi -de 1850, par un principe identique a celui que consacre la loi
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de 1879 relative aux e'coles primaires; pourquoi certains e'tablissements

libres dont les fiveques ont nombre de fois denonce 1'enseignement comme

essentiellement contraire a la doctrine catholique; pourquoi toutes ces

institutions ont elles etc" soustraites jusqu'a ce jour a ces mesures d'in-

terdit invente'es specialement, exclusivement pour les ecoles primaires

beiges? Qu'esl-ce que done qu'un dogme dont Tapplication comporterait

de lellescontradictions? J'ai de'ja soumis le 1 Juillet dernier cette objection

au St. Siege; il vous avail promis de provoquer sur cette matiere un rap-

port de la Propagande (depgche du 8 Juillet 1879). J'ignore encore a cette

heure les resultats de son examen.

Le Cardinal Nina rencontre indirectement, il est vrai, dans sa de-

peche du 3 Mai, cet ordre de considerations. Apres avoir affirme que
les Eveques beiges n'avaient fait que se conformer a une regie univer-

sellement observe'e, il ajoute ces paroles : que si en Belgique, il s'en

est suivi des consequences plus graves que dans les autres pays, la

raison en est dans la condition differente oil se trouvaient ces pays.

La, ou bien d'e'coles e'taient en tres-graride majorile aux mains de mat-

tres non catholiques, ou les fideles y etaient moins nombreux, ou

le cas de tollerance prementionne, a raison du de'faut d'ecoles catho-

liques et de 1'impossibilite d'en creer, etait plus frequent. II s'ensuit

que la conduite des Eveques n'y pouvait faire autant de bruit qu'il

s'en est fait en Belgique. Places dans un pays eminemment catbolique,

les fideles y vivaient sous 1'egide d'une loi d'enseignement, qui, si elle

n'e'tait pas parfaite sous tous les rapports, loyalement executive cepen-

dant, laissait a 1'Eglise une influence suffisant sur 1'instruction .

Ges lignes contiennent 1'aveu de la distinction que je signalais tout

a Theure et oil je concluais a la non-existence d'un dogme en cette ma-

tiere; justiilent-elles toutefois la situation exceptionnelle, on en convient,

faite a la Belgique? y avait-il beaucoup de protestants en Irlande en 1841

et les maitres y etaient-ils en majeure parties des non catholiques? En

Hollande les populations catholiques ne vivent-elles pas en groupes

compacts dans les provinces me'ridionales du Royaume et y manquent-
elles de liberte ou de ressources? En Autriche, les Eveques ont-ils un

troupeau si restreint? la richesse ou la liberte leur fait-elle defaut? ou

jouissaient-ils, en vertu du concordat de 1855, de moindres prerogatives

que n'en assurait au clerge beige la loi de 1842? Serait-ce peut etre en

Italic oil, hier encore, le catholicisme etait la religion d'Etat, que se

rencontraient ces conditions de tole'rancte invoquees par le Cardinal Nina

pour les autres pays, mais dont la Belgique seule ne saurait reclamer

le benefice?

De telles explications, loin de justifier les fails qui se passent chez

nous ne font que leur preter un caraclere plus grave, plus hostile. Moins

que jamais le Gouvernemenl du Roi saurait considerer les mesures ado-
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ptees en Belgique par les Eveques comme Implication d'une regie de foi;

plus que jamais, il doit les de'noncer comme injustes, oppressive* et

ouvrant bien plus les interests politiques que des interets religieux.

Le Saint Pere, dit le Cardinal Nina, tout en tolerant de tels actes,

ri'abdique pas cependant ses sentiments pacifiques. Dans les limites que

Lui impose son ministere apostolique,
-- ces phrases sont soulignees

-

il ne refusera pas plus dans 1'avenir qu'il ne 1'a fait jusqu'ici, de con-

-tribuer a e'teindre cet incendie ! J'apprecie volontiers ces dispositions

bienveillantes, mais je n'en saurais attendre de serieux effets, lorsqu
?

ori

subordonne ces derniers a une modification de la loi assurant, suivant

les termes de S. Em., le droit inalienable que 1'Eglise tient de son divin

Fondateur a Instruction religieuse et a 1'^ducation de ses enfants dans

les ecoles .

Cette pretention implique un principe necessairement applicable a tous

les degre's de 1'enseignement, depuis 1'ecole primaire jusqu'a 1'Universite,

et ouvre un vaste champ de revendications, mais aussi de luttes peril-

leases, au parti catholique; elle est en 'contradiction avec toutes les

donnes qui ont servi de point de depart a la correspondance sur la que-

stion scolaire; elle suppose, dans 1'fitat, 1'existence d'un pouvoir que la

Constitution n'admet pas. La Constitution ne reconnait pas le droit ina-

Menable que FEglise invoque'; elle proclame la liberte des cultes, comme la

liberte des opinions; elle proclame que tous les beiges sont e'gaux devant

la loi et exige, par cela meme, que 1'ecole publique soil accessible a

tous, sans distinction de confessions religieuses. Elle garantit la liberte

a ceux qui veuleiit fonder des ecoles privees sur le principe du droit

inalienable
, que toutes les eglises revendiquent d'ailleurs et qui sert

de base aus ecoles confessionnelles. Notre loi relative aux ecoles primaires,

en harmonic parfaite avec la Constitution, fait aux exigences aux con-

venances religieuses les concessions necessaires; elle 1'entoure des plus

completes garanties. Le Gouvernement fera respecter avec une stride

loyaute et dans toute leur e*tendue ces dispositions legales ; mais il n'a

ni le pouvoir ni 1'intention de rien accorder au dela.

C'est au S. Pere qu'il appartient d'aviser, si, comme le declare le Car-

dinal Nina, de quelque indulgence que le S. Siege desire que le Clerge

fasse preuve, son concours ne pourrait jamais aller jusqu'au point de

faire croire licite la cooperation formelle a des etabilissements scolaires

que, pour des motif si graves, son propre devoir lui a fait si souvent

trouver dignes de condamnation
, si ces paroles signifient 1'approbation

et le maintien des mesures de proscription ediclees par les Eveques beiges

contre le ecoles publiques, ce serait se bercer d'une chimere que d'esperer

aboutir, dans de semblables conditions, a une solution acceptable. On finira

par reconnaitre, mais peut-etre trop tard, que ces mesures de proscri-

ption violentes, exceptionnelles, crees pour la Belgique seule et sans
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exemple dans aucua autre pays, ne sauraient etre maintenues sans r<<-

volter de plus en plus le sens moral des populations.

En vain le Secretaire d'Etat deS. S. essaie-t-il d'excuser la rigueur des

instructions episcopates en ermmerant certaines dispenses qui auraient e'te

accordees. Les enfants freqnentant les e'coles ofticielles ont etc indi-

stinctement admis, dit-il, a la premiere communion ! Qui aurait jamais

suppose que les enfants pouvaient etre repousses de 1'Eglise pour un acte

inconscient de leur part, pour avoir obei a leurs parents? Quelle morale

autorise une telle punition? Et pourtant, non obstant la dispense etrange

qui est destinee sans doute a prouver surtwit que la proscription a e'te

prononce'e, il est de fait que, dans maintes tocalites, les enfants qui vont

aux ecoles de 1'Etat out ete ecartes de 1'Eglise; que dans beaucoup d'au-

tres, ils ont ete soumis a toutes sortes de vexations et d'humiliations pour

pouvoir eHre admis a la premiere communion. G ?est ce qu'on nomme
maintenant ici la charite chre'tienne?

On a accorde la benediction de 1'eglise, ecrit Son Eminence, au ma-

nage des instituteurs et des institu trices. Je ne sais si, au point du

vue canonique le pretre aurait queique droit de refuser de constater un

manage; je ne veux pas m'aventurer sur le terrain tlieologique ; mais, ce

qui parait bien exact, quoique peu croyable, c'est que pour obtenir la

dispense faveur msigne, il faut s'engager a ne plus faire reciter le ca-

techisme aux petits enfants, crime nouveau, invente pour la Belgique et

qui vaut a Rome des indulgences a ceux qui s'en rendront coupables: il

taut, en outre, subir rhumiliation d'etre maries, non ;\ Tautel dans 1'Eglise

rnais a la sacristie ou au presbytere, car on a Tespoir de designer ainsi

1'instituteur ou Tinstitutrice a ranimadversioii des populations.

De telles attenuations ne sont guere propres a .fustilier les instructions

;

piscopales ;
elles n'en revelent que le caractere pen sense. Mais, que dire,

en verite, pour defendre des instructions qui ordonnent de frapper d'ex-

communication ou de refus des sacrements tons ceux qui cooperent d'une

fac-on quelconque a la loi scolaire et font mettre au ban de TEglise des

meres de famille qui se cotisent pour acheter 'des Elements aux enfants

pauvres qui frequentent les ecoles officielles!

Je ne deguiserai pas, en terminant retonnement penible que j'ai'eprouve

a la lecture de la lettre clu Gardiwal Ndna. Un autre esprit avail preside

jusqu'ici a nos rapports avec le Vatican et 'les ijustiiiait. Lorsque le gou-

vernement se preHa a cet echange de vues dont il n'a pas pris rinitia-

tive, -c'esfqu'il avait cru disoeraer -chez le S. Pere des aspirations -d'un

ordre e'leve, un vif toesoin de paix <et de concorde.

Desireux, de sdm cdte, de contribuer a -apaiser les iluttes, a paeitier

IPS esprits, il ivpondit ^nx ouverttrres qwi lui 'etment fa4tes, 'aux espe-

ranees qu'elies laissaient concevoir. Que reste-t-il de -ces -dispositions ?

L/afccoi'd sur les prineipes -en mati^re scolaire a paru d'abord l*isser
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place des mesures conciliantes sur le terrain des fails. Le refus de suivro

a cet egard les Conseils du Souverain Pontife n'engageait, suivant les de-

clarations contenues dans la lettre du 5 octobre, que la responsabilite

-des Eveques, cette responsabilite est aujourd'hui couverte par une ap-

probation du Pape.

Les declarations relatives a la constitution auront-elles plus de va-

leur? a ce sujet aussi 1'accord sur les principes n'est pas conteste; mais,

en depit des intentions manifeste'es par la Souverain Pontife, les memes

attaques contre nos principes constitutionnels continuent a servir de base

a Fenseignement du droit public dans I'Universite de Louvain, placee

sous la direction des Eveques. Le desir exprime par le Pape ne doit-il

avoir d'autre effet que d'arreter pour le moment certaines manifestations

l)ruyantes et compromettantes de la presse episcopate, en laissant subsi-

ster 1'emploi des moyens les plus propres a miner nos institutions dans

Tesprit des jeunes generations?

Toujours est-il que le St. Siege, dont un mot eut pu ramener le Clerge

a une appreciation plus juste de ses devoirs au milieu du conilit scolaire

renonce a ce role; il se jette lui-meme dans la melee et allegue, pour

masquer ce changement d'attitude, les agressions violentes du libe'ra-

lisme, c'est a dire de ce parti politique que le Gouvernement actuel re-

presente au pouvoir.

le ne suivrai pas le Cardinal Nina sur ce terrain. Je n'ai pas a cher-

cher a demontrer ici que le liberalisme n'est pas hostile aux croyances

religieuses ; je 1'ai fait ailleurs, en maintes circonstances.

J'attends que Ton montre les actes du Gouvernement du Roi dont

une Eglise quelconque pourrait le'gitimement se plaindre. Mais, si con-

fondant les opinions individuelles qui sont parfaitement libres, avec les

actes de la puissance publique qui sont limites par les prescriptions con-

stitutionnelles, on croyait devoir se plaindre d'at'aques dirigees contre la

religion catholique par ceux qui lui sont opposes comme elle est elle-

meme oppose'e aux autres confessions religieuses, il y aurait lieu de tenir

compte du milieu et des circostances dans lesquelles elles se produisent.

Le Glerge catholique s/est constitue en parti politique ;
il intervient

avec passion dans toutes les luttes electorates ; il recrute des adherents

dans tous les rangs, si bien qu'il lui arrive d'avoir pour candidats des

hommes qui, dans leurs e'crits nient publiquement la divinite du Christ ;

il seme partout la discorde et la haine; il traite en ennemi tous ceux

qui resistent'a ses injonctions en matiere politique. Quoi d'e'tonnant que
ses adversaires le traitent a leur tour en ennemi et considerent la reli-

gion comme un simple instrument de domination?

Mais le Gouvernement 1'a prouve au cours de cette longue negocia-

tion : il n'a jamais envisage la situation au point de vue d'un parti,

II a conside're ce que lui paraissait commander ttntere't du pays. S'il
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n'avait eu en vue que les interets du parti qui 1'appuie, il rfaurait pas cher-

ehe a arriUer les exces auxquels le Clerge beige se livre en ce moment.

Rien ne sert mieux la cause du parti liberal. Les fails le ddmontrent des

aujourd'hui ;
ils le prouveront de plus, en plus. Et c'est au moment meme

ou le bon sens public proleste avec le plus d'eclat contre les violences

episcopates oil tous les homm.es reflechis, a quelque parti qu'ils appar-

tiennent, en discernent clairement les perils, en pressentent les prochains

resultals, que le St. Pere juge devoir confondre la cause de rEglise avec

celle de quelques prelats qui ont donne depuis long-temps la mesure de

leur sagesse et de leur prevoyance. II ne m'appartient pas de discuter les

motifs d'un revirement aussi etrange; je me borne a le constater, non sans

prevoir que Theure des regrets tardifs n'est probablement pas eloignee.

Je vous invite, Monsieur le Baron, a donner lecture de la presente

depeche a S. Em. le Cardinal Nina, et vous autorise a lui en laisser

copie, s'il le desire.

Veuillez agreer, Monsieur le Baron, les assurances de ma haute con-

sideration.

FRERE-ORBAN.

Doc. VII.

// Cardinale Segretario di Stato al Nunzio Apostolico

lllmo Signore
8 iu no 188

1. Le categoriche dichiarazioni partecipate a V. S. Iltma con mia

lettera del 3 maggio, la quale stante la di lei assenza da Bruxelles venne

dal sig. Barone d'Aneihan rimessa direttamente al signor Ministro degli

Esteri, mi facevano,sperare, che il sig. Frcre-Orban, apprezz;mdo i franchi

sentimenti, a cui esse s'ispiravano, ne traes.se valevole argomento di

rimuovere ogni supposizione di equivoco, secondo il desiderio manifestato

nella sua precedente comunicazione del 7 aprile.

Se non che egli dal tenore stesso di questo mio dispaccio, e dalla

Leltera teste diretta dal S. Padre al Cardinale Arcivescovo di Malines

toglie molivo di nuove insistenze, riell'intendimento preconcetto di porre

in contraddizione la condolta della Santa Sede, giacch^ con quelle lettere

a suo avviso, Le St. Siege couvrait ostensiblem^nt de son patronage

des actes, dont il avail pris le plus grand soin jusqu'ici de decliner

la responsabilite personnelle; maiss'il se rapprochait des ppdlats beiges,

en revanche il semblait se mettre desormais en contradiction avec lui

meme.

E parimenti nel mio dispaccio del 3 maggio il signor Ministro degli

esteri ravvisa un altro spirito, che quello a cui si era informato Vtfchange

de vues in occasione della nuova legge suH'insegnamento Je ne degui-

serai pas en terminant Te'tonnement penible, que j'ai eprouve a la lecture
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de la lettre du Cardinal Nina. Un autre esprit avail preside jusqu'ici

<c a nos rapports avec le Vatican...

Dai quali docurnenti ne inferisce che Le Pape cede manifestement
devant la volants' des Eveques ;

sebbene conchiuda che il ne m'ap-

partient pas de discuter les motifs d'un retirement aussi tftrange, je

me borne a le constater .

Ad eliminare pertanto codeste accuse, delle quali a
lei, Monsignore,

non pu6 sfuggire 1'enormezza, sara opportune ricbiaraare alia memoria

il vero spirito e gli alti principii a cui si iuform6 Tecliange de vues,

dal cui confronto colla lettera del Santo Padre al Cardinale Arcivescovo

di Malines, e colla mia a lei diretta in risposta al dispaccio del 7 aprile

del slg. Frere-Orban, si rendera faeilmente manifesto, come lo stesso

ordine d'idee, e la stessa uniformita di vedute abbiano costantemente

regolato la condotta ed il linguaggio della Santa Sede: sicche bene a

ragione potei Msserire; que le langage et les actes du Pape avaient

ete partout les memes .

Seguendo perci6 lo stesso andamento del dispaccio ultimo del Mini-

stro degli Esteri, mi far6 ad esaminare i documenti relaiivi &\\'e'ckange

de vues, determinandone T interpretazione naturale e legittima colla luce

della logica, e del contesto storico; e questa interpretazione sara a Lei

agevole il confortare col sussidio della corrispondenza fra me scambiata

e cotesta Nunziatura Apostolica in quel periodo.
Escluse per tal guisa

le conclusioni che &&\Vecliange de vues ha voluto dedurre il sig. Frere-

Orban, le quali non possono in verun modo accettarsi, sara manifesta

1'insussistenza della pretesa antilogia nella condotta complessiva della

Santa Sede.

II. A porlare equo giudizio de' documenti risguardanti I'e'cliange de

vuss fa d'uopo di associarli ai fatti contemporanei che ne formavano

Tobbietto; e quindi ritengo indispensabile di classificarli in tre categorie

secondo i tre periodi ch'ebbero rapporto colla legge sult'insegQamento

primario.

Nel primo periodo, che potrebbe dirsi di preparazione, in cui quella

legge rirnase nella forma di progetto; la S:inta Sede, sebbene non celasse

la sua riprovazione dottrinale, nondimeno promise ed osserv6 una linea

di azione riservatissima, come d'altronde era consigliato dalla natura

stessa della cosa.

Infatti essendo corsa voce che il Santo Padre avesse con telegramma

approvata la lettera pastorale de'Vescovi belgi, pubblicata nel decem-

bre 1878 contro quel progetto di legge, ed aveniomi il Gonte Reusens

interpellato su questo proposito, gli risposi nettamente, che ne il S. Padre

ne io, avevamo incaricata persona alcuna a cio fare. (Correspondance

diplomatique echangee entre le Gouvernement Beige et le Saint Siege:

15 Janvier 1879).
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II medesimo Gonte Reusens riferendo poco dappresso al sig. Frere-

Orban il soggetto d' una nostra conversazione, in eui gli aveva fatto co-

noscere in succinto le idee svolte in apposito dispaccio al Nunzio Pon-

tificio, con ingiunzione di darne lettura al Ministro degli Esteri, com-

pendiava nel seguenle modo il mio pensiere : maintenant cette influ-

ence (de Leon XIII) ne pent etre efficace, si I'Eglise se voit privee
des moyens pratiques de I'exercer, et le cas pourrait se presenter en

Belgique, dans Vhypothese ou le projet de loi sur renseignement

public re'cemment pre'sente' aux Chambres, serait, tel qu'il se trouve,

approuve' et sanctionne"... Mais nous ne pourrions cependant pas nous

opposer a ce que les catholiques prissent fait et cause contre les lois

qui menaceraient leurs coryances . (Corr. dipl.
- 8 Fevr. 1879). Quindi

V. S. dall'analogo dispaccio a lei inviato, pole fin da principio rendere

:nteso il signer Frere-Orban, che il concetto di cotesta legge minacciava

le credenze religiose, e che quindi la Santa Sede non poteva opporsi al

segittimo diritto di difesa dei cattolici del Belgio.

E per tal niolo venivano di gi stabiliti que' due principii, che eb-

jjero dappoi sviluppo ed applicazione, cioe: doversi condannare dottri-

tialmente il nuovo progetto di ordiriamento scolastico; e doversi lasciare

ii cattolici liberta d'azione nel combatterlo praticamente.

III. (Juando poi nel rnarzo seguente il medesimo incaricato d'affan-

mi d;e lettura del dispaccio del 26 febbraio, rirnessogli dal Ministro

degli Esteri, che voleva interporre 1'autorita della Santa Sede ad attutire

i'opposiziorie di quell' episcopato, la mia risposta, come lo siesso Gonte

Reusens ne fece ufficiale rapporto, fu la seguente. // n'y a pas lieu

d'intervcnir lorsqu'il s'agit d'actes collectifs de I'Episcopat, et que
cts actes ont pour but de s'opposer d une loi projete'e, dont les con-

sequences seraient fdcheuses pour I'influence de I'.Eglise. Nous avons

<leja donne au G-ouvernement Royal une grande preuve de notre

desir de ne pas aygraver le conflit en ne venant pas en aide aux

Eveqaes; mais paraitre deiapprouveir meme indirectement et quant
a la forme, quelque regrettable que puisse etre cette forme, la Ugne
de conduite des Prelats Beiges, nous ne le pouvons pas. Cela est

impossible, cxprimez-vous ainsi aupres de M. le Ministre des Affaires

Grangers (Corr. dipl. 27 Mars 1879).

Ghe se in appresso per dare una prova de condescendre au de'sir

du gouvernement du Roi afin^de calmer I'agitation des esprits, la

Santa Sede ha interposti i suoi consigli generici di moderazione, nel

'uedesimo colloquio in cui faceva quella dichiarazione al sig. Gonte Reu-

vens, aggiungeva subito:

Je suis tres fdche' de ne pouvoir partag er Vopinion de M. It

Ministre des Affaires e'tranyeres en ce qui concerne I'attitude du

derge" dans la question de fenseignement; je ne saurais la trouver
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ni iUegaU, ni subversive, et cela, par la raison qu, cette attitude, a
ma connaissame, s'est rcnfcrmee dans, la limite des libertes consti-

tutMnnelles, dont le parti oppose" fait au. moins un aussi ample

usage . Feci quinili riflcttere che le ingiunzioai assolute eaiesse nella

quistione sulla Co^tituzione belga, non potevano applicarsi au sujet

d'tme question qui se trouve encore soumise aux discussions du par-

lenient, et dans laquelle les cathoh'ques ont le droit et le devoir de

faire connaitre et de defendre leurs convictions morales et religieuses*

(Corn. dip]. 20 Avr. 1879).

Ritornato in Roma, il sig. Ba^one D'Anethanr e ricevuto il 27 Aprile

in. udienza particolare dal Santo Padre, il giorno seguente cosi ne rese

informato il Ministro degli Esteri; a Le Souverain Poulif m'a entretenu

ensuite da projet de loi sur I'enseignement piMmaire.

Sa Saintete m'a dit que Pinsinictioa chtetienue de la jeunesse

etait naturellement une de ses priucipales pre'ccupations, qa'Elle

trouvait ne'cessaire que celte instruction fut inrpre^rie^ des idees reli-

gieuses, Tune ne pouvaut, sans grave danger, etre sep.u^iJ des autres....

Gependant le Pape a eviie', Monsieur le Ministre, de se proaoncer sur

cette loi)>. (Corr. dipl. 28 Avr. 1879).

II medesimo sig. Ministro del Belgio comunic6 con dispaccio del

30 Aprile al sig. Frere-Orban^, .Mvergli io fat to rayvisare in un recentis-

simo dialogo, conae fosse ginsto de reconmutre qu'il (le St. Siege} n'a

apporte aucun combustible pour alimenter le feu : non potersi d'al-

tronde imporre silenzio a quei catlolici, ne impedire loro I'USQ dei mezzi

consentiti dalla Gostituzione.

IY. Appressandosi intanto il giorno della votazione della nuova di-

sposizione legislativa, ed avendo il sig. Barone D'Anethan richiamata la

mia attenzione sulle conseguenze che potrebbero derivare dall'opposizione

dell'Episcopato, gli frci osservare, come e^li ne riferi al sig. Frere-Orban,

que la decision a pivndre apies le vote de la loi sur Tenseigueaient

primaire dependait des Eveques... )> e cbe una volta compito quel fatto

il y aura lieu pour TEpiscopat d'examiner ce qu'exige I'inte'ret spirituel

des families catholi<iues, et le Saint-Siege sera toujours pret a lui

recommander la moderation (Corr. dipl. 7 Mai 1879).

Yolgendo, dunque il periodo, del progeito e della discussione, la Santa

Sede ebbe a stabilire i seguenti criterii: a) che Ella condannava in mas-

^sima quel nuovo orilinamento scolastico: b) che i Vescovi erano nei

diritto e nel dovere di rimuovcrne le consequences fdclieuses: c) che la

Santa Sede lasciava all' Episcopate la scelta. de'rnezzi atti a ci6: d) che

Roma non mancherebbe di raccom mdare la calma e la moderazione

neH'uso di essi: e) e cbe il Vaticano sperava jusqu'au dernier moment

1'adoption des amendements qui eussent reudu ce systeme scolaire

moins antipatbique aux catholiques (Gorr. dipl, 28 Juin 1879). Se
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per una parte cotali criteri racchiudevano in germe il programma che

il Vaticano aveva dovuto adottare in cosl grave vertenza, d'altra parte

natural cosa si era che 1'attuaziohe di esso, sinora limitato alle esigenze

del prime periodo, potesse poi venir modiftcato per le circostanze nelle

quali si svilupperebbe la questione dellMnsegnamento, e il verificarsi di

imprevisti avvenimenti. AH'opposto il riepilogo di esso periodo fattone

dal sig. Frere-Orban nella replica alia mia risposta ultima, non abbraccia

la posizione complessiva della Santa Sede, ma la ristringe al concetto

puramente negative di non far nulla che incoraggiasse 1'opposizione del

Clero, e di consigliare semplicemente la moderazione dopo 1'approvazione

della legge sull'insegnamento. Che se Egli in quella vece, riassunto pie-

namente 1'indirizzo della Santa Sede, ne avesse considerate le conseguenze

che virtualmenle vi s'inchiudevano, riferendo a quel solo periodo la con-

dotta riservata, che la medesima per allora s'imponeva, ne avrebbe meglio

compreso la condotta susseguente.

V. Ma intanto sopraggiunse il fatto doloroso dell' approvazione df

quella legge il 6 Giugno nella Camera de'Deputati, ed il 18 nel Senato;

e quindi comincib il secondo periodo di fatti relalivi ad essa. L' episco-

pato belga nello stesso giorno che il Senato si era pronunziato, pubblica

una Lettera Pastorale collettiva colla quale stimmatizzava le nuove di-

sposizioni scolastiche che venivano surrogate a quelle del 1842.

E certamente quell' Episcopate non poteva n& voleva rimanere spet-

tatore impassibile di una legge che si oppone alia missione ed ai diritti

della Ghiesa cattolica. Giacehe proclamare la separazione della scuola

dalla religione, sottrarne 1' insegnamento religioso dall'autoritativa sor-

veglianza dell' Episcopate, dividere 1'istruzione dalla morale educazione,

era lo stesso che privare la Chiesa del mezzo piii valevole a formare la

mente ed il cuore delle future generazioni.

Fu percifr che lo stesso Santo Padre addolorato alia notizia della

nuova legge scolastica, mi ordino di scrivere a V. S. die si recasse

dal sig Frere-Orban per portare a sua conoscenza il dispiacere pro-

vato da Sua Santita in tal circostanza . Dunque il risentimento una-

nime del S. Padre e dell' Episcopato protest6 centre quella deplorevole

legge, di cui le but et I'esprit tornavano cosl perniciosi dal punto di

vista religioso, Ne certamente a giustificare lo spirito e lo scopo delle

nuove disposizioni, ovvero a tranquillare le apprensioni de' cattolici, po-

tevano bastare certe apparenze secondarie ed esterne, come il manteni-

mento di qualche preghiera ed emblema religioso; mentre colla creazione

delle scuole neutre, si elimiuava 1' influenza del Sacerdozio nell' insegna-

mento religioso e morale.

VI. Intanto il sig. Frere-Orban si querelava grandemente della Let-

tera Pastorale pubblicata dai Vescovi del Belgio comment concilier

cependant des assurances aussi positives (du St. Siege) avec la de-
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claration de guerre, que les Eveques ont lance's? (Gorr. diplom.

21 Juin 1879). Le mie risposte a tale dimanda, ed il giudizio sul docu-

mento collettivo*dell' Episcopate Belga furono parted pate al sig. Ministro

degli Esteri dal sig. Btrone D^Anethan, (Gorr. dipl. 24 Juin 1879), e

quindi da Lei lette al medesimo signer Ministro a tenore della comu-

nicazione direttale il prirao Luglio 1879. Del quale raio documento ri-

tengo utile richiamare alia memoria di V. S. la seguente pericope: Mi

1imiter6 solo a dire, che dope aver preso cognizione della Pastorale

Vescovile, io trovo di non poter recedere da quell' ordine d' idee, che

gia le accennai preventivamente, e che per conseguenza sono costretto

a costatare che il sig. Frere-Orban, colpito forse dall' impressione del

momento, ha portato su quell' atto un giudizio troppo severo. Infalti

la parte dottrinale del medesimo non potrebbe andare soggetta ad

alcuna censura, perch& conforme ai principii e massime della Chiesa

Gattolica, applicate fino a questi ultimi tempi dalla Santa Sede ad

altri paesi. In quanto poi alia parte dispositiva, essa non contenendo

un divieto assoluto per le scuole official!, ma limitato da saggie e

prudenti restrizioni, pu6 ritenersi come abbastanza temperata, lasciando

1'adito a pratici accomodamenli, ogni qualvolta Y educazione morale e

religiosa de'fanciulli non si trovi esposta a pericolo. Del resto, se in

qualche punto il linguaggio della Pastorale sembra un po'vivace, ci6

deve condonarsi al sentimento religioso de'Vescovi, che si e inteso

ferito colla miova legge, nonche al loro zelo per mantenere I'm-

tegrita della fede}
secondo V imprescindibile dovere che ne hanno,

e che poi va a refluire a vantaggio anche della stessa societa civile >>.

Se non che facendo nuove insistenze il Barone d'Anethan a nome del

suo Ministro perche I'intensita dell'opposizione destatasi alia promulga-

zione della nuova legge venisse da Roma infrenata, gli comunicai, che

Sua Santit& aveva dato ordine di trasmettere sul proposito istruzioni

molto savie ai Vescovi del Belgio.

In altri colloqui successivi raffermai al signer Ministro del Belgio

1'invio delle istruzioni a quell' Episcopate ;
e sul finire di Luglio gli feci

rimarcare non essere cosa facile il calmare d'un tratto una lotta cosi

ardente, come quella ch'era stata provocata dalla legge sull' insegnamento,
una delle quistioni che toccano gl'interessi piu vituli della Ghiesa. Mi
sembra d'altronde che vi siano delle illusioni a riguardo della situazione

de'Vescovi; si suppone a torto che il Santo Padre li ri guard! come

semplici funzionari. Le sane tradizioni ecclesiastiche 1'obbligano ad usare

de'riguardi che onorano egualmente Ghi li usa, e chi n'^ 1'oggetto .

In quel mentre comincib a spargers! rurr;ore che una nuova lettera

collettiva con istruzioni al Glero fosse sUita pubblicata dair Episcopate

belga; su di che interrogate dal signer Barone D'Anethan al cadere

dell'agosto, gli risposi non averne notizia officiale.
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Piii tardi poi gli feci osscrvare quelle istruzioni non essere che con-

seguenze d'un giudizio dato da Pio IX, dietro loro dimanda, ai Yescovi

d'America; doversi esse ritenere irreprensibili dal lato dommatico: po
tersi discutere sulla forma ed*opporlunita delle medesime; su di che mi

astenni dal portare qualunque giudizio (Corp; dip!. 23 sept. 1879).

Questa serie di document! scamb'afi nel secondo periodo mi da di-

ritto a stabilire le seguenti conclusion}: a) che il Santo Padre, come

1' Episcopate Belga, fu compreso dal piu grave dolore nell'apprendere la

promulgazione della nuova le^ge; talchfe ordino che il Nunzio Pontiticio

si recasse immediatamenle dal signor Ministro degli Esteri ad esprimergli

il suo dispiacerc: b) la Pastorale del 12 giugno di quei Vescovi fu

trovata da me irreprensibile dottrinalnaente: c) in quanto alia parte di-

spositiva, rilevai potersi t^nere come ;ibbastanza temperata lasciando

aperto 1'adito a pratici accomodamenti, qualora 1'educazione morale e

religiosa dei fanciulli non si trovasse esposta a pericolo: d) d'altronde

il sentimento religioso de' Vescovi ferito colla nuova legge, ed il loro

dovere di mantenere 1'integrita della fade potere f.'ir condonare il lin-

guaggio di quella Pastorale se in qualch^ punto sembrasse troppo vivace:

e) da Roma furono trasmcssi ufficii tendenti a temperare Tardore della

lotta: f) la Santa Sede non potendo considerare i Vescovi come sem-

plici funzionarii, dovere rispettare la loro liberta di azione nel campo

delPEpiscopale giurisdiziorie: g) in quanto alia nuova Lettera Pastorale

colle istruzioni ai Parrochi, non fu pronunziato per allora alcun giudizio.

La quale condotta della Sanfa Sede in questa seconda fase della

quistione sull'insegnamento Ella trovera del tutto conforme alle dichia-

razioni precedent!.

VII. Ma il documento principal di questo secondo periodo sul quale

si vuole fondare la pretesa contraddizione e che, come si esprime il

s ;

g. Ministro degli Esteri nel suo dispaccio del 17 ottobre al sig. Barone

d'Anethan presenta un resume de la situation faite par le Vatican

lui meme, ed al quale fu conceduto 1'onore dell'attacco nel discorso da

lui pronunziato nel 18 novembre al Corpo Legislative si e il dispaccio

del signor Ministro BHga del 5 ottobre, che compendia una lunga con-

versazione.

Le Cardinal Nina ne m'a pas cache le regret qu'eprouve le St.

Pere de la lutte engage'e entre TEpiscopat et le Gouvernement du

Roi, au si^jet de l'exe',:ution de la loi sur 1'enseignement primaire.

Sons le rapport de la doctrine, m'a dit Son Eminence, la lettre

des Prelate Beiges est parfaitement correcte; mais les conclusions tiroes

des principes justes peuvent e"tre conduites d'une maniere inopportune.

et parfois aussi poussees trop loin; il me parait que c'est le cas ici.

Son Eminence ne peut du reste que manifester ses regrets, car le

St. Sie'ge a fait tout ce qui dependait de lui en recomandant a plu-
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(( sieurs reprises le calme la prudence et la moderation. Le Cardinal

cut desire une autre solution qui se serait produite: j'en ai la con-

vinction, m'a dit Son Eminence, si les conseils du Pape avaient ete

suivis. Du reste, a ajoute le Cardinal Nina, les Eveques ont agi dans

la limite de leur droit strict et sous leur prope responsabilile. Sa

Saintete ne peu^ ni blamer, ni desavouer les principes sur lesquelles ils

se basent. Elle peut seulement engager 1'Episcopat beige a n'appli-

quer qu'avec une extreme reserve les instructions contenues dans la

lettre collective du 1 septembre. Le Gouvernement du Roi, de son

cote, a dit Son Eminence, en empechant que les ecoles prennent une

direction anticatholique, et en veillant a ce que I'enseignement qu'y

sera donne' ne blesse pas la conscience des fideles, contribuera a ame"-

liorer la situation .

Da questa mia comunicazione il sig. Frere-Orban nella sua arringa

al Corpo Legislative, e net suo dispaccio del 18 maggio ne deduce che

il Santo Padre disapprovava la condotta dei Veseovi, dai quali ses

conseils n'ont pas e'ttf eniendus, que sa volonte' n'a pas e'te' respe-

cte'e E che aucune finesse de langage, aucune distinction subtile

non varranno a stornare il vero signilicato di tali parole.

Non isfuggira a V. S. che quel dispaccio contiene il compendio di

uo lungo dialogo. Ora se alcune proposizioni si considerino distraite da

tutto il contesto del discorso, possono dar luogo ad interpretazioni, che

mal corrisponderebbero alia mente de gl' interlocutor], ed alia natura del

subietto. L'avere deplorato la lotta che si e impegnata fra 1'Episcopato

ed il Governo Belga, non implica alcuna condanna di quei Veseovi. Si

deplorava quelia lotta, perch^ deplorevole per se stessa, e perche cagioue

funesta di deplore voli effetti, Daltuonle essendosi piii volte asserito che

i Veseovi dovevano lottare coatro le nuove leggi, come poteva biasimarsi

1'esercizio del diritto di difesa ?

Ma, soggiunge il s:g. Frere-Orban, avere io dichiarato che ove i

consigli da me dati di calmi e di moderazione fossero stati eseguiti,.

cotesta vertenza sarebbe riuscita ad altro risultato
;
e che da principii

perfettamente corretti sotto il rapporto della doltrina, potevano essere

state dedotte conseguenze inopportune, e qualche volta anche troppo

spinte.

Che queste mie
; parole includessero un biasimo pei Veseovi belgi,

non potrei concedere per verun modo al sig. Frere-Orban. Ad essi non

furono diretti ordini formali, o comandi di sorta: che anzi, come io

aveva prima dichiarato al sig. Barone D'Anethan, non vi ha luogo ad

intervenire, allorche si tratta degli aiti collettivi delf Episcopate che

abbiano per iscopo di opporsi ad una legge dont les consequences
seraient fdckeuses pour I'influence de I'Eglise ,

e quindi aveva sog-

giunto, non potersi da noi disapproval, anche indirettamente, la eon-



\C)'i ESPOS1ZIONE DOCUMENTATA ECC.

dottn de'Prelati belgi, neppure in quanto alia forma per ispiacenle che

fosse. Se dunque 1'azione di Roma fu solamente apportatrice di consigli

te uperati e calmi, come poteva muoversi rimprovero ai Vescovi, ai

quali nulla s'imponeva, ma si lasciava tutta la liberta d'azione? In questa

stessa conversazione particolare, che forma il centre delle conclusion! del

sig. Frere-Orban, fu da me formalmente dichiarato al^sig. Baron D'Ane-

th;n; du reste les Eveques ont agi dans la limite de leur droit

strict et sous leur propre responsabilite .

Irioltre pongasi mente alia circostanza del tempo in cui fu tenuto da

me quel linguaggio; quando cioe dal Governo belgi erano stati rimessi

diversi ricorsi contro certe misure pratiohe; fra i qu.ili ve ne furono

tilcuni, che dopo ricevute le opportune informazioni, furono dovuti rav-

visare infondati od inesatti; cone quello dell'Istitutrice di Liegi, a Lei

ben noto. Era dunque abbastanza naturale che trattundosi di qualche

fatto particolare, e sotto 1'impressione dei ricorsi ricevuti, ammettesse

al sig. Barone d'Anethan 1'ipotesi, che certi casi speeiali avrebbero potuto

per avventura sortire miglior soluzione,

Pertauto lungi quilunqe idea di avere riprovata la condotta di quel-

T Episcopate la cui azione coliettiva doveva rimanere immune da qua-

lunque pressione, e T azione distributiva veniva fatta segno a delazioni,

di cui non si pote riconoseere sempre la sussistenza.

Con questo dispaccio del 5 ottobre 1879 pu6 chiudersi il secondo

periodo de\\'echange de vues, in cui ebbe logico esplicamento il pro-

gramma iniziato nel precedente.

VIII. Nel novembre 1879 il sig. Miaistro degli Esteri tenne la nota

arringa al Gorpo Legislativo, in cui denunci6 la condotta dell'Episcopato

belga, come refrattaria alle istruzioni ricevute da Roma, studiandosi di

confortare cotesta sua denuncia coi documenti scambinti nell' ecliange de

vues, ed inferendone che il Papa aveva biasimata la resistenza dei Vescovi.

Che le illazioni dedotte fa\\' dchange d j
, vues non rispondano alia

critica di que' documenti, sicche nan vi si possa ravvisare che un arti-

fizio parlamentare, fu da me dettagliatamente addimostrato. Che poi la

denunzia fatta dalla tribuna deirantagonismo fra la Santa Sede ed i

Prelati Belgi dovesse rinfuocare la lotta, ed irritare maggiormente la

suscettivita de'cattolici, era molto facile il prevederlo. Fu allora (e non

dopo il dispaccio del 5 ottobre, che il pubblico igriorava) che il giornalismo

caltolico si Iev6 ad impugnare I'esistenza del preteso antagoriismo, so-

stenendo che Roma non aveva giammai conJannata 1' azione de'Vescovi,

dei quali per lo contrario aveva altamente lodato lo zelo.

Frattanto molti giornali liberali, principalmente gli ofificiosi, ai ostina-

vano a difendere le deduzioni del sig. Frere-Orban; dal che ne seguiva

nuovo alimento alle passioni religiose e politiche, e la continuazione d'un

pericoloso equivoco.
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La Santa S'de avrebbe potuto facilmonte togliere quel malinteso,

ripudiando piibbUcamznfe le conclusion! delfarringa del sig. Fr^re-Orban.

Ma credetto di nori intervenire direttarnente, per non creare imbarazzi

al Governo Belga, sperando che Tequivoco cadesse da se. E percio che

reca meraviglia come il signer Frere-Orban ascriva a colpa della

Santa Sede 1'avere respinte apres six mots le SUB deduzioni $u\Ydehan$e

de vues, merit re dovrebbe supergliene grado di una dilazione usata a

riguardo <M suo Governo. Che se Roma ancora non tisciva dalla riserva

impostasi, d'altronde il consenso unanime del giornalismo cattolico, e la

Dichiarazioae del Cardinal Arcivescovo di M.ilines dovevano illuminare

I'opinione pubbiica sull'insussistenza del preteso disaccordo fra il Papa

ed i Vescovi.

IX. Se non che la pertinacia del giornalismo liberale nell'accreditare

e perp-Huare 1'equivoco e Tardore della lotta ognor piii sviluppato, con-

sigliarono il Santo Padre, nelf occasione che dirigeva una lettera al

Gardinale Arcivescovo di Malines, di encomiare la generositae la premura

colla quale i Gattolici Belgi avevano corrisposto allo zelo dei loro Pastori

a fine d'impedire le conseguenze disastrose della recente legge sco-

lastica affatto difforme dai prmcipii e dalle prescrizioni della Chiesa

Cattolica.

Che se in questa Lettera si loda lo zolo de'Vescovi nell'opporsi alle

conseguenze della nuova legge, quante volte neAYEchange de vues non

aveva io, anche a nome del Santo Padre, affermato il medesimo concetto?

E la stessa frase rimarcata dal sig. Frere-Orban nel dispaccio ultimo

le conseguenze disastrose della nuova legge ,
non si trova nel di-

spaccio direttogli il 19 marzo dal sig. Barone D'Anethan che riferiva

avei'gli io falto rilevare, che les consequences de la nouvelle loi

seraient fdclieuses pour I'influence de I'Eglise? In quel docurnento

Pontiticio mentre si usa la piu grande delicatezza verso il Governo Belga,

si risponde ad un'esigenza deH'attualita, constatata cinque giorni ap-

presso dalla Nota del signor Ministro degli Esteri, di uscire d'equivoco

sui rapporti del Papa con quell' Episcopato. E quindi rimane al sig. Frere-

Orban tutta la responsabilita delle sue insinuazioni relative alia parola

augusta del Sommo Pontefice.

X. La mia risposta poi del 3 maggio al dispaccio del 7 aprile e stata

provocata dalla dimanda formale del sig. Frere-Orban di uscire di equi-

voco. C61si di buon grado T occasione offertami, ed esposi i principii non

solamente cattolici, ma dettati dallo stesso giure naturale, secondo i quali

non era lecito di partecipare ad un sistema d'istruzione riprovevole in

se stesso. Ne dedussi che TEpiscopUo Belga aveva bene meritato della

causa cattolica coll'opporsi alle conseguenze del nuovo ordinamento sco-

lastico, e che non polendosi distinguere in massima nel Belgio fra scuole

e scuole, secondo 1'opinamento di que' Vescovi, altro non rimaneva che
Serie XI, vol JII, fasc. 724 30 13 agosto 1880
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concedere dispense particolari ne'casi che presentissero sicure guaren-

tige. Aggiunsi che Roma per6 aveva proseguito a dare consigli di pra-

tica temperanza, ed istruzioni dirette a limitare la severita, ove non fosse

necessariamente reclamata. E questo un rtfvirement, o non piattosto una

dichiarazione formulata del principi a cui s'ispir6 i'e'change de vues,

e che gia di sopra furono sviluppati?

XI. II s'ig. Frere-Orbaa oppoae che Roma doveva iraparre ai Vescovi

la temperanza, e che giusta la costituzbne autoritativa delta Cattolica

Gerarchia, una parola del Papa sarebbe stata bastevole ad infrenarli. Le
St. Siege, dont un mot eut pu ramener le Clerge' a une appreciation

plusjuste de ses devoirs au milieu du conflit scolaire renonce a ce role..,

Riguardo alia quale asserzione Ella non ignora avere 1'Episcopato

belga dato prova di deferenza ai desiderii di Roma, e di temperanza nel

dar luogo nei casi particolari a piu miti divisamenti. Inoltre ad avva-

lorar 1'intrinseca ragionevolezza della mia risposta ultima, e quindi a confu-

tare alcune osservazioni e deduzioni del sig. Frere-Orban, deve porsi mente7

non essere la Chiesa cattolica una scuola iilosofica ovvero un'accademia

teologica, il cui compito venga esaurito dal semplice insegnamento dot-

trinale. La Chiesa e societa perfetta, ed istituzione vivente per sua es-

senza. Soddisfarebbe fors'ella alia sua missione, ove si limitasse a defi-

nire teoricamente il vero ed il falso, il male ed il bene? piuttosto non

deve ella spiegare tutta la sua azione divina sulla vita, sui costumi e

soprattutto sull'educazione? Che monterebbe condannare apriori le scuole

neutre o m;ste, se non adoperasse tutta la sua vitahta a fine di allontanare

da esse la gioventii cattolica, e di porgerle i mezzi pratici di attingere

T insegnamento a fonti pure ed incontaminate? Poteva dunque Roma Ltre

addebito all' Episcopate belga se poneva ogni studio nel premunire i gio-

vani dal pericolo delle scuole neutre e nel creare scuole cattoliche; o

piuttosto non doveva commendarne lo zelo operoso?

XII. II sig. Frere-Orban ammette di buon grado che il Papa ed i

Vescovi riconoscano questa legge absolument condemnable, comme

cxposant par die meme la jeunesse d un peril deperdre la foi et les

moeurs
,
ma non sa convincersi della relativa conse^ueiiza da me espo-

sta nel dispaccio del 3 Maggio, cioe non essere lecito ad alcun cattolico

di cooperare formalmente alTesecuzione di essa. Eppure dal diritto na-

turale non meno che dalla logica si deduce immediatamente tale illazione:

non essendo lecito di cooperare formalmente a ci6 che e absolument

condemnable comme exposant la jeunesse a un pe'ril de perdre la foi

ct les moeurs. Su di che non ha esistito, e non poteva esistere alcuna

divergenza fra il Papa ed i Vescovi belgi, ed inutilmente cerchera il

sig. Frere-Oi ban en quoi done eut pu consister son dissentiment avec

I' Episcopal?
JN

T

e la condanna delle scuole neutre in massima, o la partecipazione
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fnrmale alle medesime hassi a confondere coi casi special!, nei quail viene

eflettivamente rimcsso ogni pericolo della- fcde e del la morale.

La quale distinzione porger& a V. S. facile risposta alia domanda che

si propone il sig. Frere-Orban, se la S. Sede condannando la parted pa^

zione alle scuole neutre per parte de'cattolici, abbia obbedito en s'im-

posant ce re*virement, a un devoir de son ministers? S' incline t-tt-

devant un dogme catholique? La S. Sede condanna le scuole in cui

i giovani ponno correre rischio nella fede o nella morale: ai Vescovi il

giudicare 1'elemento di fatto, cioe Tesistenza o la probabilita del peri-

colo. Quando pertanto 1' Episcopate belga ha riferito che il nuovo sistema

tornava nella generalita pericoloso alia gioventu cattolica, la S. Sede do-

veva deferire aH'opinamento di que' Vescovi, che potevano meglio cono-

scere tutte le circostanze di fatto. L'obbligo di rimuovere il pericolo di

perversione e domrna non pure di morale cattolica, ma bensi principio

dell'etica naturale; dinnanzi al quale tutti debbono inchinarsi. Che se la

S. Sede porto fiducia da principio che si potesse ammettere di fatto

distinzione tra scuola e scuola, conobbe poi dall'autorevole informazione

di que' Veseovi, che ci6 nei Belgio non poteva verificarsi e nulladimeno

i-n piii incontri ha proseguito a raccomandare la calma e la pruderiza,

sicche non poehe dispense furono conccduie nei singoli casi, e poteva spe-

rarsi che il Goverao belga saprebbe apprezzare i costanti consigli di mo-

derazione partiti dalla S. Sede.

Dalle quali imprescindibili dottrine, Ella trarra argomento di con-

chiudere che la S. Sede ha sempre coperto colla sua protezione T Episcopate

belga lottante contro le conseguenze disastrose della nuova legge; ne

^ssei^i potuta seguire altra linea di condotta, trattandosi d'un diritto e

d'un dovere del Ministero Episcopale; che fu lasciata ai Vescovi una

certa latitudine neirapplicazione delle regole generali prescritte dalla

Ohiesa; e che il giudizio concrete sulla severita della pena appartiene

giuridicamente alia stessa autoriia da cui fu sancita, e la quale solamente

con piena cognizione di causa pub determinare la proporzione del sistema

penale cogli atti che ne formano 1'obietto. Se pertanto la S. Sede rav-

visasse in qualche caso un'applicazione ecces^iva delle leggi penali, come

non ha mancato, cosl non manchera di reprimerla compiendo le parti

di I>gislatrice suprema.

XIII. II sig. Frere-Orban oppone 1'esempio di altri paesi, ne'quali

T insegnamento neutro o misto fu adottato, senza che il Clero vi si ad-

dimostrasse cos\ avverso, come nei Belgio. Sta in fatto che ovunque fu

imposta cotesta legislazione, ebbe dalla Ghiesa eguale condanna, Ma se

quivi fu portato grande ardore nella lotta, hassi a riflettere al timore che

la nuova legge sull' insegnamento non fosse che il prodromo d'un si-

stema ostile alia Ghiesa, che voleva inaugurarsi, di che il Rapporto of-
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ficiale sul nuovo progetlo scolastico, e le mal celate ire di alcuni deputati

nella discussione di esso, fornivano non lieve argomento.

Reca 'poi sorpresa che il sig. Ministro degli Affari Esteri opponga

I'esempio dell'Irlanda, in cui la scuola laica, a suo dire, fu autorizzata

dalla S. Congregazione di Propaganda con lettera del 16 Gennaio 1841,
diretta a quegli arcivescovi con 1'approvazione di Gregorio XVI di fe. me.,

essendo in quella vece rilevantissime le differenze che corrono fra 1' Ir-

landa ed il Belgio nella questione dell' insegnamento primario. NeH'Irlanda,
1 secondo la relazione officiate, per conciliare le diverse parti, tra

i membri del Gomitato o Gonsiglio, cui era stata data 1'autoritk di

soprainlendere all' andamento di questa istituzione di educazione, ven-

nero annoverati oltre sette protestanti anche tre personaggi cattolici,

tra i quali un Vescovo. Pertanto I' elemento del Glero Gattolico as-

sociato al Gonsiglio direttivo scolastico, mentre impediva che 1' insegna-

mento divenisse del tutto laico, in pratica poi potev.a presentare sufficiente

guarentigia agl'interessi cattolici. 2 Ci6 nullameno la S. Congregazione
tenne vane adunanze prima di prendere qualunque determinazione. 3 Fi-

nalrnente la S. Congregazione nel generate consesso dei 22 Decembre 1840

non cred6 emanare sulla cosa un giudizio deftnitivo, ma prescrisse

soltanto alcune cautele, che approvate dal Sommo Pontefice fu sol-

lecito di comunicare all
1

Episcopate Irlandese.... 4* II principale mo-

tivo che mosse la S. Congregazione a tollerare precariamente senza

proferire giudizio definitive, quel sistema, fu che con esso, sia per 1'as-

sociazione dell' elemento cattolico nel consiglio direttivo, sia per 1' influenza

che di fatto il clero caltolico proseguiva ad esercitare nelle scuole

elemental 1

]',
sicchk ReUgio CathoJica niJiil detrimenti passa videatur,

poteva sperarsi che i temuti pericoli non si verificassero; al che si

aggiugneva il timore, ne ad heterodoxos forte Magistros pecunia tota

et auctoritas devohatur. 5 Fra le cautele che prescriveva la S. Con-

gregazione la prima era cosi concepita Libros omnes qui noxium ali-

quid sive adversus Sacrorum Bibliorum Canonem, aut puritatem, sive

contra Catholicae Ecclesiae Doctrinam vel mores continent, a Scholis

ivmoveri debere. Hoc autem eo faciUus effici potest quia nuUa me-

morati systematis lex obstat. La seconda poi prescriveva; ut prae-

ceptor normalis Paedagogorum catkolicorum in Glasse Religiosa morali,

et historica, vel catholicus, vel nullus sit. Si dichiarava da ultimo,

generatim Episcopos et Parochos advigilare oportere, ne ex hoc syste-

mate Nationalis Institutionis pueris Catholicis quamlibet ob cuusam

labes obveniat, eorumdem etiam esse enixe curare ut a Supremis Mo-

deratoribus mehorem in dies rerum ordinem et conditiones aequiores

impetrent. Illud quoque per utile fore censet S. Congregate si loca

ipsa scliolaruin in episcoporum vel parochorum potestate acproprio

-lure maneant.
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Non mi fermo a sviluppare la differenza sostanziale fra questo metodo,

e quello sancito nel Belgio. Infatti quando si vollero fondare in Irlanda

i Gollegi misti per la istruzione scienlifica, i quali non presentavano le

condizioni rassicuranti delle scuole primarie, la S. Congregazione con

lettera del 9 Ottobre 1847, approvata da Pio IX di fel. me., proibi che

i giovani cattolici vi fossero ascritti. Ed eccit6 i Vescovi a provvedere

all'insegnamento scientifico, in ispecie filosofico, della gioventii, invitandoli

a formare una Universita Cattolica ad illius instar quae per Belgii

Antistites in Civitate Lovaniensi, fundata est.

E cotale disposizione fu confermata con altra lettera della S. Congre-

gazione degli 11 Ottobre 1848, confermata parimenti dallo stesso Pon-

tefice. Sembrami in fine che 1' esempio d' un paese Cattolico obbligato a

subire le leggi d' un Governo Protestante, non sia stato evocato accon-

ciamente dal sig. Frere-Orban.

XIV. Ne piii fortunate e 1'esempio tratto dall'Olanda, ove i cattolici

rappresentano un terzo della popolazione.

Eppure anche cola 1' Episcopate Iev6 la voce a condannare il sistema

dell'insegnamenlo neutro. L'Arcivescovo di Utrecht a uome de'suoi suf-

fraganei nel Mandamento del 15 Febbraio 1879 cosi lo stimmatizzava

Aux yeux de 1'figlise, tout enseignement est defecteux et insuffisant

du moment que la religion n'en est pas le centre et la regie... Ne vous

laissez done pas seduire par ceux qui pretendent que 1'ecole sans Dieu

n'est pas, d'une maniere absolue, condamnee par vos chefs spirituelles,

nous la condamnons et reprouvons tonjours et partout....

Oppone in terzo luogo il sig. Ministro degli Esteri 1'esempio dell'Au-

stria, ove sul Goncordato del 1855 il Glero godeva di prerogative non

'minori, di quelle concedute al Glero Belga colla legge del 1842.

In quel Goncordato veramente erario stati stipolati alcuni articoli, che

assicuravano al Clero 1'esercizio dei diritti scolastici colle forme le piii

ample, e meglio rispondenti alia natura della Gattolica Ghiesa.

Ghe se dappoi fu aperta una ferita alle stipolazioni di quel patto, i

Vescovi non mancarono di sollevarne le piii alte proteste ; sicche in fatto

1' azione del Glero non ha cessato nell'ordine dell'insegnamento primario.

Ed ora 1' Episcopate Austriaco si adopera alacramente, perche coiristitu-

zione delle scuole confessional], la gioventii cattolica attinga 1'insegnamento

a fonti piii pure, sotto la direzione de'propri Pastori.

L'argomento infine tratto dall' esempio d' Italia, non mi sembra giovare

la causa del signor Frere-Orban. Ignora egli forse la posizione generale

imposta al Papato ed all' Episcopate dal Governo Italiano? Se il prime
articolo dello Statute proclama la Religione cattolica, religione dello Stato,

quante ferite non ha ricevuto quell' articolo adispetto della logica, e del

sentimento religiose degli italiani? In fatto poi, per molte ragioni che

qui non monta 1' enunlerare, diverse scuole son rimaste affidate al Clero,
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in altre esso conserva non lieve influenza: molti municipi lasciano una

cerla liberta alia vigilanza del cleno, ed al legittimo esercizio dei diritti

religiosi.

E quando questo municipio di Roma, non ostante la, coraune disap^

provazione, rese libero 1'insegnamento religiose nelle scuole primanie, il

S. Padre con lettera del Giugno 1878 diretta al signer Cardinal Vicapio.

deploi'6 solennemente questa recente disposizione;

XV. Che se per le- seuole rnedie ed universitarie si fa luogo a raag-

gior tolleranza che non si faccia, per le elementari, non tonna, difficile

ravvjsare
la cagione della differenza;

E alia tenera pianta, che I

1

agricol tore rivolge le piti assidue Industrie :

e al fanciullo, cui i genitori profondono le piu sollecite cure nell'albore

della vita naturale e civile. Parimenti la Chiesa a quell' eta in cui si

aprono i primi germi della vita morale, e che facilmente potrebbe essere

fuorviata da insi<j;ose dottrine, deve prodigare il suo materno affetto, nel

formarne 1'indirizzo della mente e del cuore. Giacche in quel periodo

della vita, 1'educazione s' identifica in gran parte colla istruzione, Che

se 1'azione tutrice della Chiesa proseguisse a spiegarsi anche negli stadi

suncessivi dell
1

istruzione media ed universitaria, la societa civile non

avrebbe che nd avvantaggiarsene-. Ed infatti negli Stati retti secondo i

principi caltolici, 1' influenza del Clero si estendeva ad ogni maniera di

scuole: di che la Cattolica Austria aveva dato nobile esempio nel Con-

cordato del 1855 rammentato dal- signer Frere-Orban.

Ma nelle scuole secondarie e superiori pu6 usarsi maggior tolleranza,

lorche non s'incontri evidente e prossimo pericolo di perversionc, perche

si presuppone che i giovani abbiano gia ricevuta. la corapetente istruzione

religiosa.

XVI. Da ultimo il signer Fre?'e-0rban facendo appello ai principi onde

e informato il sistema politico-liberale, e siogolarmente a quello della

liberta de'culti, ne de-iuce Tobbligo che incombe al Clero belga di adat-

tarsi a fatti compiuti, e di essere riverente alia maesta delle leggi; che

altrimenti esso si addimoslra animato da spirito politico e partigiano,

anziche da zelo religiose.

11 sig. Frere-Orban non era in* diritto di giustificare la nuova legge

ed insistere suU'obbligo che corre ai fedeli di acconciarvisi, partendo da

un ordine d'idee che la S. Sede ha tante volte formalmente condannato.

Che anzi pe'cattolici ne siegue la conseguenza del tutto inversa a quella

che il ministro degli Esteri ne deriva. Quando si tratti di pericolo re-

ligioso o morale, deve il cattolico, anzi T uomo onesto, lottare centre di

esso. e non ada^jarvisi tranquillamente. E potrebbe il Clero belga subire

con rassegnazione una legge che pone in rischio la salvezza, di tante

anime, e 1'avvenire della Societ4 e della famiglia?

Che se poi lo stesso sig. Frere-Orban ha confessato anche dalla Tri-
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buna, comprendere lui benissirno che il Papa ed i Vescovi condannino

il nuovo ordinamento scolastico sotto il punto di vista teologico, come

potra asserirsi che il Clero scenda in campo a combatterlo per iscopo

politico ?

Veccnia e cotesta accusa che risale sino ai primi tempi del Cristia-

nesimo. Se combattere il paganesimo, portava con se- il ripudiare la po-

ligamia, il divorzio, la schiavitii, e tante altre istituzioni della societa

romana, dovevano i cristiani assoggettarsi ad esse, o, ripudiandole, po-

tevano giustamente essere:;tenuti in conto di nemici politici dell'Impero?

La fede, la morale, la Chiesa e la sua autorita sono pel credente verita

formalmente religiose; chi prodiga la sua vita per esse e veramente mar-

tire: che monta se il giudizio erroneo di altri non voglia rav visa rvi che

il solo elemento politico ?

E se il Governo belga ha limitato al solo concetto politico il nuovo

sistema d' insegnamento, poteva egli mutare il carattere intrinseco di tale

ordinamento, sicchfc i cattolici non dovessero osteggiarlo, come contrario

ai loro interessi religiosi e morali ?

E dunque chiaro che 1' Episcopate belga, ed il Papa che lo sostiene,

non confondono la quistione religiosa colla politica, ma soddisfano bensi

alle doverose cure di rimuovere da'pascoli pericolosi il gregge Loro

affidato.

La S. Y. dara lettura del presente dispaccio al sig. Frere-Orban, e

potra lasciargliene copia qualora la desideri.

Gradisca ecc.

L. CARD. NINA

Doc. VIII.

// Cardinal Seyretario di Stato al Nunsio Apostolico

13 giugno 1880
Illmo Signore

II sig. Barone d'Anethan nello scorso mercoledi 9 corr. venne a darmi

comunicazione verbale di un dispaccio direttogli il giorno 5 dal sig. Mini-

stro degli AA. EE., nel quale gli ordinava di parteciparmi il suo richiamo

a Bruxelles.

Questa determinazione, quantunque da lungo tempo minacciata, non

pot& tuttavia non recare al S. Padre dispiacere insieme e meraviglia, sin-

golarmente attesi i motivi coi quali si vorrebbe giustitieare; motivi la

cui realta non potrebbe in veruna maniera ammettersi dalla Santa Sede.

Innanzi tutto non si saprebbe intendere come il sig. Ministro asserisca

volersi da parte nostra mantenere il silenzio riguardo all' ultimo dispaccio
diretto al sig. d'Anethan ai 18 di maggio, mentre io aveva gia preve-
nuto lo stesso sig. Barone che era per dare al medesimo una categorica
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risposta, die Le ho poi coraunicato col mio dispaccio in data dell' 8 cor-

route e che Ella a quest'ora avra fatto conoscere al sig. Frere Orban.

Quello per6 che maggiormente amareggia 1'animo del Santo Padre si e

1'aver ritratto dalla comunicazione del sig. Barone due gravi accuse fatte

alia Santa Sede dal sig. Ministro degli Affari Esteri, contro le quali V. S.

dovra protestare nella maniera la piii esplicita e solenne. La prima si e

rattribuire che egli fa alia Santa Secte la pubblicazione della Lettera di

Sua Santita aU'E.mo Card. Arcivescoyo di Malines, e della sostanza del

mio dispaccio dei 3 maggio passato, mentre io posso darle la piii formale

assicurazione che in niuna maniera da nostra parte concorremmo a tale

manifestazione, nnzi fummo ad essa ^ffatto estranei, e percib la Santa Sede

declina ogni responsabilila di tal fatto.

L'altra insinuazione riguaida il cambiamento sleale di condotta cui

egli dice fatto nel corso di qu^sto affare dalla Santa Sede, quasiche essa

abbia volta la sua azione, per lo innanzi pacificatrice, a fomentare la

lotla e ad incoraggiare gli animi alia resistenza, ed abbia quasi tenuta

una maniera d'agire doppia e fraudolenta.

II sig. Ministro degli A A. EE. sa troppo bene che la condotta della

Santa Sede fu sempre a se stessa coerente, sempre franca e leale e nei

miei dispacci recentemcnte scambiati, ne ha avuto nuovo argomento. Non

pub adunque il Santo Padre tollerare in niun modo insinuazioni siffatte

che toccano 1'onore della Santa Sede e recano offesa alia dignit& sua.

Del resto V. S. coraprendera facilmente che cosa debba pensarsi della

deliberazione presa dal sig. Ministro: la Santa Sede da sua parte non

pu6 accettare la responsibility di un atto che ha la coscienza di non

aver provocato, e confida die gli uomini onesti ed impirziali compren-
deranno da qual lato sia la ragione e la giustizia in questa dolorosa

vertenza.

Ella dara lettura al signor Frere-Orban della presente e se lo desi-

dera, potra lasciargliene copia.
L. GAUD. NINA

Doc. IX.

// Cardinal Segretario di Stato al Nunzio Apostolico

188
Illmo Signore

Mi sono pervenuti regolarmente i suoi dispacci n. 679, 680, 681, in

data del 10, 11, 12 corrente nei quali V. S. Illma mi da contezza della

comunicazione fatta al sig. Frere-Orban in coaformita al mio telegramma

del 9 e dei colloqui avuti con esso sia in quella circostanza sia nei

seguenti giorni.

Non posso astenermi dal farle le dovute lodi pel contegno dignitoso

da V. S. costantemente osservato in tale occasione e pel linguaggio ado-
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perato col signer Ministro in perfetta corrispondenza colle istruzioni che

le aveva trasmesse.

Ella ha ben giustamente combnttuto i clue principal! motivi sui quali

si appoggiava la determinaz'one da lui bruscamente presa di richiamare

il Ministro residents in Roma: motivi che come le accennai nella mia.

precedente non sussistono in verun modo. La Santa Sede nulla ha da

rimproverarsi; ne iufedelta della pubblicazione seguita, ne operare doppio

e sleale. Essa ben conscia della sua delicatezza rifluta ogni partecipa-

zione a comunicazioni fatte al giornalismo, e afferma altamente che la

sua condotta nella lunga trattativa fu sempre uniforme, sempre consen-

tanea ai suoi priocipii e al suo dovere Apostolico. Le apparisce quindi

affatto ingiustificabile il procedimento di un Governo che lancia delle

accuse gravissime, e senza aspettar la risposta rompe bruscamente le

relazioni.

Del resto Ella si mantenga nella via che ha seguita e usi il medesimo

lingiiaggio quando le avverra di iucontrarsi nuovamente col sig. Frere.

E poiche mi annunzia di aver ricevuto la mia risposta al dispaccio in-

dirizzato dal Ministro degli AA. EE. il 18 maggio al Barone d'Anethan

avra potuto rilcvare in essa le franche e leali dichiarazioni da me fatte

sul contegno rnantenuto dalla S. S. nelle varie fasi della negoziazione, e

spero non avra rnancato di fade presenti al sig. Ministro. Quando poi

non ostante le medesime, egli persistesse nella
jleliberazione presa, le

far6 tenere le istruzioni che sono del caso e che V. S. mi richiede nel-

1' ultimo suo dispaccio.

Intanto ecc. L. CARD. NINA

Doc. X.

77 Ministro degli Affari Esteri al Nunzio Apostolico

Monseigneur
28 Juin 188 -

Le depart de Rome de Mr. le Baron d'Anethan a la suite des in-

structions que je lui ai envoyees le 5 de ce mois, m'empeche de faire

parvenir directement au St. Siege ma reponse aux communications qui
m'ont die faites le 8 e 13 Juin et dont il m'a ete laisse copie. Mais,

ayant eu 1'honneur de faire connaitre a V. E. sur les reclamations dont

Elle a ete chargee par S. E. le Cardinal Nina, que je m'abstiendrais,
en attendant rarrivee d'un3 reponse declaree prochaine, de notiiier a la

Nonciature la rupture des relations afin de pouvoir j tiger si les expli-
cations annoncees seraient de nature a modifier la resolution dii Gou-
vernement du Roi, je suis autorise a recourir a Votre obligeance en,

Vous priant de vouloir transmettre au Vatican les observations que m'ont

sugge'rees les deux documents que je viens de mentionner.



474 ESPOSIZIONE DOCUMENTATA ECC.

Dans sa de'peche du 13 Juin, le Cardinal Nina parait croire que la

resolution exprime'e par ma lettre du 5 Juin a &e motives par le silence

garde jusqu'a cette date par le St. Siege, alors, dit-il, qu'il avail averti

Mr. le Baron d'Anelhan de 1'envoi prochain d'une reponse expediee en

effet le 8 Juin. Ge n'esl pas ce silence qui a determine le rappel de la

Legation beige ;
ce sont le motifs expressemenl de'duils dans ma depe"che

du 18 Mai. J'ai attendu, pour tirer la consequence des fails qui y soat

exposes, aussi longtemps que les circonstances poliliques me 1'onl permis.

Mais il etait bien evidenl qu'a ce momenl ce n'e'laienl plus des paroles,

mais un acle seul, un acle imporlanl el modifianl essenliellemenl la si-

tuation, qui cut pu prevenir la rupture des rapports diplomatiques. La

depeche du 8 Juin n'est rien moins qu'un acte de cette nature, et les

explicalions qu'elle conlient, me fussent-elles parvenues plus tot, loin

d'e'branler la resolution prise par le Gouvernement du Roi, n'auraient

pu au conlraire que la confirmer.

Le Cardinal Nina h'y fail guere en effel que developper le Iheme de

sa depeche du 3 Mai, qui elle-meme n'avait d'autre bul que de juslifler

les termes de la lettre du Pape a M. le Cardinal Dechamps en date du

2 Avril. 11 s'efforce de concilier ces documents avec le langage anlerieur

du St. Siege, tel qu'il resulle de la correspondence publiee par le Gou-

vernement beige. C'est a ce poinl de vue qu'il analise les diverses phases

de la negocialion. Je ne saurais en aucune maniere me rallier a ses con-

clusions. Le Valican a su, des le debut, en quel sens j'inlerpre'tais les

declarations qui m'etaient faites pendant toute une annee; il n'a formule

a ce sujet ni observations ni reserves: je ne serais pas embarasse au

contraire de rappeler de nombreux passages de la correspondance qui

confirmaient mon interpretation. Je dois done maintenir integralement

1'exactilude du resume hislorique de la negocialion contenu dans ma

depeche du 18 Mai, ainsi que la legilimile des conclusions que j'en ai

de'duites, et je laisse a Topinion puhlique comme au jugement de 1'hi-

sloire le soin de discerner qui, du Gouvernement beige ou du Vatican,

a pour lui dans cetle appreciation des fails, la raison el la logique.

Toutefois, sans entrer dans un examen detaille de Texpose du Car-

dinal Nina, je ne puis me dispenser de monlrer par quelques exemples
le caraclere peu serieux des argumenls qu'il invoque a 1'appui de sa

Ihese.

Ce n'est pas le 15 Janvier 1879 seulement, el a propos d'allegalions

erronees de la presse que le Secretaire d'Etal de Sa Sainleie" declarait

a Mr. D'Anelhan que le Pape n'avail permis a personne de parler en

son nom ni de faire intervenir son autorile dans le conflil pendanl enlre

le Gouvernemenl el les fiv^ques. Ces paroles, il les re'pe'tail encore tex-

tuellemenl le 30 Avril 1879, a la veille du vote de la loi sur 1'instru-

ction primaire (Corresp. diplom. p. 67).
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Le Card. Nina, voulant etablir que le Vatican n'avait jamais varie

dans I'appreciation de cette loi et des 'mesures de resistance qu'elte cora-

portait de la part du clerge, rappelle que des le 17 Mirs 1879, il re-

fusait d'intervenir aupres des Evfrjues pour attenuer leur opposition a

un acte dont il jugeait les consequences faeheuses pour I'mfluence de

I'Eglise . Mais, ce qui est an moins Strange, il omet d'ajouter que la

mSme de"peche ou est relatee cette appreciation (N. 27, p. 58, de la

Correspondance) porte qu'elle ne fut pas maintenue, que le Pape lui-me"me

la fit abandonner et qu'il agit ainsi sous I'impression des motifs que

j'avais fait valoir
en^ce

sens (meme N. 27, p. 58).

Le Secretaire d'Etat de Sa Saintete declare aujourd'hui que les

Eveques ne pouvaient ni ne devaient s'abstenir de protester contre la

loi du 1 Juillet, ni de donner une sanction penale a leur protestation;

il ajoute que le Saint-Siege n'a 'jamais reprouve :les -instructions aux

cures en date du 1 Septembre. Pourijuoi, dans ce cas, au lendemain de

la publication du mandement collectif du 12 Juin, alleguait-on en guise

d'excuse, que les instructions au Nonce etaient arrivees trop tard (pp. 69,

et 77. de la Gorrespondance): qu'importait ce retard si le resultat eut

du etre le meme en toute eventualite? Comment 'le Saint-Pere, s'il eut

approuve les instructions du 1 Septembre; -eut-il pumani fester lui-mene

le 23 Septembre a M. le Baron d'Anethan des sentiments tout opposes?

J'ai fait observer au St. 'P6i*e,' m'ecrivait a cette date le Ministre de

Belgique, que cette publication scausait une grande emotion en Belgique.

Le Pape w'a repondu qu'il rittait pas surpris des attaques de la

presse contre le St. Siege a ce 'Sujet, mais que le G-ouvernement du

Eoi nepouvait iynorer les conseils 'de moderation donne's a differentes

reprises aux Eveques par le (Chef de VEglisesi son 'desir de voir le

caime se retablir dans les esprits. Sa Saintete a emis des doutes sur le

fait qu'une nouvelle 'lettre collective de I'Episcopat ait-ett3 -adressee aux

fideles. Le Souverain Pontife a ajoute' que les dispositions prises par

chaque Eveque individuellement, I'ont ete' sous ieur propre responsa-
bilite' et que le Saint-Siege n'a a les apprecier qu'au point de vue de

la doctrine. Devais-je prendre un tel langage pour une approbation

explicite des instructions dpiseopales et le Secretaire d'Etat de Sa Sain-

tete ne s'apercoit-il 'pas
:

que prater apres coup a ce langage une -sem-

blable signification 'equivaudrait ^a 'justiQer les pires accusations des-ad-

versaires du St. Siege?

La depeche du 23 Septembre fat la preface -de celle -du 5 Ootobre

et elle en deterrninerait clairement le sens, si les expressions 'en com-

portait le moindre fdoute. Aussi ne mlarreterai-je tpas m^me a Texpli-

cation bizarre que cherche a en donner aujourd'bui 'le Cardinal Nina. Le

bon sens public jugera; je me bornerai seulement a faire observer a Son

Eminence qu'il^est 'de toute impossibility de rapporter cette d^che im-
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portante, qui c'ot une phase de la negotiation el la resume, a des fails

incidents dont il n'est question nulle part dans la correspondance diplo-

matique.

Gependant, en vue d'affaiblir le langage reproduit par la depSche du

5 Octobre, qui n'est, d'ailleurs, que la derniere expression et la confir-

mation de toutes les declarations anterieures, Mr. le Cardinal Nina Vous

ecrit qu'il faut considerer les circonstances dans lequelles il nous a tenu

ce langage. Divers recours avaient etc remis, dit-il, de la part du Gou-

vernement beige centre certaines mesures prises par le clerge'; parmi
ces recours il en etaient quelques uns qui, suivant des informations op-

portunes, furent reconnues inexactes et non fondes, comme le cas de

1'Institutrice de Liege (Vise) bien connu de V. S. 11 etait done fort na-

turel, continue Mr. le Cardinal Nina, que, traitant de quelques faits par-

ticuliers et sous I'impression des recours recus, on concedat I'hypothese

au Baron d'Anethan que certains cas speciaux auraient pu, par aventure

recevoir une meilleure solution.

C'est assure'ment par inadvertance que telles allegations sorit enon-

ce'es et Vous pouvez mieux que personne, Monseigneur, en verifier la

complete inexactitude.

Je ne sais a quoi Ton fait allusion en parlant de divers recours

remis de la part du Gouvernement beige . Ni officiellement ni offi-

cieusement, le Baron d'Anethan n'a ete charge de remettre ou d'appuyer
des recours au Pape, moins encore d'assumer une responsabilite quel-

conque du chef des exposes de faits que des tiers auraient juge a propos
de presenter a Sa Saintete. Una seule fois, ayant ete prie de faire par-

venir un pareil recours, precisement dans Tinte'ret de I'lnstitutrice de

vise dont on avait refuse de benir le manage parce qu'elle ne voulait

pas prendre Tengagement de ne plus faire reciter le catechisme aux petits

enfants, .feus I'honneur de Vous ecrire una lettre privee, le 26 Septem-
bre 1879, qui en transmettant la requete, declinait toute intervention de

la part du Gouvernement du Roi, Cette requete, Vous disais-je, Mon-

seigneur, a trait a une affaire purement religieuse dans laquelle je
n'ai pas a intervenir en ma qualite officielk.

Votre Excellence etait absente lorsque ma lettre, ecrite de la cam-

pagne, parvint a la Nonciature. Vous 1'avez trouvee le 30 Septembre,

Monseigneur, ainsi que le constate le billet de ce jour par lequelle Vous

m'en avez accuse la reception.

Si ce sont la les divers recours remis de la part du Gouverne-

ment beige ,
il est impossible d'admettre qu'ils aient exercc une influence

quelconque dans les entretiens du Cardinal Nina et du Baron d'Anethan.

Ces entretiens, qui ont precede les dernieres declarations du St. Siege,

ont eu lieu, en effet, a la fin du mois de Septembre. La depeche qui en

renferme la substance, apres avoir e'te' redig^e, a ete soumise au Secre-
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taire d'Etat de Sa Saintete pour s'assurer que les declarations qui s'y

trouvent entre guillemets sont textuellement celles qui ont ete faites, et,

apres examen attentif, elle a ete rendue au Baron d'Anethan qui Fa

enfm expediee sous la date du 5 Octobre. Or, il . est prouve, par les

documents que je viens de citer, que Ton n'a pu agir sous 1'impression

de recours rec.us car au moment oil avaient lieu les conversations im-

portantes que cette depeche relate, le recours de 1'Institutrice remis, dit-

on, de la part du Gouvernement beige n'etait pas meme arrive a Rome!

. Je pourrais relever des erreurs non moins graves dans d'autres pas-

sages de Fexpose historique fait- par le Secretaire d'Etat du S. Pere.

Mais une plus longue discussion de cette nature serait ici sans objet;

je me borne done a me referer a cet egard a ma depeche du 18 Mai,

et j'aborde directement les considerations nouvelles que fait valoir le

Cardinal Nina.

Le Saint Pere, Yous dit-il, n'a jamais cesse d'approuver les Eveques

beiges; il n'a jamais admis la le'gitimite des conclusions que j'ai deduites

de I'echange de vues. S'il s'est tu pendant six mois, ce n'a ete que par

egard pour le Gouvernement beige. Ainsi ce serait par pure courtoisie

diplomatique que le Pape aurait laisse subsister pendant six mois une

equivoque de la nature la plus grave, induisant a la fois en erreur le

Gouvernement qui negociait avec lui et les Eveques qui reclamaient son

jugement! A qui voudrait-on faire admettre une explication si attentatoire

a 1'honneur du St. Siege? Mais le Card. Nina va plus loin encore et il

ajoute: que si a Rome on ne sortait pas encore de la reserve qu'on

s'etait imposee, d'autre part 1'accord unanime des journaux catholiques

et la declaration du Cardinal Archeveque de Malines devait eclairer

Fopinion publique, sur la non-existence du pretendu disaccord entre le

Pape et les Eveques .

Non, le Gouvernement qui negociait avec le St. Siege, n'avait pas

d'eclaircissement a chercher ailleurs
;

si la pensee du Vatican etait mal

comprise son devoir etait de protester; il ne Fa pas fait, parce que les

preuves les plus evidentes lui defendaient de le faire. Certes, 1'attitude

de la presse catholique ne m'avait pas echappe; je Tai souvent sigrialee

a Rome; mais que me repondait-on? aucune feuille periodique, disait,

des le 15 Janvier 1879, le Cardinal Nina a Mr. d'Anethan, quelles que
soient les attaches qu'on lui prete, aucun ecrivain, quel que soient le

merite et la notoriete dont il jouit, ne saurait 6tre considere comme un

organe reconnu ou un interprete autorise du Vatican. Le St. Siege,

lorsqu'il veut s'adresser aux fideles beiges, le fait directement par 1'in-

termediaire des Eveques, il a recours a la Nonciature ou a la Le-

gation, lorsq'il croit devoir faire des communications au Gouverne-

ment de Sa Majeste (Corresp. diplom. pag. 41). Le Gouvernement

beige avail done tort de se fier a ce langage.
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Quant a la declaration de I'Archeveque de Malines, devait-elle avoir

a mes yeux une plus haute autorite' qae la parole meme du Pape, qui

quelques semaines auparavant me faisait declarer par son Secretaire

d'Etat que les Eveques agissaient d-ms la limite de leur droit strict

et sous leur propre responsabilite'? Comment justifier ce langage, si

en principe comme en fait, le Pape idenliliait ses vues a-vec celles des

Eveques? Je m'abstiens de conclure.

Mais, poursuit le Cardinal Nina, le Gouvernement beige a admet vo-

ientier que le Pape et les Eveques jugent la nouvelle loi absolument

condamnable, comme exposant par elle ^merne la jeunesse au peril de

perdre la foi et les moeurs . II y a ici une meprise grave. Ces termes

ne sont pas les miens
; ils sont empruntes a la depeche romaine du

3 Mai et cites comme tels eritre guillemets dans ma depche du

18 Mai. Je n'ai certes jamais pu avoir 1'idee d'admettre que la loi du

1 Juillet sur Instruction primaire fut dans son principe immorale ni

impie. (Test la le theme de TEpiscopat; ce n'e'tait pas meme jadis celui

du S. Siege, ainsi que le prouve la lettre du Cardinal Nina au Nonce

en date du 1 Juillet 1879. Ce que j'ai adrnis, c'est que le Pape comme
Chef de TEglise catholique, devait etre d'accord avec TEpiscopat au

point de vue doctrinal, c'est a dire, prefeVer les ecoles confessionnelles

catholiques a des ecoles laiques ou neutres; mais cet accord de principes

ne prejugeait pas, meme a mes yeux, Tentente sur les mesures d'appli-

cation. Ma depeche du 18 Mai est, on ne peut plus explkite sur ce

point, et ne comportait en aucune maniere Tetrange erreur que je suis

oblige de relever ici.

Quelque prcoccupe, au surplus, qu'il se montre aujourd'hui d'aifirmer

i'unite de vues du Pape et des Eveques dans la question scolaire, ie

Cardinal Nina n'entreprend pas cependant, de nier pas plus dans sa

iettre du 8 Juin que dans celle du 3 Mai, que le S.. Pere a refuse un

moment de suivre les Prelats beiges, qu'au lieu de dieter une proscription

en masse des ecoles, il eut voulu distinguer entre les divers e'tablisse-

irients et ne frapper que ceux qui donnassent lieu a des plaintes positives.

C'est ce qui se pratique dans d'autres pays; mais les Eveques en Bel-

gique on 1'avoue en ont decide autrement. Pourquoi cette difference

de traitement? L'explication que donne le Card. Nina a cet e'gard est

singulierementcaracteristique; je crois devoir la rapporter ici en toutes

letlres: Mr. le Ministre des Aff. fitrang^res, dit-il, oppose fexemple

d'autres pays; dans lesquels Tenseignement neutre ou mixte a ete intro-

duit, saris que le clerge s'y soil montre aussi hostile qu'il Test en Bel-

^ique. Mais il est de fait que, partout oil cette legislation a prevalue,

rfiglise Ta egalement coadamnee. .Que si, en Bd^ique on a apporte

une fjrande ardeur a lalutte, il faut I'altribuer a la crainte que la

nouvelle loi sur I'enseignement ne fut que le prelude d'un <systtone



TRA IL GOVERNO BELGA E LA S. SEDE 479

hostile a TEglise, qu'on avait Vintention d'e'tablir ; le rapport officiel

sur le nouveau projet scolaire et les animosite's peu deguise'es de cer-

tains deputes dans la discussion en fournissaient la preuve assess

decisive.

Je me demande en vain quels etaient ces indices d'une guerre pro-

t'haine que la majority parlementaire aurait voulu entamer centre 1'Eglise

catholique, a moins qu'on entende par la la revendication de 1'independance

du pouvoir civil, revendication vieille d'un demi-siecle. Ce n'est pas le

Gouvernement, en tout cas, seul en cause vis-a vis du Vatican, qui ma-

nifestait de tels dessins; au moins le Cardinal Nina ne les lui attribue-

t-il pas directement. Mais il en serait autrement, les projets qu'ori allegue

seraient reels et demontres, que la conduite adoptee par le clerge catho-

lique parai trait plus incomprensible que jamais. Est-ce done en exaspe-

rant la lutte, en froissant les sentpents les plus legitimes, en revoltant

les consciences par des rigueurs inoui'es qu'on se flattait de prevenir

des mesures plus severes? Est-ce en provoquant outrageusement les pou-

voirs publiques qu'on espe'rait les desarmer? N'etait-ce pas, au con-

traire, faire appel aux represailles, et la justice, aussi bien que le bon

sens, ne proteste-t-elle pas centre una politique qui faisait de 1'excom-

munication preventive une sauvegarde centre des mesures eventuelles

inconnues, chimeriques ?

Je n'insiste pas davantage sur une argumentation dont la portee m'e-

chappe. Je n'en retiens que Taveu que 1'Episcopat beige a ordonne, que

le Pape a tolere chez nous des censures ecclesiastiques qui n'ont ete

appliquees ni ne s'^ppliquent dans aucun des pays oil a prevalu jusqu'ici

le principe de 1'enseignement la'ique. C'est la un point de fait qui de-

meure acquis et dont aucune distinction arbitraire ne saurait affaiblir la

haute signification. II ne me convient pas de rouvrir & ce sujet un debat

epuise ; je ne discuterai done pas, tout en faisant les plus formelles re-

serves, les arguments que fait valoir le Card. Nina pour attenuer 1'au-

torite' des exemples que j'ai invoques.

Je ne puis cependant me dispenser de signaler en peu de mots le

caractere singulier et la faiblesse de ces arguments. S'agit-il d'expliquer

Fautorisation donnee par Gregoire XVI de participer a ces ecoles d'lr-

lande dans lesquelles aucun enseignement religieux n'etait donne? En

Irlande, dit-on, il y avait un conseil de surveillance, qui comptait dans

son sein sept protestants et trois personnes catholiques dont un Ev-
que . N'etait ce pas pour garantir que Tenseignement serait complete-

ment et absolument seculier, denue de toute institution religieuse, dogma-

tique, et en quoi semblable institution affaiblit-elle le caractere neutre

de 1'ecole, qui est le principe me'me que Ton reprouve?

Qu'importe que la S. Congregation tint plusieurs seances avant de

se prononcer ; qu'elle ne voulut pas porter un jugement defmitif, et qu'elle
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indiqua d'ailleurs certaines precautions pour sauvegarder les croyances
des enfants? En a-t-elle moins autorise la frdquentation d'ecoles d'oii se

trouvait exclu tout enseignement religieux, tandis que nos ecoles, oil

Finstruction religieuse peut etre donne, sont coridamnees en masse, sans

examen, conime e'tablies sur un principe qui, par lui-meme, ne peut,

suivant ce que Ton aftirme maintenant, donner que des effets desastreux?

Mais ces e'coles d'Irlande ne jouissent plus aujourd'lmi de la tolerance

consacree par Gregoire XYI; Pie IX y a mis bon ordre. Elle sont rc-

prouve'es a present conime les notres et frappe'es des memes analhemes

episcopaux. En sont-elles moins fre'quente'es par des enfants qui se com-

ptent par centaines de mille, sans qu'on y applique des mesures d'excom-

munication et les refus des sacrements reserves pour les ecoles beiges?

II suffit, d'ailleurs, de constater, pour montrer la valeur des argu-

ments du Cardinal Nina, que Fenseignement purement lai'que dans la

Grande Bretagne n'est pas davantage interdit, a cette heure, sous les

peines qu'on prodigue ici
; qu'eri Hollande, oil ce systeme d'enseignement

existe depuis 1806, on n'allegue qu'une lettre archiepiscopale du 15
Fcvrier 1879, simple plagiat des mandements beiges; qu'en Autriche,

s'il y existe aujourd'hui des ecoles confessionnelles, elles n'y sont que

Texception; que FEtat seul, en vertu de la loi du 25 Mai 1868, exerce

une autorite directe sur les e'coles publiques,et que FEpiscopat autrichien.

en face de cette abrogation unilate'rale des dispositions du Concordat

tie 1855 n'a pas re'pondu neammoins par Fexcommunication a une legi-

slation aussi radicalement re'forma trice;
--

qu'a Rome, enfin, pour ne

pas parler du reste de FItalie, le Cardinal Nina n'a d'autres preuves de

la coridamnation des ecoles laiiques a m'opposer que la lettre adressee

le mois de Juin 1878 par le Pape au Cardinal Yicaire, cette meme lettre

au sujet de laquelle le me'me Cardinal Nina s'exprimait, le 30 Avril 1879,

devant M. le Baron d'Anethan, dans le termes suivants : la lettre du

St. Pe're au Cardinal Yicaire n'a aucun rapport avec le projet de loi

soumis aux Chambres beiges : eUe a trait aux ecoles protestantes de

Rome et a la propaganda qui est fait pour y attirer la jeunesse,

IL NE S'AGIT XULI.EMENT DANS CE DOCUMENT D'ECOLE NEUTRE ou MIXTE.

Si Fon s'est empa re de quelques passages de cette lettre pour comha tire

la loi propose'e, c'est que les partis cherchent naturellement des armes

partout ou ils les trouvent, et il n'est pas etonnant que Fopposition ait

fait usage des arguments contenus dans la letlre pre'cite, bien qu'ils ne

s'appliquent pas directement a Fobjet en question (Correspondance

liplomatique pag. 66).

Comment done, en presence de tels fails, avec de si faibles argu-

ments, le Secretaire d'Etat de Sa Saintete peut-il s'immaginer que sa

de'peche du 8 Juin eut pu modifier, sous un rapport quelconque, la re-

solution notille'e par ma lettre du 5 Juin a M. r
le Baron d'Anethan? Quelle
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satisfaction m'offre-t-il? quels moyens de negociation laisse-t-il subsister?

Lorsque, 15 jours apres la remise de ma depeche du 18 Mai aucune

decision essentielle ne m'etait notifiee, j'etais en droit de conclure que le

Vatican ne se departirait plus du terrain ou il s'etait place par sa comu-

nication du 3 Mai. G'est ce qui est arrive en effet. Loin d'attenuer cel-

le-ci, la depeche du 8 Juin ne fait que 1' aggraver. Elle va jusqu'a reven-

diquer pour le Clerge catholique le droit de s'insurger contre la loi. 11

doit etre prepare alors a subir les consequences de sa revolte. Mais est-ce

serieusement qu'on croit justifier une telle prevention en se reportant aux

premiers temps du christianisme? Quelle analogic de'couvre-t-on done a

Rome entre la condition des Chretiens en face des Neron, des Domitien,

ou meme des Diocletien, et le regime sous lequel vivent les catholiques

eu Belgique sous 1'egide d'une constitution inviolee depuis un demi siecle,

dont le Souverain Pontife naguere proclamait les bienfaits, qu'il fallait,

suivant lui, aimer et defendre, parce qu'elle assurait a PEglise et a son

Chef des libertes et des garanties qu'ils ne trouvent aussi larges, aussi

completes, dans aucun autre Etat du monde? (Gorrespondance diploma-

tique pp. 3, 4, 6, 40, 45, 57, 65, etc.).

Je me resume, Monseigneur. Quoique puisse dire a ce sujet S. Em.
le Card. Nina, le refus d'user en Belgique, en matiere scholaire, de la

tolerance admise pour nombre de pays voisins, demontre a 1'evidence que

1'Episcopat beige en cette circonstance s' inspire des considerations et

obeit a de mobiles politiques. Jusq'a la date du 5 Octobre dernier au

moins, le Pape a refuse de le suivre sur ce terrain
; depuis sa lettre du

2 Avril au Cardinal Dechamps, il s'y est place' a son tour. II importe

peu qu'on nous assure solennellement aujourd'hui que cette lettre a ete

publiee sans son aveu. Le secret que Von voulait garder pouvait dimi-

nuer la franchise de la demarche sans rien enlever a sa portee.

Le changement d'attitude du S. Siege est done incontestable. Pendant

les deux phases de la negociation, 1'une fmissant le 5 Octobre 1879, 1'au-

tre s'ouvrant au mois d'Avril 1880, le Vatican ne professe pas des idees

identiques, ne suit pas une ligne de conduite uniforme. Le Cardinal Nina,

dans son office du 13 Juin, s'insurge contre cette conclusion et veut y
voir 1'equivalent d' une imputation de duplicite et de fraude. Je n'accuse

personne, je constate simplement qu'a des epoques differentes le S. Siege

a adopte dans la meme question des vues differentes ; c'etait evidemment

mon droit.

Ce sont ces vues nouvelles qui ont rendu la rupture des rapports

diplomatiques inevitable. Le Vatican n'a pu en etre surpris; il a ete fre-

quemment averti, au cours de ma correspondance avec lui, que le main-

tien de la legation beige n'avait qu'un caractere provisoire et que les

mesures qui seraient prises a V occasion de la mise en vigueur de la loi

du l
er

Juillet 1879 auraient une influence decisive sur la continuation de

Serie XI, vol. Ill, fast. 724 31 14 agosto 1880
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ces rapports (Y. Gorresp. diplom. pp. 44, 46). Le Saint Siege croit devoir

decliner la responsabilite de la suppression de la Legation ; je ne pense

pas, de mon cote', qiie la conscience publique la fasse peser sur le Gou-

vernement beige. A un moment donne j'ai eu lieu de croire que L6on XIII

voudrait peut-tre, dans cette grave question de 1'enseignement public,

preparer un rapprochement entre 1'Eglise catholique et 1'Etat moderne,

et je n'ai pas hesite a sacrifler a cet espoir, si faible qu'il put 6tre, una

conviction inveteree. Le resultat n'a pas repondu a mon attente; mais

il ne m'inspire aucune recrimination, et je puis dire a mon tour que j'at-

tends avec confiance le jugement des hommes honnetes et impartiaux sur

le point de savoir de quel cote se trouve, en cette circonstance, la raison

et la justice.

Je dois en consequence maintenir et confirmer la resolution enoncee

dans ma depeche du 5 Juin a M.r
le Baron d'Anethan. La Legation du

Roi aupres du Saint-Siege est et demeure rappelee. Veuillez, je Vous prie,

en avertir S. Em. le Cardinal Nina. Des ce jour, Monseigneur, je ne sau-

rais plus Yous reconnaitre de caractere diplomatique et je cesse d'avoir

des relations officielles avec V. Excellence. En Yous notifiant cette de-

cision, j'ai 1'lionneur de Yous informer que je tiens a Yotre disposition

les passeports necessaires pour que Yous jouissiez, a Yotre depart, des

egards qui Yous sont dus.

Agreez, Monseigneur, les assurances de ma tres-baute consideration.

FRERE-ORBAN.

Doc. XL
11 Nunsio Apostolico al Ministro degli Affari Esteri

'

188 -W le Ministre

J'ai eu 1'honneur de recevoir la lettre en date d'hier, par laquelle Yotre

Excellence m'annonce que la Legation de Sa Majeste le Roi des Beiges

aupres du St. Siege est rappelee, qu'Elle meme ne saurait plus, des ce

jour, me reconnaitre le caractere diplomatique et qu'Elle cesse d'avoir

des relations officielles avec moi.

Je me suis empresse de porter la decision du Gouvernement du Roi

a la connaissance du Saint Fere, et je quitterai le pays aussitot que j'aurai

termine les preparatifs indispensables de mon depart et rec^i les passe-

ports, dont Yotre Excellence veut bieri me promettre 1'eavoi.

En me faisant part de la resolution qu'Elle a prise, Votre Excellence

revient tres-longuement sur differents incidents d'un debat qu'Elle mSme
declare etre epuise. II ne saurait me convenir en ce moment de redres-

ser tout ce que ces appreciations ont d'errone; mais je ne puis, Mr. le

Miriistre, m'abstenir de protester contre les nombreuses et graves ine-

xactitudes de fait, qui se rencontrent dans 1'expose de Votre Excellence.
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J'accomplis egalement un dernier devoir en faisant remarquer a Votre

Excellence qu'Elle se trompe en disant que la rupture des rapports di-

plomatiques est devenue inevitable par suite tfun changement d'attitude

du Saint-Siege, qui apres avoir donne a Yotre Excellence 1'espoir d'un

rapprochement entre VEglise Catholique et I'Etat moderne sur la

grave question de I'enseignement, aurait, par des mobiles politiques,

change de conduite et approuve des rigueurs inusitees.

Au milieu des circonstances que nous avons traversees, le Saint-Siege

n'a eu d'autre mobile que le salut des ames et la defense de 1'educatiou

religieuse, mise en peril par les actes du Gouvernement du Roi. II n'a

jamais rien sacrifie des doctrines de 1'Eglise, il les a constamment rap-

pelees, et, tout en les tempe'rant par les conseils de la charite e'van-

ge'lique, il n'a jamais flechi devant leurs applications ne'cessaires. Yotre

Excellence ne 1' ignore pas, et ne 1'a jamais ignore. Lorsqu'a differentes

reprises, Elle a expose devant les Chambres beiges la marche et les

resultats des negociations, Elle savait que les consequences attributes

par Elle aux paroles de S. Em. le Cardinal Secretaire d'Etat ne repon-

daient ni a la pensee ni aux intentions du Saint-Pere. Ge n'est pas sans

un doloureux etonnement que je vois aujourd'hui la longanimite et les me-

nagements que le Saint-Siege a apporte dans le retablissement de la

verite, devenir, sous la plume de Votre Excellence, un sujet de reproches

et un motif de rupture.

Un fait se degage des phases successives de ces negociations ;
il les

domine, malgre tous le efforts qui pourraient etre faits pour en alterer

le caractere, et il donnera sa veritable et definitive signification a une

rupture sans precedents dans 1'histoire d'un Etat neutre, toujours si at-

tentif a entretenir les meilleurs rapports avec toutes les puissances.

Pendant un demi siecle la Belgique a eu avec le Chef Auguste de 1'Eglise

des relations qui repondaient a sa position en Europe, a ses interns

les plus eleves, aux sentiments intimes de ses religieuses populations et

qui temoignaient a 1'evidence, par leur continuite meme, ainsi que Yotre

Excellence 1'a admis egalement, qu'elles ne sont contraires ni aux insti-

tutions de I'Etat, ni aux exigences de la doctrine, dont le Saint-Siege est

constitue le gardien.

Ces lieus si heureux, si utiles le Gouvernement de S. M. le Roi des

Beiges les brise aujourd'hui, parce que la correspondance echangee sur

un sujet special n'aboutit pas au gre de ses desirs, et parce que ses

relations diplomatiques avec le Saint-Siege deplaisent au parti qui sou-

tient le cabinet actuel.

Ce fait fixera le caractere ineffagable des negociations qui viennent de

fmir. L'Europe rendra justice a la haute condescendance du Saint-Siege,

aux preuves eclatantes qu'il a donne'es de son desir inalterable de con-

ciliation et de paix. C'etait son devoir et ce sera son honneur devant
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Thistoire de n'avoir pas abaisse sa mission divine a des transactions

dont le prix eut ete la foi des jeunes generations et peut-etre d'un peu-

ple en tier.

Longtemps j'avais nourri 1'espoir, malheureusement decu aujourd'hui,

que V. Excellence saurait apprecier la force des considerations que je

suis oblige de rappeler ici pour defmir la situation et fixer les respon-

sabilites.

Veuillez agreer, Monsieur le Ministre, 1'assurance renouvelee de ma
tres-haute consideration.

S. ARCH. DE NICEE N. A.

Qui hanno termine gli Allegati, sopra i quali si fonda la

stupenda Esposizione documentata de'fatli relativi alia qm~
stione delV insegnamento primario nel Belgio e della cessa-

zione de'rapporti diplomatici tra la S. Sede ed il Governo

Belga. Chi non ha Tanirao occupato da pregiudizii settarii contro

la Chiesa, non pu6 fare che non rimanga non pur convinto dalla

somma evidenza della ragione che sta dalla parte della S. Sede,

ma allo stesso tempo ammirato cosi della lealta e della mag-

giore possibile condiscendenza che questa use in tutto il corso

delle trattative, come per contrario delU cavil losa slealta con

cui le corrispose il Governo Belga, e del modo, a dir poco,

scortese e villano onde ruppe con essa le relazioni diplomatiche.

Vero e che il sig. Ministro Frere-Orban si prov6 di rispondere

aucora alle invitte argomentazioni della Esposizione: ma i so-

fismi di lui sono stati non meno trionfalmente sfatati dal Cardi-

nale Segretario di Stato con una sua ultima circolare. L'uno e

Faltro documento saranno da noi riportati in uno del prossimi

quaderni.
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A. LEONETTI D. S. P. Papa Alessandro VI secondo documenti

e carteggi del tempo. Bologna, Tipografia Pontificia Mareg-

giani, 1880. Tre vol. in 16.

Quante peggiori accuse si possono apporre alia vita privata e

publica di un sovrano e d'un Pontefice, tutte si son volute accu-

mulare sul capo di Alessandro YI. Simonia nelPelezione al trono

pontificio da lui comprato colla corruzione di tutto il Conclave

che lo elesse ad unanimita : e, conforme a tale principio, un tur-

pissimo mercato de'beneficii ecclesiastici da lui aperto ogni qual

volta sentisse il bisogno di denaro : il bisogno poi sentirlo poco

men che di continuo tra per la sordida avarizia e per la sconfi-

nata ambizione di grandeggiare egli e d'ingrandire la famiglia.

A questo doppio fine poi subordinare, e come pontefice perfino

la santita dei matrimonii da lui sciolti a talento, e come sovrano

la fede dei trattati pill solenni. Appena mai stringere amicizia o

coi Francesi o cogli Spagnuoli o cogli Aragonesi, che al tempo
stesso non menasse trattati segreti coi nemici dei suoi alleati,

per mancar poi di fede ad ambedue : il Sultano Gem, ospite e

guarentigia di pace a tutta la cristianita, avvelenato: il Savo-

narola mandato al rogo: il Valentino la cui stessa origine & una

macchia d'infamia per Alessandro, licenziato dal padre ad ogni

maniera di tradimenti e di crudelta. Ne venga in mente ad al-

cuno di ravvisare in tanta enormita di scelleraggini quell' ombra

di grandezza luciferina che dalPindole e dall'ingegno dei gran

peccatori si riverbera ancor sui loro delitti. In Alessandro non

solo non s'incontra nulla di buono, non pieta, non dottrina, non

vastita d'ingegno, non amore alle scienze, non sollecitudine pel

bene dei popoli, ma nei vizii stessi tutto e volgare, a cominciare

dalla codardia nei fatti avversi, fino alle dissolutezze sue e dei
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suoi, che volsero il Vaticano in un teatro di orgie spudorate. Ma
si stancft finalmente la divina giustizia di si mostruose iniquita e

a saggio de'pift gravi castighi riservati all'altra vita, dispose

che Tindeguo Pontefice bevesse un veleno da lui preparato a

circa una dozzina di Cardinali, e impenitente disperato rendesse

1'anima sua al demonio visibile e presente, a cui 1'avea gia do-

nata al tempo del Conclave come prezzo dell'ambita sua elezione.

Anche gli scrittori cattolici pift autorevoli, diffidati di poter di-

fendere una causa tanto disperata come quella d'Alessandro VI,

credettero meglio di mostrarsi imparziali formandone giudizii

inauditi. De hoc Pontifice, scrive il Mansi, facilius siletur quam
moderati aliquid dicitur. In illo vitia omnia extrema, virtutes

moderatae nisi melius dixeris nidlae... Qui himc laudet ne-

minen hue usque scriptorem offendi, non aequalem eorum tern-

porum, non recentiorem. Ma tanto eccesso di accuse esorbitanti

per numero e per gravezza, dovea presto o tardi ingenerare so-

spetto negli animi amanti di verita ed esercitati per lungo studio

della storia a scoprire le falsita introdotte in lei dalla passione

dei conteinporanei o dalla inavvertenza e buona fede dei poste-

riori. Parecchi scrittori vuoi cattolici vuoi protestanti, il Roscoe,

1'Audin, il Ranke, il Christophe, FHefele, il Perrens aveano gia

proferiti intorno a Papa Alessandro YI o ad alcuni dei fatti piti

rilevanti della sua vita, giudizii o al tutto favorevoli o non del

tutto contrarii. Lo stesso Voltaire li avea prevenuti sbertando la

favola delPavvelenamento del Pontefice, e sfatando 1'autorita

storica del Gluicciardini. Si sono poi scoperti in questi ultimi

anni parecchi document! o staccati o raccolti in serie continuate,

come i dispacci di Antonio Giustiniani ambasciadore per la Ee-

pubblica di Yenezia alia corte di Alessandro YI, ed altri. Si 6

inoltre da varii scrittori cercato d' illustrare i fatti di casa Borria

attenentisi a quelli di Alessandro; come in ispecie ha fatto, seb-

bene con molte mende, il Gregorovius a riguardo di Lucrezia

Borgia, da lui tolta alPinfamia onde T aveano coperta per quasi

quattro secoli gli accusatori di Alessandro YI. Era venuto in-

somma il tempo di rifare la storia di questo Pontefice, come s' e

rifatta ai nostri tempi quella di Gregorio YII dal Yoit, e d'Inno-
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cenzo III dalPHurter e del Card. Ximenes dall'Hefele: ne man-

cava se non che qualcuno si mettesse a quest' opera, quanto fati-

cosa per s&, altrettanto certa di approdare a qualche buon effetto.

II ch. P. Leonetti delle Scuole Pie vi si dedico con tutto s6

mosso dalP amore di verita e da divozione verso la Sede Aposto-

lica; e vi rec6 quella sollecitudine nel ricercare tutti i document!,

quella schiettezza nel citarli e quella diligenza nel discuterli,

che si riehieggono in chi dovendo rovesciare antichi ed universali

pregiudizii, sa d'incontrare in ogni lettore non un discepolo ben

disposto, ma un giudice mal prevenuto. E in vero, al lume di

questa istoria il ritratto di Alessandro YI, quale si- mostrava

fin qui, ci apparisce qual sarebbe alia luce del sole un ritratto

dipinto sotto gPincerti raggi del crepuscolo da qualche pittore

quanto losco degli occhi tanto ardito della inano.

La sentenza del Mansi, intorno ad Alessandro VI pur ora ci-

tata, si riassume in due parole: In questo Pontefice nulla si vide

di buono : tutto fu reo, anzi pessimo. Or quanto alia prima parte,

gia per se incredibile, il Leonetti non pena a schierarci innanzi,

non che una o due azioni e qualita commendevoli di Alessandro, ma
tutta una serie, da pregiarsene qualuiique successore di S. Pietro :

ne ad un animo ben disposto bisognerebbe altro argomento per

ripudiare almeno in genere il concetto che egli ebbe finora di

questo Pontefice; poich& riesce impossibile, ritenendolo, il conci-

liare con esso fatti e sentimenti si virtuosi e si comprovati. Divo-

zione esimia alia SS. Yergine, dimostrata non pure nelle publiche

circostanze, ma nei privati carteggi; assiduita straordinaria alle

funzioni sacre, delle quali il pio Pontefice prendeva singolare di-

letto : zelo per la riforma dei monasteri, per la propagazione della

fede fra gl'infedeli e per la conversione degli eretici. Yistisi ap-

pena i primi abusi della stampa, che teste nata volgevasi gia

alia diffusione di libri empii e licenziosi, Alessandro come vigi-

lante pastore vi si oppone con una solenne Bolla che rimase

come fondamento alle posteriori disposizioni della Chiesa circa la

stessa materia. Un'altra Costituzione avea egli gia preparata col

consiglio di sei dottissimi e specchiatissimi Cardinal! per la Ei-

forma dei costumi nella Chiesa universale, incorainciando dal suo
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Capo; sebbene per difficolta a noi ignote soprassedesse dal publi-

carle: ma non s'astenne gia dal prendere altri gravissimi provvedi-

menti, 1'efficacia de'quali si vide segnatamente nella riforma della

Spagna; e sarebbesi del pari veduta altrove, se altrove fossero vis-

suti altri Ximenes, che avessero secondata la saviezza e la santita

delle leggi col vigore dell'applicazione. E per lasciare di altre

opere assai appartenenti al ministero apostolico, come sovrano e

sovrano regnante in Italia, Alessandro non solamente mantenne

per se e pel Valentino, in Roma e nelle province si buon go-

verno, die morto lo rimpiansero i popoli e al Valentino sostenuto

prigione si mantennero fedeli
;
ma egli di stirpe spagnuola altro

disegno politico non ebbe piti a cuore, n6 ad altro si adoper6 piu

calorosamente, die ad unire gli Stati tutti d' Italia in una sola

lega intesa alia prosperita comune e all' indipendenza da qual-

siasi straniero. Ma non gli venne mai fatto d'associarsi in si no-

bile politica i principi e le repubbliche d' Italia, die in risposta

agli ufficii del Papa non si vergognavano di protestarsi luoni

francesi o di far lega collo Spagnuolo e fin col Tarco, con quel

frutto per la Cristianita e per T Italia che ci dicono le storie di

quel tempo.

Or chi crederebbe die Alessandro occupato in si diverse cure

di politica, distratto nella grand' opera di fiaccare Tusurpata po-

tenza dei baroni romani e di francare ad una ad una dalla loro

tirannia le terre della Chiesa Romana e ricondurle sotto 1'imme-

diate e discretissimo governo dei Pontefici, ridotto inoltre alle

ultime angustie dagli stranieri venuti per la sconsigliatezza degli

altri Stati italiani non che ad occupare ma a dividers! fra loro le

province d' Italia e ad assediare lid stesso in Castel S. Angelo;

chi crederebbe, diciamo, che Alessandro avesse avuto o agio o

talento di meritarsi ancora il titolo d'insigne protettore delle let-

tere? Eppure basta al Leonetti di raccogliere le notizie dovuteci

trasmettere dalla istoria, quantunque malevola e dai document!,

per rappresentarci Alessandro come uno dei primi autori di quel

inovimento, che allargato e condotto al soinmo grado da Leone X
successore di lui e sotto di lui Cardinale, fece denominare da un

Pontefice Romano il secolo del Risorgimento delle arti e delle
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scienze. Aveva gia divisato Innocenzo III di ampliare Pedifizio

della Universita Romana, la cui ristrettezza ne scemava il decoro

e, che piti 6, ne inceppava colla incomodita del luogo il concorso

degli scolari e del professor!. Alessandro incarnft il disegno d' In-

nocenzo, riedificando F Universita Romana; e per di piti la dot6 di

rendite bastevoli al degno sostentamento di lettori d' ogni scienza.

Allora vi si videro tenere scuola un Marco Yigerio, un Tommaso

de Yio, un Giovanni Argiropulo, ed oltre a moltissimi altri fa-

mosi in ogni genere di discipline, lo stesso Copernico provveduto

da Alessandro di convenevole pensione quivi insegn6, bench5 nella

fresca eta di circa ventisette anni, le materaaticne
;
e col Eetico

suo indivisible compagno vi pratic6 le sue osservazioni astro-

nomiche.

Nou meno poi de' buoni studii favori Alessandro e promosse

con pontificia muniflcenza le arti: ma di questa e d'altre sue

lodi possiamo tacere; essendo le cose dette fin qui, o piuttosto

solo accennate, piti che bastevoli a giudicare quanto lontano dal

vero errino le storie di Alessandro YI che ci fan credere non

ravvisarsi in questo pontefice se non virtti mediocri, o per meglio

dire nessuna: non religiosa, non civile, non politica.

Ma un c6mpito assai piti vasto avea il Lionetti nel purgare la

memoria di Alessandro dalle accuse di mostruosi delitti appostigli

ancora da scrittori del suo tempo. II ch. A. le riassume ad una

ad una allegandone fedelmente le prove, che poi discute. Convien

leggere ciascuna di coteste discussion!, che formano la materia

presso che d'ogni capitolo, per giudicare del grado di evidenza

a cui giunge in ciascuno d'essi la difesa. Un sincero lettore vi

riconosce con piacere che quasi tutte le accuse vi sono convinte

o di sfrontata calunnia o di manifesto errore, in ispecie alcune

delle piu obbrobriose. Fra queste ve n'6 una, di cui si occupo

la Civiltd, Cattolica in un suo articolo or sono gia parecchi anni.

Al che riferendosi un giornale cattolico nel dar conto delFopera

del Leonetti, in una sua appendice bibliografica, nominato cor-

tesemente il nostro periodico, entra a dire che la Civilta Cat-

Mica rese colla massima calma ed indifferenza il suo omaggio
a questa turpe tradizione che ha fatto di Alessandro YI il ludibrio
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uuiversale, pubblicando una presunta Bolla > eccetera. Le ottime

intenzioni del giornale che cosi parla meritano che talora si passi

sopra alia poca consideratezza di certi suoi appunti. Non mette

conto disputare, a cagion d'esempio, sulla tinta d'affetto, che

a parer suo sarebbe convenuto dare a quella discussione; neanche

gli opporremo che chi pubblica un documento, o chi solo lo ri-

porta, gia pubblicato, come fece la Civilta Cattolica, non rende

omaggio a una tradizione, ma cerca di risalire alle sue origini ;

n6 gli chiederemo se sia ben evidente che quella bolla fosse pre-

sunta. Ci contenteremo di osservare che 1'autore dell'Appendice,

venuto poco piu sotto a giudicare intorno al valore delle difese

del Leonetti, mostra di non sentire il difetto di evidenza se

non appunto in quella sola a cui si rannoda il soggetto della

Bolla: Rispetto a quest' accusa, dice egli i documenti recati

in mezzo... non possono raggiungere lo scopo che si vorrebbe

d'una piena ed evidente difesa del Pontefice, sebbene resti il

dubbio e dubbio fortissimo, il che & gia molto di fronte alia

convinzione contraria antecedente. Yerissimo & che il nostro

critico trova poco evidente la difesa soltanto a riguardo del

Card. Rodrigo. Or che sarebbe se ad altri paresse soverchia an-

che questa concessione? Gli apprezzamenti degli uomini anche

gravi possono esser diversi e qui ci sembra piu che mai essere il

caso. Ci pare pertanto di dare non piccola lode al Leonetti, enco-

miandolo d'avere in genere sollevati su questo argomento dei

dubbii, che scoteranno in molti le convinzioni antecedenti.

Checche sia di cio, e conceduto che nella lunga e intricata apo-

logia a cui si riduce la presente Yita di Alessandro YI non tutte

le argomentazioni e i giudizii del ch. Autore possano apparire

egualmente evident! agli occhi d' ogni lettore
;
un effetto peraltro

crediamo che proveranno in s& quanti la scorreranno
;

e sara il

concepire in prima e poi a mano a mano sentir crescere in s& la

persuasione, che mai piu sformato cumulo d'impudenti calunnie,

e di menzogne e falsita non fu composto dalla passione degli

uomini e dalla credulita, che nella storia di questo Pontefice.

Sarebbe mancata una parte sostanziale all' apologia intrapresane,

se il ch. Autore non avesse tolto ad esaminare le fonti da cui
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sgorg5 tanta melma di accuse, e scopertele da prima nei numerosi

nemici che ad Alessandro procacci6 la fortezza nel rivendicare i

diritti della Chiesa e nel promuovere gl' interessi della Cristianita

e dell' Italia, contro alia rovinosa'e codarda politica seguita dagli

altri Stati massime italiani. Poeti e storici di corti avverse al

Pontefice, solleciti solo del bello scrivere e non curanti di scri-

vere il vero, si tennero dai posteri in luogo d'autorevoli testi-

monii. Ma oltre a questi, si yollero citare ancora piu gravi do-

cumenti: il Diario del Burkardo, e quello delFInfessura: il Diario

di Marin Sanuto
;

la Relazione di Paolo Cappello. Si legga il

Leonetti e si vedra qual peso abbiano tali scritture, piene le

une delle favole piu sbardellate, e di ridicole contradizioni; alfcre

prive d'autenticita; altre posteriori di gran lunga ai tempi di

Alessandro. E pure son queste le pietre angolari su cui si regge

il monumento d'infamia inalzato a quel Pontefice.

Conchiudiamo. II Leonetti ha con questa sua opera renduto

un insigne servigio alia storia, alia giustizia e a tutti i fedeli,

che si rallegrano di veder rivendicato da innumerevoli calunnie

I'onore d'un Pontefice Romano.



CRONACA CONTEMPORANEA

Firenze 12 agosto 1880.

I.

COSE BOMANE

S. TOMMASO D' AQUINO PATRONO UNIVERSALE DELLE SCUOLE

I desiderii dell'orbe cattolico son paghi; sono esaudite le fervorose

suppliche, die, seguendo le orme del Pastori, innumerevoli ferleli d'ogni

ordine e d'ogni grado vermero da lungo tempo con singolare costanza

innalzando alia Cattedra di Pietro. S. Tommaso d' Aquino, acclamato da

secoli, per universale consentimento, 1' Angelo delle scuole sara quinc' in-

nanzi da tutte le scuole cattoliche considerate e venerato come specialis-

simo Patrono; perocche di codesto nuovo titolo il Santo Padre Leone XIII

adorn6 la gloriosa fronte di Lui col mirabile Motoproprio, che qui sog-

gmngiamo.
Del quale Atto, se non fosse da parte nostra ardimento soverchio,

stante la nostra pochezza, vorremmo in particolar modo recare ai piedi

del sapientissimo Pontefice, solenni e vivissimi ringraziamenti ;
avendo la

Civilta CattoUca, da che esiste, inteso mai sempre, come a precipuo suo

scopo, ad illustrare e promuovere, secondo sue forze, le sublimissime e

sommamente salutari dottrine dell'Angelico Dottore.

DE SANCTO THOMA AQUINATE
PATRONO CAELESTI STUDIORUM OPTIMORUM COOPTANDO

LEO PP. XIII. AD PERPETUAM REI MEMORIAM

Gum hoc sit et natura insitum et ab Ecclesia catholica comprobatum
ut a viris sanctitate praeclaris patrocinium, ab excellentibus autem per-

fectisque in aliquo genere exempla ad imitandum homines exquirant;

idcirco Ordines religiosi non pauci, Lycea, coetus litteratorum, Apostolica

Sede approbante, iamdiu magistrum ac patronum sibi Sanctum Thomam

Aquinatem esse voluerunt, qui doctrina et virtute, solis instar, semper
eluxit. Nostris vero temporibus, aucto passim studio doctrinarum Eius,

plurimi extiterunt, qui peterent, ut cunctis ille Lyceis, Academiis, et

scolis gentium catholicarum, huius Apostolicae Sedis auctoritate, patronus

assignaretur. Hoc quidem optare se plures Episcopi significarunt, datis

in id litteris cum singularibus turn communibus; hoc pariter studuerunt
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multarum Academiarum sodales et collegia doctorum supplice atque hu-

mili obsecratione deposcere. Quorum omnium incensas desiderio preces

cum differre vis urn esset, ut productione temporis augerentur, idonea ad

rem opportunitas accesit ab Encyclicis Litteris Nostris De philosophia

Christiana ad mentem 8. Thomae Aquinatis Doctoris Angelicis in

scholis catholicis instauranda, quas superiore anno hoc ipso die publi-

cavimus. Etenim Episcopi, Academiae, doctores decuriales Lyceorum,

atque ex omni terrarum regione cultores artium optimarum se Nobis

dicto audientes et esse et futuros una pene voce et consentientibus animis

testati sunt: immo velle se in tradendis philosophies ac theologicis di-

sciplinis sancti Thomae vestigiis penitus insistere; sibi enim non secus

ac Nobis, exploratum esse afflrmant, in doctrinis Thomisticis eximiam

quamdam inesse praestantiam, et ad sananda mala, quibus nostra pre-

mitur aetas, vim virtutemque singularem. Nos igitur, qui diu multumque

cupimus, florere scholas disciplinarum universas tarn excellent! magistro

in fidem et clientelam commendatas, quoniam tarn clara et testata sunt

communia omnium desideria, maturitatem advenisse censemus decer-

nendi, ut Thomae Aquinatis immortale decus novae huius accessione

laudis cumuletur.

Hoc est autem caussarum, quibus permovemur, caput et summa ;

eminere inter omnes sanctum Thomam, quern in variis scientiarum stu-

diis, tamquam exemplar, catholici homines intueantur. Et sane praeclara

lumina animi et ingenii, quibus ad imitationem sui iure vocet alios, in

eo sunt omnia : doctrina uberrima, incorrupta, apte disposita ; obsequium

fidei et cum veritatibus divinitus traditis mira consensio ; integritas vitae

cum splendore virtutum maximarum.

Doctrina quidem est tanta, ut sapientiam a veteribus defluentem,

maris instar, omnem comprehendat. Quidquid est vere dictum aut pru-

denter disputatum a philosophis ethnicorum ab Ecclesiae Patribus et

doctoribus, a summis viris qui ante ipsum floruerunt, non modo ille

penitus dignovit, sed auxit, perfecit, digessit tarn luculenta perspicuitate

formarum, tarn accurata disserendi ratione, et tanta proprietale sermonis,

ut facultatem imitandi posteris reliquisse, superandi potestatem ademisse

videatur. Atque illud est permagnum, quod eius doctrina, cum instructa

sit atque apparata principiis latissime patentibus, non ad unius dumtaxat,
sed ad omnium temporum necessitates est apta, et ad pervincendos errores

perpetua vice renascerites maxime accomodata. Eadem vero, sua se vi et

ratione confirmans, invicta consistit, atque adversarios terret vehementer.

Neque minoris aestimanda, christianorum praesertim hominum iudicio,

rationis et fidei perfecta convenientia. Evidenter enim sanctus Doctor de-

monstrat, quae ex rerum genere naturalium vera sunt, ab iis dissidere

non posse, quae, Deo auctore, creduntur; quamobrem sequi et colere

fidem christianam, non esse humilem et minime. generosam rationis ser-
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vitutem, sed nobile obsequium, quo mens ipsa iuvatur et ad sublimiora

eruditur: denique intelligentiam et fidem a Deo ambas proficisci, non

simultatum secum exercendarum caussa, sed ut sese amicitiae vinculo

colligatae mutuis offlciis tueantur. Guius convenientiae mirabilisque con-

cordiae cunctis beati Thomae scriptis expressa imago perspicitur. In iis

enim excellit atque eminet modo intelligentia, quae quod vult, fide prae-

eunte, consequitur in pervestigatione naturae; modo fides, quae rationis

ope illustratur ac defenditur, sic tamen, ut suam quaeque inviolate te-

neat et vim et dignitatem; atque, ubi res postulat, ambae quasi foedere

icto ad utriusque inimicos debellandos coniunguntur. Ac si magnopere

semper interfuit, firmam rationis et fidei manere concordiam, multo

magis post saeculum XVI interesse existimandum est; quoniam per id

tempus spargi semina coeperunt finem et modum transeuntis libertatis,

quae facit ut humana ratio divinam auctoritatem aperte repudiet, armis-

que a philosophia quaesitis religiosas veritates pervellat atque oppugnet.
Postremo Angelicus Doctor non est magis doctrina, quam virtute et

sanctitate magnus. Est autem virtus ad periclitandas ingenii vires adi-

piscendamque doctririam praeparatio optima; quam qui negligunt, solidam

fructuosamque sapientiam falso se consecuturos putant, propterea quod
in malevolam animam non introibit sapientia, nee habitabit in cor-

pore subdito peccatis '. Ista vero comparatio animi, quae ab indole

virtutis proficiscitur, in Thoma Aquinate extitit non modo excellens atque

praestans, sed plane digna, quae aspectabili signo divinitus consignaretur.

Etenim cum maximarn voluptatis illecebram victor evasisset, hoc veluti

praemium fortitudinis tulit a Deo pudicissimus adolescens, ut lumbos

sibi arcanum in modum constringi, atque una libidinis faces extingui

sentiret. Quo facto, perinde vixit, ac esset ab omni corporis contagione

seiunctus, cum ipsis angelicis spiritibus non minus innocentia, quam
ingenio comparand us.

His de causis dignum prorsus Angelicum Doctorem iudicamus, qui

praestes tutelaris studiorum cooptetur. Quod cum libenter facimus, turn

ilia Nos consideratio movet, futurum ut patrocinium hominis maximi et

sanctissimi multum valeat ad philosophicas theologicasque disciplinas,

summa cum utilitate reipublicae, instaurandas. Nam, ubi se scholae

catholicae in disciplinam et clientelam Doctoris Angelici tradiderint,

facile florebit sapientia veri nominis, firmis hausta principiis, ratione

atque ordine explicata. Ex proibitate doctrinarum proibitas gignetur vitae

cum privatae, turn publicae: probe vivendi consuetudinem salus popu-

lorum, ordo, pacata rerum tranquillitas consequentur. Qui in scientia

rerum sacrarum elaborant, tarn acriter hoc tempore lacessita, ex volu-

minibus sancti Thomae habituri sunt, quo fundamenta fidei christianac

ample demonstrent, quo veritates supernaturales persuadeant, quo nefarios

1

Sap., I, 4.
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hostium impetus a religione sanctissima propulsent. Eaque ex re hu-

manae disciplinae omnes non impediri aut tardari cursus suos, sed inci-

tari augerique sentient; ratio vero in gratiam cum fide, sublatis dissi-

diorum caussis, redibit, eamque in indagatione veri sequetur ducem.

Demum quotquot sunt homines discendi cupidi, tanti magistri exemplis

praeceptisque conformati, comparare sese integritate morum assuescent;

nee earn rerum scientiam consectabuntur, quae a caritate seiuncta inflat

animos et de via deflectit, sed earn quae sicut a Patre luminum et

scientiarum Domino exordia capit, sic ad eum recta perducit.

Placuit autem hac super re sacri etiam Gonsilii legltimis ritibus

cognoscendis perrogare sententiam; quam cum perspexerimus, dissen-

tiente nemine, votis Nostris plane congruere, Nos ad gloriam omnipo-

tentis Dei et honorem Doctoris Angelici, ad incrementa scientiarum et

communem societatis humanae utilitatem, sanctum Thomam Doctorem

Angelicum suprema auctoritate Nostra Patronum declaramus Universi-

tatum studiorum, Academiarum, Lyceorum, scholarum catholicarum,

atque uti talem ab omnibus haberi, coli, atque observari volumus, ita

tamen ut sanctis caelitibus, quos iam Academiae aut Lycea sibi forte

patronos singulares delegerint, suns honos suusque gradus etiam in po-

sterum permanere intelligatur.

Datum Romae apud S. Petrum sub Amiulo Piscatoris die IV Au-

gusti MDGCGLXXX Pontificatus Nostri anno Tertio.

THEODULPHUS Card. MERTEL.

II.

COSE ITALIANS

4. Abnegazione del Ministero nel conferire, e del Gialdini nel riaccettare la ca-

rica d'ambasciadore italiano a Parigi 2. Risultato delle elezioni amministra-

tive a Roma; smacco del Garibaldi e del sindaco Ruspoli 3. Epistola
dell'Eroe dei due milioni ed agitazione pel suffragio universal 4. Occu-

pazioni della Camera dei Depulati, che scappano a mezzo Luglio; la legge
per la riforma elettorale e rimandata a discutersi in Novembre 5. Legge
per 1'abolizione graduate della tassa sul macinato del grano, approvata dal

Senato.

1. I nostri lettori non avranno certamente dimenticato a quali acer-

bissime censure and6 soggetto, da parte dei liberali, il Generale Alfonso

La Marmora, per aver col suo Un po'piu di luce sollevato qualche

lembo del tristo velo che copri le perfidie diplomatiche, onde fa prece-

duta la guerra del 1866 contro 1'Austria. II ppvero Generale, pur tanto

benemerito della rivoluzione, per la parte insigne avuta nelle annessioni

e nella presa di possesso del palazzo Apostolico al Quirinale, ne fu ama-

reggiatissimo, e da quel pun to cess6 la sua vita politica. Piii trista fu

ancora la sorte del conte Arrigo d'Arnim, per avere osato manifestare

qualche sua propria opinione circa il Governo conveniente, per gli in-
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teressi della Prussia, alia Francia, discostandosi dall'opinione del suo capo

ufficiale, il principe Bismark. Fu processato come reo di tradimento e

di crimenlese, ed il suo Pro Nihilo gli valse una severissima condanna,

con perdita di tutte le riportate onorificenze, ed equivalente a perpetuo

bando dalla sua patria, senza riguardo veruno ai segnalatissimi servigi

renduti all' Imperatore ed al Bismark, nella sua lunga camera diploma-

tica fino al 1871.

Laonde, quando il Generate Gialdini, ambasciadore italiano a Parigi

sullo scorcio del passato anno, come abbiamo narrato net Vol. XII della

precedente Serie X a pag. 616-18, ebbe a dare la sua dimissione e poi

vituper6 pubblicamente il Governo di cui era rappresentante, si credette

che, se non voleasi infliggergli le pene onde fu colpito V Arnim, per lo

meno gli si chiuderebbe in faccia la porta a rientrare in camera di-

plomatica.

Ma le intime attinenze del Gialdini coi capi della setta massonica,

di cui e dignitario temuto, costrinsero il Ministero, rappresentato dal Cai-

roli e dal Depretis, a fare onorevole ammenda del reato commesso contro

codesto loro complice altero ed ingrato, ed a supplicarlo umilmente di

voler ripigliare, con gli 80,000 franchi di stipendio, anche il titolo e

]' ufficio di ambasciadore a Parigi, poiche cosi voleva il dittatore Leone

Gambetta. L'iUustre Generale per lunga pezza fu inesorabile, perche

in realta ambiva una carica militare equivalente a quella del Moltke in

Germania. Intanto 1'ambasciata restava vacante. Da ultimo vi pareva

destinato il conte Gorti gia Ministro Plenipotenziario ed ora Ambascia-

dore a Gostantinopoli. Ma Leone Gambetta oppose il suo Veto; ed al

tempo stesso certa femmina che e in voce di sua Egeria, una tal Giu-

lietta vedova Adam, mopsa scrittrice e proprietaria d'un giornale della

setta, corse a Pisa, vi si abbocc6 colVillustre, e subito questi si ras-

segn6 al sacrifizio di tornare a Parigi; ed il Ministero ve lo nomino.

Perfino La Capitate fu stomacata di tanta abbiezione e servilita del

Gairoli e del Depretis, e net suo n. 3545 pel 21 Giugno gliene mosse

giuste ed asprissime censure, in questi termini:

II Generale Gialdini, malcontento di un atto compiuto dal ministero,

manda sdegnosamente le sue dimissioni, e fa uno scandalo nel piii scre-

ditato dei giornali parigini, il Figaro, nel quale si fanno per bocca del

Gialdini atroci accuse ai governo italiano. Gome ambasciatore, adunque,
il Gialdini da prova di non seguire che la voce del proprio orgoglio:

come uomo politico, scende sino al pettegolezzo delle comari : come sol-

dato e come funzionario, manca al primo dei doveri, la disciplina : come

italiano, dimentica che le discordie interne si liquidano in famiglia, e

non si da all' estero pubblico spettacolo di dissidii, di malintesi, e di ir-

ritazioni inconcepibili.

II ministero, che ha Tobbligo di scegliere gli uomini piii prudenti,
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piu disciplinati, e piii capaci, principalmente per 1'ufficio di ambascia-

tore, mette la sabbia sopra ogQi cosa, e rimanda a Parigi lo stesso uomo

che aveva mostrato di non saper tenere convenientemente quel posto.

II generale Cialdini si trova in condizioni opposte. Nei risentimenti

del suo orgoglio offeso schizza fiamrne e fuoco contro il Ministero Cai-

roli, perchk ha pubblicato un documento, ch'egli voleva fosse lasciato

al segreto degli archivi... Gairoli si scagion6 dell'accusa, provando che la

pubblicazione del documento non era stata ordinata da lui, ma dal suo

predecessore Depretis. Ed ora Cialdini riaccetta I'ambasciata di Parigi,

proprio da quei due minis tri ch' egli ha piii specialmente accusato e ri-

provato ; poiche la nomina sua e fatta da Gairoli, col consenso del De-

pretis, dalf autore cioe, e dal complice della nota pubblicazione. Pu6 darsi

che dall'una e dall'altra parte, si sia compiuto un atto di abnegazione.

Chiunque ha conosciuto da vicino o da lontano il Gialdini, sa benis-

simo se e quanto egli sia capace d'abnegazione, quando si tratti di de-

nari e cariche. La vera ragione dell' operato dal Ministero e, nel gergo

furbesco della setta, toccata dalla Capitals la dove dice: Pu6 essere

che necessita d'ordine superiore abbiano consigliato quella nomina al

Ministero; e, tra le altre, il bisogno imprescindibile di nominare per-

sona accetta al Governo francese. Or egli e troppo manifesto che,

quando si dice Governo francese, si dice Leone Gambetta di cui sono

umilissimi servitori il Grevy, il Freycinet e le stesse Gamere nella loro

pluralita repubblicana.

2. Doveasi il 20 giugno p. p. in Roma procedere alia nuova ele-

zione dei Gonsiglieri municipal! e provincial! che doveano sottentrare agli

uscenti di carica per ragione di tempo. I repubblicani che diconsi Pro-

gressisti concertarono la lista de'loro candidati, ed entrarono in pratiche

coi Moderati, per tener testa, uniti almeno in questo, ai Clerical^ che

aveano molto bene organizzato il loro Gomitato. Ma i Moderati rifiu-

taronsi ad ammettere certi candidati Progressisti dichiaratisi troppo

cinicamente ostili alia Monarchia. Le pratiche andarono fallite. I catto-

lici per contro, sotto appellazione di Unione Romana, riuscirono ad in-

tendersela coi Moderati, obbligatisi ad accettare parecchi candidati cat-

tolici, a condizione di eguale concorso di questi a favore de' candidati

conservatori benche liberali,

II risultato delle elezioni torn6 propizio ai Moderati ed ai Cattolici.

Di che ecco quello che si legge uella corrispondenza romana dell' Unita

Cattolica, n. 147 pel 23 giugno.

Ecco ora il risultato delle elezioni: elettori iscritti 21,174, vo-

tanti 10,990; 1' anno scorso non furono che 9734. Ora gli eletti furono:

1. Gatti Seraflno, con voti 8557 2. Renazzi Emidio, 8251 Gaetani

don Onorato, 8065 4. Lavaggi Ignazio,8005 5. Gavi Pietro, 7347 -

6. Doria Giovanni Andrea, 7013 7. De Rossi Giov. Battista, 6827 -
Serie XI, vol. Ill, fast. 724 82 14 agosto 1880
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8. Valenziani Carlo, 6714 9. Righetti Alessandro, 6475 10. Chigi

Mario, 5866 -- 11. Marucchi Temistocle, 5760 -- 12. Bianchi Salva-

tore, 5661 13. Baccetti Guido, 4912 14. Salviati Scipione, 4776.

All'infuori del Baccetti, tutti gli eletti appartengono alia lista della

Unione romana. --
Riportarono quindi raaggior numero di voti: -

15. Ruspoli Emanuele, 4683 -- 16. Amadei Michele, 4514 17. Tosi

Enrico, 441918. Petroni Giuseppe, 4190 19. Troiani Giuseppe, 4099.

20. Lignana Giacomo, 3877 21. Fabi-Altini Francesco 3855 22. Lo-

renzini Augusto, 3525 23. Garibaldi Giuseppe, 3496 24. Mazzoni

Gostanzo, 3011.

Un candidate repubblicano non ottenne che 340 voti! Che furori repub-

blicani in Roma! II piii curioso per6 della vittoria nostra fu Fesclusione

del Ruspoli, sindaco di Roma, e di Garibaldi deputato del primo collegio

di Roma. E si che 1'eroe milionario era raccomandato da progressist! e

moderati, che si erano accordati nel far rieleggere un consigliere che sta

a Gaprera e che di la raccomanda la scodella di fagiuoli pei preti di

Roma.

Gom'era di necessita il sindaco Ruspoli dovette presentare al prefetto

la sua dimissione. Come potea egli restare a capo dell' amministrazione

comunale, mentre gli elettori non 1'aveano piu voluto come consigliere?

Gli sconfitti si vendicarono con una fragorosa dimostrazione, cioe pas-

seggiata patriottica al Campidoglio, urlando i soliti ablmsso! sotto i pa-

lazzi dei Chigi e dei Salviati, ed acclamando al Campidoglio la Costi-

tuente.

3. II Garibaldi per cui eransi impegnati a votare anche i moderati,
dicendo che questo e un personaggio indiscuiibile e la cui elezione non

dovea dar luogo a dubbio, lasciato in asso, n'and6 sulle furie; e, sicuro

di non perdere i due milioni pei quali e Eroe, mand6 stampare nel la

Lega della democrazia la seguente epistola politica.

Caprera 23 giugno. Mio carissirao Mario. L'appello del Comitato

centrale nostro e stato bene accolto dalla maggioranza degli italiani. Ci6

non basta. Conviene organizzare Fagitazione. I comizi pel suffragio uni-

versale devono essere promossi in tutta Italia nello stesso giorno; nella

capitale, nelle citta, e, se e possibile anche nei villaggi. L' agitazione

dev'essere pacifica e legale; per6 continua, costante, sino al consegui-

mento del diritto delle genii italiane. II 1 agosto e giorno di domenica.

Proporrei questo giorno per 1' adunanza generale della Lega della de-

mocrasia. Sempre vostro G. Garibaldi.

II prodotto del suffragio universale, pei tempi che corrono, non puo

essere che funesto per la monarchia. Si lira molto all'economia sulla

Lista civile, e soprattutto alia mutabilita del Capo dello Stato, perche

ogni cangiamento di questo trae seco un movimento di nuovi favoriti

alia pubblica mangiatoia. Ognuno vede dunque a che miri il Garibaldi
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col bandire Fagitazione per ottenere il diritto di suffragio universale a

favore dell'infiraa canaglia settaria, e per la Costituente.

4. La strada al suffragio universale sara, non ne dubitiamo, lastricata

dalla riforma della legge elettorale. Abbiamo narrate in questo volume

a pag. 109-10 come e perche la Camera dei Deputati, assentendo alia

proposta del repubblicano Cavallotti, e corbellata dal Ministro Depretis,

si obbligb con formale impegno a non prendersi le vacanze estive, prima
che lo schema di legge per tal riforma non fosse disaminato dalla Com-

missione, e discusso e sancito dalla Camera. Lo Zanardelli, incaricalo

dalla Comrnissione di essere relatore del suo voto, era cagionevole di

sanita ed opportunamente si ammalo. Intanto la Camera approvb 1'eser-

cizio provvisorio del bilancio; discusse ed approvb niente meno che sette

schemi di leggi per maggiori spese militari, dopo di che il Generate Bo-

nelli diede la sua dimissione dal Ministero della Guerra, che fu accettata,

succedendogli il generate Milon che era suo Segretario generate; senza

discussione approvb il mantenimento della Lista civile e della dotazione

della Corona quale era gia all'avvenimento di Re Umberto al trono di

suo padre: sanci varii provvedimenti d'ordine amministrativo; approvb
varii provvedimenti fmariziarii, ossia varie leggi per tasse e tariffe destinate

a corbellare i gonzi e spillare un po' di danaro, onde ottenere 1' approva-

zione dell' abolizione graduate della tassa sul macinato del grano; approv6
i bilanci di prima previsione pel 1881

;
e poi, accorgendosi che il sole

scaldava troppo 1'aula di Montecitorio, gli onorevoli senza tante cerimonie

scapparono via, senza aspettare la licenza del loro Presidente Farini;

sicche lornava impossibile qualunque valida deliberazione. Alii 19 luglio

la Camera si era prorogata per via di fatto. E la legge per la riforma

elettorale?

Questa, a malgrado della proposta reietta che si dovesse, proprio a

favore di quella, radunare la Camera a mezzo ottobre, verra rimessa sul

tappeto nel venturo novembre. Ma e 1' impegno formale di farsi arrostire

al sollione di Roma anziche separarsi prima di averla sancita ? Questo

impegno ebbe la sorte di quelli presi dal famoso Galantuomo quando

s'impadroni delle Marche e dell'Umbria, e poi degli altri assunti dallo

stesso G-alantuomo quando colle cannonate s'impadroni di Roma e coi

grimaldelli s'impossessb del palazzo Apostolico Pontificio del Quirinale.

5. Meno infelice fu la sorte della legge per 1' abolizione graduate della

tassa sul macinato del grano, due volte reietta dal Senato e due volte

riapprovata dalla Camera dei Deputati. Finalmente, per via di nuove

tasse mascherate sotto nome di provvedimenti finanziarii, il Ministero

ottenne che il senatore Saracco, benche poco o nulla sperasse di poter
con tale spediente sopperire alia deficienza che si produrra per 1'aboli-

zione di codesta tassa sul macinato, consigliasse il Senato, pro lono

pads a contentarsi di sancire la legge quale fu approvata dalla Camera,
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La Gazzetta ufficiale del 19 luglio pubblico un decreto regio, che

neir Unitd Cattolica n. 171, fu compendiato nel modo seguente.

Art. 1. Sono approvate le disposizioni relative all'abolizione graduale

della tassa di macinazione del grano contenute nell'allegato A.

Art. 2. Sono approvate le disposizioni relative alia tassa di fabbrica-

zione degli spiriti contenute nell' allegato B.

Art. 3. Sono approvate le modificazioni al dazio di importazione degli

olii mineral! e di resina contenute nell'allegato C.

Art. 4. Sono approvate le disposizioni relative al patrocinio gratuito

contenute nell'allegato D.

Art. 5. Sono approvate le disposizioni pel riordinaraento del lotto

contenute nell' allegato E.

Art. 6. Sono approvate le modificazioni alia legge sulle concessioni

governative contenute nell' allegato F.

L' allegato A, relative all'abolizione graduale della tassa del macinato,

e del seguente tenore:

Art. 1. A datare dal 1 settembre 1880 la tassa di macinazione del

grano sara di lire 1, 50 per quintale.

Art. 2. La tassa dovra interamente cessare col 1 gennaio 1884, e

sara provveduto con economic ed opportune riforme per sopperire alia

eventuale deficienza che 1' abolizione della tassa stessa potra arrecare al

bilancio.

L' allegato B stabilisce la tassa interna di fabbricazione degli spiriti

e la sovratassa di confine per gli spiriti importati dall' estero a cent. 60

per 1'etlolitro e per grado dell'alcoolometro centesimale alia temperatura

di gradi 15,56 del termometro centigrado.

L' allegato C, relative alle modificazioni del dazio sugli olii mineral!

di resina, e cosi concepito:

Art. 1. 11 n. 8 della tariffa doganale e modificato come appresso:

8. Olii minerali e di resina.

II dazio sugli olii minerali e di resina e riscosso senza detrazione di

alcuna tara, n& per i recipient! interni, n& per gli esterni :

a) Greggi, per quintale, lire 27
;

I) Rettificati, id., lire 33.

II petrolio che sia presentato alia dogana in stagnoni spogliati delle

casse, ovvero in bocce, bottiglie e simili recipient!, paga lire 29 di dazio

se e greggio, e 36 se fc raffinato.

Art. 2. La legge 30 maggio 1878, n. 4390 (Serie 2a ) Disposisioni

preliminari alia tariffa generate, e cosl modificata all'alinea secondo

dell' art. 18.

Finalmente, 1' allegato D riferiscesi al patrocinio gratuito; e 1' alle-

gato E al riordinamento dell'amministrazione del lotto.

Tranne 1'art. 1, tutti gli altri coi loro rispettivi allegati importano
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o niiove tasse ad aggravazione non lieve delle esistenti. Ma prevedendosi

benissimo che non se ne ricavera tanto che basti a colmare il vuoto

prodotto dall' abolizione graduate della tassa sul macinato, il Ministro

per le Finanze Magliani si risolvette di spremere alquanti altri milioni

dai contribuenti aggravando la quota di dasio-consumo imposta ai Mu-

nicipii. Quello di Roma dovrebbe pagare un milione e trecentomila lire

annue di piii. Gosi a proporzione gli altri. Di che il malcontento e gra-

vissimo. Ma di ci6 altra volta.

III.

COSE STEANIEEE

FRANCIA, 1. Legge sancita dalle due Camere e promulgata dal Governo

per amnistia plenaria ai condannali per crimini e delitli dal 1810 al 9 lu-

glio 1880 2. Decreli del Grevy a favore di assassin! ed incendiarii che

sarebbero slati esclusi dal benefizio di tal legge 3. Ritorno Irionfale del

Rochefort e dei capi comunardi a Parigi 4. Snturnali del 14 luglio ; vio-

lenze di
spldati indisciplinati 5. Indugio nell'effelluare il secondo dei

due decreti dei 29 marzo contro le Gongregazioni religiose.

1. Non era da presumere che la Camera dei 'Deputati, fascinata dal

Gambetta e rimorchiata dai Radicali, ammetterebbe la legge d'amnistia

quale era stata approvata dal Senate, -come riferimmo in ques.to volume

a pagg. 242-47, ossia, con la tenue restrizione che ne fossero esclusi gli

incendiarii e gli assassini. Infatti la Camera dei Deputati, nella tornata

del 7 luglio approv6, a pluralitl di 321 suffragi contro 150, una nuova

formula dell'articolo unico, inserendovi una giunterella con cui, iu appa-

renza mantenevasi la esclusione degli assassini ed incendiarii dal bene-

fizio dell' amnistia, in realta conferivasi al Governo la facolta di annullare

tale esclusione per via di decreti di grazia o commutazione di pena ema-

nati prima del 14 luglio; come risulta dal rendiconto del De'bats del

9 luglio.

La legge cosl racconciata, evidentemente a benefizio dei soli assas-

sini ed incendiarii, giacche per gli altri condannati non opponeasi dif-

ficolta veruna, fu novamente esaminata e discussa dal Senato nella sua

seduta del 9 luglio; e, dopo qualche contrasto, fu accettata, ma con la

giunta seguente proposta dal senatere Ninard, nel senso voluto dalla Ca-

mera stessarcioe che non fossero esclusi dall' amnistia gli assassini ed

incendiarii che prima del 9 luglio avessero impetrato una commutazione
di pena qualsiasi. Con ci6 otteneasi che 1' amnistia fosse fav\woplenaria
di fatto, e che solo per salvare il decoro del Senato restasse nel testo

della legge 1' esclusione degli assassini ed incendiarii soprallodati. Questa

aggiunta del Ninard, posta a voti, fu approvata; e procedutosi allo scru-

tinio sul tutto della legge, questa fu sancita da 176 voti favorevoli, es-

sendo soli 98 i contrarii, e 274 i votanti. Cosi il Senato prese parte di-
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gnitosaraente alia coraraedia di dare colla mano sinistra quello che erasi

tolto con la destra alia pienezza dell' amnistia.

Rinviata subito alia Camera del Deputati, la legge fu sommariamente

discussa nella tornata del dl seguente, 10 luglio; quindi approvata tal

quale era uscita dalla deliberazione del Senate. II Gre'vy non tard6 a

firmarla, ed il Ministero la prornulg6 nel Journal officiel del 12 luglio.

Eccone la precisa traduzione.

II Senato e la Camera del Deputati hanno approvato ;
il Presidente

della Repubblica promulga la legge seguente:

Articolo unico. Tutti i condannati per aver partecipato agli avve-

nimenti insurrezionali del 1870 e 1871, ed agli avvenimenti insurrezionali

posteriori, i quali (condannati}, furono o saranno, prima del 14 luglio 1880,

oggetto d' un decreto di grazia, saranno considerati come amnistiati ;
eccet-

tuati per6 i condannati, per giudizio contraddittorio, alia pena di morte

ed ai lavori forzati per crimini d'incendio e d'assassinio.

Questa eccezione tuttavolta non sara applicabile ai condannati so-

pramentovati, i quali saranno stati, fmo alia data del 9 luglio 1880, og-

getto d
1

una commutazione della loro pena in altra pena di deportazione,

di carcere o di esilio.

Amnistia e conceduta a tutti i condannati per crimini e delitti po-

lilici o per crimini e delitti di stampa commessi fmo alia data del 6 lu-

glio 1880.

Le spese di giustizia applicabili alle condanne qui sopra specificate,

e che non sono ancora pagate, non si esigeranno. Quelle che gia furono

pagate'non saranno restituite.

La presents legge, deliberata ed adottata dal Senato e dalla Ca-

mera dei Deputati, sara eseguita come legge dello Stato.

Fatto a Parigi il dill luglio 1880. GIULIO GREW. Questo bel por-

tato di munificenza settaria e controfirmato da Giulio Cazot, Guardasi-

gilli e ministro di grazia e giustizia, e dal Constans ministro deH'interno

e dei culti.

2. Yuolsi qui avvertire bene che 1'esclusione degli assassin! ed in-

cendiarii dal benefizio dell' amnistia, esclusione contenuta nelF ultima frase

del primo paragrafo della legge, poteva eludersi in virtu del secondo

paragrafo, qualora il Governo prima del 9 luglio avesse a codesti b?ne-

meriti patrioti largito grazie, commutazioni o diminuzioni di pena. E
cosl fu fatto; ma per pudore si adoper6 una gherminella.

Nel Journal Officiel dell' 1 1 luglio, come vedesi pure nel Dtfbats,

del 13, fu inserita questa nota: Per decreto del 10 luglio il Presidente

della Repubblica ha fatto condonazione intiera della loro pena a tutti

gli individui condannati per aver partecipato agli avvenimenti insurre-

zionali del 1870 e 1871, ed ai movimenti insurrezionali posteriori. No-

tisi bene che questo decreto essendo del 10, ne consegue, che a termini
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del secondo paragrafo della soprarecitata legge d' amnistia, ogni condan-

nato contraddittoriamente per assassinio ed incendio sarebbe stato sem-

plicemente grasiato e non gia amnistiato; e cosi 1' amnistia non sarebbe

stata plenaria quale volevasi dal Gambetta e dalla sua consorteria, come

dai Eadicali.

Ma che? Voltate le prime sei pagine dello stesso Officiel si legge

in un cantuccio, e ben dissimulata, quest' altra noterella, che rende am-

nistiabiU, a termine del predetto secondo paragrafo, precisamente quelli

che in virtu di esso ne doveano essere esclusi.

La nota, a cui per pudore si appose la data opportuna al suo in-

tento, dice cosi : Per decisione del 6 di questo mese, atteso un rap-

porto del Guardasigilli, Ministro della Giustizia, il Presidente della Re-

pubblica ha conceduto grazia, commutazioni o diminuzioni di pena a

1,315 condannati per crimini o delitti di diritlo comune, detenuti alia

Guiana francese, alia Nuova Caledonia e nelle carceri central!, nei pe-

nitenziarii agricoli ed in altre prigioni di Francia ed Algeria.

Di qui e evidente che tutti codesti bravi signori, i quali in virtu

della legge dell' \ 1 luglio erano esclusi dall'amnistia, ne godranno invece

il benefizio, la merce di quella inezia che e il mettere al decreto di

grazia, commutazione ecc. ecc. un 6 invece di un 11 o 12, anticipando

cioe la grazia a tempo utile per 1' applicazione del secondo paragrafo

della legge dell' 11 luglio!

Da ci6 risulta, come notarono i giornali francesi d'ogni tinta, che

per ora restano esclusi dall'amnistia soli 19 incendiarii ed assassini,

benche con altra gherminella, gia compiuta, anche questo piccolo numero

di riprovati siasi ridotto a soli 9! Non pu6 negarsi. Nella Francia del

Gambetta torna piii a conto essere incendiario ed assassino emerito, con-

fesso e convinto, che non 1' essere religioso, missionario, ed ascritto a

qualche heneflca congregazione di fratelli dediti alia istruzione del po-

polo minuto! Questi sono banditi e spogliati ed espulsi dalle loro case,

sotto proibizione di riunirsi; quelli sono riabilitati a godere di tutti i

diritti civili e politici, e potranno tra qualche settimana essere Deputati,

Senatori, Ministri, ed anche President] della Repubblica al pari del

Grevy!
3. Navi onerarie ben fornite d' ogni cosa furono subito spedite per

levare dalla Guiana francese, dalla Nuova Caledonia e dairAlgeria co-

desti innocenti agnelli, per ricoodurli in patria a ricominciarvi le loro

gloriose geste. II Frangais nel suo n. 191 pel martedi 13 luglio, pub-
blico 1'elenco per nomi, cognomi ed alti meriti, di 63 fra i piu cospicui

di codesti eroi, tutti micidiali, saccheggiatori di chiese e case, incendiari,

e, parecchi di essi, esecutori della strage degli ostaggi.

II famigerato Rochefort, intorno al quale 1' Unita Cattolica nel suo

n. 165 pubblic6 notizie biografiche interessanti, parecchi giorni prima che



504 CRONACA

fosse bandita 1'amnistia, stavasene a Parigi tranquillo e sicuro, prepa-

rando ogni cosa per la stampa del suo giornale VIntmnsigeant, di

cui, alii 14 luglio si spacciarono 200,000 eseraplari. Ma torno a Ginevra

pel 12 luglio, d'onde in tal giorno ripartl verso Parigi, e passando per

Lione, vi fu accolto con onoranze da trionfatore; lequali poi alii 13 mu-

taronsi del suo arrivo a Parigi in vera ovazione, quale non ebbesi mai

neppure il Gambetta, da molte migliaia di suoi partigiani e complici, che

empievano 1'aria di grida in onore suo acclamando pure la Comune.

II programma del Rochefort, assistito dai suoi complici Valles, Felice

Pyat e siinili arnesi tribunizi, e espresso in queste sole parole: Guerra

a tutta oltranza contro il Gambetta e la sua dittatura, guerra sAYoppor-

tunismo, fino al trionfo compiuto dalla repubblica sociale. II Frangais
nel n. 201 pel 23 luglio ha messo in piena luce codesto programma che

gia si discute e si approva nelle adunanze operaie, coll' intento di ster-

rainare quanto tiene ancora della Francia civile e cristiana. E si inaugura
la guerra con banchetti e feste in onore del Rochefort, con molto com-

piacimento del Gonsiglio Municipale e radicale di Parigi, che si ripro-

mette di veder tra poco il Glemenceau ed il Ranc ed altri loro consort!

prendere i seggi del Gre'vy, del Say, del Gambetta, e di quegli abbietti

loro servitori che sono il Freycinet e suoi complici.

4. Sotto questi auspicii fu celebrata a Parigi la festa nazionale del

14 luglio. Splendidu rassegna di truppe, e distribuzione delle bandiere

nuove repubblicane alle deputazioni di tutti i reggimenti e corpi di mi-

lizie; fuocbi artificiali; luminarie; larghe distribuzioni di vino per destare

1'entusiasrao
;
clamori senza fine; bandiere a molte migliaia dai balconi;

e veri saturnali di festini immoralissimi nei teatri, ai Campi Elisi ed in

migliaia di osterie.

Gon meno sfarzo ma con eguale zelo tutti i Municipii, tranne pochi

il cui Sindaco ed i cui membri furono subito puniti, festeggiarono il

14 luglio la rivoluzione. Ma in parecchie citta, e principalmente in quelle di

Nantes, Rennes, Tolosa e Nimes, branchi numerosi di soldati di fanteria,

di artiglieri e di militari d'akre armi, si abbandonarono, orribile a dirsi!

ai piii tristi eccessi, ribellandosi anche ai proprii ufficiali. Avvinazzati a

spese di chi voleva servirsi di loro, percorrevano le vie e le piazze, ur-

lando la Marsigliese, alcuni di essi col berretto frigio sul capo e con

la divisa militare in istalo da mettere schifo. Qui, colle daghe imbran-

dite, perietrarono nelle residenze di Circoli cattolici mettendole a sacco

e devastandovi ogni cosa; la s'introdussero a forza in qualche convento

di religiosi, con tali violenze, che si dovettero spedire truppe le quali,

caricandoli alia baionetta, ne li dovessero discacciare. Insulti senza fine a

preti. Gi6 dimostra quale sia lo spirito repubblicano, che T influenza del

generate Farre ministro per la guerra ha infuso in buona parte dell'eser-

cito. Gli sfessi ufficiali n'erano stomacati ed avviliti, vedendo cosi con-
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culcata la disciplina militare e disonorata la gloriosa divisa di soldato

francese.

L'enormezza di tali misfatti costrinse parecchi generali comandanti

di corpo ad infliggere punizioni ai colpevoli, sottoponendoli a Consiglio

di Guerra. Ma i Badicali videro in ci6 un'offesa alia libera manifesta-

zione del pensiero repubblicano, e proruppero in tali querele e minacce,

che rendettero molto dubbia, da parte almeno del Ministro della Guerra,

P approvazione dei provvedimenti presi per rivendicare la disciplina e

1'onore militare da cosiffatti eccessi.

5. Era corsa voce che subito dopo questa festa infernale, il Governo

metterebbe mano a severa esecuzione dei decreti del 29 marzo contro le

Congregazioni religiose non autorizzate. Ma fino a mezzo 1' agosto le cose

non erano andate al di la di sorde minacce per costringerle a domandare

Tautorizzazione; e flnora i soli Gesuiti furono inesorabilmente immolati

in olocausto alle ire implacabili della Frammassoneria. II decreto del

29 marzo che li colpiva, fu esteso, benche dapprima .si dicesse che ne

sarebbero eccettuate, anche alle loro case della Corsica, dell'Algeria, del

Madagascar, di Bourbon, e delle colonie. II 31 agosto sara eseguito il

decreto anche per le Case di istruzione e d'educazione.

A sospingere il Governo a consumare il suo delitto anche contro le

altre Gongregazioni religiose, contribuiscono due cause di opposta origine.

Gerti difensori incauti delle Gongregazioni religiose non rifmiscono di

esagerare 1'impaccio in cui si trova il Governo per la esecuzione del

decreto anche contro i soli Gesuiti, e ne deducono che, impaurito, cerchi

dei pretesti per eludere 1'obbligo assunto di eseguire anche quello per
le altre Gongregazioni; e cosi lo mettono sul puntiglio di eseguirlo per
non lasciar credere che esso ceda alia reazione. Per altra parte i Eadicali

o credono o fingono di credere che il Governo tentenni, e con fiere mi-

nacce gli intuonano: o faccia subito, o fara il popolo!

Non vuolsi tuttavia dissimulare che 1'opposizione legale deve far im-

pensierire il Ministero. Al Consulto legale dell'avv. Rousse, di cui leggesi

un'ottima analisi nel Correspondent del 25 giugno a pagg. 1148-56.

aderirono per iscritto, ed a stampa nei giornali, ben 1,600 tra i piu ri-

nomati giureconsulti francesi. Molti tribunali, dichiarandosi competent! a

sostenere i processi intentati ai Prefetti ed agenti di polizia che proce-
dettero alia espulsione dei Gesuiti, implicitamente disconobbero la legalita

dei decreti del 29 marzo.

II giornale 1' Univers venne recitando le lettere con cui circa 200 Pro-

curatori della Repubblica, Avvocati generali e Sostituti diedero la loro

dimissione piuttosto f
che partecipare all' esecuzione di quei decreti, come

ripugnanti alia loro coscienza e tali da perdervi 1'onore contribuendo ad

effettuarli. II Journal des Debats nel foglio pella domenica 18 luglio

pubblic6 non solo 1'elenco, ma le sentenze dei Tribunali che ammisero
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le querele del Gesuiti, e rifiutaronsi ad ammettere le declinatorie del

Prefetti ed altri ufficiali. Se cosl accadde pel soli Gesuiti, contro cui

anche certa buona gente nutre pregiudizi favorevoli al Governo, che

sarebbe se questo imprendesse di trattare ad un tempo tulte le Congre-

gazioni religiose d'uomini e di donne, come tratt6 i Gesuiti ? Ma di ci6

diremo altra volta di proposito.

IV.

PRUSSIA (Noslra corrispondenza) 1. La Germania c 1'Oriente 2. Le finanze

dell'Impero e la situazione economica 3. La legge di luglio; le confession!

della slampa e dei partili; la confidenza dei catlolici nel centre La per-
secuzione 5. Opere cattoliche 6. La tolleranza prolestante.

I. II Gancelliere ha fatto, non ha guari, un colpo da maestro, che

manda a vuoto tutti i calcoli dell'Inghilterra dominata dai wighs, e della

Francia caduta rtel gambettismo. Mentre al congresso di Berlino il prin-

cipe Bismark affettava di strapazzare i plenipotenziari turchi, alia con-

ferenza di Berlino, invece, la Turchia e divenuta oggetto delle sue piii

delicate attenzioni. D'accordo con 1' Austria, egli ha imposto alia dimo-

strazione navale sulle coste della Turchia condizioni tali, che a Costan-

tinopoli non possono fare a meno di essere sodisfattissimi. II numero dei

vascelli, che ciascuna delle sei grandi Potenze mandera nelle acque turche,

e circoscritto, e di piu la flotta combinata deve contentarsi d'incrociare,

ma non puo lanciare a terra una sola palla, ne sbarcare il minimo di-

staccamento. La Turchia, al contrario, non si e impegnata a vietare agli

Albanesi di salutare alia loro maniera le navi europee. II concorso, che

i Greci speravano dalla flotta europea, e andato in fumo; il loro gran

protettore Gambctta ci ha messo di suo le spese. Nella sua risposta alle

Potenze, la Porta ricusa formalmente, e per ragioni assai giustificate, la

cessione di Giannina, Larissa e Mezzow.

L'lnghilterra e la Francia non ban cessato dallo spingere il Sultano

ad affidare ad Europe! il riordinamento delle finanze, dell' amministra-

zione e dell' esercito. II Sultano non ha messo tempo in mezzo a seguire

siffatti consigli, che si vogliono far credere disinteressati : ma, invece di

prendere funzionari e uffiziali inglesi e francesi, ha fatto la sua ordina-

zione a Berlino. Essendosi fatto armare dal Krupp, ha tratto da ci6 la

conseguenza che i compatriotti di quel grande industriale devono, meglio
di chiunque altro, sapersi servire de' suoi cannoni. In Germania uffiziali

e funzionari sono tuttora interamente monarchic!; debbono quindi ispi-

rare a un altro monarca piu fiducia che quell i di Francia e d'lnghil-

terra, paesi dominati dal parlamentarismo o infetti del virus rivoluzio-

nario. Avvenuto una volta in Gostantinopoli 1' insediamento di funzionari

tedeschi, non pu6 altrimenti parlarsi d'istituirvi una Gommissione di li-
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quidazione a soraiglianza dell'Egitto. All' influenza inglese e francese in

Gostantinopoli sottentra quella della Germania e dell' Austria.

Ne puo altrimenti parlarsi della speculazione greca del cittadino Gam-

betta. Al congresso di Berlino, dove la Grecia non avea niente che vedere,

11 pleriipotenziario di Francia, creatura di Garabetta, dove sollevare la

questione greca; in conseguenza di che, chiese ed ottenne un ingrandi-

mento pel regno ellenico. Alia conferenza di Berlino poi, lo stesso pleni-

potenziario fece adottare il suo disegno della nuova frontiera. II repub-

blicano Gambetta, chiaraandosi troppo onorato di far colazione con una

testa coronata, promise al Re di Grecia di mandargli 60 uffiziali e un

generale per condurre le sue truppe alia vittoria. Dopo un si fatto pre-

ludio, si affacci6 all'orizzonte 1'intervento diretto della Francia; raa

ecco che ad un tratto appariscono a Gostantinopoli gli uffiziali tedeschi.

La Francia, per quanto morbosamente assopita dal culto del suo guercio

dittatore, si sveglia e protesta energicamente contro i piccoli progetti del

suo eroe. Essa si ricorda che le avventure estere del suo Gesare passato

le sono costate troppo care, e non vuol piii essere lo zimbello d'un Ge-

sare futuro. II Gambetta e costretto a rivocare la missione militare, colla

quale voleva fare la sua comparsa nella politica estera. L'affare greco

era stato formalmente annunziato dal Gambetta, allorquando all'Eliseo-

Menilmontant ed altrove ei disse che la Francia stava per riprendere il

suo posto fra le nazioni europee. Oggimai egli non puo altrimenti pen-

sarvi. Tanto e vero che, secondo i nostri giornali, il Gambetta stesso

avrebbe detto, ad una colazione data da esso ai capi di corpo, che le

nuove bandiere riceverebbero il battesimo di fuoco dall' Alsazia-Lorena.

Vi dir6 cosa degna di nota. L' ambasciatore di Germania a Costanti-

nopoli, che ha saputo questa volta cosi ben maneggiarsi, cioe il conte

di Hatzfeld, e il diplomatico specialmente incaricato degli affari orientali

nella Gancelleria, cioe il barone di Radowitz, sono ambedue cattolici. II

Sultano ha concesso un'estensione di terreno considerevole per la costru-

zione d'una residenza d' estate dell' ambasciatore di Germania, piu la per-

missione di fare degli scavi nelle ruine di Pergamos, scavi che ban pro-

cacciato al nostro museo tesori inestimabili e non meno preziosi di quelli

che 1'Inghilterra ha estratti daU'acropoli d'Atene e dalla Grecia.

Senza annettere al fatto piu d'importanza che esso non meriti, vi ac-

cenner6 altresl che sul nostro confine orientate i Russi hanno ultimamente

rinnovato il loro numeroso personale di doganieri, di gendarmi e altri

impiegati posti a guardia del confine. II paese non presagisce da tale

provvedimento nulla di buono, e non e neppur lontano dall' intravvedervi

la probabilita di una guerra con la Germania. Le buone relazioni esi-

stenti fra Berlino e Gostantinopoli non sono vedute di miglior occhio a

Pietroburgo, che a Parigi e a Londra.

2. L'esercizio finanziario dell'Impero, finite il 31 marzo, si chiude
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con un avanzo di 22,898,016 marchi, di cui 18,604,533 risultanti dal-

1'aumento degl'incassi e 4,293,483 consistent! in risparrai sulle spese,

notantemente su quella del manteniraento delle truppe. La situazione

dunque soddisfacente, tanto piii che v'e ancor da sperare un accresci-

mento d'incassi. Ma 1' amministrazione militare sta alle vedette per gio-

varsi d'ogni soprappiu a rinforzare ulteriormente 1'esercito: non pu6

dunque parlarsi di alleggerimento d' imposte. 11 sig. di Bismarck e sempre

d'avviso che le finanze dell'Impero non saranno giamraai sufficientemente

consolidate senza lo stabilimento del monopolio del tabacco. Siffatta que-

stione formera certamente argomento di trattative nella riunione dei mi-

nistri delle finanze di tutti gli Stati germanici, stata convocata a Goburgo
in seguito di una lunga conferenza tenutasi in Friedrichsruhe fra il prin-

cipe Bismarck e il sig. Bitter, ministro delle finanze della Prussia.

L'industria e il commercio ban veduto in questi ultimi tempi mi-

gliorare d'alquanto la loro situazione. L'industria del ferro e del carbone,

cosi importante nel nostro paese da non fargli temere la concorrenza

con I'lnghilterra, ha delle ordinazioni a prezzi vantaggiosissimi. Anco certi

rami dell' industria dei tessuti prosperano assai, come pure sono in piena

attivita le fabbriche di vestiario e d'oggetti di lusso in Berlino. Disgra-

ziatamerite, non si vede finqui attuato nessuno dei provvedimenti, che il

Governo promette da anni e anni a favore degli operai e della popola-

zione, posta a si dure prove, dell'Alta Slesia.

3. La legge, che modifica 1' applicazione delle leggi di maggio, fu pub-

blicata il 14 di luglio. L'articolo 1 dispone che quindMnnanzi la Gorte

ecclesiastica non pronunziera altrimenti la destituzione d' ecclesiastic!, ma
soltanto la loro incapacita ad esser investiti d' un ufficio e della prebenda

relativa. L'articolo 2 autorizza il rainistero ad accordare il permesso di

esercitare le funzioni episcopali nelle diocesi vacanti, in virtu d' una mis-

sione canonica. L' articolo 3 porta che 1' amministrazione dei beni delle

diocesi vacanti non sara affidata a funzionari civili se non in virtu d' una

decisione del ministero, laddove finqui 1'autorita provinciale vi procedeva

di pieno diritto. L'articolo 4 da facolta al ministero di ristabilire per

intere diocesi le prestazioni, che lo Stato deve al clero. L'articolo 5 sop-

prime le punizioni inflitte a preti esercenti funzioni spiritual! nelle par-

rocchie vicine. L'articolo 6 dispone che i ministri dei culti e dell'interno

potranno autorizzare la fondazione di nuovi istituti d'Ordini ospitalieri;

ma questi ultimi rimangono soggetti a una vigilanza speciale, e tutti i

loro istituti possono essere per decisione ministeriale soppressi.

Gome ognun vede, la legge di luglio aumenta il potere discrezionario

del ministero, ma non modifica in niente le leggi di maggio. Solamente

un ministro de' culti un poco umano pu6 temperare certe conseguenze di

queste ultime leggi, che hanno straordinariamente commosso il senti-

mento generale della nazione. Quindi e che tutti gli ufficiosi non rifini-

scono di assicurare che le leggi di maggio restano intatte. Anzi Tun di
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essi, il Grensboten, direttamente ispirato dalla Cancelleria, fa un severo

rabbuffo ai liberal! per aver rigettato 1'articolo, che autorizzava il Go-

verno a lasciar tornare i Vescovi. Quel periodico dimostra che il detto

articolo imponeva ai Vescovi grazie a una modificazione introdotta

dai neoconservatori con 1'assenso del Cancelliere la condizione d'im-

plorare il placet per ogni nomina ecclesiastica e di accettare cosi tutte

le conseguenze delle leggi di maggio. Essendo ci6 ai Vescovi impossible,

Padozione di quell' articolo non avrcbbe avuto altra conseguenza che

quella di rigettare novamente tutti i torti sull' ostinazione e 1' arroganza

dei cattolici. Si nota altresl un fatto curioso, ed e che le istruzioni se-

grete impartite all'autorita per 1'esecuzione della legge di luglio ne sono,

a quanto assicurano gli ufficiosi, il complemento. Una legge resa completa

da ordini ministerial]! La cosa non abbisogna di commeriti.

Ad onta di tutto ci6, e permesso sperare che questa legge, fmche

sara ministro dei culti il signer Puttkamer, sia per mitigare d' alquanto

la persecuzione. II ministro frattanto ha congedato uno degli autori delle

leggi di maggio, il consigliere Hiibler, che e nominate professore all' uni-

versita di Berlino. A capo della seconda divisione del ministero (istru-

zione) ha posto il consigliere De la Croix, conservatore protestante. II

signor di Sybel, direttore degli archivi, uno dei capi del Kulturkampf,

si ritira dalla lotta parlamentare. Nella lettera d'addio a'suoi elettori,

egli esala di nuovo il suo goffo odio contro la Chiesa, ma riconosce che

le leggi di maggio sono andate tropp'oltre, e che e impossible mante-

nerle integralmente, soprattutto perche i cattolici rifiutano di sottomet-

tervisi. II signer Falk, gia ministro dei culti e capo del Kulturkampf, e un

uomo morto, logoro prima del tempo. II signer Wehrenpfennig, suo prin-

cipale oratore, rassegno fino dall' anno scorso il suo mandate, al pari del

signer Gung, altro de'suoi accoliti. II Kulturkampf, novello Saturno, di-

vora i propri figli. II partito nazionale, che ne era il principale sostegno,

e disgregato, e caduto in discredito, e durera gran fatica a ricoslituire

i suoi membri.

In quella vece il centre, oltre all' aver guadagnato nelle ultime elezioni

8 nuovi deputati, e 1'oggetto di manifestazioni le piii significative da parte

delle popolazioni cattoliche. II 18 di luglio una riunione di 7000 elettori

a Golonia, presieduta dal conte Felice di Lee, espresse all'unanimita il

suo attaccamento al centre e il suo assenso alia linea politica da esso se-

guita. II signer Branbach pronunzi6 un discorso molto applaudito per di-

mostrare che la grande eresia del nostro secolo e il liberalismo. II si-

gnor Bachem dimostrb, il fine della politica del signor Bismark esser

sempre la distruzione della gerarchia e del centro. II signor Eduardo

Miiller mise in rilievo che mai, da che il mondo e mondo, un'assemblea

di laici non.difese la Chiesa come la difende il centro. II gran risultato

della lotta, egli disse, si e che tutti i partiti confessano, non potersi le

leggi di maggio piii oltre mantenere. Questa confessione, che ci porge
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una base solida, e a noi pegno dell'avvenire. II signor Windhorst, 1'illu-

stre oratore del centro, fece un magnifico quadro del la situazione, esor-

tando caldamente alia preghiera, che e 1' arma invincibile del cristiano.

Gli oratori furon tutti salutati da applausi fragorosi. L' assemblea prese
le seguenti deliberazioni : l

a
L' assemblea esprime la sua piena e incondi-

zionata approvazione verso il centro e verso la sua attitudine in faccm

alle nuove leggi di persecuzione; 2* D'accordo coi Vescovi, essa chiede

1'abolizione delle leggi di maggio, per la quale il Governo troverebbe, se

volesse, una maggioranza nel Parlamento; 3* Protesta novaraente control'on-

nipotenza scolastica, attribuitasi dallo Stato; la direzione delle scuole catto-

liche dev'esser conforme ai principii della Chiesa. La riunione poi espresse
il veto che la consacrazione della cattedrale di Colonia, il piii vasto tempio
della cristianita, non avvenga nel mese di settembre, ma soltanto al ter-

mine della persecuzione, quando essa potra esser fatta dall'Arcivescovo.

Una riunione consimile tenevasi il 25 di luglio in Treviri, e altre se

ne terranno in seguito in Breslavia e in parecchie citta della Slesia, della

Westfalia ecc.

4. Mi giova credere che il signor di Puttkamer non sara per aggra-
vare la persecuzione; ma e un fatto che, ad onta dello spirito di conci-

liazione ond'ei si dice animate, gli esempi di persecuzione inaudita ap-

paiono sempre numerosi. A Jarvins (Posen) il sacerdote Podlewski e stato

condannato a 30 march i d'ammenda per avere in una parrocchia vacante

preparato i fanciulli alia confessione. Durante il suo giro nella provincia,

di Posen, il presidente provincial signor Gunther ha vietato a un vecchio

prete infermo di Gembitz, certo Irysburski, di compiere la menoma fun-

zione sacerdotale, sotto pena di repressione immediata. I gendarmi conti-

nuano a battere la campagna in tutta la provincia, non gia per acchiappare

i malfattori, di cui teniono disturbare le occupazioni, ma si per piombare

addosso a quei preti, che commettessero 1'imprudenza d' insegnare il ca-

techismo ai fanciulli o di assistere qualche moribondo.

A Paderbona il signor Pelrich e stato multato a 66 marchi per aver

amministrato il battesimo e tumulato qualche cadavere nella parrocchia

di Horn, della quale e vicario. II tribunale di Danzica ha lanciato un

mandato d'arresto contro il vicario Liedtke, condannato a 400 marchi

d' ammenda per esercizio del ministero ecclesiastico. A Gleiwitz (Slesia) e

stato carcerato senza ragioni giustificate il signor Miarka, redattore del

Katholik, foglio popolare grandemente diffuse. A Hagen (Westfalia) ]a

polizia ha proceduto ad atti vessatorii, ottenendo cosl di far partire una

Suora di earita, quivi recatasi per assistere due altre Suore c6lte da malore

in conseguenza di troppo gravi fatiche incontrate nell' esercizio del loro

pietoso ufficio. A parecchi parrochi, e nominatamente al signor von Acke-

ren di Kevelaer, e stata tolta la ispezione Scolastica. A Kulm (Prussia occi-

dentale), in un ginnasio cattolico mantenuto con fondazioni cattoliche, e

stato teste nominate un professore protestante.
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5. Nessuno ignora i risultati disastrosi del sistema scolastico attuale.

Per combatterli, si e costituita in Magonza 1' Associazione del B. Pietro

Canisio, i cui membri debbono, unendosi nella preghiera, porre in opera

ogni mezzo per proteggere la gioventii, strappandola alle cattive scuole,

e nel tempo stesso sforzarsi altresi di rivendicare i diritti dei genitori

e della Chiesa sull' educazione dei fanciulli, che la legislazione cesarea

cerca di toglier loro del tutto.

II 19 di luglio FAssociazione economica della Prussia renana tenne la

sua assemblea generale a Golonia. Ad onta di tutti gli ostacoli da essa in-

contrati, 1'Associazione ha fondato la societa d'assicurazione, il ReJiinland,

i cui primordi sono oltremodo sodisfacenti e la cui azione si estendera

quanto prima a tutte le province. Grazie all' iniziativa deir Associazione,

dodici banche popolori ed alcune altre societal cooperative sono state fon-

date e dispongono oggi d' un capitale di circa 30 milioni- di marchi. La

Rheinisch Volksbarik a Golonia dispone, di per se sola, d'un capitale

di 4 milioni. Tutti questi istituti ban per oggetto di procacciare danaro, a

un frutto discreto, ai piccoli e ai mezzarii industriali, e combattere per

tal^modo energicamente 1'usura. Dopo la banca di Colonia, le piii im-

portanti sono quelle d' Aquisgrana, di Bon di Dusseldorf e di Treviri.

Adesso si pensa al modo di far si che i coltivatori profittino del credito

a buon mercato. Si e fondata a tale scopo una banca ipotecaria, che an-

ticipa loro del danaro a un frutto assai inferiore a quello d' altri istituti

congeneri. Se, nelle presenti condizioni sociali, non e possibile sopprimere

le speculazioni flnanziarie e 1'interesse del danaro, e' bisogna tanto piii ala-

cremente travagliare a diminuire il frutto e a combattere a oltranza 1'usura.

L' azione dell'Associazione economica non tardera molto ad estendersi alia

Westfalia e alle altre province, dove i membri delle associazioni d' operai,

di fittaiuoli ed altri le assicurano una immancabile clientela.

Le rappresentazioni del mistero della Passione a Oberammergan presso

Monaco richiamano un concorso inaudito da tutti i punti della Germania

e dell' estero. Fino ad ora, ogni rappresentazione della domenica si e do-

vuta ripetere il Lunedi
;
e contultoci6 riesce difficile assai di acquistare

uno dei 6000 posti messi a disposizione del pubblico. Frattanto tutti i di-

rettori teatrali della Germania si lagnano, da anni e anni, che il pubblico

diserta il teatro, a malgrado di tutte le attrattive, con cui si cerca di

adescarlo. Ah! se sapessero comprendere la lezione, che da loro quel po-

vero villaggio, posto in mezzo a montagne poco accessibili ! Tornino essi

a far cristiano il teatro, e il pubblico tornera ad accorrervi numeroso.

6. Quindici anni or sono, le Potenze protestanti cercarono d' intervenire

a favore di alcuni cospiratori politici, e al tempo stesso emissari prote-

stanti, in Ispagna. Ultimamente una deputazione e partita da Berlino alia

volta di Madrid per intercedere in loro favore. Ora parecchi giornali,

notantemente la Vossische Zeitung di Berlino, domandano 1'intervento

a pro dei protestanti del Tirolo, ai quali non si vuole accordare il diritto
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di costituirsi in comunita. II fatto e che la vigente legislazione, fondata

net trattati, non permette lo stabilimento di comunita protestanti nel Ti-

rolo, ma permette ai protestanti, d'altronde in piccolissimo numero in

quel paese e tutti stranieri, di celebrare il loro culto in oratorii privati.

Nessuna punizione esiste a questo riguardo. Ma che direbbero i prote-

stanti se T Austria e la Francia, in virtii dei trattati di Westfalia del 1803

e del 1815, che assicurano ai cattolici della Prussia il pieno esercizio del

loro culto, le loro proprieta ecclesiastiche e la direzione delle loro scuole,

intervenissero in favore dei cattolici offesi in tutti quei diritti dalle leggi

di maggio? In Prussia si privano otto milioni e mezzo di cattolici de'loro

diritti solennemente guarentiti, e nel tempo stesso si pretende intervenire

a favore di poche dozzine di protestanti, che non sono oppressi, e in un

paese dove non posseggono verun diritto istorico e legale. Questo solo

confronto basta. a dimostrare a che punto siam giunti colle idee di tol-

leranza e di giustizia presso i protestanti.

II 2 di luglio fu inaugurata una chiesa protestante a Godesberg, nella

Prussia renana, vale a dire in mezzo a una popolazione cattolica. II pre-

dicante Evertsbusch fece un sermone, che si risolvette in un violento

attacco contro il cattolicismo. Fra le altre cose grid6: Abbasso la Re-

gina del cielo! abbasso il Papato!

A Helmstedt il predicante fece, il 10 di luglio, a una festa dell
7

associa-

zione degli uomini della landwshr, un discorso per esortare a combattere

i cattolici con le armi alia mano e a non risparmiare alcun mezzo per

annientarli. E simili assalti, simili eccitamenti sono riferiti con soddisfa-

zione dalla stampa liberale e protestante!

L' Oberkirchenrath (Gonsiglio superiore della Ghiesa prussiana) ha

pubblicato un rapporto, da cui risulta che un certo numero di comunita

protestanti all'estero, le quali sono ad esso soggette, vengono in tal modo

a far parte della Ghiesa delta nazionale di Prussia. Vi sono 9 comunita di

questo genere in Rumenia, fra le quali quella di Bucharest consta di 4000

anime e quella di Yassy di 830; 6 comunita in Oriente, fra le quali Go-

stantinopoli con 700, Alessandria con 420, e il Cairo con 400 membri;
7 nell'America meridionale, fra le quali Petropoli (Brasile) con 1100 anime,

Santa Esperanza (Repubblica argentina) con 1200, e Puerto-Monte' (Chili)

con 900; 5 nell'Europa meridionale, fra le quali Ginevra con 1000, Fi-

renze con 600, Roma con 150 anime; poi le comunita dell'Aja con 300,

Rotterdam con 400, e Hull (Inghil terra) con 500 anime. I membri di

queste comunita non son tutti prussiani, ma tedeschi, svizzeri, o anche

indigeni. La Ghiesa prussiana, che e pure una istituzione territoriale e

politica, si occupa dunque di far propagandA aU'estero; lo che potrebbe

quasi chiamarsi un eccitamento all'infedelta verso la patria di quei pro-

seliti rispettivi.
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La sacrosanta maesti del Sommo Pontificato che abbiarao cara piii

della stessa vita e che intendiamo mantenere e difendere a qualunque

costo, come Ge ne incombe il dovere, Gi spinge a denunziare oggi a!

vostro cospetto, Venerabili Fraielli, la gravissima ingiuria testfe fatta alia

suprema Nostra autorita e a questa Sede Apostolica dal Governo belga^

che senza alcun giusto motivo licenzio il Nostro Nunzio da quel regno.

Mossi piu dal decoro della Sede Apostolica che dal Nostro privato

dolore abbiamo voluto si pubblicasse una completa narrazione del fatti
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instrumentis atque auctoritatibus, quibus iure credatur, pervul-

gari iussimus, ut omnia proferrentur in lucem veritatis, et aequi

viri facile statuerent, quam parura habeant firmamenti et viriura

coniectae ab inimicis in Apostolicam Sedem indignissimae cri-

minationes. Nnnc vero eius facti rationera altius consideran-

tes, cum in hoc turn in aliis non absimili genere, quae fere ubique

geruntur, certa vestigia agnoscimus quae significant recruduisse

vehementer bellum, longo iam tempore adversus Christi Eccle-

siam nefarie susceptum. Imo etiam magis apertam nudataraque

tfonspicimus factiosorum hominum de abalienandis ab Apostolica

Sede animis veterem coniurationem, eo consilio initam, ut in

Christianas gentes, quas semel Komani Pontificis auctoritati prae-

sidioque forte subduxerint, omnem ipsi nutu atque arbitratu suo

potestatem exerceant. - -
Atque idem plane propositum inimicis

fait, cum per vim et dolos eripere Romanis Pontificibus civilem

principatum voluerunt, manifesto divinae Providentiae consilio et

consentiente aetatum suffragio constitutum, uti salva iis perpetuo

ea securitas ac libertas esset, qua nihil est magis in gerenda

Christiana republica necessarium. Neque alio machinationes

spectant summis artificiis excogitatae, adhibitaeque calliditate

he a ci6 si riferiscono, confortandola con autentici document!, affinche

tutto venisse messo alia piena luce della verita, ed ogni giusto estimator

delle cose potesse facilmente convincersi quanto siano deboli e mal fondate

ie indegnissime accuse lanciate dai nemici contro la S. Sede.

Ora per6 levandoci piii in alto a considerare la ragione di questo

fatto, in esso ed in altri simili, che accadono quasi dapertutto, scorgiamo

sicuri contrassegni della maggiore asprezza che ha preso 1' iniqua guerra

mossa da lungo tempo alia Ghiesa di Gristo. Anzi piu chiara e piii ma-

nifesta Gi si rivela Vantica congiura delle sette, di rendere gli animi

avversi alia Sede Apostolica; congiura da esse ordita coll' intendimento

di disporre a piena loro balia e talento dei popoli cristiani, una volta

ohe fossero riuscite a sottrarli aH'autorita e alia tutela del Romano Pon-

tefice. A questo scopo mirarono i nemici quando per violenza e male

.arti voltero spogliare i Romani Pontefici del civil Principato, che per ma-

aifesta disposizione di Provvidenza e per unanime consenso di molti secoli

fu IOPO concesso a stabile difesa di quella liberta e sicurezza, che e som-

Tnamente necessaria nel governo della cristianita. Ne ad altro mirano le

trame pensate con sottilissimi artificii, e con pah astuzia tradotte in atto;
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pari, per quas multi iamdiu contendunt invisam et suspectam

facere populis Ecclesiam, invidiamque institutis catholieis con-

flare, praecipue autem Pontificatui romano, ad communem hu-

man! generis salutem divinitus institute.

Haec eadem consilia etiain in Belgio exequi catholic! nominis

hostes destinaverant, ut vincula abrumperentur aut relaxarentur

quae Belgaruin gentem Apostolicae Sedi coniungunt. Quamobrem,,

data opportunitate, in ipsis legumlatorum publicis coetibus plu-

ries est eorum exaudita vox, Legationem belgieam apud Eomanum
Pontiffcem esse tollendam; idque se statutum in animo ac delibe-

ratum habere. Revera duobus ante annis, vix dum ad gubernacula,

reipublicae homines illaruin partium accesserant, mora nulla fuit,

quin aperte edicerent, revocationem oratoris belgici a legatione

esse decretam; eamdem reapse perfectum in, abi primum per

tempora licuisset.

Cum haec consilia atque hie habitus animorum in iis esset,

perlata lex de primordiis studiorum publice 'tradendis, propositi

perficiendi caussam attulit. Nostis, Yenerabiles Fratres, in-

dolem huiusce legis atque rationem. Profecto in ea condenda hoc

maxime consilium atque hanc sententiam fuisse apparet, ab aucto-

colle quali molti da lungo tempo si sforzano di mettere in mala vista la

Ghiesa, di rcndere invise ai popoli le istituzioni cattoliche e soprattutto

il Romano Pontificato, divinamente stabilito a salute di tutto il genere

umano. Questo stesso piano avevano gia fermo in animo di attuare

unche nel Belgio i nemici della Chiesa per rompere o indebolire i legami

che stringpno la nazione belga alia S. Sede. Per la qual cosa, presenta-

tasi 1' opportunity anche nelle aule parlamentari piu volte dissero alta-

mente doversi sopprimere la Legazione belga presso il Romano Pontefice;

esser questa la loro risoluzione, questo il loro fermo proposito. Infatti

fin dal 1878 appena gli uomini di quel partito furono chiamati al go-
verno della pubblica cosa, senza por tempo in mezzo apertamente dichia-

i-arono che il richiarao del ministro belga era gia decretato, e che sa-

rebbesi eseguito appena il tempo ne avesse offerta propizia occasione.

Mentre si era in questi intendimenti e in queste disposizioni di animo>

la nuova legge sull' insegnamento primario porse motivo di mandare ad

effetto il disegno.

Voi ben conoscete, Venerabili Fratelli, 1' indole e la natura di questa

legge. Scopo principale di essa fu senza dubbio di sottrarre all' influenza
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ritate catholicae religionis, vel a pueritia, abducere animos, insti-

tutionemque iuventutis, remota qualibet Ecclesiae providentia,

civilis potestatis imperio voluntatique reservare. Etenim ea lege

decernitur, in educatione pueriii nullas esse debere sacrorum Pa-

storuin paries, nullam Ecclesiae vigilantiam; dissociatisque penitus

a religione litteris, ab eruditione puerorum. si ipsa publicarum

scholarum ratio et disciplina spectetur, omnem de religione do-

ctriDam abesse praecipitur: quod perfacile cernitur quam sit fidei

et moribus ineuntis aetatis periculosura. Eoque gravius esse

periculum intelligitur, quod eadem lege omnis religiosa institutio

plane excluditur ab iis ipsis litterarum palaestris, quas scholas

normales vocant, ubi exercitatione praeceptisque conform antur,

qui quaeve deinceps velint ad erudiendos pueros sese conferre.

Lex huiusraodi, per quam plurimum de doctrina iuribusque

Ecclesiae detrahitur, maximoque discrimini sempiterna adolescen-

tium salus obiicitur, non poterat, salvo officio, Episcopis probari,

quibus a Deo id est muneris onerisque impositum, ut in salute

animorum fideique sanctitate defendenda vigilanter elaborent. Re-

vera cum probe sentirent, quid a se tempus officiumque postularet,

sedulam operam dederunt arcendae ab eiusmodi publicis scholis

della Ghiesa cattolica la gioventii, e di mettere 1' educazione di essa sotto

Tunica dipendenza dello Stato. Questa legge infatti esclude dalle pubbliche

scuole ogni ingerenza del sacri Pastori, qualunque vigilanza della Chiesa;

e separando totalmente la religione dalle lettere, vuole che dall'istruzione

dei fanciulli, considerato 1'ordinamento e la disciplina delle pubbliche

scuole, sia eliminato qualsiasi insegnamento religioso: il che di quanto

pericolo sia per la fede e pei costumi delle crescenti generazioni, & fa-

cile vederlo. E questo pericolo apparisce anche piii grave per la ragione

che, in forza della stessa legge, viene del tutto bandita ogni istruzione

religiosa anche da quelle scuole che si chiamano normali, dove per via

di precetti e di esercizi pratici si vanno formando coloro che vogliano

poi dedicarsi ad ammaestrare i fanciulli e le fanciulle.

Una legge di tal natura, cosl contraria agli insegnamenti e ai diritti

della Ghiesa, tanto pericolosa per 1' eterna salute dei giovanetti, non po-

teva, salvo il dovere di loro coscienza, ricevere 1'approvazione dei Ve-

scovi, posti da Dio stesso per vegliare costantemente alia salute delle

anime e a tutela della fede. Essi infatti ben conoscendo quello che da

loro richiedevano i tempi e il pastorale ufficio, si studiarono con dili-

gonza di allontanare la gioventi da siffatte pubbliche scuole, e di.aprirne
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iuventnti, aliasque aperiendas curarunt, potestati snae obnoxias,

in quibus tenerae adolescentulorum mentes cum litterarum turn

religionis elementis optime formarentur. Et hanc ad rem, laus est

egregia Belgarum, peropportuno huic operi sese alacritate sunmia

adiutores praebuisse. Cum enim animadverterent, quantum reli-

gion! pericnlum ab ea lege impenderet, avitam fidem, quoqno
modo possent, tuendam suscepernnt; idqne tarn inflammato studio,

ut laborum ac sumptuum magnitude admirationem fecerit apud

omnes, ad quos huius rei fama pervenit.

Nos vero, qui propter excelsum supremi Pastoris et Magistri

munus, intemeratam ubique fidem conservare, sacra Ecclesiae iura

asserere, et salutis discrimina a capite gentium christianarum pro-

pulsare debemus, ipsa officii ratione sinere prohibebamur, inde-

mnatam per Nos abire legem, quam Venerabiles Fratres Nostri

Episcopi belgici iure condemnavissent. Quapropter in litteris No-

stris ad dilectissimum filium Nostrum Leopoldum II regem Bel-

garum aperte declaravimus, legem die I lulio mense factam ma-

gnopere catholicae doctrinae praeceptis repugnare; eamdemque

perniciosam saluti adolescentium, neque parum ipsi civitati cala-

mitosam futuram. Igitur qua talem improbavimus damnavimusque

altre, poste sotto la loro dipendenza, dove le tenere menti dei giovanetti

potessero al tempo stesso apprendere i primi element! delle lettere e i

rudiment! della religione. E a questo proposito torna a grandissima

lode dei Belgi, Taver prestato pronto e generoso concorso ad un' opera

si opportuna e si salutare. Giacche avendo corapreso quanto grande pe-

ricolo corresse per quella legge la religione, si sforzarono di difendere

net miglior modo che sapessero Tavita fede; e lo fecero con zelo cosi

infocato che 1'ampiezza dell' opera e delle spese dest6 ammirazione presso

quanti ne riseppero.

E Noi, ai quali per 1'altissimo officio di supremo Pastore e Maestro,

corre 1'obbligo di conservare da per tutto inviolata la fede, di tutelare

i sacri diritti della Ghiesa e scongiurare i pericoli onde sono minacciati

i fedeli, non potevamo lasciare senza condanna una legge che i Venerabili

Nostri Fratelli avevano a buon diritto condannato. Onde e che nelle let-

tere scritte al carissimo Figlio Nostro Leopoldo II re dei Belgi, aperta-

mente dichiarammo essere la legge del 1 luglio grandemente contraria

agli insegnamenti della dottrina cattolica, perniciosa alia eterna salute

della gioventu e al vero benessere dello stesso popolo belga. Gome tale

perci6 la disapprovammo e la condannamrao, ed ora di nuovo alia vostra
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non semel, sicut nunc in conspectu omnium Yestrum, iisdem de

caussis, iterum improbamus atque damnamus. Quam rein more

agimus institutisque Apostolicae Sedis, quae semper iudicii atque

auctoritatis suae pondere scholas perculit cuiuslibet religionis

expertes, quas medias seu neutras appellant, quaeque suapte

natura illuc tandem evadunt, ut Deuni prorsus non agnoscant:

neque usquam passa est, eiusmodi scholas a iuventute catholica

celebrari, nisi certis casibus, cum earn tempus et necessitas co-

geret, cautoque prius ne praesens esset pravae contagionis peri-

culum. Mhilominus Christiana caritate animati, et quod nole-

bamus ullam dari caussam quamobrem acerbius bellum fieret,

valde auctores fuimus Yenerabilibus Fratribus Nostris Episcopis,

in medio certamine consistentibus, ut, quod ad decreta exequenda,

moderationem et suavitatem in re praesenti ne relinquerent, et

in poenis exigendis agerent lenius; quoniam rei christianae stu-

dium, tarn iusta caussa incensum, paterna ilia benevolentia tem-

perari oporteret, quae devios quosque benigne complectitur.

Multum ad ea quae volebamus cohortationes Nostrae profece-

rant, multoque magis futurum videbatur, ut in reliquum tempus

r

presenza per gli stessi titoli la riproviamo e la condanniamo. Cosl ado-

perando non facciamo che seguire le costumanze e le tradizioni della

Sede Apostolica, la quale ha sempre colpito di condanna le scuole senza

religione, che si dicono medie o neutre, e che di loro natura riescono

a Bon riconoscere per nulla Iddio. Ne la S. Sede toller6 mai che la gio-

ventii cattolica frequentasse simili scuole, se non in casi particolari, quando

la necessita e le circostanze lo imponessero, non senza aver prima prov-

veduto che il pericolo di pervertimento fosse almenO addivenuto remote.

Tuttavia animati dallo spirito della cristiana carita e perche non vo-

levamo che si fornisse alcun pretesto ad inasprire la guerra, abbiamo

sempre caldamente raccomandato ai Nostri Venerabili Fratelli, posti in

mezzo al difficile conflitto, che neU'applicazione delle disposizioni gii

date si tenessero opportunamente nei limiti di una benigna moderazione,

e nel punire si diportassero con mitezza: sicche lo zelo cristiano eccitato

in essi per si grave e giusto motive fosse temperate da quella paterna

benevolenza che abbraccia con carita tutti gli erranti.

Quantunque gia raolto avessero all'uopo giovato i Nostri suggeri-

meQti, e fosse a sperare che piu ancora avrebbero giovato in avvenire,
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proficerent; non satis tamen ex sententia curatorum rerum bel-

giearum, qui Episcopos ipsos muneri suo firmissime intentos nihi-

lominus coargui a Nobis, et in quo essent probabiles in eo repre-

hendi roluissent. Quod cum Nos libere constanterque negavissemus

faeturos, idcirco officiose amiceque Nobiscum agi desitum est, et

insigni, vixque alias audito illiberalitatis exemplo, legatus No-

ster excedere finibus iussus est. -- Plura deinde per ambages et

caluiimias caussati, indigne factum tegere falsis nominibiis conati

sunt, omnemque caussam et culpam in Apostolicam Sedem trans-

ferre. Crescente autem audacia, nee a conviciis, nee a contumeliis

temperatum est: imo ne in Urbe quidem Roma hostilis animi

defuit insolens ostentatio.

Quapropter muneris Nostri apostolici memores, casum gravem
et repentinum in conspectu omnium Vestrum, Yen. Fratres, de-

plorantes, Nobiscum et cum sancta Petri Sede inique actum esse

testamur et coDquerimur. Cumque ius potestatemque habeat Pon-

tifex maximus Nuntios aut Legates ad exteras gentes, nominatim

catholici nominis, earumque principes mittendi, de violato huius-

tuttavia non furono di ci6 paghi i reggitori del Belgio: i quali avrebbero

voluto che Gi fossimo uniti a censurare i Veseovi mentre attendevano

con somma fermezza all'adempimento del loro dovere, e che li avessimo

biasimati per ci6 stesso, di che invece meritavano lode. La qual cosa

avendo Noi apertamente e fermamente dichiarato che non avremrao fatto

giammai, si tronc6 con Noi ogni amichevole relazione, e con insigne

esempio di scortesia, appena altre volte udito, si Iicenzi6 il Nostro Nunzio

dal Belgio. Quindi si misero in campo artificiosi e calunniosi pretesti

in gran numero per dar color di giustizia ad un'azione si indegna, e

per fame ricadere sulla Santa Sede tutto il peso e la colpa. Gresciuta

ancor piii 1' audacia, non si risparraiarono ingiurie, nfe contumelie : che

anzi nemmeno in cotesta citta di Roma si tralasci6 di fare insolente

ostentazione di animo ostile.

Per la qual cosa, tnemori del Nostro Apostolico officio, mentre de-

ploriamo d' innanzi a Voi, o Yenerabili Fratelli, un fatto si grave ed

improvviso, facciamo le Nostre proteste e doglianze per essersi tenuto

verso di Noi e verso la S. Sede un contegno si ingiurioso. E poich&al

Sommo Pontefice compete il diritto e la facoltk d'inviar Nunzi o Legati

presso le Nazioni, specialmente cattoliche, e presso i loro Principi, Gi
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modi iure cum iis quos penes est culpa, expostalamus: eoque

magis, quod eius iuris multo augustius est in Romano Pontifice

principium, cum ab amplissima auctoritate primatus, quern ille

divinitus obtinet in universam Ecclesiam, proficiscatur; quemad-

modum et Pius VI gloriosae recordationis Pontifex declaravit his

wbis : < lus est Romano Pontifici habendi aliquos, in dissitis

< praesertim locis, qui sui absentis personam repraesentent, qui

< iurisdictionem suam atque auctoritatem stabili delegatione col-

< latam exerceant, qui denique suas vices obeant; idque ex intima

< vi ac natura primatus, ex iuribus dotibusque cum primatu con-

< iunctis, ex constanti Ecclesiae disciplina a primis usque saeculis

< deducta
!

. >

Querimur super hoc etiam, quod dimittendi Nostri per Bel-

gium Legati caussa iniuriosa et de industria quaesita allata

sit; cum contra dimissum idcirco esse constet, quod Nos dese-

rere officium recusavimus, factaque significatione Nostrae cum

Yenerabilibus Fratribus Episcopis belgicis consentientis volun-

tatis, discedere ab iis nulla ratione voluimus. Deinum cohi-

richiamiarao altamente della violazione di questo diritto presso coloro

che ne furono gli autori : tanto piii che esso deriva nel Romano Ponte-

lice da un principio molto piii nobile e sublime, vale a dire dall' amplis-

sima autorita del Primato, che egli ha per divina disposizione su tutta

la Ghiesa, come lo ha dichiarato anche il Sommo Pontefice Pio VI, di

gloriosa raemoria, con le seguenti parole : 11 Romano Pontefice ha di-

ritto di tenere, specialmente nei paesi lontani, chi ne rappresenti la

persona, chi vi eserciti la giurisdizione e I'autorila da lui in modo

permanente delegata, in una parola chi ne faccia le veci: e ci6 per

la propria virtu e natura del primato, per i diritti e le prerogative

con esso congiunte, per la costante disciplina della Ghiesa, che ri-

monta fino ai primi secoli (Resp. sup. Nuntiaturis, cap. 8, sect. 2,

num. 24).

Protestiamo altresi contro 1'ingiurioso pretesto studiosamente cercato,

con cui si fc voluto coonestare il congedo dato al Nostro Nunzio da)

Belgio: essendo invece fuor d'ogni dubbio che esso fu licenziato perchfc

Noi fedeli al Nostro dovere dichiarammo di essere d'accordo coi Vene-

rabili Nostri Fratelli i Vescovi del Belgio, e di non volerne in alcun

raodo abbandonare le parti. (Finalmente non possiamo astenerci dal

r>-
1

Resp. super Nuntialuris Apost.'wp. 8, sect. 2. n. 24.
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here querelas non possumus propter multa et varia, quae de

Nobis et hac Sede Apostolica sunt contumeliose atque atrociter

dicta. Equidem quod privatim ad Nos, prompt! ad perferendas

patienter iniurias sumus, ignoscendumque obtrectatoribus atque

inimicis, gaudentes, Apostolorum exemplo, quod digni habiti

sumus pro nomine lesu contumeliam pati
l

. Nihilominus taraen

Deum hominesque testamur, numquam esse passuros, ut quic-

quam de Apostolicae Sedis existiinatione et dignitate impune

minuatur; quam Nobis certum est, omni vi et omnium rerum

vitaeque ipsius, si res postularet, iactura defendere, ut tantae

huius dignitatis amplitudo servetur, Nostrisque Successoribus

iotegra atque inviolata tradatur.

Has autem voces, quas iustus animi dolor et conscientia of-

ficii in hoc amplissirno consessu Vestro, Yenerabiles Fratres,

Nobis expresserunt, late per orbem terrarum propagari volu-

mus, ut viri principes universaeque gentes, querelarum Nostra-

rum aequitate perspecta, intelligant quibus profecta initiis, quern

habuerit exitum res de qua loquimur; simul fraudes caveant,

quibus homines non probi in aures animosque influunt multitu-

fare i Nostri lamenti per le ingiurie e i vituperi in mille guise lanciati

contro di Noi e contro 1'Apostolica Sede. E se per quello che riguarda

la Nostra Persona Noi siamo pronti a sopportare con rassegnazione le

offese e a perdonare agli offensori, e godiamo, ad esempio degli Apo-

stoli, di esser fatti degni di sopportar contumelie per il nome di Gesu

Crislo,
{

per cio che spetta all' (more e alia dignita della Sede Aposto-

lica, non permetteremo giammai, ne chiamiamo Dio e gli uomini in te-

stimonio, che essa sia impunemente avvilita o depressa; risoluti come

siamo a combattere virilmente, e a sacrificar tutto e, se sia d' uopo, anche

la vita, per conservare e tramandare ai Nostri Successor! questa dignita

in tutta la sua grandezza e splendore.

Queste parole di solenne protesta, che in mezzo al vostro amplissimo

consesso, o Venerabili Fratelli, Gi trae sul labbro un troppo giusto dolore

ed un vivo sentimento di dovere, vogliamo che tutto il mondo le ascolti;

affinchfc Principi e popoli riconoscendo la giustizia dei Nostri reclami,

intendano qual sia la verita dei fatti, come si svolsero dal principio si no

alia fine. Net tempo stesso non si lascino prendere agl' inganni con cui

uomini malvagi cercano di raggirare con parole e lusinghe le moltitu-

1 ACT. V, 41.
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dinis; alacriterque studeant in fide Roman! Pontificis, nihil

mutata aut labefactata voluntate, permanere.

Quod ad catholicam Belgarum gentem attinet, in sumina est

eorum laude ponendum, quod magna affecti sollicitudine ob

Nostri discessum Legati, quern tot annos perhonorifice exceptura

modis omnibus observarant, in hoc tempore propensioris volun-

tatis huic Apostolicae Sedi documenta deproperent : volunt enim,

qua ratione possunt, curain et molestiam compensare iniuriarum,

quas in persona humilitatis Nostrae lesu Christi Yicarius acce-

pit. Atque hie pergratum Nobis est recordari grave quoddam
laudum praeconium quod a Gregorio XVI, Pontifice maximo,

Nobis praesentibus atque audientibus, Belgis tributum est. Is

enim cum Nos pontificiae apud eos legation! benigne destinaret,

de gente ilia in universum plura effatus est verbis amplissimis,

appellavitque genus hominum fortissimum, pientissimum, quorum
fides et amor erga Apostolicam Sedem et erga Principes suos

multis rebus ac perdiu constitisset. Eevera has ipsorum vir-

tutes cum superiorum aetatum monumenta testantur, turn Nos

usu et coQsuetudine Ipsi cognovimus, quamdiu ilia legatione

functi sumus; illorumque hominum et temporum et rerum iu-

dini; e con ogni impegno si adoprino a mantenersi in fede del Romano

Pontefice, con invariato e costante proposito.

Quanto ai cattolici del Belgio, dobbiamo dar loro grandissima lode

che profondamente addolorati per la partenza del Nostro Nunzio, a cui

nei lunghi anni della sua dimora tra loro resero i piii grandi onori ed

attestarono in tanti modi il loro ossequio, si affrettano in questo momento

di dar prova di maggior fedelta e di piii tenero attaccamento verso questa

Sede Apostolica. Intendono cosi compensar, come possono, 1'acerbo do-

lore delle ingiurie fatte al Vicario di Gesii Gristo nell'umilta della Nostra

l^ersona. E qui ci e dolce ricordare 1'autorevole elogio che fece di

essi alia Nostra presenza il Soinmo Pontefice Gregorio XVI: il quale

allorche ci destinava suo Nunzio presso i Belgi, molte cose disse di loro

con parole di altissimo encomio, appellandoli gente fortissima, religio-

sissima, che la sua fedeM e il suo affetto verso la Sede Apostolica,

come verso i suoi Principi, aveva da lungo tempo con molti argomenti

significato. E in verita questi meriti egregi sono pienamente confermati

dai monument! storici di quel popolo e Noi stessi potemmo conoscerli

per esperienza nei vari anni che ritenemmo quella Nunziatura: sicche
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cundissima haerens in animo recordatio, peeuliarem Nostram in

eos fovit atque aluit benevolentiam. Igitur de Belgis confidimus

futurum, ut ab Ecclesiae amore et obsequio numquam discedant

constantesque in fidei catholicae professione, et de christi-ana

iuventutis institutione anxii atque solliciti, sese patribus et ma-

ioribus dignos in omne tempns impertiant.

Haec de rebus belgicis habuimus, quae Yobiscum, Venerabi-

les Fratres, communicaremus, ut illatam Apostolicae Sedi iniu-

riam propulsaremus, violatamque dignitatem tueremur. At-

tamen per Vos ipsi videtis, praesentes Ecclesiae labores non

esse Belgarum finibus circumscriptos. Longius serpit bellum, et

latius manant rei catholicae detrimental quorum tamen ser-

monem praesens in tempus omittimus. - - Interim vero meliore

spe erectos confirmatosque animos gerere oportet. et concordi-

bus obsecrationibus suppliciter contendere a Patre misericordia-

rum et Deo totius consolationis, ut Ecclesiam sponsam suam, tot

fessam malis ac tantis curis exercitam, benigne consoletur; seda-

tisque undis ac fluctibus, optatam diu tranquillitateni restituat.

le soavi memorie, che riportammo degli uomini e delle cose di quel tempo
alimentarono ed accrebbero dipoi la Nostra singolare benevolenza verso

dei Belgi. Abbiamo pertanto ogni ragione di credere che essi non si di-

partiranno mai dall' amore e dall'obbedienza verso la Ghiesa; e che ri-

manendo fermi nella professione della fede cattolica e ansiosamente pre-

murosi della educazione cristiana della gioventii, si addimostreranno, anche

in avvenire, degni figli dei loro padri e maggiori.

Questo dovevamo dirvi sulle cose del Belgio, o Venerabili Fratelli,

per respingere Tingiuria cui fu fatta segno la S. Sede, e per tutelarne

la dignita. Per6 voi stessi vedete che i mali, ond'^ al presente bersa-

gliata la Ghiesa, non sono circoscritti entro i contini del BelgiO. Piii oltre

si estende 1'insidiosa guerra, e piii ampiamente si dilatano i danni della

cristianita; dei quali tuttavia non e Nostro intendimento tenervi ora

parola.

Intanto fa d' uopo sollevare e rinvigorire gli animi colla speranza di

migliore avvenire, ed istantemente chiedere con preghiere concordi al

Padre delle misertcordie e al Signore di ogni consolazione che voglia

finalmente consolare la sua sposa la Chiesa, afflitta da tanti mali, com-

battuta da tante traversie; e che, sedate le onde e i flutti, le ridoni la

tranquillita da lungo tempo sospirata.



DI UNA FUTURA

DEMOCRAZIA GRISTIANA
ACCENTRATA IN ROMA

I.

Abbiamo sott'occhio un volumotto di quasi cinquecento pa-

gine, uscito di fresco alia luce, che, pel disordine e la mescolanza

con cui vi sono intrecciate le materie e per le ripetizioni con-

tinue, puo chiamarsi piu uno zibaldone che un libro. E scritto

con grande facondia, ma con istile lotolento, da un romano,

esigliato meritamente da Roma fmo alia breccia del 20 settem-

bre 1870. Roma dic'egli, ci fu ben due volte matrigna, e

quando ci gittava in esilio (sotto il Governo del Papa) e

quando, ritornandone affranti (sotto il regno d* Italia) non ci

cur6, come oggi non ci cura, ne ci curera. Due volte verso noi

noverca, ci apprestft a nutrimento 1'ubera secca, e non che di

latte, neppur di colostro ci voile nutrire. > Costui si mostra

uomo d'ingegno, sebbene di mediocre coltura. Egli si gloria di

non essere di verun partito; uon progressista, non conservatore,

non clericale, in quanto pero questo vocabolo si vuol tirare ad

esprimere nemico della patria : ma si professa cattolico e nella

sua professione include ancora Tinfallibilita pontificia, che giu-

stamente magnifica ed esalta. Insieme 6 caldissimo partigiano

delle istituzioni rappresentative, n^ vede possibile altra forma

di Gloverno pei popoli, che la elettiva. Inoltre & ardente zela-

tore delPunita d' Italia ed acclamatore della distruzione del

Potere temporale del Soinmo Pontefice, tanto fervido, quanto &

celebratore della sua Potenza spirituale e deirimmensa autorita

ch'egli esercita, e maggiore eziandio esercitera sopra il genera
umano.
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Non puo negarsi che non canti e ricanti forti e solenni verita

e non bolli la rivoluzione italiana e i suoi corifei e proseliti e

pedissequi, col marchio di fuoco che usera un giorno la storia

imparziale. Questo, del dire francamente e duramente di molte

rotonde verita, & il pregio unico e certamente bello del suo

libro, quantunque le molte verita vi sieno acconipagnate da

grossolani errori, che non crediamo maliziosi, ma conseguenze

di scarso studio e di opinioni pregiudicate.

Punto capitale della intera e prolissa trattazione & il presagio

che T Italia, con Eoma capitale ed unita strettissimamente al

Papato, dovra capitanare un nuovo periodo di civilta mondiale,

fondato sopra una democrazia tutta cristiana: e do per mezzo

di un Parlainento modello, tipo di onesfca, di sapienza ai popoli

tutti, dalla cui tribuna si proclameranno oracoli, a cui tutte le

genti libere dell'Europa faranno adesione; e forse sara per un

tal mezzo che Teredita del Golgota verra accresciuta. Per

quanto il presagio sembri paradossale, lo scrittore lo tiene per

sicuro : di che spande un torrente di eloquenza a persuadere il

Papa che deve sospingere i cattolici alle urne politiche, ed i

cattolici che vi debbono accorrere tutti, come un sol uomo, per

impadronirsi della cosa pubblica e toglierla di mano agli affaristi

e liberticidi che assassinano il paese.

Per esser sinceri, non avremmo fatto conto di questa utopia

da conservators nazionale di nuovo genere, se da una parte

non avessimo trovato, nella sua stessa singolarita, una confer -

mazione del quanto al Papa sia necessario essere in Roma So-

vrano effettivo e non nominale; e dalPaltra non avessimo ve-

duto rimesso in campo un errore, circa le relazioni del cristia-

nesimo colla democrazia, dal quale debbono i cattolici stare in

guardia. Or queste due cose ci muovono a prenderla in esame.

IL

Prima di tutto vuole notarsi nell'Autore la pecca del fare

aperta e piena professione di cattolicismo, com'egli fa, e poi

del porsi nel tempo medesimo in aperta e piena contraddizione
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col romano Pontefice e con tutto Y Episcopate cattolico, in un

articolo dottrinale, con cui intimainente si collega il domma

della divina libertfc della Chiesa. Quest' artieolo e quello appunto

che risguarda la necessita che il sommo Pontefiee, nell'esistente

ordine di Provvidenza, sia in possesso del suo Principato tem-

porale, accioech& liberamente eserciti lo spirituale, conferitogli

da Cristo-Dio sopra 1' universe mondo. Che codesto articolo sia

stato insegnato ed affermato in piu maniere dalla Sede aposto-

lica e dichiarato, con perfetta unanimita, dai Vescovi di tutta

la Chiesa, & fatto certo e pubblico, del quale sono conosciuti

i molteplici docuuienti recentissimi. Or un fedele pu6 egli, salva

la sommessione e Fobbedienza cristiana, pensare, affermare ed

insegnare il contrario? No di sicuro. Dunque, per ampie e sonore

che sieno le frasi, colle quali PAutore si protesta e riprotesta

cattolico, esse poco valgono, dato che egli si raetta in oppo-

sizione colla Chiesa docente, ancora che cotesto non avvenga in

dottrina di fede.

II che sia detto a modo di prolessi ed a riprovazione di

quell' ingannevole cattolicismo, il quale 6 oggi coiriune a tanti

liberal], che intendono d'esser cattolici, ma solo usque ad aras;

cio^ fino alFaltare del Moloc del liberalismo, idolo della propria

superbia, da loro pifr che Gresti Cristo adorato.

Non 6 poi da preterirsi un'altra osservazione, d' ordine me-

raraente morale: ed & che, lasciata anco in disparte Tingiuria

somma recata a Dio, alia Sede apostolica ed alia Chiesa intera,

colla violenta occupazione degli Stati pontificii e di Roma,

quella recata alia giustizia naturale e stata cosi enorme, che

niun animo semplicemente onesto pu6 lodarla ed encomiarla,

senza offendere la ragione. La quale verita ^ cosi manifesta,

che persino gli autori della famosa breccia, un mese avanti di

aprirla colle cannonate, solennemente ed esplicitamente la pro-

mulgarono, confessando che il prendere Roma colla forza sa-

rebbe stata azione iniqua e ribalderia indegna ben anco di un

sultano barbaresco. Uno scrittore cattolico adunque, per quanto

ottuso di senso cristiano, non potra mai esaltare quest' atto di

violenza sacrilega, che ha costituito da dieci anni il Capo della
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Chiesa in condizione di morale prigionia; e contro cui protestarono y

seguitano a protestare e protesteranno, sincM non sia riparato,.

tutti i veri cattolici della terra.

Eppure il nostro scrittore, infatuate della sua poetica idea,,

non solamente lo attenua con le puerili ragioni della maturita

dei tempi >, delle leggi indeclinabili e della filosofia della,

storia : ma a dirittura lo inciela, con termini che fanno schifo :

e se, tratto dalla forza del morale sentimento, lo chiama pur

colpa, scusa questa colpa paragonandola a quella di Adamo, di

cui la Chiesa canta: o felix culpaf E soggiunge: Noi non

abbiamo difficolta di asserire, che verra tempo, che il 20 set-

tembre verra meglio compreso e giudicato e data tregua al

fatale antagonismo (tra il Papa spossessato del suo e T Italia

spogliatrice) forse riconosceremo che, da quando Schwartz invent^

la polvere da cannoni, non si spararono colpi ne p iu opportuni,

ne piu di quelli umani .

Codesto ragionare somiglia a quello di chi giustificasse il Dei-

cidio, commesso dalla Sinagoga, pei frutti che ne doveano prove-

nire di redenzione all'uman genere: e benedicesse Caifa, il Sine-

drio, Ponzio Pilato, i loro manigoldi e i colpi di martello, co'quali

si conficc6 nella croce il Figliuolo di Dio. E ci6 mostra come il

liberalismo acciechi Tintelletto di coloro altresi, che pretendono

passare per cattolici sopraffini.

III.

Ma vediamo ora perche, nei nuovi ordini di Provvidenza, esco-

gitati o contemplati dal nostro Autore, la Sovranita temporale
dei Papi sia opportunamente cessata, per non piu rivivere; e

quale altra efficace guarentigia di liberta gli sia stata, o debba

essergli sostituita.

Quando i Papi, cosi egli, non ebbero piu bisogno della,

spada, perche abbastanza affermata la loro soprannaturale po-

tenza, quella spada si spezz6 loro nelle mani: ma siccome la,

missione dei Papi, a pro deH'umanita, non ha limiti n6 di tempo,
n& di spazio, cosi quel prestigio che si toglieva air onnipotenza.
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della tiara, nella Sovranita temporale, si compensava in uu ordine

di idee molto piu elevato, vogliam dire con I' infallibility ponti-

ficia, che eleva il Pontefice a tale una dignita, quale non si puo
sulla terra iramaginare maggiore: n& per 1'imianita poteva ve-

nire soccorso piu opportune e piu salutare di questo, oggi che il

libero pensiero si elevato gigante e, quale altra Babele, ha

gittato PEuropa in tal confusione, che piti non c'intendiamo. >

II quale argomento poggia sopra almeno tre presupposti,

ugualmente falsi : il primo 6, che la potenza di cui abbisogna il

Papa, per esercitare con piena liberta Y alto suo e divino mini-

stero, debba essere soprannaturah : il secondo, che la potenza
inerente alia infallibility di cui, come Capo della Chiesa, 6 da

Dio dotato, gli sia venuta propria per la dommatica definizione

fattane dal Concilio vaticano, un due mesi innanzi la italiana

conquista di Roma: il terzo, che il prestigio della infallibilita

possa al Papa tener luogo della Sovranita e renderlo anzi, meglio
che questa, libero e indipendente.

Non e mestieri spendere molte parole, a dimostrare la ridicola

falsita di questi presupposti. La potenza, ossia il mezzo, di cui

abbisogna il Papa, per guarentire 1'esercizio della soprannaturale

sua liberta, non & soprannaturale, ma naturale ed umano; giacche

niuna for/a potrebbe mai togliergli una sola delle doti sopranna-

turali, di cui Dio, come suo Yicario in terra, lo ha insignito : e

questa potenza, o mezzo naturale ed umano, si voglia o non si

voglia, non e altro che la Sovranita reale e non punto effimera,

che lo sottragga alia politica soggezione di qualsiasi Governo.

Che poi la infallibilita non sia derivata al Papa dalla defini-

zione del Concilio, e lampante per chiunque sa I'elemeiitare dot-

trina, che i Concilii, colle loro definizioni, non creano i dommi,

ma soltanto li affermano e li dichiarano, come contenuti nel de-

posito della fede rivelata. Nulla pertanto al Papa e venuto, di

intrinsecamente nuovo, dalla defiuizione della sua infallibilita,

creduta gia ancora prima dai fedeli. Che se si tratta del prestigio,

ovvero piu propriamente dello estrinseco splendore che la sua

sublime dignita ne ha ricevuto, troppo 6 chiaro che questo niente

ha che fare col suo modo di essere politico, u6 pu6 aggiungergli
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un apice di liberta. Perocch& la liberta, di cui e necessario die

goda il Pontefice, non dipende dalle prerogative che costituiscono

ab intrinseco T autorita sua, ma dalle esterne condizioni in cui e,

e nelle quali deve metterla in atto. Or dire che il prestigio della

infallibilita sua dottrinale basta a tenergli le veci della politica

indipendenza, e come dire che ad un uomo prodigiosamente

dotto, il quale debba usare della dottrina a bene del pubblico,

basta questa sua dottrina a tenergli luogo di pane, di tetto e di

vestimeuto.

Altri anzi, e molto logicamente, dall'avvenuta definizione del-

rinfallibilita, ricava un argomento confermativo della necessita

che il romano Pontefice sia piu che mai libero Sovrano. Ch& il

prestigio il quale, con questa definizione, gli si e accresciuto,

pel maggiore ossequio de'fedeli a'suoi insegnamenti, richiede

ancora piu che innanzi, ch'egli, non meno nel reggere che nel-

i'ammaestrare la Chiesa, apparisca e sia franco da qualunque di-

pendenza, o amichevole od ostile di Poteri laici; e conseguente-

mente sia di fatto, com'e di diritto, Sovrano vero ed unico della

sua Roma.

La ragione adunque che il nostro Autore ha speculata, per

provare che il Papa ha perduto opportunamente il Potere tem-

porale e non deve piu ricuperarlo, e la sostituzione che egli si e

iimnaginato di offerirgli, sono bolle di sapone e niente piu.

IV.

Se non che concediamogli P avveramento del suo lirico pre-

sagio. Venga pure in effetto il giorno, nel quale, se non tutto ii

mondo civile, 1'Europa almeno sia costituita politicamente in una

societa di nazioni democratiche : e la futura democrazia abbia ad

essere fondata, non, come ora, sopra il razionalismo, Tateismo e

la menzogna diabolica, secondoch& TAutore riconosce ed alta-

mente deplora, ma sopra il Yangelo; cosi che i nuovi Stati, che

si formeranno, siano perfettamente cristiani cattolici ed in perfetta

armonia colla Chiesa e col sommo Pontefice. II quale, giusta il

concetto dell'Autore, da Roma ed in Roma, circondato da un'Ita-
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530 DI UNA FUTURA DEMOCRAZIA CRISTIANA

lia religiosissima, debba, quate arbitro supremo, accentrare in se

e regolare la vita morale di questa gran lega della cristianizzata

democrazia. La concessione, siccome ognun vede, e amplissima e

tanto si stende, quanto 1'idea della mente che 1'ha concepita.

Ora, ammessa questa ipotesi paradisiaca, noi manteniamo che

il Potere temporale del Papa diventerebbe anche piti chiaramente

necessario e dai singoli Stati, con gelosia maggiore, sarebbe vo-

luto e conservato.

L'Autore, in un passo del suo labirinto di periodi, 1& dove

tenta spiegare gli arcani fini pe'quali la rivoluzione italiana fu

dalla Provvidenza lasciata entrare in Roma, ad esautorarvi civil-

mente il Pontefice, ha queste parole: L' Italia non venne a

Roma semplicemente per affermare la propria nazionalita, ma

per avvisare il mondo che il cattolicismo era per ritornare nei

vigor del suo spirito (la locuzione qui pute d'eresia gianseni-

sticq) ed il Papato, che n' e come la sintesi, sarebbe per elevarsi

in una sublime regione, ove le passioni politiche non soggiornano,

e la raggiungere quella sovrana e pacifica signoria, che lo porra

in istato di esercitare P ufficio di arbitrato civile delle nazioni,

poiche Pesplicarsi delle nazionalita implicando disgregamento

cosmopolitico, 1'imperiosa necessita di una forza autorevole uni-

ficatrice, che venga a cementarle ed affrontarle insieme, si fa

oggi, piii che in altri tempi, prepotentemente sentire. Dalle

quali parole si raccoglie, che le novelle democrazie cattoliche e

nazionali formerebbero ciascuna corpo politico da s&, e per vin-

colo principalissimo di unione civile tra loro avrebbero il Papato.

Ma si domanda, come starebbe il Papa civilmente in Roma?

Come suddito volgare? Come prigioniero guarentito da una legge

o, se piace meglio, come suddito privilegiato ? Come Sovrano? In

altra condizione, fuori d'una di queste tre, non potrebbe stare.

Come suddito ordinario e volgare, sarebbe impossibile che stesse,

poicM rinascerebbe allora piti gagliarda la grande questione della

indipendenza papale, che tiene 1' Italia unificata in una continua

e tremenda incertezza dell' esistenza sua; ed & in somma la eterna

questione romana, che pur egli FAutore dice e ridice non riso-

luta. E la cosa parla da s&. GHaminai le democrazie cattoliche
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d'Europa non consentirebbero, che il Capo della religione, la

quaJe sarebbe religione dello Stato di ciascheduna, fosse suddito

della democrazia cattolica d'ltalia; ne che VarUtro civile della

unione mutua e comune fosse politicamente soggetto ad una di

loro. Non vi consentirebbe neppure la stessa democrazia d'ltalia,

la quale, essendo divenuta cosi cattolica, come se la figura 1'Autore,

ripugnerebbe dall'esercitare sopra il Vicario diCristo un qualunque
dominio : ed anzi arderebbe dal desiderio di risarcire T oltraggio

fattogli colla breccia, e di restituirgli tutto il maltolto, per essere

da lui ribenedetta e impetrare da Dio il perdono del mostruoso

peccato, giusta Tassioma: non remittitur peccatum, nisi resti-

tuatur ablatum.

Senza che come Costantino, appena data la pubblica pace alia

Chiesa, si accorse che Roma, sede immutabile del Papato, non

poteva piil essere a un tempo sede dell'Impero e pass6 a tras-

ferirla in Bisanzio; cosi 1' Italia, fatta la sincera sua sommessione

al Papa, si avvedrebbe da s& che Eoma non sarebbe adatta per

essere centro della sua cristiana democrazia; e quindi altrove

andrebbe a cercarle una capitale piu stabile e conveniente.

Da ultimo non vi consentirebbe il Papa medesimo, che mai non

si accomoderebbe a vivere, per elezione, suddito in Eoma di una

Italia democratica, in quella guisa che da died anni non si acco-

moda a vivervi suddito di un' Italia monarchical ma sempre invo-

cherebbe il suo inalienabile, indestruttibile diritto alia Sovranita

di Eoma; e perci6 la riconciliazione tra il Papato e T Italia, che

fondaniento della vaga ipotesi dell'Autore, non accadrebbe; e<

le altre deinocrazie cattoliche di certo non potrebbero mai dare

torto al Papato.

II supposto pertanto del Papa suddito sarebbe assurdo, e fa-

rebbe a calci colla costituzione della lega degli Stati democratici

d'Europa; per lo che si deve escludere dal concetto del nostro

profeta, come la notte dal giorno.
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Y.

Molto meno il Papa potrebbe stare in Roma, capitale della

nuova democrazia cattolica d' Italia, in qualita di prigioniero gua-

rentito, o di suddito privilegiato, com'& al presente. La prigionia,

benche morale, che nasce dalP essere il Pontefice sub hostili po-

testate constitutus, cio& sottoposto colla forza ad un Potere ne-

mico, ripugnerebbe nei termini colla perfetta concordia, la quale

dovrebbe regnare tra questa democrazia e il Papato. Ma se il Po-

tere, per concordarsi, di nemico diventasse amico ed ossequioso

al Pontefice, non potrebbe diventar tale, che a condizione di stabi-

lire, qual primo articolo del concordato, che egli rende unicuique

suum; e per conseguenza il Potere democratico, nell'atto stesso

che statuirebbe la concordia col Papato, se ne andrebbe dalla

citta di Roma, la quale esso rimetterebbe nelle mani del Papa,

che unico ha diritto di dominarvi Sovrano. Senza ci6, I'amicizia

sarebbe uaa chimera, e la democrazia non sarebbe cattolica, se-

conded^ la intende e la vuole FAutore; ma ostile al Papato,

com' & la vacillante monarchia, che da dieci anni 6 in Roma, ac-

campata intorno al Vaticano. Oltre di che codesto primo articolo

del concordato sarebbe ingiunto alia italiana dalle altre demo-

crazie autonome d'Europa; le quali, dovendo essere cosi buone

cristiane, come 1'Autore nel suo libro le divisa, le imporrebbero

assolutamente questo necessario atto di una giustizia, che non e

solo Regnorum, ma ancora Rerum publicarum fundamentum.
E cid tanto piu, quanto piti il senso comune approva il detto ve-

rissimo di Pio IX, che il Papa in Roma non pu6 essere che So-

vrano o prigioniero. Sovrano, se pubblicamente e libero: prigio-

nero, se non

Ricorrerebbe la nuova democrazia d' Italia ad una legge di gua-

rentige, come vi e ricorsa la monarchia costituzionale ?

L'Autore vi & contrarissimo. Si legga quel ch'egli scrive della

gente, che & penetrata in Roma per la breccia, a scoronarvi il Papa,

e delle guarentige che gli ha date in luogo della Sovranita. Per

cotesti quattrinai, tutti devoti al dio mammone, egoisti inarriva-

bili, pe' quali il patriottismo fu mezzo, T utile fu il fine, per co-
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storo dovea rimanere incompreso raltissimo scope di quel fatto

mondiale (la breccia della Porta Pia) a preparare il quale Iddio

li fece, anche loro malgrado, servire. Ed eeco facilmente spiegata

la loro impotenza di fronte alia questione romana, impotenza die

si mostr6 col naufragio di parecchi minister*, collo sfruttarsi delle

piu elette intelligence, col fiaccarsi di fronte a quello scoglio dei

flutti piu audaci della rivoluzione. Yennero le cannonate, esse

affrontarono la questione, non la risolvettero, anzi si rese pift

refrattaria: e poi le cannonate le Guarentige, che le possiamo

chiamare il glorioso mausoleo innalzato dai liberi pensatori alia

temporality papale, uccisa con quei colpi, e per epigrafe vi scris-

sero Non dovea morire .

Le guarentige dunque non hanno risoluta e non possono per se

risolvere la questione romana, che & la questione della liberta del

Pontefice in Roma : e il fatto stesso dell' avergli i devoti del

dio mammone date queste guarentige, a parer dell'Autore, ha

mostrato che la Sovranita reale al Papa e necessaria. Or come

potrebbe una democrazia cattolica dare al Papa, per mezzo da

assicurarne la spirituale liberta, ineno di quello che gli han dovuto

dare i devoti del dio mammone >, i liberi pensatori della mo-

narchia costituzionale? Essa lascerebbe sospesa la questione ro-

mana, non altrimenti che sia ora: non conseguirebbe la sospirata

riconciliazione col Papato, che sarebbe condizione essenzialissima

del nuovo ordine democratico cristiano d'Europa; e perci6, non

che centro di quest' ordine, ma diverrebbero inciampo ed ostacolo

capitale alia sua costituzione.

Eppure, tolta la Sovranita vera e propria di un Principato,

quale altra cosa resterebbe alia democrazia cristiana d' Italia da

offerire al Papa in Roma, tranne una specie di Sovranita noini-

nale, com' & la offertagli dal Regno, colla sua legge detta delle

guarentige? Si potrebbe questa legge allargare di piu, se ne le-

verebbero quelle clausole, che offendono persino la sua spirituale

autorita: ma nella sostanza non se gli potrebbe mai dare che una

legge simile a questa; imperocch& fuori della Sovranita vera e

propria, non & possibile altro che una Sovranita nominale, ossia

un mero privilegio.
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Ma se 1' essere il Pontefice di fatto sub hostili potestate con-

stitutus, lo pone ora moralmente nello stato di prigioniero, dacch6

non pu6, salvo il decoro della sua dignita, mostrarsi pubblicamente

nel mezzo e darsi in tutela a chi lo ha coi cannoni spossessato

del suo; 1' essere di piu oggetto di una legge, che gli conferisce

in casa sua privilegi, lo pone in quello di guarentito dall'arbitrio

di chi lo ha chiuso colla forza materiale, e lo tien chiuso colla

forza morale nel suo palazzo. I/ essere poi cosi privilegiato per

legge, ossia per una concessione, lo mette effettivamente nello

stato di suddito; giacch& le leggi si fanno dai superior! agl'infe-

riori; ed i privilegi si conferiscono da chi 6 di piu a chi 6 di

meno. II che 6 cosi certo, che se domani si volesse abrogare la

legge delle guarentige, si potrebbe farlo: e il Papa sarebbe in

balia del potere che lo circonda, come vi & qualsiasi cittadino

del Regno. Ondech& la legge delle guarentige se da un lato fa

del Papa un prigioniero del regno d' Italia, dal Regno stesso gua-

rentito; daH'altro non ne fa in realt& altro che un cittadino pri-

vilegiato; ovvero un cittadino che legalrnente & Sovrano e real-

mente soggetto.

Ne vale rispondere, che la legge non riguarda direttamente ii

Pontefice, ma lo Stato medesimo che Tha creata e sancita. Questo

fa ridere, perch^ niuno pu6 imporre una legge a se stesso, niuno

essendo ne potendo essere a s& medesimo superiore o soggetto.

Meno ancora giova replicare, che la legge si e fatta piu per dare

guarentige ai Governi interessati alia liberta del Pontefice, che

al Pontefice; attesoche nessun Governo ha mai accettata formal-

mente questa legge, come sufficiente compenso della regia So-

vranita rapita al Papa.

Rimane pertanto che il Pontefice stesse in Roma da Principe

effettivo, dotato cioe di vera e reale Sovranita. Ma, se ci6 fosse,

la olimpica idea delF Autore svanirebbe
; perocch& Roma non ces-

serebbe d' essere quella che 6 stata fino*al di della breccia; h6

diventerebbe qaella Roma dei popoli>, ch'egli ha vaticinato

dover essere, dopo stata la Roma dei Cesari e dei Papi . Se-

guiterebbe ad essere, n6 piu ne meno di prima, la Roma dei

Papi . Potrebbe dirsi anche dei popoli in quanto questi, for-
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matisi in Repubbliche davvero cristiane, riconoscerebbero il Pon-

tefice e come Capo della Chiesa e come arUtro civile della loro

confederazione : ma ci6 non indurrebbe verun sostanziale cambia-

mento nelle condizioni storiche e giuridiche della Roma cristiana.

VI.

Tuttavia T Autore nega che il Papa, in questa nuova Roma del

popoli, abbia pift mai da essere Re, bench& gli conceda una Sovra-

nita sui generis, che non ispiega quale possa o debba essere. Ma

(che il cielo lo benedica
!)

non capisce il nostro vate, che la So-

vranita, come la umana personality consiste in indivisibili; e

che o &, o non e: e non pu6 per meta essere e per meta non es-

sere, in quel modo che Pietro, per esempio, nou pu6 essere mezzo

Pietro e mezzo Paolo, ma o e Pietro, o e Paolo, o non e nulla?

Non giunge egli a scorgere, che tra P essere Sovrano e suddito

non vi & alcun mezzo, quali che poi sieno i titoli, gli onori e i

privilegi con cui si rivesta P essere di suddito? Se in Roma la si-

gnoria civile sara in potere del Papa, egli ci stara da Sovrano:

se sara in potere della democrazia, sia poi ella per essere cri-

stiana quanto si vuole, egli ci stara da suddito, o da prigioniero.

Dalle punte di questa morsa non e uscita che valga : e noi sfidiamo

tutti i giuristi e tutti i filosofi del mondo, a mostrarci una Sovra-

nita sui generis che, se non & reale ed esercitata sopra un terri-

torio, sia altro che un privilegio od una beffa.

E si noti, che il concetto dell' Autore nostro 5 tanto piti assurdo,

quanto piil cattolicamente religiose egli suppone le nazionali de-

mocrazie, che nel Papato vorranno stabilire la chiave di volta del

lor comune edifizio.

Giusta la.savia osservazione del Bossuet, il Potere tempo-
rale dei Papi in Roma allora divenne moralmente necessario,

quando si oper6 la divisione della cristianita in pii\ Stati, dopo lo

sfacimento daH'Impero romano; acciocch^ a nessuno di questi no-

velli Stati, ugualmente sottoposti allo spirituale loro governo, i

Papi fossero. od apparissero soggetti, con infinite pericolo di ge-

losie, di rivalita e di scismi. E conseguentemente Iddio, con mira-
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bile provvidenza, cosi ordin6 Tintreccio degli eventi, che i Papi,

nel iriodo piu legittimo e naturale che si possa immaginare, acqui-

stassero di diritto e di fatto la Sovranita.

Questa intrinseca ragione del Principato civile dei sommi Poii-

tefici, che ne colkga la conservazione coi molteplici interessi e

colla pace religiosa dei diversi paesi o in tutto o in gran parte

cattolici, & si ben compresa dai maestri e corifei della rivoluzione

d' Italia, che essi non ne danno per sicura la distruzione diffini-

tiva, se non nel caso che il cattolicismo cessi d'essere religione

dominante fra i cittadini di questi paesi ;
o i lor Q-overni si costi-

tuiscono in cosi fatta condizione di ateismo legale e permanente,

che non considerino piu la religione siccome elemento d'ordine

sociale. Nell' un caso o nell' altro, il supremo ministero apostolico

dei Papi, non avendo piu legami giuridici d'ordine pubblico cogli

Stati, neppure sembrerebbe avere piu bisogno dell'unica vera

guarentigia di liberta e d' indipendenza, che & il Principato; e

percift la questione romana perderebbe quel valore internazio-

nale, che serba ancora grandissimo ;
ed e sempre come una spada

di Damocle, sopra il capo delP Italia massonica attendata in Koma.

Tolte queste due ipotesi, Tuna piu difficile ad avverarsi del-

1'altra, questi signori non credono stabile il presente assetto

politico dell' Italia nella citta dei Papi. Intorno a che niuno

di loro ha ragionato con maggiore chiarezza, che il senatore

lacini ed il gia ministro Minghetti. E ci6 mostra perche la mas-

soneria cosmopolitica tanto si adoperi, e colle leggi e colle perse-

cuxioni e colle corruttele dell' educazione ateistica, a sradicare da

per tutto il cattolicismo. Essa mira a questo scopo, di potere un

giorno stringere la spirituale liberta del Papa nei ceppi del diritto

comune e private, dopo averne infranta dentro Roma la potente

salvaguardia della Sovrauita. Scopo satanico, al quale se pones-

sero mente certi cattolici non si rallegrerebbero della esautora-

zione politica del Vicario di Cristo nella metropoli del cristiane-

simo; we ardirebbero per fermo benedire, come fa, con erroneo

ascetismo, TAutore, le bombe, che ne furono il solo strumento

materiale ed il solo titolo morale.

Or die pensare di una societa di nazioni, ristoratesi nella fede
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e costituitesi in un conserto di Eepubbliche cristianamente demo-

cratiche, le quali nel roraano Pontefice venerassero, oltre che 11

Pastor sommo della Chiesa, anco 1'Arbitro civile della loro lega ;

e al tempo stesso lo vedessero, nella sua Roma, o suddito o prigio-

niero della sorella Repubblica italiana? Sarebbe mai da figurarsi

che elleno in tale stato lo tollerassero
;
od il Pontefice non invo-

casse il loro aiuto, per tornare alia necessaria liberal del sublime

suo ministero? Ammessi i presupposti dell' Autore, sarebbe ci6

impossibile. Impossibile, a ragione deiraccordo fra Chiesa e Stato,

che egli giustissimamente propugna, condannandone la separa-

zione come empia ed insensata > e ruinosissima alle nazioni.

Impossibile, a ragione delP arbitrate supremo del Pontefice, il

quale richiederebbe in lui una estrinseca indipendenza ancora su-

prema. Impossibile, a ragione della massima riverenza che le

singole democrazie e tutto insieme il corpo della loro confedera-

zione alia sua maesta professerebbero.

Quindi & che T Autore, credendo di avere trovato, in una splen-

dida utopia, ii modo di conciliare il Papato, senza temporale So-

vranita, col piu perfetto progresso religioso e civile dei popoli

cristianizzati, non & riuscito ad altro, che a scambiare le lucciole

colle lanterne ed a riconfermare Tevidente necessita che il Pa-

pato sia, nel mezzo delle nazioni cristiane, quale lo ha fatto la

Provvidenza, collocandolo in Roma, libero Re de'suoi Stati e

Capo augusto della Chiesa.

Resta che tocchiarao alcun che delle relazioni che 1' Autore

pretende corrano tra il cristianesimo e la democrazia. II che fa-

rerao in un altro articolo.



DI ALCUNI PRINCIPE FILOSOFICI

RISPETTO AL TRASFORMISMO l

XXXVIII.

Del principio della spirituality delFanima umana

II principio di causalita filosoficamente studiato rispetto al

trasformismo, ci dimostra evidentemente che la trasmutazione

sostanziale delle specie ripugna senza piti alia ragione: con-

ciossiach& dire trasmutazione sostanziale delle specie nel senso

trasformistico, equivalga a un dire effetto senza causa, owero

essere finito e contingente senza un principio che Vabbia re-

cato in atto. E poi manifesto per le cose gi& discorse nei

passati articoli, che se il lume della naturale filosofia ci con-

duce dirittamente ad una tale conclusione ogni qualvolta par-

lisi dei pretesi cangiamenti degli esseri inferiori all'uomo, molto

piil esso ci mena a un si legittimo conseguente, ove si agiti la

questione della tanto decantata metamorfosi del bruto animale

nell' essere umano e ragionevole.

Se non che Tipotesi deH'origine delFuomo da un bruto ani-

male, & in filosofia una assurdita tanto enorme, e tanto verainente

bestiale, che vale bene la pena di dimostrarla qui piu in par-

ticolare e piti direttamente di quello che siasi fatto nel passato

articolo. II principio, onde intendiamo prendere le mosse per

questa dimostrazione, 6 la spiritualita delPanima umana, tesi

certissima in metafisica. Proponiamo senza piil Targomento:
L'anima umana 6 spirituale. Dunque ella non pot^ avere origine

altro che per creazione, e conseguentemente ripugna che Tuomo

siasi potuto derivare per una lenta trasformazione delle specie

inferiori.

1 Vedi quad. 723, pagg. 273-283, del presente volume.
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Che ranima dell'uomo sia veramente spirituale fu gia mille

volte provato dai filosofi e in ispecie dai filosofi scolastici, i

quali colla solidita delle prove arrecate seppero dare tale evi-

denza alia dimostrazione, che piti non pot& desiderarsene. Noi

non le ricorderemo qui tutte coteste prove, ma a quella sola

ci atterremo, che, per essere desunta dalla natura delle ope-

razioni specifiche delPanima uniana, piacque piil di ogni altra al

grande Tommaso d'Aquino e con ragione fu dai Suarez detta la

piu stringente tra tutte, la prova in massimo rigore filosofaa.

Si presupponga a fondamento del discorso questo notissimo

principio: Foperazione segue T essere, operatio sequitur esse;

ovvero quest' altro che torna a un medesimo: nell' essere non

opera se non ci6 che & e conformemente a ci6 che &, unum-

quodque operatur secundum quod est. Questi principii non

hanno alcun bisogno di dimostrazione: e la loro evidente cer-

tezza dipende da ragioni oggettive ed ontologiche, le quali sempre

hanno valore immutabile ed assoluto. Or da cotesta ontologica

verita segue subito con immediata conseguenza questa conclu-

sione : che se le operazioni specifiche deH'anima umana saranno

veramente immaterially immateriale altresi d^vra essere non

pur la potenza prossima dell'atto, ma il prinio principio altresi^

che noi chiamiamo appunto anima ragionevole, perciocch^ se cosi

non fosse, gia non sarebbe pii\ vero che Toperazione segue Tes-

sere, o che nell'essere opera solo ci6 che ^ e conformemente a do

che e. Non pu6, cosi opportunamente prova la prima conse-

guenza il Suarez, Toperazione essere in ordine diverso da quello

in cui si trova la potenza dalla quale deriva. Perciocch6 la po-

tenza viene ad essere specificata dall'atto e per converso 1'atto

riceve dalla potenza la sua dignita ed eccellenza; e poi anche

perch6 nel caso presente quella operazione e atto immanente, il

quale viene ricevuto in quella stessa potenza da cui viene pro-

dotto; e per6 se ^ spirituale non pu6 essere ricevuto che da una

potenza spirituale *. Dopo di che Tesimio Dottore, avvertendo

1 o Prima consequentia per se nota et evidens videtur : turn quia non potest

operatic esse altioris ordinis, quam sit potentia, cum et polentia per actus speci-

ficetur; et e converso actus a potent ia habeat suam dignitatem et excellent arn: turn
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die in ogni essere Foperazione nasce dalla potenza, e questa

dalla natura sostauziale, ed insistendo sempre sull'inconcusso

principio che Teffetto non pu6 superare la causa, cosi dimostra

anche la seconda conseguenza. La seconda conseguenza viene

dimostrata alia stessa maniera: poich6 quella potenza o e

Fanima stessa, come vogliono alcuni, o, se e distinta dalla so-

stanza delFanima, precede da essa come sua affezione e pro-

prieta. Ora una* proprieta immateriale non pu6 procedere se non

da un principio immateriale. Inoltre la detta facolta e accolta

nella stessa sostanza deH'anima siccome in subietto nel quale

e" inerente. Dunque se ella 6 spirituale, spirituale altresi conviene

che sia il suo subietto: conciossiach& una qualita spirituale ed

indivisibile non possa (almeno naturalmente) essere accolta in

un subietto divisibile e corporeo
l

.

Posti pertanto i detti principii, e le conseguenze, che a rigore

logico direttamente se ne deducono, egli resta a vedere se le

operazioni specifiche delPanima umana sieno o no spirituali e

spirituali nello stretto sensodella parola:ch& se spirituali sieno

veramente, nulla potra impedirci che non ne inferiamo subito

siccome ora dicemmo, per legittima conclusione la spiritualita

delPanima umana. Or bene: la natura al tutto immateriale delle

operazioni intellettive pud mettersi in chiaro principalmente con

tre manifestissime ragioni: e noi le proporremo qui, seguendo

il Suarez, il quale coinmentando sempre la dottrina dell'Ange-

lico, meglio forse e pift limpidamente d'ogni altro seppe di la

raccogliere gli argomenti che alia presente questione si apparte-

nevano.

etiam, quia ilia opcratio est aclus itninanens, qui in eadem potentia recipitur, a

qua elicilur: ideoque si spirituals est non nisi in spirituali potentia recipi po-

test. n De Anima, L. I, cap. IX, 20.

1 a Secunda consequent'^ eisdem modis probatur : quia ilia potentia vel est

ipsamet anima, ut quidam vohint, vel si est distincta ab animac substantia, ma-

nat ab ilia tamquam propria eius passio seu proprietas: non polest autem im-

materialis proprietas connaturaliter oriri, nisi ab immaterial! principio: recipitur

etiam ilia facultas in ipsa animae substantia tamquam in subieoto cui inhaeret.

Ergo si spiritualis est, spirituale subieclum requirit, quia non potesl qualitas spi-

ritualis et indivisibilis recipi (saltern naluraliter) in subiecto divisibili el corpo-

reo. Ivi.
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L' immaterialita delFoperazione intellettiva apparisce innanzi

tutto dalla immateriality degli obbietti, i quali noi, intendendo,

contempliamo *. E per ferrao le nostre cognizioni hanno per ob-

bietto non solo le cose sensibili e corporee, ma altresi gli esseri

al tutto alien! dalla materia e dalla quantita. Noi conosciamo

difatto la virtti e il vizio, la causa, 1'effetto e le relazioni, la

bonta e la malizia, Tordine e il- disordine, la negazione e 1'af-

fermazione, gli spiriti e Dio. Or siccome & appunto I'obbietto

quello cbe misura e specifica la perfezione degli atti, ne couse-

guita che immateriali essendo i detti esseri da noi percepiti,

immateriali altresi e per nulla dipendenti da una potenza orga-

nica debbono dirsi quegli atti, onde li conosciarao. Ne reca diffi-

colta airargomento il dire che anche rispetto ai detti obbietti

aoi ritroviamo serapre in noi una qualche iinmagine sensibile,

e che perfino 1'Angelo anzi Iddio medesimo non pu6 da noi

essere conosciuto come 6 in s& stesso, ma solo per analogia

alle cose visibili e materiali. Ci6 e conseguenza di quello stretto

legame che corre in noi tra la fantasia e Pintelletto. finche

1' anima e unita al corpo, ma non e per nulla indizio che quella

iinmagine sia intrinseca al concetto mentale. E per verita il

nostro intelletto rimuove dall'oggetto appreso ogni faotasma

materiale e corporeo, e con cid mostra chiaramente che se esso,

sinche Fanima & congiunta col corpo, non concepisce la propria

entita di Dio e delPAngelo e non rappresenta quindi il loro

proprio spirituale modo di essere, tuttavia quanto air atto del

suo giudizio, che e frutto dell' idea, conosce senz'altro che quelle

sostanze sono immateriali ed incorporee e d'un ordine diverso

da quello delle sostanze sottoposte a quantita. Dunque Toggetto
che ^ veramente in s& spirituale, e a noi rappresentato come

scevro da ogni materia: altrimenti non potremmo escluderla dai

nostri giudizii. Cosi scioglie pienamente Tobbiezione il Suarez,

il quale anzi conchiude, osservando che appunto perch& e ne-

cessario che la mente nostra si sollevi sopra i sensi e li trava-

1 a Probatur primo ex obiectis spiritualibus, quae inlelligendo oontemplamur....

IS
T

am actus debet esse obiecto proportionatus, cum inde speciem sumat. Op. et L.

a(. Gap. IX, 21.
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lichi al tutto per darci un siffatto giudizio, perci6 & impossible

che esso sgorghi da un principio, il quale sia legato alia materia

e come immerso in quella
l
.

Un secondo argomento si deriva dal modo stesso, con cui

Tanima intellettiva conosce i corpi e le cose sensibili. Certo

quantunque cotali cose debbano dirsi esseri material^ tuttavia

il modo onde essi sono da noi conoseiuti 6 senza pift spirituale.

Ci6 rilevasi per doppio capo. Primieramente perch il nostro in-

telletto distendendosi, per cosi dire, e penetrando oltre le concrete

apparenze dei corpi, ne percepisce la quiddita. In secondo luogo

perche se li rappresenta con una idea universale
2
. L'una e 1'altra

ragione dimostrano evidentemente Tassunto. E yalga il vero : una

facolta organica in qual maniera giunge ella all'apprensione della

conoscenza sensitiva? Ella & proporzionale all'organo in cui risiede

e di cui & in certa guisa strumento, e non altronde riceve la

specie, determinante la sua percezione, se non dalPobbietto sin-

golare e corporeo che sopra di lei influisce. Or se cosi e, ella sara

entitativamente incapace d'apprendere il quod quid est cioe 1'es-

senza intima delle cose, e molto piti sara incapace di apprenderla

con un concetto universale. Ch& n& concetti di quiddita propria-

mente dette, n6 concetti universali possono concepirsi in quella

potenza, la quale non percepisce se non conformemente aH'im-

pressione ricevuta nell'organo, a una impressione diciamo che,

essendo singolare, concreta e materiale, deve essere necessaria-

inente correlativa e sempre rispondente alle pure apparenze e

individue quaiita esteriori dell'oggetto. L'angelico Dottore insiste

oltre ogni credere su tali considerazioni, e quasi sempre dalla

xpiritualita dei concetti della nostra intelligenza quidditativi ed

1

Quin potius ad ferendum hoc iudicium elevatur mens noslra supra sensus

et vincit illos, a sensibilibus abstrahendo, ut de spiritualibus, quatenus talia sunt,
iudicare possit: ergo tails actus est spiritualis. L. 1, C. IX, 21.

* Id in duobus punclis consistil. Videlicet in modo cognoscendi corpora
non in superficie tanlum (ut ila dicam) sed intime penetrando illorum naturas*

vel saltern illas simul cum causis, proprietatibus et effeclibus inquirendo. Itemque
in modo cognoscendi non tanlum singula individua, sed etiam universales eorum

rationes, ab individuantibus conditionibus seu ditferentiis particularibus, abstra-

hendo; quod est proprium spiritualis potentiae. a Op. et L. cit. cap. IX, 32.
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universali ne raccoglie la spirituality della sostanza sussistente,

che & appunto 1'amma umana. Tutto cio che si riceve in alcuno,

ricevesi in esso secondo quel modo, che 6 proprio della sua natura.

Cosi poi si conosce un essere qualunque, come la forma di lui

& nel conoscente. Ora 1' anima intellettiva conosce una cosa nella

sua natura assoluta, come a dire il sasso, in quanto & sasso asso-

lutamente. Dunque la forma del sasso assolutamente, secondo la

sua propria ragione formale, e nell'anima intellettiva. Dunque
]' anima intellettiva & una forma assoluta

1
. > E quanto all'ww-

versalitti della nostra idea cosi ne discorre il santo Dottore. >

Per questo che Panima umana conosce la natura universale delle

cose, percepisce che la specie, per la quale intendiamo, e imma-

teriale; altrimenti sarebbe individuata e non potrebbe menare

alia cognizione dell' universale
2
. > E altrove ripete nuovamente

che & proprio delFintelletto nostro astrarre la quiddita delle

specie non solo dalla materia ma eziandio da tutte le condizioni

material! individuanti, il che si richiede alia cognizione dell' uni-

versale
3
. Anche Silvestro Mauro prende ad illustrare una tal

verita, e con quella chiarezza, che gli e propria cosi vi fonda

sopra il suo argomento. Dall'essere, che la potenza da att'ob-

bietto per mezzo deH'operazione, s'inferisce la natura della stessa

potenza; perciocch6 il modo di operare segue il modo di essere

e quale essa sia dimostra. Ma Tintelletto mediante Toperazione

d'intendere da agli obbietti anche materiali un essere illimitato,

universale ed astratto dalla materia. Dunque la potenza intellet-

tiva ha in certo modo una natura illimitata, universale, (essendo

1 Omne quod recipitur in aliquo, recipitur in eo secundum modum reci-

pientis. Sic autem cognoscitur unumquodque, sicut forma eius est in cognoscente.

Anima autem intellective cognoscit rem aliquam in sua natura absolute, puta la-

pidem, in quantum est lapis absolute. Est igitur forma lapidis absolute, secundum

propriam rationem formalem, in anima intellectiva. Anima igitur intellective est

forma absoluta. Sumnta Ih. I. P. q. LXXV, a. 5.

2 Ex hoc quod anima humana universales rerum naturas cognoscit, percipit

quod species, qua intelligimus, est immaterialis ;
alias esset individuata, et sic

non duceret in cognitionem universalis. Qq. Disp. Quaestio De menfe, a. VIII.

3
... abslrahere species non solum a materia sed ab omnibus conditionibus

materialibus individuanlibus, cfuod requiritur ad cognitionem universalis. D Qq.

Disp. Quaestio De anima, a. 1.
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ella in qualche nianiera tutte le cose) ed astratta e separable
dalla raateria. La minore si prova da cio, che la mente, inten-

dendo, universaleggia gli oggetti e quelli astrae dalla materia

e dal moto, e raerc& Pastrazione li rende intelligibili e cone-

scibili
f
.

Un altro argomento trae il Suarez dall* obbietto adequate

dell' intelletto umano. L'obbietto adequate dice egli delPin-

telletto & Tente in quanto ente o in quanto vero. Dunque in

ci6 stesso abbiamo Pindizio che P intelletto & una potenza di

ordine piu alto di qualunque senso, e che & quindi una poten/a

spiritual e, aliena affatto da ogni organo corporeo
f
. > L'antece-

dente dell' argomento e certissimo in metafisica. Cose cosi di-

sparate e spesso tra loro anche opposte, quali sono a cagione

d'esempio il corpo e lo spirito, il temporaneo e Peterno, Pac-

cidente e la sostanza, la creatura e il Creatore, potrebbero elleno

mai essere Poggetto d'una sola e medesima potenza, se noa

avessero in se una qualche ragione di apprensibilita comune,

comechessia, a tutte? Or questa coinune ragione altro non pu6

essere, se non quella universalissima di ente, in quanto & intel-

ligibile e vero. Dunque Pobbietto adequate delP intelletto umano

e veramente Pente ed il vero, in quanto tali.

Ma come proverassi la conseguenza, che quinci racceglie il

Suarez quando per essere siffatto Pobbietto adequate della nostra

mente, egli ne inferisce la superiorita sopra il senso e la sp?'-

ritualita delP intelletto umano? II nesso tra queste due propo-

1 a Ex esse, quod potenlia dat obiecto per operalionem, arguilur esse quod
hnbet ipsa poienlia; modus enini operand! sequilur modurn essendi, illuntque

dcmonslrat. Sed intelleclus per operalionem intelligendi dat obiectis eliam mate-

rialibus esse illimitalum, univcrsalc et abstractor!) a maleria. Ergo potentia inlel-

li.'cliva habet esse quodammodo illiniitatmii, universale, cum sit quodummod
omnia, et abslractuin ac separable a miteria. Minor probatnr: nam intellects

inlelligendo universalizat obieoia et ilia abstrahil a maleria el motu, et per ab-

biractionem constiluit intelligibilia et scibilia. Quaesiionum pbilosophicarurn

vol. 4, De enle iu.muteriali, q. I.

'

a Quia obiectum adaequatum intellcctus est ens, in quantum ens aut in

quantum verum. Ergo signum est, intellectum esse potontiam altioris ordinis ab

"inni sensu, ac proinde esse potenliam spirilualem, el ab omni corporeo organo

absiraciam . Op. cit., I. 1, c. IX, 33.
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sizioni non potrebbe essere piti logico. E per fermo: Yimma-

terialitd della potenza & la ragione per cui essa 6 conoscitiva;

onde tanto maggiore dee dirsi la sua immateriality quante piu

sono le cose die ella e atta a conoscere, ossia quanto piu uni-

versale & quell' aspetto sotto cui riguarda il suo obbietto. Ora

la poteDza conoscitiva delP intelletto e capace di conoscere tutte

le cose, perch& riguarda P obbietto conoscibile sotto ragione

universalissima ed astrattissima. Dunque cotesta potenza sara

del tutto indipendente dall'organo corporeo vuoi nel suo essere,

vuoi nel suo esercizio, cioe sara spirituale.

II principio qui assunto per mezzo termine di dimostrazione

& pieno di profonda dottrina e lo tolse il Suarez dalP altissiina

filosofia di S. Tommaso. Questi studiando le ragioni intime delle

cose ben s'avvide clie la ragione del conoscere deve in un essere

ripetersi dalla sua immaterialita, e che il grado maggiore o

minore di conoscenza ne scopre il grado maggiore o minore di

immaterialita. Assai spesso ritorna il Santo Dottore su questa

bellissima dottrina e con opportuni discorsi in varii luoghi

delle sue Opere prende a dilucidarla. La riepiloga poi ordina-

tamente in un articolo della Somma teologica, la ove parlando

della scienza di Dio, la dice d' un grado infinitamente perfetto,

perche P Essere divino & infinitamente distante da qualsiasi ma-

teria. E pregio dell'opera volgarizzare qui il principale tratto di

questo stupendo articolo. Deve dirsi che in Dio v' ha una per-

fettissima scienza. Ad evidenza di che fa d'uopo considerare che

gli enti conoscitivi si differenziano dai non conoscitivi in questo,

che Pente conoscitivo non ha se non solamente la propria forma,

laddove Pente conoscitivo pu6 accogliere emndio le forme delle

cose da s& distinte: conciossiache la specie del conosciuto sia

nel conoscente. Dal che & manifesto che la natura delPente

non conoscitivo e piu ristretta e limitata: la natura poi degli

esseri conoscitivi ha una maggiore ampiezza ed estensione: per

la qual cosa dice il filosofo (3 de Anima, text. 37) che Vanima

e in un certo modo tutte le cose. Ora il ristringimento deter-

minate d'una forma fassi per la materia. II perche anche piti

sopra dicemmo, che le forme secondo che sono piti immaterial,
Serie XI, vol. Ill, fast. 725 35 2 agosto 1880
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piti e piti si accostano ad una tal quale infinita. fi chiaro dunque

che Vimmateriality d' alcuna cosa e la ragione del suo essere

conoscitivo, e che al modo d' immaterialita corrisponde il modo

di cognizione. Onde nel 2 de Anima (text. 1 24) si dice che le

piante non conoscono a cagione della loro materialita. II senso

poi & conoscitivo, perch& & atto ad accogliere le specie senza

materia. L'intelletto ancor piu & conoscitivo, perch& & maggior-

mente separate dalla materia, n& ha in s& mescolanza di sorta,

come s'insegna nel 3 de Anima (text. 4 ad 7). Essendo poi

Iddio nel sommo apice d' iminaterialita, secondo che per le cose

dette & manifesto (q. 7, a 1) ne conseguita che egli sia altresi

nel sommo grado di cognizione
1

.

L'operazione intellettiva non & la sola operazione specified

dell' anima umana: questa, a differenza di qualsiasi altro infe-

riors animale, & capace altresi di operazioni volitive. Or si di-

mostra egregiamente dagli scolastici che anche coteste operazioni

sono d'una natura assolutamente spirituale. La dimostrazione

poi e tolta da due capi principalmente, che sono la natura del-

I' oggetto, o la proprieta intrinseca deW umano volere.

E quanto al primo dei due capi, cio& alia natura dell'oggetto :

egli e un fatto che la nostra volonta puo appetire non solo il

1

Respondeo dicendum quod in Deo perfectissima est scientia. Ad cuius

evidentiam considerandum est quod cognoscentia a non cognoscenlibus in hoc

distinguuntur, quia non cognoscentia nihil habent nisi formam suam tantum, sed

cognoscens natum est habere formam eliam rei alterius; nam species cogniti est

in cognoscente. Unde manifestum est quod natura rei non cognoscentis est magis
coarctata et limitata; natura autem rerum cognoscentium habet maiorem ampli-

tudinem el extensionem; propter quod dicit Philosophus (3 de Anima, text. 31)

quod anima est quodammodo omnia. Coarctatio autem formae esl per materiam.

Unde et supra diximus quod formae secundum quod sunt magis immateriales,

secundum hoc magis accedunt ad quamdam infinitatem. Patet igitur quod imraa-

terialitas alicuius rei est ratio quod sit cognoscitiva, et secundum modum imma-

terialitiitis est modus cognitionis. Unde in 2 de Anima (text. 124) dicitur quod

plantae non cognoscunt propter suam malerialilatem. Sensus autem cognoscitivus

est, quia receptivus est specierum sine materia; et intellects adhuc magis cogno-

scitivus, quia magis separatus est a materia, el immixlus, ut dicilur in 3 de Anima

(text. 4 ad 7). Unde cum Deus sit in summo irnmaterialitatis, ut ex superioribus

patet, quaest. 1 a. 1, sequitur quod ipse sit in sumrno cognitionis. Summ. theol.

P. 1, q. XIV, a. 1.
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sensibile, ma eziandio il puramente spirituale, come a dire la

verita, la sapienza, la virtu, e Dio. Dunque non & possibile,

che il detto appetito sgorghi da un principle, il cui atto e il

cui essere sieno avvinti ad un corpo: perciocche ad avere il

detto appetito e necessaria una proportionate cognizione delle

cose che si devono appetire, e il principio avvinto ad un corpo

& sostanzialmente incapace di siifatte cognizioni e non pu6 ap-

prendere o sentire altro che le impressioni prodotte negli organi

dalle qualita sensibili dei corpi. Poiche adunque, cosi S. Tom-

maso, sono di genere al tutto differente la cognizione per in-

telletto e la cognizione per senso, ne conseguita che Y appetito

intellettivo sia di una potenza differente da quella sensitiva
1

. > E

poco appresso rispondendo ad una obbiezione soggiunge : L'ap-

petiUle non muove T appetito se non in quanto e appreso. Se ne

inferisce dunque che le differenze dell' appreso sono per s& diffe-

renze dell'appetibile. Sicche le potenze appetitive (intendi quella

volitiva e quella sensitiva) si distinguono tra loro secondo le

differenze degli appresi, siccome secondo i proprii obbietti
2
.

Ma se Tessenziale divario dell' appetito volitivo, rispetto al-

T appetito sensitive
}

si conosce dal potere che esso ha di tendere

ad un obietto per nulla materiale e visibile
;

forse piu aperta-

mente ancora quel divario si rivela dalla intrinseca propriety
dell'umano volere. Parliamo della prerogativa, che ha ogni

uomo di volere o non volere la cosa conosciuta, che pu6 essere

oggetto del nostro appetito ;
e per conseguenza della facolta onde

egli e fornito di dominare per la volonta le sue inclinazioni e

di determinare il suo operare non meno che il suo non ope-

rare 3
. Da questo fatto noi dobbiamo necessariamente inferire che

* a Quia igitur est alterius generis apprehensum per intellectum et appre-

hensum per sensum, consequens est quod appetitus intellectivus sit alia polentia

a sensitive. Summa theol. 1, p. q. LXXX, a 2.

4 Dieendum quod appetibili non accidit esse apprehensum per sensum vel

intellectum, sed per se ei convenit. Nam appetibile non movet appetitum, nisi in

quantum esl apprehensum. Unde differentiae apprehensi sunt per se differentiae ap-

petibilis. Unde polentiae appelitivae distinguunlur secundum differentiam appre-

hensorum, sicut secundum propria obiecla. n Ivi.

3 Nature rationalis, quae est Deo vicinissima, non solum habet inclinationem

in aliquid sicut habent inanimate, nee solum movens hanc inclinationem quasi
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una volonta, la quale ha il potere di determinare se stessa,

deve essere .essenzialmente diversa dalla facolta appetitiva, la

quale & determinata dall'apprensione e dalFistinto, e che pro-

prio per questo deve mettere capo in una natura immateriale.

Questa prerogativa da alia nostra volonta tal balia di se me-

desima, che essa intorno agli obbietti sottomessi all'arbitrio

non pu6 per alcuna guisa venire costretta da qualsiasi agente

estrinseco. E in verita: ove ella si ostini a resistere, non v'ha

forza al mondo che possa domarla, pognamo pure che grandis-

sima sia la guerra e la violenza che possa farsele
l

. II che non

interviene certamente dei bruti, i quali nei loro appetiti seguono

sempre, qual propria misura, le organiche impressioni, anche

allora quando, merce una forza esterna con magistero appli-

cata, sono sottratti all'azione del naturale istinto. Or non e ri-

posta in cio una evidentissima prova chela volonta dalF uoino

non e potenza dipecdente dal corpo? Una facolta, la quale altro

non e se non uno strumento in mano del subietto in cui risiede,

non pu6 vincere e signoreggiare il subietto stesso che la go-

verna e la muove. Ma I'miiana volonta vince e signoreggia ve-

ramente, inostrandosi affatto padrona dei suoi atti, e al tutto in-

dipenclente dall'efficacia anche violentissima degli agenti esterni.

Ella e dunque immateriale, il suo essere e spirituals
2
.

Fin qui della spirituality dell'aniuia imiana: venendo ora

alia conseguenza che colFemmciato argomento vogliamo trarne,

dobbiamo dimostrare, come essenclo Tanima nostra spirituals,

ripugna assolutamente che ella abbia potuto avere origine al-

tronde che per divina creazione. Proviamo dunque una tal conse-

aliunde ei dcterminatam sicut nalura sensibilis; scd ullra hoc habet in polestate

ipsam inclinalionem, ul non sit ei necessariuni inclinari ad appelibile apprehen-

sum, sed possit inclinari vel non inclinnii; t-1 sic ipsa inclinatio non delerminatur

ei ab alio, scd a se ipsa. S. THOU. Ve Vwrit. q. 22, a. 4.

1 Nullum rrealum agens potest necessilatem inferre voluntdti humanae, si

ratio vigilet et attendal, el sensns intcrni non perturbenlur. SUAKEZ, Op. cU.

1. 1, cap. JX, 35.

2 Kain omnis inalerinlis virUis subiectu est exleriori mutation!, eliam vio-

lenlae, eiternorurn agentium. Voluntas ergo, quae in sc ab hniusmodi eflicacitate

immunis est, non ost malerialis neque a inaleriu per se pendens. SUAREZ, Op.

et lib. cit. Cap. IX, 35.
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guenza. Dire 1' anima dell' uomo spirituale, 6 un dirla indipen-
dente dal corpo e da ogni materiale organismo. Ora ci6 esige

che 1' anima umana sia sussistente. Ma una sostanza che sia

spiritualmente sussistente, non pu6 avere incominciamento altro

che per un atto creative di Dio. Bunque 1' anima umana mai

non ebbe e mai non pu6 avere origine altronde che per divina

creazione.

La prima proposizione & di per se manifesta : giacch& il con-

cetto che tutti abbiamo dell' essere spirituale & riposto appunto

in ci6: nella elevatezza dell'essere medesimo sopra tutto cio

che appartiene al giro delle cose corporee. Anima in quantum

superexcedit corporis proportionem dicitur spiritus vel spiri-

tualis substantia
1
.

Diciamo nella seconda proposizione che 1'anima immateriale,

(purche non assunta con unione ipostatica da altra sostanza spi-

rituale) deve essere necessariamente sussistente. Difatto & ma-

nifesto da un lato, che di una tal sostanza pu6 predicarsi Y essere

non gia per accidens ne subordinatamente ma bensi simpliciter,

come i filosofi favellano: e dall'altro lato & pur noto che una

sostanza la quale abbia 1' essere simpliciter & per ci6 stesso

sussistente. D'una cosa che non sussiste non pu6 a rigore di

vocaboli affermarsi 1' essere^ ma solo una partecipazione dell'es-

sere, in quanto cioe si trova nel sussistente a cui appartiene.

Cio si verifica di tutti gli accidenti; i quali per6 furono detti

da Aristotele piuttosto cosa dell'ewfe che enti. Ci6 avviene

ancora delle forme sostanziali dipendenti dalla materia : ch non

essendo esse capaci di sussistere da s6 sole, a parlare propria-

mente, non posseggono I
3

'essere
;
ma F essere deve invece attri-

buirsi al composto di cui esse sono parti costitutive o essenziali.

DelF anima dell' uomo per6 non pu6 ragionarsi alia stessa guisa.

Perciocche quantunque essa sia vera forma sostanzialejdel corpo,

e con lui compia quel completo composto, che appellasi uomo:

tuttavia essa non & legata n& immersa nella materia che occupa,

e serba siffatta indipendenza nell'operare col suo intelletto e

colla sua volonta, quale appunto 1' esige un principio immate-

1
S. THOM. Qq Disp. Quaestio de spiritualibus crea'aris. a. 2.
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riale e costituito, in quanto tale, nel suo essere complete di

sostanza
1
.

Segue dopo ci6 la terza proposizione, in cui si afferma che

una sostanza spirituale e sussistente non pu6 avere incomin-

ciamento altro che per un atto creative di Dio. Come diinostre-

remo cio? Per le due seguenti ragioni, che si derivano immedia-

tamente dalla spiritualitd e dalla sussistenza d' un essere. A
ciascuna cosa cosi conviene ilfarsi come I' essere, conciossiache

I'esser fatto sia via all' essere. Cum fieri sit via ad esse
y
hoc

modo alicui competit fieri, sicut et competit esse.
2 Ma 1'aniina

umana & per s& sussistente, siccome fu dimostrato. Dunque an-

che il venir fatta, o prodotta a lei compete direttamente
;

ed

il suo venire all' essere non e come quello delle altre forme

inferiori, alle quali il venir prodotte compete per accidens, in

quanto cio& dee farsi il composto. Parimenti. Una cosa pu6 ve-

nire direttamente all' essere ed essere fatta sussistente o per

mutazione del soggetto che passa di potenza in atto, o per un

Male producimento dal nulla dell' essere suddetto. Ma 1'anima

umana perche spirituale e semplice non e composta come le cose

corporee di materia e di forma, e quindi per mutazione non pu6

venire all' essere come soggetto all' atto. Dunque 1'anima umana

non pu6 essere prodotta altro che per totale incominciamento,

cio6 ex nihilo sui et subiecti, vale a dire per creazione. Ora

siffatta maniera di operare non pu6 convenire a nessuna causa

seconda nia solo a Dio. Dunque 1'anima dell'uomo, che perse

ed immediatamente 6 la forma del suo corpo, lungi dal potere

avere avuta quell' origine, che i trasformisti sognarono, non

4 Illud autem proprie dicitur esse, quod ipsum habet esse, quasi in suo

esse subsistens. Unde solae substantiae proprie et vere dicuntur enlia: accidens

vero non habet esse, sed eoaliquid est, et hac ratione ens dicitur, sicut albedo

dicitur ens, quia ea aliquid est album. Et propter hoc dicitur, in I. 1. Metaph.

(c. 1.) quod accidens dicitur magis entis, quam ens. Et eadem ratio est de om-
nibus aliis form is non subsistentibus: et ideo nulli formae non subsistenli proprie

convenit fieri etc. S. THOM. Summatheol. 1. p. q. 90, a 2.

1
S. Tommaso loc. cit.

3 Anima igitur per se habet suum fieri, praeter modum aliarum formarum

quae finnt per accidens, compositis factis Summo contra Genles L. 2. c. 81.
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altronde ebbe incominciamento, che dalP iminediata creazione

di Wo.

Questa ultima conclusione in cui e riposto tutto il frutto della

nostra dimostrazione, non pu6 rifiutarsi da chicchessia: poich&

essa & conclusione certissima, come certissime sono le premesse,

onde ella deducesi. E non vale punto il tentare di eluderne la

stringente efficacia col temperare in miglior senso il trasfor-

mismo e col dirci, che posto pure che nelPuomo Panima sia

creata da Dio, pu6 nondimeno sempre ammettersi senza ripu-

gnanza filosofica che il suo corpo e il suo organismo abbiano

a concepirsi come P ultimo termine di svolgimento delPorganismo

d'un essere vivente inferiore. Non 6 vero che un siffatto tem-

peramento del sistema escluda ogni ripugnanza filosofica: anzi

il suo concetto, ove bene si esamini, & pure esso metafisicamente

assurdo. Difatto quando & che Dio crea Panima ragionevole,

infondendola nel corpo delPuomo e a quello congiungendola in

unita di natura composta? Allora quando la materia & prossi-

mamente disposta ad essere attuata dal suo principio informante,

che 6 appunto Panima. Or qui voglionsi attendere al yarco tutti

i difensori del trasformismo. QuelP ultima disposizione delPor-

ganismo, che in quanto tale esige Punione colPanima umana,

quae necessitat ad unionem, non pu6 dirsi prodotta da una

virtu generante belluina, che sarebbe in questo caso un effetto

senza la sua causa, ma sol da una virtu derivata in seme da

un'anima vegetativa e sensitiva si, ma anche intellettiva. Non

gia che Panima delPuomo generante nel comunicare al seme

la virtu plastica, debba agire in quanto & intellettiva e spiri-

tuale; ma egli e certo che la detta virtu plastica, comunque
non sorpassi colla sua influenza P ordine vegetativo e sensitivo,

dee per6 necessariamente operare come strumento d' un'anima

che e pur intellettiva. Se cosi non fosse sarebbe impossibile che

noi potessimq nel caso nostro concepire la richiesta proporzione

tra causa ed effetto: sarebbe impossibile che mai potessimo in-

tendere onde awenga che la virtu del seme generative sia for-

nita di tal capacita, da poter disporre e organizzare la materia

non in qualsiasi modo, ma in questo appunto di renderla corpo
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attuabile dall'anima ragionevole e spirituale
1
. Neppure il corpo

dell'uomo dunque puo considerarsi come effetto del trasfor-

mismo; perciocch& in tanto solo diviene esso tale, in quanto

gia presuppongasi una virtu, la quale se non con azione razio-

nale certo con azione che emana da un principio entitativamente

razionale rende il corpo attuabile dairanima.

Cosi cade di per s& 1'obbiezione dei difensori del trasfor-

mismo; e si rende viemmeglio manifesto che tutto I'uomo &

un effetto che supera di lunga mano Pefficacia di quella causa-

lita che essi immaginarono. Osserviamo peraltro che il tempera-

mento arrecato al sistema del Darwin, col quale si concede la

creazione delPanima dell'uomo e si afferma che solo il suo

corpo & il prodotto di una derivazione di qualche vivente infe-

riore; non & un temperamento che sia stato mai ammesso dai

trasformisti. Questi anzi ad una voce ti ripetono che neiruorno

siccome nei bruti 1'anima si e svolta per una metamorfosi di

specie da un essere qualsiasi; ne punto si acconciano a rinun-

ciare a questo piti rilevante capo delle loro erronee dottrine.

E per sostenerlo si mettono per quella via che vedemmo, e ne-

gando la spirituality deH'anima nostra e assimilandola nella

sua natura a quella dei rili giumenti, si manifestano chiara-

mente per quelli che sono, cioe per falsi maestri di scienza, e per

veri propagatori del pifr abbietto materialismo.

3 Homo generans general sibi simile in specie per virtutem formae
suae^

scilicet animae rationalis: non quod ipsa sit irnmediatum principium in genera-
lione humana agens, sed quia vis generativa el ea, quae in semine agunt, non

disponerent rnateriam ut fieret corpus perfectibile anima rational!, nisi agerent ut

instrumenla quaedam ralionalis animae. D Qq. Disp. q. Ill, De potentia, a. IX ad 5.
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XX.

Buone accoglienze alia corte di Lo Bengula

Non e senza qualche vantaggio il considerare alquanto la con-

dizione, in che troyavansi presentemente i Padri. II lettore non

tardera ad avvedersi, che questa era non poco pericolosa. Essi

si eran posti alia merce di un re, che regna da despota sopra

un popolo fiero e rubesto, e lo governa con potere assoluto di

vita e di morte. Essi erano in procinto di presentarsi innanzi al

capo della piu poderosa e bellicosa razza dell'Africa meridionale;

innanzi ad un uomo che era avvezzo a dare ascolto agli oracoli

degli stregoni allorquando dovea prendere qualche partito impor-

tante; innanzi ad un uomo che forse era gia pieno di pregiu-

dizii contro i Missionarii cattolici per opera dei ministri dell'ere-

sla, i quali si erano stanziati nei dintorni; innanzi ad un uomo

finalmente, di cui la fama diceva, che presa una volta una risolu-

zione ne era irremovibile, e che avea ereditato le tradizioni piti

opposte a quelle del Yangelo. Ora da un suo cenno dipendeva il

permettersi ai Padri di prendere stanza per qualche tempo nel

suo paese ; e se ci6 fosse loro negato, dove si sarebbero essi ri-

volti? Dietro a loro si stendeva un deserto; innanzi ad essi un

ainmasso informe di montagne, che sole li separavano dalle paludi

del Zambese, e alia cui vista nella stagione piovosa, ormai immi-

nente, anche il piu ardito viaggiatore avrebbe indietreggiato.

I/ andar piti oltre avrebbe potuto esporli a certa rovina
;
ne piti

liete speranze offeriva il ritirarsi, nella lagrimevole condizione di

un'arinata disfatta, inseguita dalla febbre e forse travagliata dalla

fame, in mezzo a popolaaioni, cui forse il fiero cipiglio del loro ra
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avea cangiate in altrettanti neinici. Sarebbe troppo il dire, che

ora appunto i Padri giocavano P ultima carta
;
ma essi ben sape-

vano che poco restava nelle lor mani, se questa volta fallasse il

tiro. Tali difficolta erano si vivamente sentite in Europa, che gia

si erano chieste le necessarie facolta per erigere una stazione nel

Transvaal, si che, ove ogni cosa fallisse, i Missionarii potessero

avervi un luogo di sicurezza, difesi dal valido muro della potenza

britannica, e di la avanzassero poi dentro il territorio indipen-

dente, quando se ne presentasse il destro.

Erano appena staccati dal giogo i buoi, e i Padri gia osserva-

vano in quel popolo gli stessi segni di confidenza, onde aveano

avute belle prove durante il viaggio. Per tutto il giorno essi erano

attorniati da una calca di gente che avidamente domandava qual-

che regalo ; e non eran soltanto quei del volgo che cio facevano,

ma in mezzo ad essi si vedeva la stessa sorella di Sua Maesta ed

altri personaggi principali. Ne era una lieve prova di pazienza il

dar orecchio all'incessante gridar tusa, tusa, che si faceva da

mane a sera intorno ad essi. Ma in tutto ci6 non era atto d'inso-

lenza o di ferocia, quale si sarebbe potuto aspettare dai discen-

denti dei terribili Maviti, alia cui razza forse appartiene questo

popolo. Tutti erano come grandi fanciulloni, che non potevano te-

nersi dal chiedere in dono i tesori che vedevano
;
ed era spontaneo

il pensare quanto poco ci volesse per farli diventare figliuoli di

Gesu Cristo.

II di dopo il loro arrivo i Padri recaronsi al regio kraal per of-

frire i doni a Sua Maesta. Eran questi un bel fucile rigato del

sistema Martini-Henry, una cassa musicale, alcune ricche coperte,

ed una scatola di gingilli di perle mandata dal sig. Bailie di Kim-

berley. II re stava desinando, e mangiava un bel pezzo di carne,

che egli teneva colle mani
; epper6 non poteva entrare in discorsi

d'affari. Ma lo sguardo di piena soddisfazione, che egli gettd sui

tesori postigli davanti, mostr& che Peffetto in lui prodotto era

appunto qual si brarnava. Nel giorno seguente il sig. Fairbairn,

che era stato assente, essendo di ritorno, voile egli stesso condurre

i Padri alP udienza formale, in cui avrebbero presentato le loro

credenziali ed esposto i loro desiderii. Noi camminavamo carpon
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carpone, scrive il P. Law, passando per Pentrata della regia ca-

panna insieme col sig. Fairbairn, e la dentro era Lo Bengula,

sdraiato sul pavimento, ed otto o nove delle sue mogli gli stavan

sedute di rimpetto. II sig. Fairbairn spiego breveinente la nostra

missione, e lesse la lettera d'introduzione dataci dal Governatore.

Lo Bengula rispose, che cola eran gia parecchi insegnanti, (e

volea dire dei protestanti), che non ban fatto nulla; ma con ci6

egli non diede una risposta perentoria; e si pose a confabulare

col sig. Fairbairn, il quale par che sia ben addentro nella grazia

e nella famigliarita regia. Intanto gran copia di birra cafra, detta

utywala, era apprestata innanzi a Sua Maesta, e si portava carne

in abbondanza. > Mentre i Padri erano dentro la capanna, si ve-

devan venire a piti riprese degli ufficiali, che presentayano i rap-

porti degli affari, o proponevano al re delle questioni, che ordina-

riamente erano da lui li per li risolte. Intanto per dare un po'di

varieta al trattenimento, ecco due stregoni yengono introdotti

durante P udienza, perche incantino i visitatori colle lor magiche

rappresentazioni. Questi maghi eran camuffati in arcani modi con

larghe coperte, sotto le cui pieghe teneyano nascosta una piccola

zucca, che doyea, come essi pretendevano, rispondere alle domande

che le fossero proposte. La priina domanda fu, se Lo Bengula

fosse un grandissimo monarca ; e la risposta, come & da supporsi,

fu affermatiya. Forse sarebbe costata ai maghi la vita, se avessero

risposto altrimenti. Difficile era ai Padri il sapere se dovessero

ridere o no a tale stranezza ;
ma il sig. Fairbairn, che sapeva fin

dove si stendesseJa sua intrinsichezza col re, venne opportuna-

mente a toglierli dalP imbarazzo, ridendo saporitamente, e get-

tando il ridicolo su quella scena, che non meritava di essere altri-

menti accolta. In fine Lo Bengula, non senza buon umore, ma pur

compatendo gli ospiti che non sapessero gustare quel passatempo,

ordino ai maghi di domandare a quella creatura se amasse di

ritirarsi. E facile Pindovinare, che questo era un'intima che po-

neva fine alia puerile rappresentazione. Mentre si teneva dentro

tale commedia, fuori del kraal danzavano molti schiavi, battendo

il tempo ad un'aria monotona che cantavano tutti insieme. Dopo
la seduta, che era durata quattro ore, i Padri si ritirarono con-
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tentissimi per la cordialita e pel buon umore addimostrato dal

re, che dava loro buone speranze di un risultato favorevole. Essi

eran gi& stati avvisati, che non doveano aspettarsi una pronta

decisione in lor favore. II di seguente il re stesso recossi a render

visita ai Padri nella lor tenda, e rimase a conversare con essi

un' ora intera; prese parte di buon gusto ai biscotti, ai fichi sec-

chi, ed alia limonata; e in altre maniere si addimostrft amichevole

e famigliare, fino a prendere scherzevolmente nelle sue mani la

barba del P. Depelchin, ed osservare che essa era una criniera di

leone, e non una barba d'uomo. Ma intorno alia missione dei Pa-

dri esso diede la stessa risposta del giorno innanzi, cioe che egli

non avea bisogno di altri insegnanti, che i fanciulli suoi sudditi

non avean bisogno di
piti. imparare, e gli adulti faceano meglio

ad apprendere il lavoro manuale. II re, secondo Tusato costume,

era ignudo, se ne togli la fascia che si cingeva ai fianchi
;

e reg-

geva in mano un assegaia. Esso e di statura gigantesca, e si porta

in tutto il suo contegno da vero monarca. Nel ritornar che egli

fece al suo kraal, fu seguito da un araldo, che andava cantando

una filatessa di titoli in lode di Sua Maesta.

XXL

Circostanze opportune sopravvenute nella corte

II tempo, in che i Padri giunsero nella capitale, non era punto

acconcio ad ottenere una pronta e favorevole detisione per gli af-

fari, che venivano a trattare. Ma ci6 fu probabilmente disposto

dalla divina provvidenza, affinche il re avesse agio di apprezzare i

grandi servigi, che i Missionarii potevano rendergli anche per altra

via; ed insieme questi avessero T opportunity di fare intanto piti

intima conoscenza con quel popolo, e concepir pift fondate speranze

per la predicazione del Vangelo. E da sapere che in quei giorni il

re era sul punto di fare un passo importante nella sua vita, vo-

lendo aggiungere nove altre mogli alia lunga serie di quelle che

gia lo riconoscevano per loro marito. La principals fra le nuove

mogli' era la figlia di Umzila, re degli Abagasi, che sono un po-
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polo Zulu, e la cui capitale e a 30 giorni di cammino all'Est di

Gubuluwayo. Questa donna era venuta col corteggio di quasi

mille persone per isposare Lo Bengula ;
ed ogni cosa era in movi-

mento per far onore alia novella regina, e preparare la cerimonia

in maniera dicevole. Alcune poche circostanze delle relazioni del

Padri coi nuovi venuti meritano di essere qui ricordate. Un

giorno, riferisce il P. Law, essendoci avanzati verso F accampa-

mento degli uomini di Umzila, li trovammo intesi alia danza, e

restammo a rimirarli per tre quarti d'ora. Era uno spettacolo

degno d' essere veduto. Y'erano presso a 150 uomini, e 60 o

70 donne, tutti disposti in forma d'ellisse, e le donne di fronte

agli uomini. Danzavano e cantavano allo stesso tempo, portando

la battuta col battere dei lor piedi il suolo : tenevan tutti un ba-

stone in mano, ed ora si avanzavano, or indietreggiavano, ed or

levavano in alto contemporaneamente i bastoni, quando a destra,

quando a sinistra. Le arie che si udivano cantare eran belle e di brio

ed erano eseguite in bella consonanza di voci e con buon gusto.

Finita che fu la danza, i Padri recaronsi a visitare FInduna, che

era alia testa dei paraninfi. II P. Law ce lo dipinge come persona

gentile d'aspetto, e d'un portamento franco e virile. Egli si avanz6

verso i Padri, e con grande affetto strinse loro le destre con ambe

le mani. E questo un atto degno di osservazione; poiche ci e stato

assicurato, che gFindigeni non sogiiono mai stringer le mani, se

prima non ne hanno appreso la costumanza dagli Europei. I Padri

dissero apertamente che essi eran cattolici di religione, di profes-

sione insegnanti che non menano moglie, che in loro lingua chia-

mansi Abafundisi. La nuova regina e FInduna risposero, che il

loro popolo di buon grado li accoglierebbe : e allorquando i Padri

mostrarono il quadro del crocefisso, come un libro da cui essi in-

segnavano, Flnduna, additando la figura posta in croce, esclamft:

Questo e vero. Un tal riconoscimento del segno della nostra

redenzione era egli frutto dei rapporti coi Portoghesi, ovveramente

era una reliquia della tradizione cattolica lasciata dagli Apostoli

del Monomotapa? E impossible chiarire presentemente la cosa;

ma checche ne sia, non ha dubbio che ci6 dee ridestare nel petto

di quanti hanno zelo per la salvezza delle anime uno slancio ge-
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neroso a far qualche magnanimo passo, affine di inalzare in queste

region! un nobile tempio, le cui fondamenta sono gia gettate. Uno

o due giorni appresso i Padri visitarono novamente Paccampa-

mento, recando seco dei doni da presentarne la nuova regina e

gP Induna. Essi furono ricevuti colla stessa gentilezza e benevo-

lenza della prima volta. Uno degP Induna prese a parlare, ed

espose lo scopo della visita; e la regina gradi i doni e ne rese ai

Padri le piti sincere grazie; il che fece ancora Paltro Induna.

Grande si era Pordine, ammirabile il decoro, onde ogni cosa era

condotta. Questi intrattenimenti destavano intanto vivi desiderii e

accese speranze nel cuore de'missionarii. Ritrovavansi essi in mezzo

ad un popolo pacifico, assai ben disposto, il quale parea che g&
desse qualche segno di un cominciamento di fede. Era questo un

terreno, che abbisognava soltanto di operai per produrre una ricca

messe. Alcune lettere venute piti tardi da Natal intorno a questo

buon popolo hanno fatto crescere la brama di portare ad esso le

verita della religione cattolica; e noi possiamo ormai sperare,

che mezzi efficaci debbono essere gia adoperati affin di parteci-

pargli le novelle di eterna salute.

XXII.

Alcune particolarita intorno alia capitate

e ai suoi abitanti

Le lettere dei Padri riferiscono parecchi aneddoti acconci ad

illustrare lo stato di questa societa, il carattere del re, ed altri

punti, che ci aprono il cuore a grandi speranze per Pavvenire.

II poco spazio ci permette soltanto di accennarne qualcosa.

La residenza principale del re & a Gubuluwayo, posta a sette

miglia di distanza dal luogo, dove i Padri lo trovarono la prima
yolta. Gubuluwayo & situata in mezzo alle montagne del Ma-

toppo, che formano lo spartiacque fra lo Zambese e il Limpopo.
La citta, distesa su di una spianata di un miglio quadrato,

s'inalza quasi 600 piedi sopra le circostanti vallate, ed ha una

vista magnifica. Sta sul livello del mare presso a 4270 piedi,

e il sno clima & a maraviglia salubre.
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Tutti gli Europe!, che qui soggiornano, si riducono a qualche

inezza dozzina di negozianti, i quali scambiano le inerci d'Europa
colle pelli e coll'avorio, che sono i prodotti di queste regioni.

Quantunque sia loro permesso di stabilirvisi, pure non vi pos-

seggono un palmo di terra che sia lor proprio, e coltivano quel

tratto che occupano a beneplacito del re, il quale e il solo pa-

drone di tutto il terreno. Mentre ardeva la guerra dei Zulu, la

condizione di questi Europei era assai penosa. Quella guerra si

riguardava come una prova di valore, che dovea decidere del

predominio della razza bianca sulla negra. La catastrofe di Isan-

dulana scosse per un istante la fiducia che si riponeva nelPonni-

potenza delle arini britanniche, e non era possibile prevedere

quali sarebbero state le conseguenze di un secondo disastro che

fosse sopravvenuto. Un piccolo incidente di tutt' altra natura ebbe

a gettare un giorno la costernazione in mezzo agli Europei. II

figlio di un mercante svedese ruppe per inavvertenza un yaso di

terra cotta, appartenente al re. Questi ne fu indegnato al soinmo,

e fatto venire a se il padre del delinquents, gli did della sua ter-

ribile mano una gagliarda stretta al braccio
; ovvero, come altri

riferisce, gli strappo con forza una parte della barba. Quel che

e certo si e che la collera di Lo Bengula mise rallarme negli

Europei. Questi si adunarono tosto a consiglio, e rnandarcno uno

de'piu rispettabili al re per supplicarlo che non volesse mai

metter le mani addosso ad un bianco, poich& il suo esempio

potrebbe eccitare tutto il popolo, e difficile sarebbe ridire le

quanto gravi conseguenze avverrebbero a danno degli Europei.

II re rispose con aria dignitosa, che il suo sdegno si portava

soltanto contro lo Svedese; e nessun temesse, perche egli ben

sapeva contenere il suo popolo. II di seguente a questo avve-

nimento Lo Bengula mand6 in dono ai Padri un bel montone,

forse per dimostrare che il suo rnal umore non si stendeva ad

essi. Ai 4 di ottobre giunsero a Gubuluwayo le notizie della

disfatta e cattura di Cettiwayo. Due inglesi furon tosto dal re

a comunicargli tale avvenimento. Egli con grave contegno li rin-

grazift delle informazioni fornitegli; ma non vi fece sopra com-

mento di sorta. Non v'hadubbio pero,'che la novella disisplendida
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vittoria riconforto oltremodo gli Europe!. Essa era, come uno di

loro enfaticamente siesprime, il Waterloo dell'Africa meridionale.

Una volta sull'annottare due o tre mariuoli vennero confabu-

lando famigiiarmente, e si posero a sedere presso al fuoco del

nostro accainpamento in compagnia dei missionarii. Or uno di

costoro, colto il destro, tolse di capo il berretto ad un fratello

laico, e colla preda in mano scapp6 fra le tenebre. II mattino

seguente essendo stato il re informato del furto, dimand6 ma-

ravigliandosi: Perch& non avete tirato un colpo di fucile ad

dosso al furfante? Chiunque viea trovato di notte andare in giro

per rubare & un lupo, e come tale deve essere trattato. Non

v'ha dubbio, die questo sarebbe stato un esempio di giustim

sommaria, che uei casi ordinarii il reo avrebbe dovuto subire. Ma
la cosa piu fatale, che si deplora qui, come ancbe per tutta

TAfrica meridionale, dove i capi indigeni hanno il potere ese-

cutivo, si 6 F amministrazione della giustizia fatta per opera degli

stregoni. Troppo spesso incontra, che se un bue si smarrisce, o

un caso di malattia o accidente di rnorte ha luogo, tosto qualche

persona viene indicata come sospetta, o di mal odore secondo

1'espressione del luogo; e dallo stregone, i cui incantesimi sono

riguardati con timore, viene dichiarata conie causa della sventura,

e per6 meritevole di morte. Quantuuque il re abbia il potere

assoluto, tuttavia non pu6 sempre resistere alia pubblica opinione

in simili congiunture; e talvolta e stato costretto a sacrificare

persone amiche agrinesorabili decreti della stregoneria. Una notte

i bovi dei missionarii uscirono del chinso, e portarono non lieve

danno in un cainpo di miglio. Se la corrente dell'opinioue pub-

biica fosse stata rivolta contro di loro, chi potrebbe conghiet-

turare quunto funeste ne surcbbero state le conseguenze? Ma

cornurique la cosa andasse, essi per veatura non ebbero a pagare

a coiupenso del proprietario che tre coperte di lana e sette metri

di tela di cotone. Perche il lettore possa giudicare della gravita

di tal niuHa, ha da sapere che uua coperu, la quale nou costa

che tre scellioi e mez/o uella coloaia, si valuta quanto una pecora

a Gubuluwayo. Che se il danno fosse fatio di giorno, in tal caso

la legge del paese ordina che g)i animali siano animazzati.
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La lunga dilazione della regia risposta forni ai Padri ottime

occasion! di acquistare e mantenere amichevoli relazioni con quei

negozianti, che si erano stanziati nei dintorni di Gubuluwayo.

Eran da questi trattati con grande cortesia in ogni congiuntura,

ed aiutati specialmente per le loro relazioni con Sua Maesta. Per

tal maniera essi a passo a passo riuscirono a farsi conoscere

ogni dl meglio al re. Tutt'i giorni recavansi a far visita di com-

piimento alia regia abitazione, ed ogni volta erano accolti con

grande affabilita, eccetto quando il re era occupato a trattar di

affari. Un giorno lo ritrovarouo in atto di pregare con riti su-

perstiziosi le anirae dei trapassati, o piti veramente in atto di

consultarle intorno alFesito di una battaglia che era sul punto

di muovere contro i Masciona. Di questo fatto d' arme volevan

forse parlare i giornali della colonia, quando riferirono che Peser-

cito di Lo Bengula era stato disfatto dai Masciona. La quale

notizia per6 non fu punto creduta dagli abitanti di Kimberley,

che ben conoscono quella gente; e le lettere dei Padri a noi

fanno credere il contrario; poich& ci dicono, che i Matabeli tor-

narono a casa conducendo prigionieri e bestie. Per dare un'idea

del carattere bellicoso di questo popolo, basti il dire, che per

la suddetta guerra erano cosi ardenti i preparativi, e si comune

la brama di prendervi parte, che una volta non si pote trovare

chi portasse la posta da Gubuluwayo a Tati: onde avvenne che

le lettere scritte dai Padri tornar dovessero indietro.

Dalle relazioni, che abbiamo dai missionarii si ricava, che il

re possiede due o piu residenze nelle vicinanze di Gubuluwayo,
e quando egli si trasporta dalFuna all'altra, & seguito da un

lungo corteggio, a cui anche gli Europe! cola resident! sono in-

vitati, affin di rendere onore a Sua Maesta. Intorno a ci6 to-

gliamo alcuni appunti dai diario del P. Law: Settembre 13:

Verso le 10 antim. il sig. Fairbairn vide una filiera di buoi

condotta dentro il regio kraal, e ci fe' sapere che il re era sul

punto di mettersi in marcia. Ed eccolo di fatto uscire acconi-

pagnato da molta gente del kraal; il sig. Fairbairn gli tenne

dietro col suo carro, ed anche noi ci recammo la dov'era il re

per fargli visita. II posto chiamasi Amatye-Amtilope, che vuol

Serie Z/, vol . Ill, fasc. 725 36 26 agosto 1880
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dire rocce bianche. Verso le 5 di sera stacehiamo i buoi, e la-

sciarao il carro a Amatye-Amtilope. Setteinbre 14: Finita ap-

pena la colezione ecco arrivarci un messaggio del re, che andava

fuori; e noi tosto aggioghiamo, e seguitiamo i suoi tre carri

e quello del sig. Fairbairn, e traversato il Veldt andiamo fino

a Efuturini. Settembre, 15: Verso le 10
h
antim. fuori nova-

mente, e ritorno a Amatye-Aintilope. Abbiaino avuto di che ri-

crearci correndo su e giu intorno al Veldt per far seguito al

re. Sappiamo per6, che egli gode assai di essere corteggiato.

k

XXIII.

Utili servigi resi dai Padri al re e al suo popolo

Frattanto andavano ogni di crescendo le prove di fiducia, che

il re e il popolo riponevano nei missionarii. Avvenne un giorno,

che un serpente si appiatt6 in mezzo ad alcune rocce, e rese

mutili tutti gli sforzi fatti dal popolo per ammamrlo. II re

mand6 per uno de' Padri; e questo con un colpo di pistola bene

aggiustato di& morte al temuto rettile. Un'altra volta ecco venire

un messo da diciotto miglia di distanza per notificare ai Padri,

che un garzone era stato morsicato da una .serpe. II P. Law fu

spedito incontanente. II re stesso avea mandato il suo cavallo,

e una scorta per accompagnare il Padre, la quale lungo tutto

il cammino gli venne correndo al fianco. Gliunto all' abitazione

del paziente, gli amministrd alcune medicine, ordinando che una

terza parte la prendesse tosto, la seconda dose quando il sole

fosse giunto a mezzo il suo corso, e il rimanente alia sera. II

serpe era una specie di cobra; ma la morsicatura non era grave:

e ci6 non dee far maraviglia, sapendosi che in certe stagioni

tali morsicature sono meno velenose. II fatto sta, che il gar-

zone risan6; e noi ci diamo a credere, che il buon angelo custode

di queste povere anime ebbe parte in questa cura, fatta ragione

della grande confidenza che questo piccolo avvenimento avrebbe

guadagnato ai missionarii. In tutt'i villaggi, dove il P. Law

passava, era bene accolto e regalato di latte rappreso. Un altro
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giorno ecco venire intorno ai Padri buon numero di questa po-

vera gente, tutti colle bocche spalancate indicando i denti che

lor cagionavano gran dolore : e il P. Croonenberghs era cercato

da ogni parte a cagione della sua perizia medica. Le ultime

lettere di la venute ci fanno sapere, che anche il re, preso da

un attacco di gotta, ha fatto ricorso all' arte di questo Padre.

Intrattenevasi un giorno lo stesso P. Croonenberghs in casa del

sig. Martin, negoziante ; quand' ecco presentarglisi un infelice

Ottentoto, affetto di lebbra. La stomachevole malattia era ve-

nuta a poco a poco diyorandogli le carni, e gia le due prime

falangi delle dita eran perdute. Lo sciagurato era ignudo e de-

relitto da tutti; se ne andava cercando ricovero in mezzo alle

rocce, e solo talvolta si avventurava in mezzo agli uomini in

cerca del necessario sostentamento ;
ma ne era respinto con ri-

brezzo. II sig. Martin, scrive il P. Croonenberghs, ebbe pieta

dell' infelice. Coll' opera del Padre fece fabbricare per lui una

casipola, dove egli fu rivestito e nutrito; e in questa piccola

abitazione uno dei missionarii va a visitarlo per istruirlo nelle

verita del cristianesimo, si che quando 1'anima lascera quell' or-

rida prigione possa essere portata per mano degli angioli al-

1' amplesso di Dio. Per la sola anima di questo Ottentoto leb-

broso il Figliuol di Dio avrebbe dato la vita.

Ma quel che fece piu forte impressione su Lo Bengula, e lo

determine finalmente a permettere ai missionarii di rimanersi

nel kraal, si fu Tabilita e la destrezza che essi monstravangli

di avere nelle arti meccaniche. II sig. Fairbairn avea chiamato

1'attenzione del re sopra i grandi vantaggi, che a lui derive-

rebbero, se egli potesse all'uopo far riparare il suo fucile e il

suo carro nella sua propria capitale e dal suo stesso popolo.

Ebbene, aveva aggiunto, questi missionarii sono pronti a far

tali cose per vostra Maesta, e ad insegnar tali arti al vostro

popolo. Avvenne appunto in quel tempo, che il regio carro

avesse bisogno d' essere racconciato. II re avea gia posto 1'occhio

sul carro dei Padri, e invaghitosene avea mostrato desiderio di

comprarlo. Declinarono in bel modo i Padri una simile proposta

di vendita, e promisero, che Sua Maesta 1' avrebbe per nulla,
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ove si degnasse permetter loro di cola stabilirsi. Frattanto pero

si rinvenne un migliore spediente. II Fratel Hedley, uno della

carovana, stato gia falegname di nave e lavoratore di vele, si

profferse a ristaurare il regio carro. E il lavoro fu condotto a

perfezione. Fa ricoperto di una nuova tenda; e il P. Croonen-

berghs al suo arrive adornft questa con acconce decorazioni, e

in particolare colle armi gentilizie, che debbon far onore alParte

araldica dell'Africa meridionals. Lo stemma ha in mezzo un

assegaia e un'accetta da guerra, al di sopra un regio diadema,

e ai due lati porta le due lettere L e M (iniziali dei due nomi

Lo Bengula e Mozilikazi), il priino sovrano regnante, e 1'altro

padre di lui, e fondatore della dinastia e del regno. II successo

del lavoro fu splendidissimo. II re ne era tntto in giubilo, e

se ne stava le ore intere rapito ad ammirare ii suo carro messo

a nuovo. Anche la musica ha le sue attrattive per Sua Maesta:

e il Fratel Nigg col suo organetto voile dare un grazioso in-

trattenimento. Pare che ci6 si facesse inentre il re stava di

nuovo desinando; poiche si riferisce die Sua Maesta con una

mano portava la battuta, e coll'altra teneva afferrato un bel

pezzo di carne. Anche i talenti del P. Croonenberghs per la

pittura servirono ai Missionarii a maraviglia bene pel fine sublime

della loro spedizione apostoiica. II ritratto di Sua Maesta dipinto

dal detto Padre riusci di piena soddisfazione. L'autore ebbe

amplissime facolta di visitare qualsivoglia parte del regio kraal,

e di penetrare anche la dove era vietato di giungere ad ogni

altro sotto pena di morte; e cosi pote visitare la solitaria val-

lata dove il grande Mozilikazi 6 sepolto, terreno teuuto come

sacro, e che niun mortale pu6 calpestare. Ebbe poscia lo stesso

Padre cominissione dal re di rappresentare in ampio quadro il

gran hallo, a cui prende parte il Monarca che danxa in mezzo

a tutto il suo esercito; ed ognuno porta un ricco abbigliamento

formato di perme di struzzo. Questa pubblica danza & diretta a

solennizzare la festa dei primi frutti della stagione, prima della

quale celebrazione a nessuno & lecito pur toccare le novelle

primizie. fi cosa importante il veder qui una ceriinonia della

legge mosaica rappresentata dalle costumanze di questo popolo
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selvaggio. II P. Law, che fu testimoae oculare della danza, ci

dice essere stato verarnente un grandiose spettacolo. Quattro

mila uomini in pieno abbigliamento guerriero colle lor superbe

acconciature di nere piarae di struzzo in testa, danzavano e

cantavano, ed or formavano un quadrato, ed ora sfilavano fuori

con un ordine ammirabile. lo non ho mai visto, egli dice,

uomini di piu bell'aspetto. Or la pittura del P. Croonenberghs

e destinata a servire di dono grazioso al re Umzila; e non du-

bitiamo, che servira altresi a spander la fama dei missionarii.

Ma il trionfo principale riportato da questi non e ancor detto.

II lettore sorridera per avventura all'udirlo riferire. Trattasi di

una macchina da cucire! II re Lo Bengula avea gia visto delle

altre macchine; ma che una ve ne fosse anche per cucire, egli

era troppo; ne sapeva indursi a prestarvi fede. Fu adunque

apprestata una solenne esposizione, e le principali regine e gli

Induna furono invitati allo spettacolo. II Fratel Nigg port6 sulle

spalle la macchina dentro il regio kraal, e la pos6 nel bel mezzo:

e intanto parecchi pezzi di tela e di pelli furon preparati, e si die

principio al lavoro. In pochi minuti tre e quattro sacchi da

polvere erano belli e cuciti, e posti sotto gli occhi degli atto-

niti spettatori. I commenti fatti dal re erano superiori air in -

telligenza di un selvaggio, poiche egli esclam6: Che brava gente

sono cotesti inglesi ! Non v' ha cosa che essi non sappiano fare
;

eppure anch'essi debbono morire come noi stessi! Si direbbe

aver lui lette quelle sentenze del Salmista: lo ho detto: voi

siete dei, e figliuoli tutti deirAltissimo. Ma voi come uomini

morrete, e cadrete come uno dei principi
l

. >

A prima vista parra forse tutto ci6 una bagattella, o un

acquisto di poco o niun conto; e il lettore si sentira per av-

ventura spinto a domandare con impazienza, quando dunque
comincera 1'importante lavoro apostolico e proprio del missio-

nario. Ma chi guarda un po' piu a fondo le cose, vedra in questo

il fondamento, sul quale il missionario non dee che continuare

1'edifizio. Egli e mestieri adattare il nostro lavoro alia materia,

su cui abbiamo da operare; e il ferro deve essere ammollito

1 Ps. LXXXT, 6.



566 LA NUOVA MISSIONE

prima di esser posto suirincudine. Fa d'uopo anzitutto trovar

qualche cosa che possa essere intesa e apprezzata da cotesti

poveri selvaggi, prima d' introdurli a quelle sublimi verita, che

finora producono soltanto inutili e ingrati suoni al loro orecchio.

Quel che i celehri missionari Gesuiti, i PP. Ricci, Schaal e

Yerbiest fecero in Cina colle lettere e scienze d'Europa, dee

qui farsi coll'accetta del falegname, colla fucina e colla mac-

china da cucire. II vero artista non trascura nulla di quanto

pud pur da lontano condurre alia perfezione del suo lavoro, e

ben sa, che spesso quanto piti remote & 1'apparecchio, onde egli

comincia 1' opera sua, tanto piti sicuro & il buon successo dell'in-

trapresa.

XXIV.

Ample facoltd, dal re concesse ai Padri

Frattanto i preparativi per le regie nozze procedevano con

graude alacrita. Giungevano ogni di varie deputazioni dai vicini

villaggi, e portavano regali e congratulazioni nuziali. Era un

danzare e un banchettare per ogni parte. Tutti erano mantenuti

a spese del re; birra cafra e carne si distribuiva a piene mani;

e la popolazione del kraal crebbe a dieci tanti nei giorni, che

precedettero immediatamente le nozze.

Dopo molte incertezze, finalniente il di 26 di settembre fu

fissato per la cerimonia nuziale. II P. Croonenberghs ci riferisce,

che questa fu compiuta da due stregoni iunanzi ad un idolo

posto dentro una grotta sui monti, mentre il re e le nuove

regine restavano al di fuori. Pochi cenni del diario del P. Law

ci fanno risapere quel che si vedeva in quel giorno dentro il

kraal. Noi andammo, egli scrive, a mezzodi nel regio kraal ;

ed ecco alcuni battistrada gia vi entrano dentro correndo a

precipizio, e cominciano a fare ogni sorta di salti e capriole,

e poi tornano indietro, e di nuovo si avauzano, ripetendo due

o tre volte gli stessi giuochi. Giunge in fine tutta la comitiva

nuziale, spose novelle ed altri del seguito; entrano anche essi

cantando e ballando per qualche tempo; e poi si pongono a
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sedere. Intanto ecco due reggimenti danno principio ai loro

giuochi, e mentre essi vanno scorrazzando, e cantando e schia-

mazzando, tutte le donne se ne stanno sedute in piu file intorno,

continuando anch'esse il canto, e applaudendo colle mani, fino a

che tutta la cerimonia fu fornita.

Cornpiuto quest' importante affare, i Padri sono avvisati che

Sua Maesta era adesso pronta ad entrar con essi in trattative

intorno allo stabilirsi nel paese. Ma poi nuove dilazioni di una o

di un'altra specie tenner la cosa sospesa fino ai 18 di ottobre.

Venuto questo giorno, il re, mosso senza dubbio dai servigi che i

Padri potrebbero rendere al suo popolo, e disposto efficacemente

in favor nostro dai negozianti inglesi, i quali non lasciaron pas-

sare occasione alcuna per aiutarci, accordd la bramata udienza ai

missionarii e al signor Tanton, negoziante anch'esso, che si com-

piacque di fare Pinterprete. II re si addimostrft grazioso in tutta

1'udienza, e in fine diede ai Padri facolta di rimanere, almeno

sino al mese di aprile, che sarebbe la stagione acconcia a ripren-

dere il loro viaggio verso lo Zambese; e disse al P. Depelchin,

che facesse pur venire da Tati gli altri carri, e il rimanente della

carovana. La risposta non era del tutto perentoria; ma si capiva

voler dire piu di quel che si esprimesse a parole; ed & questa una

prova che chiarisce la maniera, onde il re suol prendere una riso -

luzione. Di fatto dopo un po'di tempo Sua Maesta accordft altresi

ai missionarii il permesso di comprarsi la casa di un cotale

sig. Greite negoziante, che pensava a lasciare il paese; e con-

ferm6 la sua intenzione di permetter loro una dimora permanente.
II contratto col sig. Greite fu conchiuso ai 26 di novembre; e la

maniera del conchiuderlo fa conoscere gli usi del paese, dove il

terreno ed ogni edifizio che vi si erige appartiene esclusivamente

al re. II sig. Greite pertanto vendette ai Padri la sua casa di

ferro cola portata bella e fatta da Londra, e cedette loro 1'uso-

frutto del resto della proprieta, che consisteva in una casa di

pietra, una stalla ed un giardino chiuso all' intorno.

II P. Depelchin, avuto il permesso dai re, parti immantinente

alia volta di Tati per menar seco un altro carro e un'altra parte

della carovana; e spedire di la il P. TerOrde con un altro carro a
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Kiraberley per prendervi nuove provvigioni ed altre reclute. II

nostro carro fu tosto rimesso nelle stanze terrene del sig. Greite ;

ma volendo questo negoziante restare cola un po'di tempo ancora,

i Padri dovettero intanto continuare ad abitare nel loro domicilio

di viaggio, e servirsi della stalla ad uso di cappella. E qui tro-

volli la ricorrenza del S. Natale; e qui, come gia un'altra volta,

la stalla, in cui si addobb6 un altare, accolse quel che v' ha di piti

sacro sulla terra. Non molto lungi di la si vedeva da una parte un

gregge di pecorelle, ed un cavallo dall'altra. La piccola commute

religiosa, insieme con due o tre bianchi ed altrettanti negri, tene-

vano il posto dei pastori; gli angioli del cielo erano cola presenti,

come sempre ;
e in mezzo a tali astanti la divina vittima di mez-

zauotte era immolata di nuovo per la salute di questo povero

popolo. Non fa inestieri esser profeta per predire, che se questi

Padri vedranno un giorno la religione di Gresti Cristo stabilita in

questo paese in tutto il suo splendore sulle rovine del feticismo,

essi dovranno ripensare con lagrime di tenerezza alia prima festa

natalizia celebrata da loro nel paese dei Matabeli.

La casa, che e formata di pietre, non era ancor occupata ai 9

di marzo di quest'anno. Ma in quel giorno appunto ne fu preso

possesso, e fu solennemente benedetta colle preci del rituale ro-

mano, ed ebbe il titolo di Residenza del S. Cuore.

Per tal inodo la Compagnia di Gesu si e stabilita nella capitale

dei Matabeli, e risiede a 400 metri soltanto lungi dal regio kraal.

Griovera qui fermarci alquanto per abbracciare d'un solo sguardo

quel che si 6 fatto e quel che rimane a fare.

XXV.

II passato a conforto dell' avvenire

Egli importa assai di non aggrandire le difficolta che riman-

gono a superare, ne esagerare quel che si 6 gia compiuto. Dopo
un lavoro ed un'ansieta di undici mesi, i nostri missionarii sono

riusciti final inente ad ottenere lo scopo immediate dei loro de-

siderii, che era di metter piede ferrno nella capitale di questo

popolo potente. L' opera veramente apostolica pra sta sul co-
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minciare, e noi non dobbiamo dissimularci la malagevolezza e

grandezza di tale intrapresa. Trattasi d'informare all'amore di

Dio e del prossimo una razza di uomini, che non hanno altra

nozione di un mondo invisibile che quella di un potere malefico,

cui essi si studiano di placare con ributtanti crudelta, e con-

sultano con riti superstiziosi in ogni serio incontro della vita.

Si tratta di riformare un popolo, in mezzo al quale la legge del

pift forte distrugge quella del diritto; un popolo, presso il quale

la giustizia e aininimstrata dalla stregoneria, e dal cui cuore

tradizioni di sangue hanno poco meno che cancellato il senti-

mento della compassione. Non dubitiamo punto, che una tal

gente, assuefatta a guerreggiare, e corrotta per la poligamia

che tiene per istituzione stabile, presentera un terreno sassoso al

seme delle soavi e caste verita del Vangelo. Da un' altra parte, la

difficolta deriva piuttosto dalla forma di governo, che dal popolo

stesso. Questo anzi sembra essere seinplice e pieno di fiducia;

e non si puo fin d'ora non presentire, che, se fosse un giorno

alleviato il sistema despotico, ed interrotta la superstiziosa tra-

dizione, vi sarebbe un suolo capace di portare copiosi frutti; ed

& facile vedere, che posta da parte P influenza del despotico

governo (la quale puo anch'essa per altra via rivolgersi al

bene), questo campo da piu belle speranze di quell o del Parana

e delPUraguay, che pure produsse si ricca messe, or sono due

secoli e mezzo. Non dobbiamo punto maravigliarci, che siffatta

intrapresa sia opera del tempo. Ben venti anni scorsero fra il

di che il P. Ricci entr6 nella Cina e quello in che mise il piede

a Pekino, e solo dopo si lungo tempo la sua missione comincift

a portare i bramati frutti. I nostri missionarii hanno a rove-

sciare tutto un sistema di stregoneria, che penetra e dirige ogni

atto della vita sociale. Le donne debbono essere cangiate di

schiave e concubine, quali or sono, in mogli e sorelle. Grli

uomini debbono imparare, che nelFumana natura vi & una parte

assai pifc nobile della forza bruta; ed una tradizione di pace e

di giustizia deve prendere il posto di un sistema abbominevole

di sangue e rapina. Ma che? dovrem noi disperare di riuscirvi?

Tutto questo & stato gia fatto altrove. Sara questa una muta-
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zione della destra dell'Altissimo, che la S. Chiesa & andata

operando sulla terra attraverso i secoli. Si dira forse, che la

conversione di quest! popoli richiede un miracolo. Ma Gesu

Cristo ha promesso di operarlo : Maneggeranno serpenti, egli

disse de' suoi discepoli, e se beranno qualchecosa di mortifero, non

fara loro male l
. > Ah ! noi forse dimenticammo, che i miracoli

nell'orcline della grazia sono la vita giornaliera della Chiesa nel

mondo. I corpi da Gesti Cristo richiamati a vita erano anch'essi

simboli di quelle anime, che egli per mezzo della sua Chiesa

intendeva di risuscitare; e il risanare queste povere anime a

Lui non costera piu di quel che gli costava il dire al cieco

evangelico : La tua fede ti ha fatto salvo >
;
o al flglio della

vedova: Giovinetto, ti dico, sorgi. Per questo appunto egli

venne in terra.

Noi abbiamo ogni ragione di sperare, che quando i Padri

avranno ineglio appreso le lingue, e guadagnatasi piu intima-

mente la confidenza del re, essi potranno ispirargli il desiderio

di ineglio comprendere, che solo T ainore di queste infelici genti

gli ha spinti ad abbandonare ogni agiatezza del patrio suolo,

e a consacrare tutte le lor tenerezze alia cura di un lebbroso

nella regions dei Matabeli. Allora il re comprendera, che essi

non sono n& mercatanti, n& cacciatori, ne viaggiatori di ventura,

ma che vengono soltanto per fare dei bene al popolo, e per

iusegnargli una felicita, a cui esso non ha mai pensato. Essi a

passo a passo faranno capire al re, quanto egli sarebbe piu

amato, se volesse inverse il suo popolo diportarsi da padre e non

da despota; quanto sarebbe piu rispettato, se nel trattare coi

suoi simili si regolasse secondo il diritto e non secondo il potere ;

e quanto piu nobile azione sarebbe tributare il culto deH'amore

a Dio, da cui ogni bene procede, che rendere una servitft di

tiinore al demonio, il quale non pu6 nuocere, se non quando

Iddio lo permetta a castigo di chi incorre il suo sdegno. Essi

potranuo infine dimostrargli, che i piu grandi e dotti re della

terra ban piegato le loro cervici sotto questo giogo, e si sono

rialzati piu grandi e piu stimati per la loro soggezione. Questi

e molti altri pensieri saranno suggeriti da quel divino Spirito,
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che tiene in mano il cuore del regnanti, e che ha formate il

cuore di un Matabele, come form6 quello di una Caterina da

Siena o di una Francesca Romana.

Frattanto quanti bambini possono essere salvati colle acque

rigeneratrici del santo Battesimo, atteso la fiducia che il popolo

ha gia riposto nei Padri a cagione della loro perizia !

XXVI.

Una parola di schiarimento, e conchiusione

Alcuno avr& per avventura domandato, perch6 noi abbiam pre-

ferito di corninciare in mezzo a questa razza guerriera, e perche

anzi non siamo andati direttamente al fiume, che ha dato il nome

alia missione? Un intreccio di varie circostanze rese il prescelto

viaggio il solo prudente.

Le torbide condizioni della colonia neir anno scorso non per-

mettevano affatto la spedizione, fino a che fu passata la stagione,

in cui soltanto e fuor di pericolo 1'appressarsi allo Zambese.

L'entrare nella vallata di questa riviera, quando la stagione era

calda e piovosa sarebbe stato lo stesso che esporre tutta la caro-

vana a certa morte. Di piu la distanza che separa la colonia dal

fiume & si grande, che era affatto necessario, prima d'inoltrarsi,

assicurare una solida base d'operazione in un posto salubre e di

facile accesso nelFinterno. Essendo caduti a vuoto gli sforzi da noi

fatti per istabilirci a Sciosciong, cio non poteva tentarsi che nel

paese dei Matabeli; ma per riuscirvi, facea rnestieri ottener prima

I'amicizia e la protezione di Lo Bengula: poiche a nessuno e

permesso di attraversare il paese senza una facolta regia, e il pur

tentare di farlo altrimenti esporrebbe il temerario alia perdita

delle sostanze e della vita. Inoltre & da sapere, che V influenza

di Lo Bengula si stende su tutta la regione posta fra il Lim-

popo e lo Zambese, e che contiene non solamente i Matabeli, ma
altre tribu minori, come sono i Masciona e i Makalaka, le quali,

come abbiam ragione di credere, offrono belle speranze per

1'evangelica predicazione; ma che non possono essere eYangeliz-

zate senza il consentimento del lor supremo signore. Finalmente
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la nuova alleanza nuziale di Lo Bengula col re Umzila, presso il

cui popolo non puft andarsi per la parte di terra, se non pas-

sando prima per la regione del Matabeli, pu6 giustamente ri-

guardarsi come una disposizione provvidenziale, che giovera di

molto ad illuminare questo popolo degli Abagasi, il quale, con-

forme ai ragguagli fornitici dai Padri, si addimostra tanto bene

disposto. Noi possiamo pertanto a ragione riprometterci, che,

assicurata una situazione a Gubuluwayo, non solo si sono gettate

le fondamenta per la futura conversione di questa potente tribu.

ma si son fatti altresi i passi pift necessarii per assicurare il buon

successo dei nostri sforzi al di la del fiume, e il buon andamento

delle nostre operazioni colle altre tribti nel vasto campo che ci &

stato affidato. In somma noi abbiam fatto quello appunto;
che da

un comandante di un'armata assalitrice dovrebbe considerarsi

come assolutamente indispensabile. Abbiamo occupato la piti iin-

portante fortezza nella nostra linea di marcia, cioe un posto che

ci assicura le comunicazioni, e donde possiamo col massimo van-

taggio lavorare contro il nemico. Or che noi scriviamo, una parte

clella carovana dovrebbe avere raggiunto il fiume fin dagli ultimi

di di giugno, quando cola ricorre appunto la stagione di mezzo

inverno che 6 il tempo secco, e per6 il piti salubre periodo del-

T anno. Qnesti Padri sperano di potersi stabilire forse a Secheke,

capitale dei Marutse-Mabunda, che occupano il territorio sulla riva

sinistra del fiume, dove un giorno abitarono i Makololo ora

estinti. II Superiore Iasci6 Glubuluwayo ai 7 di aprile per riunirsi

ai suoi compagni di Tati, e di la si rimise con essi in viaggio

verso lo Zambese ai 17 di maggio. Un'altra parte della caro-

vana, con alia testa il P. Law. sul finire dello stesso mese parti

da Gubuluwayo per la capitale di Umzila, portando seco doni e

messaggi di Lo Bengula da presentarsi al suo suocero. La di-

stanza e di 339 miglia, e un mese intero si richiedera a percor-

rerla. Se queste due intraprese riusciranno bene, noi avremo fon-

dato la nostra missione sopra una triplice base nei centri di tre

regni piu vasti dei tre regni uniti (Inghilterra, Irlanda e Scozia),

che pur danno legge a si gran porzione dell' uman genere. Noi

non abbiam fatto altro che seminare il granello di senapa; e lo
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Spirito Santo pu6 farlo fruttificare come quello che fu sparso

sull'arido suolo della Gindea. Sara inaffiato colla stessa acqua,

riscaldato dallo stesso sole; appartiene allo stesso Padrone, e un

di sara raccolto negli stessi granai di eterna vita. Noi dobbiam

riporre la nostra fiducia nelle divine promesse, e riproinetterci

un'abbondante inesse. Dal canto nostro dobbiam pregare Iddio,

come se il buon successo tutto dipendesse da lui solo, e spiegare

tutta la nostra energia, come se tutto dipendesse da noi.

Da quanto si e detto fin qui il lettore potra per s& stesso de-

durre una spontanea conchiusione. Ogni nuova stazione che si

pianta 6 destinata a divenire madre e centro di molte altre; ep-

pero ogni anno crescera il bisogno di nuovi missionarii nella

stessa propomone che cresce il suolo occupato. Conseguente-

mente crescera il bisogno dei mezzi di trasporto, e di quant' altro

6 necessario alia vita. Quindi noi abbisogniamo sempre pift di

quei cuori generosi, cui Dio chiama, anche a costo della vita, a

sacrificarsi negli ardui lavori dell'apostolato in mezzo a genti,

che son tenute come il rifiuto della razza uinana. Noi abbisogniamo

delle pingai limosine del ricco, dell' obolo del poverello, e delle

fervide preghiere di qimnti hanno a cuore la gloria di Dio. L'im-

presa & piena di difficolta; ma sono difficolta che debbono essere

superate piu per 1'aiuto di Dio, che per 1' opera dell'uomo; ed &

per noi sorgente di grand e consolazioue il riflettere, che mentre

quelli, che vi sono chiamati, stanno spendendo le loro forze e

consumando la loro vita per la piti nobile delle cause; e mentre

coloro, che possono fornire i mezzi necessarii, vanno colle loro

generose offerte aiutando 1' opera della salute di anime immortali,

le quali senza quest! soccorsi sarebbero derelitte; le rivelazioni

della vita futura mostreranno finalmente, come il potere, che ve-

ramente dischiuse i tesori della divina grazia, si fu la preghiera
dell'umile e dello sconosciuto: il quale solo allora, che ne rice-

vera la corona della ricompensa, comprendera quanta gloria egli

procur6 a Dio nostro Signore, e vedra quante ani.'re sono per lui

eternamente beate.
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i.

ANTONIO ROSMINI e la CIVILT! CATTOLICA dinanzi alia Sacra Con-

gregazione dell' Indice: ossia Spiegazione del Dimittantur

Opera A. ROSMINI-SERBATI, secondo la Bolla Sollicita di Bene-

detto XIV, per GIUSEPPE BURONI, P. d. M. Torino 1880.

II Buroni con questo suo libro, ultimamente ristampato in To-

rino, ci chiama di bel nuovo dinanzi alia sacra Congregazione

deirindice per dare ragione delF interpretazione, da noi fatta,

della formola dimittatur, con cui ella suol rilasciare senza cen-

sura alcun libro, denunziato al suo tribunale. Sia lecito anche

a noi, scrittori della Civiltd Cattolica, chiamar lui dinanzi alia

medesima Sacra Congregazione per rendere conto della interpre-

tazione, che .egli oppone alia nostra. II che non pu6 tornargli

sgradevole; giacch& egli non e, come la Civiltd Cattolica, poco

amante della perfezione dell'obbedienza \ ma per contrario 6 te-

nerissimo di questa virtti in alto grado ;
dichiarando in una sup-

plica indirizzata al Papa, contro 1'esorbitanza de'giornali cattolici,

che egli non altro desidera se non ricoverarsi come docile peco-

rella sotto la verga del Pastore
2
,
avendo fame d'autorita. Au-

toritd, autoritd, e questo il bisogno supremo dell' eta nostra, e

noi cattolici abbiamo fame d' autorita
3
.

1 Ed e per questo, che il suo giudizio (doe della Ciuilta Catlolica) di-

scorda tuttora di si gran tratto da quello del supremo Tribunale romano, cui

ella moslra di non sapersi per anco con animo pieno e tranquillo aggiustare ; per

mancare ella forse, piu che un poco, di quella perfezione che i maestri di spirito

chiamano obbedienza non solo dell'opera e della volonta, ma anche del giudizio,

la quale e, com'essi dicono, la porzione piu preziosa ed eletta dell'obbedienza. B

Pag. 45.

2 ^7

on volli allro che adempire ad un dovere, tutlo unilaterale da parte mia

ed imperioso, d' inforrnazione e sotlomissione perfellissima al Giudice supremo ed

infallibile della dottrina, e ricoverarmi come pecorella sotto la verga e il presidio

del supremo Pastore. Pag. 160.
3 Civilta Cattolica, 2 ott. 1815, pag. 60.
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It

Innanzi tratto vuolsi narrare, come sia rinata in questi ultimi

tempi tal controversia.

Un cinque anni fa comparve nell' Unitd Cattolica di Torino un

elogio degli elementi di filosofia del prof. Corte, compilati sopra

le dottrine rosminiane, raccomandandosi ai Seminarii di accettarli

come testo. Poichfr Fautorita, ben meritata, di quell' illustre gior-

nale (la cui buona fede era stata sorpresa) avrebbe potuto indurre

molti in inganno ;
cominciarono a pioverci da molte parti (e lo

stesso crediamo che intervenisse &\Y Osservatore Cattolico di

Milano) vive istanze di persone rispettabilissime, acciocch& fosse

emendato quel giudizio, dato per incolpevole abbaglio, e di cui, per

circostanze locali, sarebbe stato vano chiedere alia stessa Unitd

Cattolica la rettificazione. Noi lo facemmo con una breve rivista,

nella quale mostrammo gli error! che derivavano dalle teorie del

Corte, ehiamammo la filosofia rosminiana, da lui seguitata, 1' an-

tipodo della dottrina di S. Tornmaso, e pregammo i Yescovi ad

esaminare bene la qualita de'libri che si sceglievano per Finse-

gnamento filosofico del giovane clero. Ci6 ci suscitft contro, per

parte del Corte e dei suoi aderenti, un nembo di rimproveri, come

di disprezzatori della Sacra Congregazione dell'Indice, la quale

colFaver dimesse le opere del Eosmini nel 1854 (tranne due che

erano state gia condannate) ne avea dichiarata la dottrina inceri-

surabile, sana, scevra da ogni pericolo di errore, e da potersi

abbracciare e seguire con sicurezza da tutti. Noi fummo quindi

costretti a ribattere si intemperanti pretensioni, sostenendo che il

dimittatur non importava n& assoluzione n& condanna, ma rimet-

teva il libro nello stato, in che era prima delPaccusa, senza vie-

tarne ai dotti la ragionevole discussione. La quale interpretazione

venne accolta da altri giornali cattolici, e mantenuta fino al pre-

sente
!
.

1 Ci6 e riconosciuto dal Buroni; il quale in questa sua ristampa, scrive :

ft Questo 6 ne piu ne mcno che il medesimo stato della quistione, quale vien

poslo anche oggidl dalla slcssa Civilta Cattolica e dagli altri che tengono cori
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II.

Stando cosi le cose, il 17 giugno 1876 coinparve

vatore Romano, una lettera del P. Maestro del sacro Palazzo, nella

quale si riprendevad'inesattezza un'interpretazione del dimittatur,

poco dissimile dalla nostra, data tre giorni priina nel medesimo

giornale dall'avv. Giovanni Fabri; e nel numero del 1 luglio 1876

dell
3'

Osservatore Cattolico di Milano fu stampata una edifican-

tissiraa sottomissione de'suoi redattori ali'ingiunzione, fatta loro,

per lettera dell' Eminentissimo Cardinale Prefetto della S. Con-

gregazione all'Arcivescovo di Milano, di dichiarare di non avere

esattamente interpretata la formola Dimittatur; la quale lettera

ricordava altresi il precetto del silenzio iinposto per ben tre volte

dal S. Padre ad arabe le parti, contendenti sulla dottrina del

Eosmini.

II Buroni dice di avere avuto fin d'allora informazioni, dalle

quali pote arguire, bench& finora lo abbia tenuto segreto, che una

simile intimazione presso a poco venne fatta anche alia Civilta

Cattolica, ma che essa avra potuto farsi dispensare dal S. Pa-

dre, Papa PioIX Pontefice Massimo dall'obbligo difartroppo
rumorosamente la sua dichiarazione. E soggiunge che nondi-

meno essa Civilta Cattolica dovette far pure qualche cosa, im-

molando in olocausto di obbedienza all' Autorita un articolo

che gia era stampato nel suo quaderno 625. II qu ale articolo,

egli dice, venne subitamente soppresso e stralciato da tutti gli

esemplari, tranne uno che e capitato nelle sue mani, e di cui

riporta il contenuto della prima pagina. Aggiunge poi in nota:

Come par probabile, tra gli oratori dell'illustre efemeride appo

S. S. PP. Pio IX ci fu anche il P. Angelini, autore di una epi-

grafe, di cui piti sotto. Dicono che il S. Padre non li avesse

lei, fino al presente; cioe che il Dimittantur sia una semplice non proibizione,

senza proferire sopra i libri accusati n^ assoluzione n& condanna (vedi CiviM

Cattolica, 11 genn. 1880; Voce Cattolica, di Trenlo 24 genn.e seg.; Osservatore

Cattolico, 11 marzo ecc.). Onde la mia trattazione di allora, sebbene slata da loro

negletta, serba ancor oggi tutta la sua freschezza. Pag. 11.
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propriamente dispensati dal fare la dichiarazione loro imposta

dalla S. Congregazione, ma solo avesse lor detto assai giustamente

di farla in modo da non perdere 1'autorita pel bene l
.

Poich& il Buroni, con questa sua curiosa narrazione, ci fa appa-

rire in sostanza disubbidienti a] S. Padre, il quale ci avrebbe

imposto di far la dichiarazione, bench6 in modo mitigato, mentre

noi non abbiamo mai fatta veruna dichiarazione in qualsiasi modo;

ci crediamo in diritto, per giusta difesa, di raccontar noi il fatto,

secondo che veramente avvenne, e non come altri ama foggiar-

selo nella propria immaginazione. E dunque da sapere che real-

mente una comunicazione, simile a quella dell' Osservatore Cat- P

tolicoj fu fatta anche a noi, quantunque in forma, non di comando,

bensi di semplice invito, il quale per noi equivaleva a comando.

Ma 6 interamente falso tutto ci6 che il Buroni vi aggiunge. Noi

non chiedemmo veruna dispensa; n6 avemmo bisogno di chiederla

o di adoperare oratori. Imperocche 1'affare, com' era giusto, fu

rimesso alia sacra Congregazione dell'Indice; la quale, dopo ma-

turo esame, ordino che la comunicazione fattaci venisse ritirata e

riguardata come non avvenuta.

A noi era stato facile il dimostrare, che, non esistendo alcuna

interpretazione autentica della formola dimittatur, era lecito agli

scrittori cattolici darne quella che apparisse conforme alia pratica

della sacra Congregazione dell'Indice, all'autorita di S.Alfonso

de'Liguori e alle dichiarazioni espresse dal Sommo Pontefice Be-

nedetto XIV. Tale essere 1' interpretazione del dimittatur per

semplice non condanna. Quanto poi al precetto del silenzio, non

averci noi mancato per modo alcuno : giacch6 la nostra discussione

era stata sempre temperata e scientifica, quale non fa mai in-

tenzione del S. Padre d' interdire. Di fatto, quando qualche anno

dopo che le Opere del Eosmini furono dimesse, noi ne intrapren-

demmo 1' esame nel nostro periodico, il P. Buttaoni, Maestro allora

del Sacro Palazzo, non si credette autorizzato a permettercelo,

senza prima interrogare il S. Padre: e questi gli rispose non en-

trare nel suo divieto la discussione onesta e pacata, ma solo le

Pag. 139.

Serie XI, vol. Ill, fate. 726 37 27 agotto 1880
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diatribe acerbe, contumeliose ed irritanti
1
. Cos! potemmo con

piena venia dell'autorita competente pubblicare una lunga serie

di articoli
;

i quali vennero poscia, sotto la revisione dello stesso

P. Buttaoni, inseriti dal P. Liberators nella sua opera della (70-

noscenza intellettuale, e del Composto umano 2
. 1 difensori delle

dottrine rosminiane ne facevano alto scalpore, ricordando sempre

il divieto pontificio. Ma il Maestro del Sacro Palazzo non di6 mai

ascolto ai loro richiami; e noi ci contentavamo di rispondere:

Badate che la Civiltd Cattolica si stampa non a Pechino ma a

Roma.

4 Di qui si pare che materia di quel divieto sieno piuttosto gli scritti del

Buroni, del Corte e compagni, contro di noi
;
nei quali scritti non vi e quasi

periodo senza una maligna insinuazione a nostro carico o un insulto. Siane esem-

pio questo tratto del libro presente, dove dal Buroni siamo paragonali (a pag. 18)

a Tarquinio il Superbo ;
il quale per mala cupidigia di dominio voile trucidati

i cittadini piu eminenti. a E la iniqua e vigliacca polilica di Tarquinio il Superbo
di far tagliare la testa a' piu alti papaveri, cioe di perseguire come si fa qui,

senza mai fine e con sempre nuovo accanimento, gl'ingegni piu eletti e di mag-

giore scienza, propria solo delle tirannidi sospettose, e delle sette prepotenti, o

per dir meglio impotenti e prelenziose. Pag. 18. Che un sacerdote, un membro

della Santa Congregazione di S. Vincenzo De Paoli, gitti pubblicamente in viso a

Sacerdoti, a religiosi, che per divina merc6 godono qualche riputazione nella Chiesa

di Dio, si abbominevoli affetti e si lurpi disegni, e cosa di cui lasciamo ai cordati

lettori il giudizio.

Per contrario le nostre disputazioni non contengono altro, che puri argo-

menti, senza 1'ombra di offesa agli avversarii o alle loro intenzioni, ma usando

tutto il rispetto, dovuto al loro grado e alia loro professione. Noi sfidiamo chis-

sisia a trovare in questa nostra controversia una sola parola, che sia uscita fuori

del semplice argomentare sopra la dotlrina, e sia andata a ferir le persone.

Si dira: ma voi con le vostre argomentazioni derivate gravissimi errori dalle

dottrine rosminiane. Manco male; giaeche questo e proprio della discussione;

scuotere quinci e quindi una teorica per fame uscir fuori ci6 che virlualmente

conliene. II Buroni ci concede piu volte la facolla di discutere; ma vuole che

non ci stendiamo fino a derivar dai principii, che si disculono, alcun errore che

tocchi come che sia la religione o la sana dottrina. Ma, signer caro, questa non

e discussione, ma burla. E discussione puramente nominale, non reale. La discus-

sione reale esige che, quantunque con rispetto verso 1'Aulore e la sua buona

fede, si mostri male il male, e bene il bene; qual veramente e in se stesso e

nelle sue conseguenze.
2 Chi ha questa edizione romana delle dette due opere pu6 riscontrare se in

esse non si trovino censurati tutti i punti, che poscia continuammo a censurare

nelle opere del Rosmini; le quali il Buroni pretende che in virtu del dimittanlur

dovevano rip u tarsi incensurabili.
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III.

La difesa, da noi fatta, intorno al senso del dimittatur, rice-

vette un forte rincalzo da ci6 che poseia avvenne %N Osservatore

Cattolico di Milano. Imperocche, tripudiando, poco decorosamente,

gli avversarii di quel giornale per la dichiarazione impostagli,

ed interpretando stranamente la lettera dell' Em. Cardinale Pre-

fetto della S. Congregazione dell'Indice, quasi fosse una confer-

mazione del senso che essi davano alia formola dimittatur, i Di-

rettori di quel giornale si rivolsero al S. Padre, supplicandolo a

yolere illuminare la loro mente sopra cotesto punto ;
e n' ebbero

in risposta, per mezzo d'uno dei piu dotti ed autorevoli Cardinali,

che finora la sacra Congregazione non avea data nessuna inter-

pretazione autentica del Dimittatur. Ma facciamo narrare la cosa

a loro stessi.

< Fermi nel nostro proposito di obbedienza (cosl scrivono nel

numero 170 del loro giornale di quest' anno) e mantenendo scru-

polosamente il silenzio impostoci, umiliavamo a sua Santita Pio IX
un indirizzo, nel quale ripetevamo 1'atto di sommissione pubbli-

cato g& nel giornale, e di pift dichiaravamo di essere disposti

a rinunciare all'interpretazione del dimittatur, da prima soste-

nuta, ove ci6 fosse nel desiderio di sua Santita. II nostro indirizzo

fu graziosamente accompagnato da sua Ecc. Mons. Lucido Maria

Parocchi, allora Yescovo di Pavia e presentemente Cardinale di

Santa Romana Chiesa e Arcivescovo di Bologna, ad un Emi-

nentissimo Cardinale, rimettendosi alia consumata prudenza del-

1'Emo Porporato, quanto alia presentazione o meno folYindirizzo

medesimo a sua Santita.

Sua Eininenza compl graziosamente 1'uffizio, e ne dava con-

tezza a Mons. Parocchi con una lettera, che fu comunicata a

noi e a Sua Ecc. Rev. Mons. Arcivescovo di Milano, e della

quale possiamo ora pubblicare il preciso tenore.

Illustrissimo e Reverendissimo Signore. Ho riferito al S. Pa-

dre il contenuto dell' indirizzo dei Redattori dell' Osservatore

cattolico, secondo il desiderio espressomi dalla S. V. 111. e Rev.

con pregevole foglio dei 15 di questo mese. II S. Padre ha ac-



580 RIVISTA

colto colla solita benignita la dichiarazione di sommissione al-

Tautorita della S. Sede, espressa nott
9

indirfxzo e da 1'apostolica

benedizione ai Direttori e Cooperatori, acciocch& continuino a pro-

pugnare la causa della Santa Sede ed usino sempre le dovute

cautele, accompagnate dalla necessaria temperanza, quale si ad-

dice a chi difende, com'essi, la veritk e la giustizia.

Per6 nell'indirizzo sono due cose che meritano di essere ret-

tificate. L'una d che i Eedattori dell' Osservatore cattolico sono

stati rimproverati di aver violato il precetto del silenzio sulle

opere di Antonio Rosmini Serbati, e siano stati obbligati a pub-

blicare questi rimproveri e ritrattarsi. L'altra, chela spiegazione

del dimittatur, data dal P. Maestro del Palazzo nella lettera

all' Osservatore Bomano, sia da ritenersi come autentica. Im-

perocche e vero che la sacra Congregazione dell'Indice ha in-

giunto all' Osservatore Cattolico il silenzio, ma Pha imposto

anche alia parte contraria, neli'intento di togliere a scrittori

cattolici ogni occasione di dissidio, e tale fu appunto P intento

della Santa Sede nelP imporre questo silenzio : ne la sacra Con-

gregazione ha pimto obbligato alcuno a ritrattarsi su ci6 pub-

blicamente.

Quanto alia spiegazione della formola dimittatur, e certo

che la predetta lettera del P. M. del Palazzo non e gia della

Sacra Congregazione dell'Indice; la quale ha il diritto di dare, ma
non ha mai data finora veruna spiegazione autentica di questa

formola.

Mi piace di poter dare a V. S. queste dilucidazioni, le quali

le gioveranno per animare i Direttori delF Osservatore Cattolico

a difendere sempre piti con coraggio Tautorita della Santa Chiesa.

Che se poi occorresse in avvenire di avere dichiarazioni au-

tentiche in simili materie, conviene ricorrere air Em. Sig. Car-

dinale Prefetto della prelodata Sacra Congregazione.

Intanto le bacio di vero cuore le mani protestandole la mia

osservanza.

Roma 29 settembre 1876 (segue la firma)
1

. >

Fin qui 1' Osservatore Cattolico.

1 Vedi Osservatore Callolioo di Milano, 22 e 28 luglio 1880.
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Tornando ora al caso nostro, 6 vero che noi sopprimemmo un

articolo gia apparecchiato in risposta ai nostri avversarii : ma il

Buroni confonde stranamente le cose rappresentando questo fatto

come una conseguenza foll'invito suddetto, il quale noi non ri-

eevemmo se non circa un mese piu tardi. Difatti il quaderno 625

a cui si riferisce il Buroni, doveva uscire il primo sabato di lu-

glio, e quindi se ne curava la stampa dopo la meta di giugno,

nel qual tempo comparve la lettera del P. M. del S. Palazzo

all
3]

Osservatore Romano per occasione dell' articolo del Fabri :

laddove la comunicazione delP invito or ora ricordato, ci fu fatta

circa la meta del luglio susseguente. Noi poi sopprimemmo quel-

P articolo di pieno nostro arbitrio, per mero sentimento di ri-

spetto al P. M. del S. Palazzo, non appena fu pubblicata la sud-

detta sua lettera all' Osservatore Romano: n& sarebbe potuto

intervenire, in quella soppressione, comando o desiderio delle Au-

torita Romane per la semplice ragione che nessuna d'esse sapeva

nulla di quell' articolo. E falso poi ancora che il detto articolo

fosse gia stampato nel quaderno, sicche noi dovessimo (con grave

dispendio) stralciarlo dagli esemplari. Nessun dispendio ci con-

venne fare perch& fummo abbastanza in tempo, prima della stampa,

a deciderne 1'omissione; e se il Buroni ha, come dice, una copia

in cui se ne trova la prima pagina, ci6 non pu6 essere che in

qualche foglio tirato prima che in tipografia arrivasse il con-

trordine, e messo per iscambio in qualche fascicolo. In fine e ri-

devole il dire che con cio facevamo negativamente ci6 che 1' Os-

servatore Cattolico avea fatto positivamente : parole in verita

vuote di senso; giacch& fare negativamente significa non fare;

e non fare una cosa, che nessuno sa che stavasi per fare, non

esprime nulla nel pubblico. Ma lasciamo queste puerilita, e ve-

niamo al punto che interessa.

IY.

La controversia fino al 21 giugno 1880 si trovava dunque in

questi termini:

1 Nessuna interpretazione autentica esisteva della formola
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Dimittatur. Imperocch6 la S. Congregazione dell'Indice, che sola

poteva darla, con Fapprovazione del Papa, non 1'avea mai data.

Ci6 & indubitabile, dopo la pubblicazione della lettera recata piii

sopra, scritta airEminentissimo Cardinale Paroechi, allora Ve-

scovo di Pavia, a nome del Papa, e comunicata alPArcivescovo

di Milano; nella quale & detto espressamente : Quanto alia spie-

gazione della formola Dimittatur 6 certo che la predetta lettera

del P. Maestro del Palazzo non & gia della S. Congregazione del-

l'Indice, la quale ha il diritto di dare, ma non ha mai data finora

veruna spiegazione autentica di questa formola.

2 La Civilta Cattolica, seguita in ci6 da molti giornali

Cattolici, nella mancanza d' interpretazione autentica di quella

formola, 1'avea spiegata per non approvazione ne condanna, e

ultimamente avea fatta sua la spiegazione che si leggeva nello

Spicilegio del P. Liberatore nei termini seguenti : La Sacra

Congregazione foll'lndice col pronunziare la dimissione (dimit-

tantur) delle opere, deferite al suo tribunale, non intende definir

nulla intorno al merito delle dottrine. Essa giudica per giuste

ragioni dover rilasciare quei libri, senza censura, ma non per

questo viefca intorno ai medesimi Fonesta discussione dei dotti.

Le ragioni poi per cui essa s' induce a tal sentenza possono essere

diversissime. Esempligrazia: perch6 il libro fu riconosciuto non

aver nulla di censurabile. perche, sebbene contenga dei punti

censurabili, questi vengono compensati da altri, in cui 1'Autore

si professa apertamente ortodosso. perche, sebbene il libro sia

degno di censura, questa nondimeno potrebbe eccitare peggiori

scandali e scissure tra i fedeli; e la prudenza prescrive di lasciar

correre un male minore, per cessarne un maggiore. perchS, seb-

bene ii libro sia degno di censura, nondimeno 1'autore non dee

sottoporsi a tale umiliazione, attesi i suoi meriti colla Chiesa, o

la sua gran rinomanza, come Papa Benedetto XIV dice essere

avvenuto del Bossuet, del Muratori e di altri. In somma i motivi

possono essere molteplici, ed il senso legale del dimittatur non

deve confondersi con nessuno di essi, ma deve poter corrispondere

a ciascuno. Onde non pu6 importare altro, che una non con-

1

Civilta Catlolica Serie XI, vol. VI, pag. 208.
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danna 1
. Ci6 e confessato dallo stesso Buroni; il quale nel

tratto riportato piu sopra, dice: Questo e n6 piti n& meno che il

medesimo stato della quistione, quale vien posto anche oggidi

dalla Civilta Cattolica e dagli altri die tengono con lei fino al

presente ;
cio& che il Dimittantur sia una semplice non proibi-

zione, senza proferire sopra i libri accusati ne assoluzione n$

condanna 1
.

3 Per contrario il Buroni e i suoi aderenti pretendevano che

il senso del dimittatur fosse una dichiarazione d' incensurdbilita

ed indiretta approvazione delle dottrine, contenute nel libro che

vien dimesso. Bastera citarne alcuni passi. II dimetterli ft li-

bri) e licenziarli cosi, significa che essi son tali, da non poter i

fedeli ritrarne altro che bene ed utilita, e non alcunch&, anche

minimo, di nocurnento 2
.

Poscia, dicendo che sebbene non importi \m
9

approvazione po-

sitiva, pure significa un giudizio positive di liceitd ed inno-

cuita, soggiunge: II qual giudizio posilivo importa due cose:

1 Un' assoluzione intiera di quelle opere da tutte le accuse e

postille, che contro di quelle erano state deferite alia S. Sede;

2 Un brevetto e, come dir, passaporto di liceita ed innocuitk, che

le deye rendere rispettabili ed incensurabili ad ogni privato
3

. >

Dove osserva che un tal brevetto, non & di si poca significanza,

come mostra di credere la prelodata efemeride, cio6 la Civiltd,

Cattolica. Ma noi invece mostrammo sempre di credere appunto
il contrario di ci6 che qui il Buroni asserisce di noi; giacch6 noi

credemmo sempre e crediamo che un tal brevetto sarebbe di un

valore immense
;
ma la quistione & se esso sia contenuto nel di:

mittatur; e ci6 noi negavamo.
La stessa cosa con altri termini il Buroni ripete continuamente

nel suo libro: come a pagina 77, dove dice: che la Sacra Congre-

1

Pag. 11.

5
Pag. 31.

3
Pag. 32. Diceva bene un dottissimo uomo, autore di varie opere: Se tale

fosse il senso del dimiltatur, io domani farei denunziare alia Sacra Congrega-
zione i miei libri. Imperocche io son certo che essi sarebbero dimessi; e cosi

conseguirebbero un si prezioso brevetto e diverrebbero rispetlabili e incensura-

bili ad ogni privato.
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gazione dell'Indice il di 3 luglio 1854 proclamava innocue, sane,

per nessun verso censurabili, e da potersi quindi senza riserva e

con piena tranquillita di coscienza da chicchessia ricevere e pro-

fessare (che tanto suonano le parole: Dimittantur opera Antonii

Rosmini Serbati) queste dottrine >
;
e ci6, come aggiunge nella

pagina seguente, con giudizio definitive. >

Stando cosi le cose, era naturale che da molte parti s'indi-

rizzassero alia Sacra Congregazione dell'Indice vive istanze, ac-

ciocch6 definisse autorevolmente il senso della formola dimitta-

tur, e cosi pdnesse fine al lungo dissidio. La Sacra Congregazione

accolse benignamente la giusta dimanda, e dopo lungo esame

emise la seguente dichiarazione, la quale, come agli altri gior-

nali cattolici, cosi fu parimente comunicata a noi dallo stesso

Rmo Padre Girolamo Pio Saccheri segretario della S. Congrega-

zione dell'Indice.

DECLAEATIO
Sacrae Indicis Congregationis super signification formulae

DIMITTATUR

Feria II die 21 iunii 1880.

Sacra Indicis Congregatio habita in Palatio Apostolico Yaticano

die 21 iunii 1880 declaravit quod formula dimittatur hoc tan-

turn significat: opus, quod dimittitur, non prohiberi.

Quibus sanctissimo Domino nostro Leoni Papae XIII per me

infrascriptum S. I. C. a secretis relatis, Sanctitas sua declara-

tionem probavit. In quorum fidem etc.

. Datum Romae die 28 iunii 1880.

Loco f sigilli

Fr. HIERONYMUS Pius SACCHERI, Ord. Praed.

S. Ind. Congr. a secretis.

Sopra questa dichiarazione Y Unitd Cattolica fa giustamente

le seguenti considerazioni: <c Intorno al senso legale della for-

mola Dimittatur^ non esisteva fin qui una interpretazione au-

tentica, per cui il senso di quella formola fu ultimamente materia

di vrvissime discussion!. Gli uni dicevano, che il dimittatur della
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S. Congregazione dell'Indice, preso per s& solo, importa unica-

inente una non condanna o non proibizione del libro esaminato

e dimesso, e non gia una dichiarazione della sua incensura-

Ulita; della quale non proibizione potendo essere varii i motivi,

anche solo esterni e di prudenza pastorale, non ostante la cen-

surabilita del libro, non sarebbe necessaria, n& quindi logica la

conclusione, che alcuno volesse trarre dalla dimissione di un

libro alia incensurabilita della sua dottrina. Altri invece pre-

tendevano che il dimittatur non fosse soltanto una non con-

danna o non proibizione delP opera esaminata e dimessa, ma

di piti importasse un giudizio e una dichiarazione ft incensura-

bilita della dottrina contenuta in quell'opera. Or la Santa Sede

ha parlato : Roma loquuta esL La Sacra Congregazione dell'In-

dice, come appare dal documento autentico, sopra riferito, ha

dichiarato: hoc tantum significat, opus non prohiberi. Ognuno
yede che tutta la forza di questa dichiarazione sta in quel tantum

(unicamente), con cui si esclude ogni altro senso della formola

dimittatur, tranne quello di una non proibizione o condanna

del libro dimesso. II Papa medesimo, come si legge nel docu-

mento sopra riferito, approv6 questa dichiarazione. Con ci6 Us

finita est, la quistione e decisa.
*

V.

Dinanzi a questa solenne dichiarazione della S. Congregazione

dell'Indice, confermata dal Sommo Pontefice, cadono a terra tutte

le gratuite affermazioni e tutte le sofistiche argomentazioni del

chiar. Buroni. II suo libro riesce un fuor d'opera, rimesso in luce,

quando non era piti a proposito. E nel vero, giusta la dottrina che

si da in Logica intorno alle proposizioni esponibili ed esponenti,

la proposizione : Formula dimittatur hoc tantum significat:

Opus, quod dimittitur, non prohiberi, si risolve in quest' altra:

Formula dimittatur significat opus quod dimittitur non prohi-

beri, et nullum alium significatum habet. Di qui segue che le

ulteriori significazioni, di brevetto d'innocuita ed ineensurabilita,

di proclamazione di dottrina innocua, sana, per nessun verso

1 I' Unitd, Gallolica Num. 119. Doraenica 1 Agosto 1880.
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censurabile, da potersi da chicchessia ricevere e professare con

piena tranquillita di coscienza; di dottrina rispettabile e incen-

surabile ad ogni privato, sono assolutamente escluse. La sola cosa

che resta si 6 che il libro non & proibito; e ci6 per ragioni,

che guidarono il giudizio della Sacra Congregazione, e che non

entrano in nessun modo nel senso legale della sentenza : For-

mula dimittatur hoc tantum significat: opus, quod dimittitur,

non prohiberi.

Atteso il vivo sentimento di obbedienza, di cui il Buroni si

dichiara animato, e la gran fame di autorita, ch'egli dice di sen-

tire, noi siain sicuri che in una terza edizione del suo libro egli

ne cancellera tutte le frasi ingiuriose al senso di non proibizione

della formola dimittatur, le quali si leggono in questa seconda

edizione. Egli non dira pid che se cosi s'intendesse \\ dimitta-

tur, esso sarebbe un fiato di vento, una semplice frase, flatus

vocis
1
>

;
che per conchiudere si poco o nulla non valeva la

spesa
2

;
che una tale interpretazione parrebbe uno sfregio

atroce alia sacra Maesta del Sommo Pontificato
3

,
che essa e

interpretazione troppo fiacca, insignificante, e, se 6 permesso

di dirlo, anche indegna *. Tutte queste cose ben potevano forse

dirsi, quando si trattava della Civilta Cattolica, dell' Osservatore

Cattolico di Milano, della Voce Cattolica di Trento, dell'Av-

vocato Fabri e degli altri cattolici, che sostennero la prefata in-

terpretazione. Tutti questi si potevano liberamente accusare come

insubordinati e ardimentosi tanto da dare uno schiaffo pubbli-

camente alia Sacra Congregazione, attirando dal inondo sopra la

S. Congregazione delPIndice tutto quel chiasso che oggi si & levato

contro la Commissione del Vocabolario della Crusca, la quale,

dicesi, dopo tant'anni di studii e milioni di spendii & tuttora alia

lettera C.
5
> Ma oggi il subbietto 6 mutato. Queste e simiglianti

contumelie andrebbero a ferire non piil i predetti giornali e scrit-

tori cattolici, ma la S. Congregazione deirindice e il Ponteficc

stesso che ne approvft la sentenza. Onde noi non dubitiamo punto

che il Buroni in una terza edizione del suo libro ne cancellera

tutte queste esorbitanze.

1

Pag. 45. -
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Egli comincia la sua seconda edizione con osservar giustamente:
< Quando insorgono tra i cattolici delle dispute e discussion! osti-

nate, massime in punto di dottrina, a comporre le quali, per di-

fetto dell' una o dell'altra delle parti contendenti, non pift bastano

le ragioni, la pazienza e la carita, il solo modo giusto e sicuro di

finirle si & quello di richiamarle alPAutorita, che 6 come il perno

sul quale si aggira tutto il movimento della Chiesa l
. > Ora in-

torno al senso della formola dimittatur, se significasse semplice-

mente una non proiUzione, ovvero tutte quelle altre magnifiche

cose che esso Buroni pretendeva, era sorta tra cattolici una di-

sputa, a comporre la quale piu non bastavano le ragioni, la pa-

zienza, la carita. Si 6 quindi dovuto ricorrere al solo modo giusto

e sicuro di finirla, richiamandola aH'Autorita. L'Autorita ha

parlato ed ha dato torto al Buroni, dichiarando che formula
dimittatur hoc tantum significat: opus, quod dimittitur, non

prohiberi. fi indubitabile adunque che il Buroni si sottomettera

a tal giudizio, senza la menoma ripugnanza. Egli che avea scritto

il suo libro a fine di far prevalere 1'autorita e la legge a tutto

ci6 che potesse in qualsiasi parte discordare daquesta
2

,
non

lascera mezzo alcuno intentato per far prevalere questo decreto

della S. Congregazione a tutte le pretensioni messe innanzi finora.

Alcune male lingue vanno bucinando che il Buroni, contradi-

cendo a tutto ci6 che avea sostenuto finora, scrivera un libro in

cui dimostrera che la S. Congregazione definendo che il Dimitta-

tur significa solamente non proibizione, ha implicitamente con-

fermata la sua spiegazione, di brevetto d'incensurabilita, di sanii^

di dottrina e va dicendo. Ma noi nol crediamo. Noi pensiamo per

contrario che egli si affretter^ a ritrattare pubblicamente la falsa

interpretazione del dimittatur, da lui sostenuta sinqui, applicando

a s& quella giustissima considerazione, che ricordava a noi nel

suggerirci una ritrattazione consimile, cio& che questo si farebbe

senza alcun disdoro, anzi con quelP aureola di onore, onde va

cinta Tumile confessione nel coro de'Santi e nel cielo della

Ohiesa
3

.

1

Pag. 5. Pag. 6. 3
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II.

ANTONII ANGELINII e Societate lesu Inscriptiones
- - Liber

Romae ex officina libraria Salviueci. A. MDCCCLXXX. Pa-

gine 640 in ottavo grande.

Ci sono assai volte venute sotto gli occhi le Iscrizioni del chia-

rissimo P. Angelini, or pubblicate, or riprodotte dai Giornali cat-

tolici; e noi nelle nostre Bibliografie abbiamo dato un cenno cosi

del due primi libri di esse, come delle altre die raccolte in libretti

venner fuori per onorare la virtft e il merito d'illustri personaggi,

o per festeggiare i Sovrani Q-erarchi, o per rendere un tributo di

pieta religiosa alia Gran Madre di Dio, ed ai novellamente ascritti

con solenne pompa nel novero de'Santi. Ora crediamo bene di

dire poche parole sopra tutt'insieme questi componimenti.

IT aver ridotto ad arte TEpigrafia, e ferraate le leggi e dettati

precetti intorno ad essa e lode e merito del P. Stefano Antonio

Morcelli d. C. d. GL, che primo fe' fiorire in Roma e nelle scuole

del Collegio Romano il vero gusto delle classiche iscrizioni. E
tuttoche non possa recarsi in dubbio, che innanzi al Morcelli

siansi dettate nobili Iscrizioni, che fanno fede che il buon gusto

delle latine lettere non fu mai spento nelle nostre contrade, nien-

temeno era ci6 da reputare piti presto al risorgimento de'buoni

studii ne'secoli XV e XVI, e a qualche felice ingegno che colla

acutezza della mente seppe dare nel segno, e liberare Tepigrafe

da forme non sue, che non ai canoni posti a questo genere di

scrittura. E di certo, per toccare uno de' molti esempii che po-

tremmo produrre, bella nella sua semplicita, e sublime per la

sentenza che la chiude, & T iscrizione del monumento di bronzo

di Martino V, Ottone Colonna, al quale, dopo accennati gli anni

che sedette nella cattedra di Pietro e Tanno che usci di vita,

che fu il 20 febbraio 1431, si da il vero encomio con questa

quanto breve e raccolta, tanto alta forma: Temporum Suorum
Felicitas

1
. E poi fiorita di tutte le grazie T iscrizione, con che

un felice ingegno, (il Tiraboschi tiene che fosse TAmaseo) il 1553
1

II grandiose monuruento si conserva nella Basilica Lateranense.
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rallegrc) la villa di Griulio III, e anche a quest! di si ammira dai

cultori de'buoni studii per la delicatezza de'pensieri, e castiga-

tezza delle locuzioni di aurea latinita
1
. Ne men graziose eran le

epigrafi, con che Annibal Caro e altri di quell' eta ornarono le

imprese, ossia 1'unione di piti corpi simboleggianti qualche lo-

data azione o virtfr.

Senonch& il 1600 venne tosto a corrompere la casta bellezza

come della sana letteratura, cosi delle iscrizioni: e queste usciron

fuori cosi sopraccariche di abbellimenti di concetti arditi e strani,

che il leggerle muove pin leggermente il riso, che il fastidio. E

cosi si pervenne al 1700, che dovea dopo i primi venti anni ri-

chiamare al natio candore 1' arte epigrafica, e ricondurla a quella

forma che le avea dato 1'eta di Augusto, e la maestra della clas-

sica letteratura la dotta Atene. Dacche bellissime sono le soprav-

vissute alFoblio di tanti secoli, corsi tra noi e Peta della Romana

Repubblica e di Augusto: e di squisita bonta sono quelle che ci

offre la Grecia, ed empiono i grandi volumi del Corpus Inscri-

ptionum Graecarum. E qui non pu6 dirsi a mezzo, quant'armonia

corra tra la epigrafia greca, la latina e P italiana; dacch6 non

entriamo nel numero di coloro, che vorrebbero tolta all' Italia la

facolta di dettar epigrafi. E se i ristretti confini posti a questa

rivista non eel vietassero, si potrebbe senza pena proporre una

iscrizione greca, recarla colla stessa giacitura di parole e alia

lettera in latino, e quindi della stessa guisa voltarla in volgare,

e ne verrebber fuori due epigrafi, Tuna latina e 1'altra italiana

di forme bellissime; e noi, non ha molti anni, assistemmo ad un

letterario sperimento, nel quale il P. Angelini, tolta a norma e

fondamento del ragionamento una greca iscrizione discoperta in

Arad, voltandola alia lettera in latino e in italiano, collocd in

piena luce di evidenza il suo proposto, che era di far conoscere

quanto stretta armonia leghi 1'epigrafia greca colla latina e colla

italiana.

Pu6 pertanto affermarsi, che in sul mezzo del passato secolo

rivivesse il buon sapore della scienza epigrafica; e in meritato

onore presso la tarda posterita rimarranno i nomi del P. Gluidon

1 Enlro la villa Giulia fuori della Porta del Popolo.
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Ferrari d. C. d. GL che in Milano rese piu splendide colle sue

auree iscrizioni le sacre solennita e alz6 con esse un grandiose

monumento al valor militare de' Reali di Savoia, e del P. Luigi

Lanzi della medesima Compagnia di (Jesu, che in Firenze fe' as-

saporare la dolcezza della classica epigrafia, raccogliendo ne'suoi

epigrafici componimenti le bellezze dell'attica delicatezza, che

avea con lunghi studii cercato nei greci. Sotto questo tempo

Terudito P. Antonfrancesco Zaccaria d. C.d. GL volt6 i suoi studii

a porre in arte F epigrafia, e pubblic6 in Eoma il 1770 coi tipi

di Giovanni Zempel ordinata in tre libri Tlstituzione Antiquario-

Lapidaria, senza apporvi il suo nome: opera d'immensa erudi-

zione, e che cost6 lunga fatica al diligente autore. Al qual argo-

mento posero anche mano il dottissimo Heineccius, e il P. Voghera

d. C. d. GL, che in Mantova istillava nelle menti de'giovani il vero

gusto della epigrafia classica. Senonch& la gloria di aver collocato

in piena luce questo nobilissimo e delicato argoniento & da recare

al P. Stefano Antonio Morcelli d. C. d. GK che ricco in erudizione,

fornito di lettere greche, conoscitore profondo delle antichita pro-

fane e sacre venne fuori co'suoi libri De Stilo Inscriptionum

Latinarum, che oscur6 la gloria di quanti aveano scritto sopra

1' epigrafia, e tolse la speranza di superarlo a quanti appresso

volgeranno lo studio sopra lo stesso subbietto. Dacch& tutta ab-

braccift la materia epigrafica, la comparti in articoli. La confortd

con esempii, la seguit6 nelle piu minute parti, detto delle leggi

ricavate con finissimo criterio dagli antichi, accenno ai difetti da

evitare, e chiamo Tattenzione sopra la forma perfetta, a che si

potevan condurre. Delia qual opera, che vide la prima volta la

luce in Borna, si fece una nuova e bellissima edizione in Padova

co'tipi del Seminario il 1818, proseguita sino al 1823, e in

questa molto piu ricca della romana, furono raccolte e disposte

ne'proprii generi e classi le iscrizioni dettate dallo stesso Mor-

celli. Tennero dietro lo Schiassi, il Eicci, il Yallauri, il Berrini,

lo Zell (Romischen Epigraphic), e altri.

Ora su le orme segnate con tanta accuratezza da questo sovrano

maestro e legislatore della Epigrafia ha camminato il P. Ange-

lini, ed ha arricchito la scienza di nuove forme cavate con forte
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studio dai classic! scrittori: ha anche vestito di locuzioni latine e

proprie certi argomenti, che sembravano restii a piegarsi all'in-

dole latina, come per produrre in campo si vasto qualche esempio,

leggiamo nella descrizione del Meteorografo e delle scoperte astro-

nomiche del celebre P. Secchi. E perche i nostri lettori abbiano

sotto gli occhi la forma robusta e concisa delle iscrizioni raccolte

in questi volumi, produrremo Pepigrafe con che il Senato e il

Popolo Romano festeggio il 12 aprile, di memorando e solenne,

perche in quel di il sovrano Gerarca Pio IX il 1850 posta in

pace T Italia torn6 in Roma da Napoli, e nello stesso di il 1859

cadde illeso nel rovinare il pavimento della sala, dove era con

molti cardinal! e prelati, in S.Agnese fuor delle mura. Nel mezzo

del Campidoglio leggevasi

PIO IX PONTIFICI - MAXIMO

HOC YERTENTE DIE

REDUCI -ET SOSPITI

ROMA - MEMOR

L' Osservatore Romano annunzio la grave perdita del Gran

Pontefice Pio IX con questa Epigrafe su due piedi dettata dal

medesimo P. Angelini

PIUS - IX - PONTIFEX MAXIMUS

CADUCA AETERNIS - MUTAVIT

FAMA - INGENS

VIRTUTE INGENTIOR - ET - RECTE FACTIS
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ALLARIA G. FELICE Delia vita e delle opere pastoral! di monsi-

gnore Eugenio Galletti Vescovo di Alba, pel Can. Felice G. Allaria.

Un vol. in 8 pice, di pagg. XII-463. Alba, tipografia Sansoldi 1880.

Prezzo L. 3.

Uno dei conforti che Iddio, in que-

st' epoca di infernale persecuzione, da

alia sua Ghiesa, e certamente lo splen-

dore della santila apostolica nell' Epi-

scopate: e T Italia nostra ne ha finora

goduti frutli insigni di benedizione.

Con gran piacere pertanto annunziamo

questa vila di un altro Yescovo, morto

poco fa in odore di santita, e degno di

passare per esempio al sacerdozio dei

nostri tempi. II ch. sig. Canonico Alla-

ria ce la espone con semplice stile e con

cura speciale di raettere in evidenza

tutto quanto, nelle virtu e nelle opere
di lui, fu pralicamente imitabile. Alia

edificazione della piela egli ha saputo

tuale dei lettori ed ancora ii diletto,

perocche alcuni tratli della vila del ve-

nerando monsignor Galletti, come per

esempio 51 suo intervento nel (ioncilio

valicano, egli narra con parlicolari, che

destano ancora curiosita. Noi pensiamo,

che non solamente gli ecclesiastici,

pe'quali e in peculiar modo scrilta, ma

i laici ancora trarranno grande utile

dalla letlura di questa bella vila, che

insegnera loro a conoscere che sieno

i Vescovi e quali i loro intendimen-

ti; e li movera a stimare sempre piu

la Chiesa, inesauribilmente feconda in

ogni tempo d'anime elelte, sublimi ed

croiche nel sacrificarsi al bene degli

altri.congiungere I'anirnaeslramenlo spiri-

AMELLI GUARINO Vedi TOMMASO (S.) D'AQUINO.

BALDASSARRI FRANCESCO - Yedi VEEISMO.

BEBNABO SILORATA PIETRO La Sacra Bibbia tradotta in versi

italiani dal Commendatore Pietro Bernabb Silorata, Cavaliere dei

SS. Maurizio e Lazzaro, della Corona d' Italia ecc. Roma, tip. del-

I'Opinione. (Dispense 73 e 74). In 4 gr. di pagg. 32.

CALLORI FEDERICO - Vedi MANZONI ALESSANDRO.

GINQUINO ANTONIO Vedi VEEISMO.

COGNETTI BIAGIO Vedi VEEISMO.
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GURI VINCENZO L'Universita degli studii di Fermo. Notizie storiche

del cavaliere avvocato Vincenzo Guri, socio corrispondente della B. De-

putazione di storia patria per le provincie della Toscana, dell'Umbria

e delle Marche. Ancona, Libreria editrice Ernesto Aureli, 1880. In 8,

di pagg. 158. Prezzo L. 3.

E una dotta monografia, in cui con mai sernpre per la Compagnia e della be-

molla accuralezza si vien tessendo la nevolenza verso i suoi figli. La quale sti-

storia della Universita degli studii di ma e benevolenza non venne meno per

Fermo, dalla sua prima istituzione, sin una causa assai clamorosa, che fu agitala

dal secolo IX per opera di Lotario I, fra il detto municipio e il Collegio a ca-

a questi ultimi tempi; se nedescrivono gioned'interessi temporal!, essendoslata

le vicende, se ne celebrano le glorie, troncata la lite per amichevoli accordi,

essendo riuscila ad ernulare le piu fa- cedendo il municipio il dirilto, che esso

mose universila dell' Italia, e si tiene vanlava, di ripetere alcune somme non

memoria de'piu illustri personaggi che gia, come farebbe supporre il nostro

ne furono allievi, o v'insegnarono. Fra Autore,tnde&#amenfe versate, ma che

quesli si segnalarono parecchi membri egli sosteneva esser lali, ed obbligan-

della Gompagnia di Gesu nel passato dosi il Collegio, con un sussidio che

secolo: e noi ci professiamo ricono- riceverebbe di 3000 scudi annui, di

scenti al ch. Autore della onorata men- sornrninistrare a quella Universita nove

zione che ne fa; comealtresi a quel no- tra professori e maestri di scienze, di

bile municipio per la slima che mostr6 letteratura e di grarnmatica.

GURTI CALOGERO La Gongrua parrocchiale di Ravanusa, nanti la

Corte d'appello, sezione promiscua di Palermo. Allegazione dell'Ar-

cipr. Parr. Gurti Dr. Galogero. Girgenti, tip. Eraanuele Romito, 1880,

In 8 gr., di pagg. 70. Prezzo L. 1.50.

La Memoria che qui annunziamo parrocchiale, che il Municipio glinegava.

del ch. Parroco di Ravanusa, contiene Essa pu6 somministrare validi argo-

non pochi element! di diritlo e di fatto menli ad altri Parrochi, che si trovas-

da lui prodotti a tulela della Gongrua sero nelle stesse circostanze.

DA SASSINORO P. ANSELMO Genni intorno a S. Gristina vergine

e martire, patrona di Sepino nel Sannio, pel P. Anselmo da Sassi-

noro, Minore Osservante. Napott, Agenzia tipograflca, Vico Carita a

Toledo, 64, 1880. In 16 pice, di pagg. 148. Prezzo cent. 35.

DA SOAVE GIANFRANGESCO Triduo ad onore di S. Francesco

d'Assisi pel settimo Gentenario della sua nascita, premessi alcimi

cenni biografici, del P. Gianfrancesco da Soave Cappuccino. Si vende

dall' Editore-proprietario Agostino Minto in Padova al prezzo di cen-

tesimi 20. II ritratto ne sara impiegato per solennizzare il settimo

Gentenario della nascita del Santo, che cadra nel settembre del 1882.

DURAZZO MARGELLO Di un antico marmo col monogramma di

Gristo, trovato in Gogoleto. Lettera a D. Marcello Remondini di

Marcello Durazzo q. G. Luca; con due tavole di illustrazioni. (Letta
Serie XI, vol. Ill, fas. 725 38 27 agosto 1880
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alia Societa Ligure di Storia Patria nella seduta del 9 aprile 1880).

Genova, tip. Arcivescovile, 1880. In 8, di pagg. 28.

II ch. Autore, per occasione di che presents nel delto marmo, I'eta a cui

questo marmo di Cogolelo, discorre con questo debba riferirsi e I'uso al quale sin

molla doltrina dell'origine, dell'uso e da principio pole essere probabilmente

delle forme diverse del monogramma di destinato.

Cristo, raccogliendo da'caratteri speciali

ERGOLI NICOLA Prolegomeni al Gomraento scritturale, saggiato

ne'suoi element! tradizionali teologici. Lezioni dette in Gattedrale

1' anno 1879 dal Can. teologo Nicola Ercoli, dottore in sacra Teologia

e gi& professore nel Seminario di Brescia. Brescia, librer. e tip. ve-

scovile di G. Bersi e G., 1880. In 8, di pagg. 578.

Abbiamo ammirato in questi Pro- datoappoggioedampliazionealle scienze

legomeni al Gommento scritturale del

ch. Ganonico Ercoli, non meno 1'ara-

piezza e 1' opportunila della erudizione

biblica e patrislica, che la conoscenza

delle altre umane scienze e discipline,

o adoperate da'doltori della Ghiesa a

strumento e sussidio nelle interpreta-

zioni delle sante Scrilture, o che dai

nemici della verita sono state volte in

armi di guerra per combatterle. Dell'uno

e dell'altro corredo il ch. Aulore egre-

giamente si serve nelle due parti, in che

divide il suo libro. Nella prima di esse

tralteggia come un quadro della espo-

sizione scritturale nella successione dei

Padri; facendo rilevare i rapporti che

essa ebbe e gli aiuti che trasse dalla

cultura scientifica e letteraria de' tempi

rispeltivi. Chiude questo quadro un

breve cenno intorno ai lunghi e fati-

cosissimi studii di S. Girolamo durati

nel compiere la versione della Bibbia,

che fu poi adottata dalla Ghiesa ed e

conosciuta col nome di Volgata. Nelia

seconda parte, dopo aver dimoslrato il

valore autentico di questa con pruove

intrinseche ed estrinseche, espone in

compendio i benefici efFetti da lei recali

all'umana cultura: come sono, ad esem-

pio, Paver conservata la lingua latina,

che senza essa sarebbe infullibilmente

perita, 1'aver formata la letteratura e le

arti nel medio evo, nutritene le scuole,

anche nalurali, e createne alcune: fra le

quali la storia della filosofla, che senza

principii fondamentali forniti dalla Bib-

bia, sarebbe stata impossibile. Final-

menle, considerata la storicita della

Bibbia nel suo tutlo e nelle sue parti,

la contempla per rispelto alia cosi delta

scienza moderna, che le si leva incontro

per impugnarla. Ma cosifFatta scienza,

ben esaminata ne'suoi principii, non e

che assurdo materialismo, e nulla di

solido pu6 arrecare contro la Bibbia:

il che dimostra risolvendo le principal!

obbiezioni che se ne traggono.

Questo breve prospetto non pu6
servire che a dare una idea molto ge-

nerale dell' Opera dell'egregio Teologo.

Noi inviliamo coloro che coltivano le

scienze sacre a volerla atlentamente

studiare, sicuri che vi troveranno co-

piosa materia di soda e molteplice istru-

zione. Che se pure v' inconlreranno di-

fetti (e corne potrebb' essere allrimenti

in opera di tanta lena?);essi ci sem-

brano poca cosa. Tali sarebbero ad

esempio, il non ritrovarvisi traltata di

proposito la quistione della ispirazione

divina de'libri scritturali (giacche per

incidente e di volo ne tocca nella Le-

zione XII), un po' di perlurbazione,

alcune volte, nell'ordine delle malerie,

qualche oscurita, non per6 frequenle, di

espressioni, e fmalmcnle qualche ine-
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e profondamenle cristiana. II che, per

fermo, non sappiamo come possa asse-

rirsi di chi, ostinatosi a rilullare all'au-

lorita della Chiesa, mancava della prima

condizione, fondamento della pieta cri-

stiana, che e la vera fede.

sattezza di concetti. Una di queste ci

ricorda aver inconlrato a pag. 65, dove

parlando di un autore, di cui nota gli

errori e traviamenli dottrinali, giac-

che fu dichiaralamente giansenista, pur

nondimeno afFerma essere slato allo

stesso tempo a un'anima credente, pia,

FOURGADE II Santuario della Immacolata Goncezione a Lourdes.

Genni storici pubblicati nel 1862 coll'approvazione di Mons. Laurence

Vescovo di Tarbes dal canonico Fourcade, tradotti e continual! fino

al mese di luglio del 1880 dal sacerdote Antonio Marcone; aggiun-
tivi i particolari della morte e dei funerali di Bernardetta Soubirous,

cui apparve la SS. Vergine. Geneva, tip. delle Letture cattoliche, Via

Goito, dietro al Politeama, 1880. In 16, di pagg. 288. Prezzo L. 2, 30-

GABRIELLI ANDREA Vedi VERISMO.

GASPARINI GIUSEPPE -- Discorso sulla origine legittima del Prin-

cipato civile della Chiesa Romana, di D. Giuseppe Gasparini Avvo-

cato concistoriale per Bologna. Roma, tip. dei fratelli Monaldi, via

delle tre Pile, 5, 1880. In 16, di pagg. 52. Prezzo L. 1.

Lo scopo del ch. Autore in questo di negare, e messa fuori di ogni qui-

slione da altri documenti pubblicali da

Carlo Troya nel suo Codice longobardi-

co. Questo stesso soggetto delle Origini
del dominio temporale della S. Sede,

come i nostri lettori ricorderanno, fu

ampiamente trattalo dalla Ctm'Itd Gat-

tolica colla luce de' document} nova-

mente tornati alia luce; e quegli articoli

furono insieme raccolti e ristampati in

volume separate.

GIRELLI ELISABETTA Manuale complete della divozione al Sacro

Guor di Gesii; per Elisabetta Girelli. In Brescia, presso la libreria

di G. Bersi e G. MDCGCLXXX. In 16, di pagg. 590. Prezzo L. 1. 20.

E un'operelta assai ben concepita, ha approvate ed arricchite col tesoro

c scrilta con buona dottrina e molta di-

vozione. E divisa in quattro parti : la

prima contiene la storia della divozione

del S. Cuore di Gesu
;
la seconda espone

Discorso e di chiarire, nella sua prima

origine, la legitlimila del Principalo ci-

vile della Chiesa Romana. Ei poggia

principalmente la sua dimostrazione sul

Diploma di Pipino re de'longobardi al

S. Pontefice Stefano III, pubblicato la

prima volta dal Conte Fantuzzi ne'suoi

Monumenli ravennati, e la cui auten-

ticita, che nel tornare alia luce i nemici

della Chiesa si sforzarono a tutta possa

in forma di considerazioni le virtu ed i

pregi di quel Cuore divino, che dev'es-

sere 1'oggetto del nostro culto, del

nostro amore e della nostra imitazione;

nella terza son disposte con ordine le

pratiche di tal divozione, che la Chiesa

delle sante indulgenze ;
la quarta final-

mente comprende una raccolta di pre-

ghiere al S. Cuore di Gesu, ricavate per
la maggior parte dagli scrilli de'Santi

e dagli autori piu divoti del divin Cuore.

Raccomandiamo assai questo libretto,

come uno de'piu acconci a nutrire la

solida divozione al Cuore SS. dell'Uo-

mo-Dio.
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IDROPOTE EMILIANO - Yedi VERISMO.
1NGONTRI FRANCESCO GAETANO Lettera pastorale di Monsi-

gnor Francesco Gaetano Incontri, con cui dirige al clero due lettere

pastorali deU'Erao Signor Cardinale Giacomo Lanfredini Yescovo di

Osimo e Cingoli. 8. Pier d'Arena, tipogratia e libreria S. Vincenzo

de'Paoli, 1879. In 16, di p. pagg. 284. Prezzo cent. 50.

Fruttuosa riuscira ad ogni eccle- la vocazione sacerdotale. Per questa

siastico 1'attenta lettura di queste due ragione Monsignor Incontri, gia Arci-

pastorali dell' E.rao Cardinal Lanfredini, vescovo di Firenze, con sua apposita

perche vi troveranno savissimi docu- lettera le voile cornunicare al suo Clero;

menti e molte pratiche avvertenze per e pel medesimo fine la benemerita Ti-

riforraare la propria vita secondo quel pografia di S. Vincenzo de'Paoli ne ha

tipo di perfezione che da loro esige curata la presente nuova edizione.

IOZZI OLIVIERO Oliverii lozzi, MAFAAAEA, seu Inscriptiones vo-

tivae, queis accedit explicatio nominum morbos resque novas signi-

ficantium. Aquis Statiellis, ex officina Dina, ann. MDGCCLXXX.
In 16, di pagg. 14.

LACEIME sparse in morte di M. Filomena Statella, Duchessa di Ca-

stellarieta MDCCCLXXIX. Napoli, Stabilimento tipografico del Com-

mendatore G. Nobile, Via Salata a' Ventaglieri, n. 14, 1879. In 8, di

pagg. 320.

E corso poco piu di un anno, da della mernoria di lei anche piu prezioso

che piacque al Signore di chiamare a se rimarra eternalo in questo elegante vo-

I'anima della Duchessa di Caslellaneta lume, nel quale sono raccolte le prose e

Filomena Statella, nobilissima per na- le poesie con cui fu celebrala da chia-

scita, incomparabile per virtu cristiane. rissimi lelterati, non solo napoletani,

In quella dolorosa congiuntura noi fa- ma anche del reslo dell' Italia; e var-

cemmo menzione di varii scritti in lode ranno allresi a disacerbare alquanto il

della defunla, che gli amici del Duca, dolore che il marito e i figli sentono

suo desolalissimo consorte, pubblica- tullor vivissimo di tanta perdila.

rono nel Galiani. Ma un monumento

LONGO BARTOLO Storia, prodigi e novena della Vergine SS. del

Rosario di Pompei. Per TAvvocato Bartolo Longo. Terza edizione,

con Taggiunta degli avvenimenti straordinarii del 1879. Napoli, tip.

e libr. di Andrea e Salv. Festa, S. Biagio de'Librai, n. 102, 1880.

In 16, di pagg. 144. Prezzo cent. 40 a vantaggio della nascente

chiesa di Pompei.

MANZONI ALESSANDRO -- Poesie liriche di Alessandro Manzoni,

recate in versi latini dal conte Federico Gallon col testo a fronte.

Torino, Vincenzo Bona, tip. di S. M. e dei RR. Principi, 1880. In 8,

di pagg. 102.

Ogni buon latinistaammirera questa Federico Callori regala in bellissima

traduzione in versi latini, che ilch. Conte edizione all' Italia, degl'inni sacri del
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Manzoni. Egli ha tenlato un' irnpresn,

non solo difficile per le ragioni gene-

rali, ma difficilissima per le speciali

qualita della lirica manzoniana: e in

genere possiam dire che ha superato

trionfalmente tutte le difficolta. La sua

versione e scrupolosamente fedele, per-

ehe non solo rilrae i concetti del poeta

italiano, ma anche, per cosi dire, le

MARGONE ANTONIO Vedi FOURGADE.

MASSI FRANCESCO Prof. Francesco Massi. Satire moral!
;
con note.

Boma, dalla tipografia della Pace, Piazza della Pace, n. 35, 1880.

In 16, di pagg. 170. Prezzo L. 1, 50.

Argomenti opportunissimi a satire non gli e diflicile, essendo si ampia-

sfumature di questi; e ci6 quasi sempre

senza sforzo, e con eleganza ordinaria-

mente inappuntabile. Di che ci congra-

tuliamo col sig. Gonte, augurandoci in-

sieme che il suo esempio e quello di

altri pochi valorosi suoi pari valga a

mantenere acceso fra noi Pamore alia

classica lelteratura.

ei offrono i tempi nostri; e il ch. Pro-

fessore Francesco Massi, ii cui valore, si

nella latina e si nella italiana poesia, e

tanto noto, quanto e squisito il suo sen-

timento morale e religioso, non poteva

per verita non esserne tocco. Egli dun-

que ha voluto tentare anche questo ge-

nere di poesia e, com' era da aspetlare,

?i ha fatto pruova degna di lui. Quanto

?i ha d' ingiusto, di crudele, di turpe,

di sconciamenle ridicolo nella odierna

sociela e nelle costumanze de' nostri

giorni, tulto passa senza misericordia

sotto la sua sferza. Ma i suoi colpi

non sono sfoghi d'ira licambea: egli

non prende di mira le persone, desi-

gnandole al pubblico disonore ed al

comune disprezzo; egli percote i vizii,

senza fare neppur tacila allusione ad

uomini particolari. II che, a dir vero,

mente dilatalo il guaslo sociale, che a

sfolgorarlo non e certo necessario che

si venga additando in questo o in

quell' allro individuo. Ond'e che dalle

sue satire pu6 bene aspeltursi il frutto,

a cui queste di lor natura son ordi-

nate; che sieno cioe corne uno spec-

chio, il quale non rappresenti veruna

figura, ma che possa far palese le pro-

prie deformila a quanli vi si mirino, per-

che, volendo, le correggano. Al quale

effelto concorrono in larga misura i

pregi letlerarii del nostro poeta : forza

e nobilla di concetti, gravita di sen-

tenze, sapore di altici sali opportuna-

menle sparsi, verseggialura e stile ele-

ganle, lingua corretla. Speriamo che

quanti hanno in pregio la classica lette-

ratura vorranno gustare questo novello

frutto d'ingegno dell'esimio professore.

MATTEI SAVERIO Vedi VEEISMO.

ONOFRI CARLO Vita del P. Lorenzo Lombardi Minore Osservante,

morto con fama di santita in Osimo ai 6 maggio 1797, scritta dal

dottore D. Carlo Onofri. Fabriano, tip. di G. Crocetti, 1880. In 16,

di pagg. 274. Prezzo L. 1 75.

OEAZIONI e scritti diversi pel XIV centenario della nascita di S. Be-

nedetto, solennemente celebrato nella chiesa parrocchiale di S. Pietro

in Savigliano i giorni 4, 5 e 6 aprile 1880, Savigliano, tipografla

Bressa, 1880. In 8, di pagg. 46.
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PALLOTTINI SALVATORE Collectio omnium conclusionum et re-

solutionum, quae in causis propositis apud Sacram Gongregationem
Gardinalium S. Goncilii Tridentini prodierunt ab eius institutione,

anno MDLXIV ad annum MDGGGLX, cura et studio Salvatoris Pal-

lottini S. Theologiae doctore ecc. Romae, typis S. Gongregationis

de Propaganda fide, MDGGGLXXX. In 4, di pagg. 64. (Tomus VI,

fasciculus LXIII).

PELLIGO SILVIO Raffaella. Romanzo postumo di Silvio Pellico. Se-

conda edizione. Torino, Gollegio degli artigianelli, tip. e libreria

S. Giuseppe, Gorso Palestro, num. 14, 1880. In 16, di pagg. 192.

Prezzo L. 1 25.

PIGLER ADELE - Vedi DI BOLANDEN GORRADO.

PUGGI FABIO Monografia dell'organo e cronologia biografica dei piii

celebri fabbricanti d'organo toscani e italiani. Genno storico del pro-

fessore Don Fa bio Pucci. Firenze, tip. della SS. Goncezione di Raf-

faello Ricci, 1880. In 16, di pagg. 46. Prezzo cent. 50.

REMONDINI PIER COSTANTING -- Intorno all'Astrolabio arabico

posseduto dalla Societa Ligure di Storia patria di Genova. Fireme,

tip. dei successor! Le Monnier, 1880. In 16, di pagg. 30.

E un dotto studio del ch. Remon- precessione degli equinozi, 1'anno a

dini sul prezioso Astrolabio, annunziato cui press' a poco quell' aslrolabio si ri-

nel litolo. II suo precipuo scopo, come ferisce. 11 risultalo de'suoi calcola lo

dice, e di rilevare dalla posizione delle assegnoalla mela incirca del secolo XVII.

stelle, che varia continuamenle per la

ROSSI GIOVANNI BATTISTA I precetti della eloquenza sacra, espo-

sti dal prof. Giovanni Battista Rossi, canonico della catledrale di

Piacenza, dottore in ambe le leggi ecc. Piacenza, tip. F. Solari, 1880.

In 16, di pagg. 286. Prezzo L. 3.

Del ch. Autore di questi precetti divina parola e non altro, e di predi-

pu6 a grande elogio ripelersi che in carla come conviene, evitando i due sco-

materia di sacra eloquenza coepit facere gli, in cui sogliono dare non pochi dei

et docere; perocche non entra a dare sacri oratori dei tempi noslri. che sono,

lezioni di eloquenza sacra se non dopo o di scambiare il fine della eloquenza

avere egli stesso lungamente e con sacra, predicando in cambio della parola

plauso pari al merito predicata in varie di Dio quella dell'uomo, oppure di tra-

parti d' Italia la divina parola. Fin dal scurare della sacra eloquenza le norme,

bel principio dell' opera propone ai gio- le regole, si da lasciare chiaramente

vani allievi de' Seminar!!, pe' quali prin- inlravedere che della parola divina non

cipalmente questi precetti sono slati fanno il conto ch'essa si merila. Ed

dettati, il frulto da ricavarsi dallo studio a codesto savissimo scopo egli indirizza

della sacra eloquenza. Esso sara, dice i suoi precelli, i quali tutli insieme

egli egregiamente, a di predicare la costituiscono un trattalo semplice bsnsi
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ed elementare, ma tuttavia assai com-

piuto, metodico e chiarissimo di sacra

eloquenza.

Se ne gioveranno, senza dubbio,

le scuole de' Seminarii teologici, con

queslo sicuro vanlaggio di premunire

i giovani allievi del Santuario contro

certi illustri, ma non imitabili esempii

di predicazione, e di accenderli d'amore

per quelli lasciatici dai grand! nostri

maestri, parlicolarmente dal Segneri,

cui il Can. Rossi non si stanca di en-

comiare e di proporre a modello.

SCHILLING PIETRO Rendiconto statistico-clinico dell'Arcispedale di

S. Maria e S. Galliano dell' anno 1879; pel Gav. Dott. Pietro Schil-

ling, chirurgo priraario. Roma, tip. di Mario Armanni nell'ospizio

di Termini, 1880. In 8, di pagg. 190.

SCROLLER LODOVICO La fede cattolica. Per Lodovico Schuller,

sacerdote romano. Delle istruzioni catechistiche. Parte l
a
,
Volume !.

Roma, libreria religiosa editrice di Antonio Saraceni, via dell'Uni-

vefsita, 13, 1880. In 16, di pagg. 430. Aggiuntovi un breve com-

pendio a domande e risposte, di pagg. 58.

Tutti veggono, tutti confessano il sime tracce del Catechismo del Sacro

gran bisogno che v' ha in questi tempi

della islruzione religiosa ;
vario secondo

le class! della societa, secondo i divers!

gradi di cullura in ciascuna classe, se-

condo le diverse disposizionr che pos-

sono aver luogo nelle persone indivi-

due. Onde una istruzione religiosa, o in

altri termini uri Catechismo, lutt'al piu

gradualo ma comune a tutti, non sa-

rebbe ora sufliciente, come lo era nei

secoli di fede. Da questa considerazione

mosso il ch. Autore, benche, come dice,

si sieno fino ad ora pubblicate mol-

tissime opere catechisliche e tra queste

alcune commendevolissime per molti

rapporli , egli si determinS a fare

un' opera che, colla scoria de'migliori

catechismi si ilaliani e si stranieri,for-

nisse all' istruttore gli argomenti piu

solid! ed adult! alle varie classi della

Sociela; desumendoli dalla sacra Scril-

tura, dai Santi Padri, dalla storia, dalla

retta ragione, dai nostri stessi avver-

Concilio di Trento, detto comunemente

Galechismo Romano. Donde si vede

che I'opera del ch. Schuller avra nna

suffioiente ampiezza; benche ogni vo-

lume, a quanto crediamo, possa essere

un tutto da se. Quello che ora esce

alia luce, tralta della Fede in genere,

considerata cioe nella sua definizione,

nella sua necessild,, nelle sue proprieta

e ne'motivi di credibilita. I quali argo-

menli sono esposti dall'egregio Autore

con solidita di doltrina, con bell'ordine

nella disposizione delle materie, e con

garbo di stile tullo acconcio ad islruire

insieme 1'inlellelto e persuadere la vo-

lonta. I quali effetli sono anche avva-

lorati da esempii, che opportunamenle
inserisce nelle sua trattazione. Da ulti-

mo, perche le materie rimangano meglio

impresse nell' animo, ne fa un succoso

compendio per domande e risposte, che

aggiunge come appendice alia fine del

volume.

sari, seguendo per6 sempre le sicuris-

SETTIMIO DA FIRENZE II mese di ottobre consecrato a S. Francesco

d'Assisi da'suoi veri divoti per Fra Settimio da Firenze M. R. Missio-

nario dell'Incontro. Firense, tipografia dell' Immacolata Concezione
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di Raffaello Ricci, 1880. Un volume in 16, di pagg. X-176. Prezzo

Gent. 60.

Questo librelto e un' oltima guida proposta per via di considerazioni e prin-
ai divoli del serafico Palriarca S. Fran- cipalmente ordinala a far conoscere ed

cesco d'Assisi per santificare in sao apprezzare le virtu del Santo per po-

onore, con divote pratiche, il mese di terle imitare
;
e colla preghiera se ne

ottobre a lui consacrato. A ciascun domanda la grazia. Nutriamo fiducia die

giorno e assegnata una breve conside- nel prossimo mese di ottobre molti

razione sopra un tratto della vita di lui, vorranno avvalersi di un mezzo si utile

die e chiusa da una preghiera, e se- per onorarlo e meritarsene la valida

guita da un esempio. La storia del Santo protezione.

SORNIOTTI PIETRO LUIGI Genni biografici sul sacerdote Domenico

Andrea Teppa della diocesi di Torino, stato alunno del Seminario di

Ghieri, dedicati ai chierici del medesimo Seminario. Torino, Gollegio

degli Artigianelli, tip. e libr. S. Giuseppe, Gorso Palestrv, n. 14V 1880.

In 16, di pagg. 122.

TARDY LORENZO Vita della B. Rita da Gascia, dell'ordine eremi-

tano di S. Agostino, tolta da quella scritta dal P. Lorenzo Tardy gia,

Vicario Generale dello stesso Ordine. Monza, 1880, tip. e libreria

de'Paolini di Luigi Annoni e G. In 16, di pagg. 208.

TESOEO di racconti istruttivi ed edificanti ad uso specialmente dei

parrochi, catechisti ed istruttori della giove'ntii, raccolti da un sacer-

dote romagnolo. Bologna, tip. Pontificia Mareggiani, 1880. In 16, di

pagg. 492. Prezzo L. 2 50. Presso Luigi Liverani libraio in Faenza.

Gli antichi dicevano: longum iter rello, i'annedolo, il raccontino. Ma non

per praecepta, breve per exempla ;
ed e sempre possibile trovarlo accondo

anche a' di noslri si locca con mano la al soggetto che si deve traltar.e, e so-

verila di quell' adagio, segnatamente da pratlulto averlo pronto alia manoquando
chi e per utfizio obbligato ad istruire piu lo si desidererebbe. Or ecco UB

il popolo della campagna, i fanciulli e vero tesoro, che provvede mirabilmente

in gonerale le persone mancanli di cul- a tale sentilo bisogno; esso per6 sara

tura intelleltuale e morale. Oh! come accolto, come non n6 dubitiamo, con

codesta sorte di genie gusla il falte- mollo favore.

TINTI TOMMASO GIAGINTO - Vedi VEEISMO.

TISSOT GIUSEPPE L'arte di utilizzare le proprie colpe, scoverta

sulle orme di S. Francesco di Sales dal P. Giuseppe Tissot, missio-

nario Salesiano. Opera approvata e raccomandata da Sua Eminenza

il Gardinale Arcivescovo di Lione ecc. e tradotta in italiano dal cano-

nico Vincenzo Messina da Gotrone, insegnante nel Gollegio-Gonvitto

Rosi di Spoleto, Foligno, stab. tip. e lit. di F. Gampitelli, 1880. In 16,

di pagg. 142. Prezzo cent. 60.

A fiirejdebitamente apprezzare que- piu che sufficient'! le letlere di commen-

sta opericciuola del ch. P. Tissot, sono dazione che reca in fronte, di un Car-
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dinale Arcivescovo e di parecchi Arci-

vescovi e Vescovi, non meno riputati

per la loro doltrina che ragguardevoli

per la pieta e lo zelo onde sono ani-

mati. Essi ne lodano la dottrina, altinta

letleralmente da'soavi ammaestramenti

di S. Francesco di Sales, e ne predi-

cano la opporlunita, quanto a raffidare

le anime, scoraggiate dalle loro debo-

lezze e miserie, col suggerire i inotivi

TOLLI FILIPPO Dante Alighieri, dramma in quattro atti. Roma,
tip. della Pace, piazza della Pace n. 35, 1880. In 16, di pagg. 80.

II ch. Autore nell'ideare e tralteg- dell' Avellana, e tentano di assassinarlo :

giar questo dramma, meglio che alle

rigide teoriche degli antichi, ha creduto

attenersi alle piu libere de'moderni, le

quali francando il poela da'vincoli della

unita di tempo e di luogo, e in parte

anche di quella di azione, gli danno

maggior agio di spaziare nella inven-

zione. V ordito del dramma si puo rias-

sumere riei seguenti punli. Danle Priore

(nel 1300) si recasegretamente in Roma

per dissuadere Bonifazio VIII del suo

proposito d'inviare a Firenze come pa-

ciere Carlo di Valois. I capi dal par-

lito contrario, avvertiti di ci6, mandano

loro agenti in Roma, per impedire che

il Poeta ottenga udienza dal S. Padre;

e vi riescono. Frattanto Carlo entra in

Firenze; prevale la parle guelfa; Dante

e dannato all'esilio, e, se tornasse in

Firenze, ad essere arso vivo. Non con-

tenti di cio, i suoi nemici ne insidiano

la vita, rnentre ramingava per 1' Italia;

due di questi lo colgono nel monastero

TOLOMEI ANTONIO La chiesa di Giotto nell'Arena di Padova. Re-

lazione al Gonsiglio Gomunale di Antonio Tolomei Assessore. Padova,
fratelli Salmin editori, 1880. In 8 gr. di pagg. 46.

TOMMASO (S.) D'AQUINO D. Thomae Aquinatis De Arte musica ;

mine primum ex codice bibliothecae universitatis Ticinensis edidit

et illustravit Sac. Guarinus Amelli alter e custodibus Bibliothecae

Ambrosianae. Mediolani, 1880. Typographia S. losephi, Yia S. Ca-

logeri, n. 9. In 8, di pagg. 30. Prezzo L. 2.

Conveniamo col ch. Autore, che istrutlo nella scienza musicale : ci6 pare

San Tommaso d' Aquino fosse anche che sia provato abbastanza dagli argo-

e i mezzi di attinger forze dalle stesse

lor colpe ed imperfezioni per ripigliare

con maggior lena il cammino delle virtu.

Dell'esser chiamata a parte del frutto

spirituale di questo libriccino anche la

nostra Italia si deve ogni maggior lode

alia penna del ch. Canonico Messina,

il quale con lingua corretta e con sem-

plice stile lo ha vollo nella noslra fa-

vella.

ma il colpo fallisce, e resta invece fe-

rilo un monaco. Se non che, mutate

dopo 20 anni le condizioni di Firenze,

e fatla giuslizia alPesule Poeta. Que'due
medesimi che ne avevano attentata la

vita, ora tornali a migliori consigli e

in ammenda de'passati oltraggi, si re-

cano a Ravenna per comunicargli la

sentenza, colla quale era richiamato dal-

1'esilio e gli venia decretato 1'onore della

pubblica incoronazione, come Poeta.

Ma Dante, tomato di poco da Venezia,

ove Guido signer di Ravenna e suo

ospile avealo inviato ambascialore, ver-

sava negli estremi della vita; e, prima

di poter vedere gl'inviati fiorentini,

spir6.

I caratteri degli attori, specialmente

quello di Dante, sono espressi abbastan-

za bene. La lingua, generalmente, e

corretta, colto lo stile, franca e spigliala

la verseggiatura. II Dramma nel suo

tutto non manca di effetto.
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menti, o sia diretti o sia indiretti, che meno che questo trattato fosse quello

esso adduce. Ma non ci sembra che si che esso ha scoperto nella Universita

fondi su prove ugualmente solide 1'altra di Pavia, conlenuto nel manoscritto,

sua opinione, che il sanlo Dottore avesse segnato CXXX, D. 18, col titolo : Thomas

composto un trallato di musica; e raollo d' Aquino presbiter de arle musica.

TRIBUTO alia Yergine Madre di Dio. Tribute di filiale venerazione.

Roma, dalla tipografia della Pace, piazza della Pace, n. 35, 1880.

In 16, di pagg. 398.

II presente libro e opera di zelo che proverra dalla vendita del libro,

filiale in riparazione delPonore della tante doti di 100 lire ciascuna, da di-

Gran Madre di Dio, oltraggialo in Roma spensare ad oneste e povere ziielle, le

dalle selte ereticali con empii annunzii, quali fra le proposte dai compratori

stampali e affissi nelle pubbliche vie. verranno estratte a sorte. Un libro che

Esso e composlo di poesie e di prose e destinato a risarcire 1'onor vilipeso

di diversi autori, tutle pregevoli ed al- dell'amorosissima nostra Madre, a pro-

cune singolarmente eccellenti, con cui cacciare onesto collocamenlo elle buone

son celebrate le glorie della gran Ver- figlie del popolo, e che inoltreco'molti

gine, ed e promossa la pieia e la di- pregi lelterarii che Padornano pu6 Irat-

vozione verso di Lei. Quest' opera di tenere con soave diletto le anime pie,

zelo ha suo rincalzo da un frudo di aduna in se tanli titoli per alleltare i

carila d'altro genere, ma non men pre- fedeli, che noi ci promettiamo un pronto

zioso, che e deslinato a produrre; poi- spaccio non solo della presente edizione,

che i chiari e pii editor? si son pro- ma anche di allre che la seguiranno

posto di coslituire di tutto il lucro netto, ben presto.

VERISMO Sotto questo titolo raccogliamo parecchi lavori a noi per-

venuti, che tutti convengono nel combattere quella nuova maniera di

farnetico letterario corrente oggidl sotto il nome di Verismo.

BALDASSARRI FRANCESCO I poeti idealist! e i veristi. Ad Alete

Garme del C. F. B. Faenza, dalla Tipografia di P. Gonti, 1879. In 16,

pi pagg. 44: Prezzo cent. 50.

CINQUINO ANTONIO Del verismo letterario. Discorso letto dal Pro-

fessore D. Antonio Cinquino, in occasione della solenne distribuzione

dei premi nel Ginnasio pareggiato del Seminario di Giuniori di Biella,

il 13 maggio 1880. Biella, tipografia, litografia e libreria G. Araos-

so, 1880. In 16, di pagg. 32.

GOGNETTI BIAG10 Ragionamenti sopra la storia della letteratura

italiana. NapoU, Stabilimento tipografico dell'Unione, strada nuova

Pizzofalcone, 3., 1880. In 16, di pagg. 488.

GABRIELLI ANDREA Rancidumi di Andrea Gabrielli. Milano,

Natal e Battezzati, editore, Via S. Giovanni alia Conca, 7, 1880. In 16,

di pagg. 116. Prezzo L. 1.50.

IDROPOTE EMILIANO - Veritas.Versi di Idropote Emiliano. InFerra-

ra, per Domenico Taddei e figii, MDCGGLXXVIII. In 16, pice, di pagg.8.
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MATTEI SAVERIO La Stecchettiade. Novissima ac parva polemica.

NapoU, MDGGGLXXIX. In 16, di pagg. 24 Prezzo L. 1.

TINTI TOMMASO GIAGINTO Del verisrao. Dissertazione letta nella

Pontificia Accademia Tiberina di Roma il 26 aprile 1880 dal molto

reverendo P. Tommaso Giacinto Tinti de'Predicatori, lettore in sacra

Teologia, socio della medesima Accademia e dedicata a Sua Eminenza
Reverendissima il sig. Card. Carlo Sacconi Pro-Datario Vescovo di Porto

e S. Rufina ecc. ecc. Bologna, tipografia Pontificia Mareggiani, Via

Volturno, n. 3, 1880. In 8, di pagg. 46.

Un foglio ebdomadario, che noi ci vengono nel dire coH'illuslrc Profes-

guarderemo bene dal piu nominare, di-

scorrendo, egli ha un mese, del Grido

di guerra di Luigi Albert!, congratu-

4avasi col valente autore del numero

considerevole di commilitoni che lo co-

adiuvano nell'aspra campagna contro

il verismo, tra i quali, diceva il foglio,

alleato non alteso, e forse poco gra-

dito discesc tesle in campo anche la Ci-

vilta Caltolica. II buon umore sta sem-

pre bene, segnalamente in un giornale

falto apposta per far ridere i capi ameni:

ma il buon umore dispensa esso per

avventura dal buon senso e dal galateo ?

perche que'due peggiorativi appiop-

pati alia Civilta Catiolica a proposito

de'nostri articoli sopra il verismo?

La Civilla Cattolica e nel suo di-

ritto quando oppugna il verismo, almeno

come il foglio prefato quando lo difende,

e nessuno, crediamo, pu6 meravigliarsi

che altri esercili un suo dirillo. Quanto

poi all' essere i nostri articoli slati gra-

diti o no, piu che 1'asserzione gratuita

deiraltefalo giornale varra, pensiamo

noi, 1'invio gentile che da ogni parte

d' Italia ci fanno de'loro libri quanti

adoperano la penna a combaltere le

frenesie salaniche dei cosi detti cantori

del vero. Discreta & la nota di cotali

libri, che oggi qui rechiamo, cui vanno

aggiunli quelli gia altre volte da noi

encomiati. E lulli convengono nell'af-

fermare, come abbiamo fatto noi, che il

verismo e I' orgia deWumano ingegno
e i salurnali della fantasia: tutti con-

sore D. Pietro Balan che codesla e una

scuola falsa, corrultrice della lettera-

tura, nemica del gusto come del senno,

avversa alia casta purezza della lingua

come alia pudica riserbatezza della

porola... Scuola, la quale gode nella

bestemmiat gioisce nel fango, e sel-

vaggia neWodio, e brutale nelVamore.

(Vedi il doltissimo giudizio che della

operella del P. Zocchi Verismo e Ve-

rita dava 1' egregio Professore nell'Aw-

rora per il 5 agosto 1880).

In parlicolare tra i libri sopra no-

verati, che tulti sono buoni, vanno di-

stinti i Rancidumi del Gabrielli di Bari

ed il discorso intorno il verismo let-

terario del Cinquino di Biella. Quest'ul-

limo dimostra benissimo, con la giunta

di scelta erudizione che la queslione

tra verismo o realismo ed idealismo

venuta oggidi di moda non e che un

giuoco di parole. Perocche i veristi o

realisli, sotlo le mentile spoglie del-

1'arte ad altro in verita non mirano che

a diffondere l'immoralita e 1'irreligione.

Pel chiaro Professore Cinquino noi non

avremmo che elogi, se non gli fosse

caduta dalla penna una sentenza, la quale

(ci perdoni egli) a noi pare una be-

stemmia letteraria, cioe che il Carducci

sia ben riuscito nella prova di ripro-

durre in versi italiani i metri greci e

latini.

Dei Rancidumi del ch. Gabrielli

diremo che finora, (del Cavallotti, del

Fortis, del Gnoli e di altri autori di
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parte liberate non occorre qui far pa- lussuria, tanto piu reo dello Stecchetti,

rola) non ci e avvenuto di leggere con- per quanto che quest! ha la lussuria co-

tro il verismo tratlazione, la quale per me mezzo di vita allegra e in quel suo

solidila di dollrina, ed elegante fre- fango si avvoltola e vi si adagia; Car-

schezza di forme possa stare al confronto ducci e materialista per principio, c

di queste sue tanto care letterine. E quindi loda ed inneggia alPautore del

tultavia e egli sperabile che anche il male come ispiratore e coadiutore del

Gabrielli si persuada non essere po'poi male stesso , (Ragionamento 44). In

il Carducci quell' ermellino di poeta ca- questo noi stiamo per il Cognetti, anzi-

sto e nobile che allri s'industria a farlo che per il Gabrielli, la dove, parlando

credere all'italiana gioventu ? II profes- di poeti immoral! scrive e lascino in

sore Biagio Cognetli di Napoli nel suo pace 1'austero Carducci che, in c56, entra

volume edito tesle col titolo: Eagio- fra lorocome Pilato n*l credo (p.42):

namenti sopra la storia della Lette- no, sa, signer Gabrielli? c' entra piutto-

ralura Italiana, trattando di codesto sto come il gallo nel pollaio, o il capo

argomento non dubila di asserire che musico nelForchestra, o il protagonists

il Garducci si disvela nel suo vero nella tragedia.

carattere, ateo materialista e lodatore di

V1GNA (P.) AMEDEO Sermoni famigliari a Monache, utili ad ogni

persona vivente in comunita, con Discorsi sulla Lavanda dei piedi e

il santo Natale, del p. Amedeo Yigna. 1879. Genova Libreria Lanata.

Prezzo cent. 60.

Sono alcuni brevi Sermoni che si come ne'collegii, ne'conservatorii ecc.

raccomandano da se per la sodezza cui sono diretli. Seguono ai Sermoni

della dottrina, la chiarezza e semplicila alcuni Discorsi molto bene condotti e

dello stile congiunte a una certa ve- che promettono altreltanto anche per

nusla di lingua : e non possono percio allri lavori che 1'Autore tiene pronti per

che giovare alle persone o comunita la slampa.

religiose, ed a chi vive sotto una regola,

ZAGGHI VALKNTIN1 TERESA Gompendio della dottrina cristiana,

ricavata dal catechismo di perseveranza dell'Abate G. Gaume, e dai

catechismi di Sua Eminenza il Card. Bonnet, Arcivescovo di Bordeaux

e di Monsignor Costa, Arcivescovo di Torino. Operetta ad uso delle

scuole elementari, compilata da Teresa Zacchi Valentini, Direttrice

dell'Istituto superiore e delle Scuole elementari femminili di Ascoli

Piceno. Ascoli-Piceno, tip. di Emidio Gesari, 1879. In 16, di pagg. 108.

Prezzo cent. 75.

ZAMA MELLINI GIUSEPPE Ctesii al Cuor del Giovane, operetta del

Canonico Giuseppe Zama Mellini, aggiuntovi 1'apparecchio per la

Corifessione e Comunione ecc. Bologna, Lip. dello Stab. dell'Imma-

colata, 1880. Edizione settima.

Quest' aureo libretto, 51 cui merito Malteuzzi, piazza Galvani. Chi lo de-

e attestato da ben sette edizioni che sidera franco per posta, mandi un Va-

fmora se ne son fa lie, si vende al prezzo glia del prezzo al solo Giuseppe Tinti,

di Cent. 35 alia Tipografia dell' Jmma- via Cavaliera n. 25, Bologna,

colata, via Galliera n. 11, e alia Libreria
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Firenze 26 agosto 1880.

I.

ROMA fNostra corrispondenza). Considerate le conseguenze teoriche e pra-

tiche del Panteismo, se ne deduce la lerza ragione per cui esso fu e dovette

essere adoltalo dalla Massoneria come il suo Domma, il suo Arcano ed il suo

Segreto fondamentale.

Fattici ad indagare in che cosa propriamente consista il segreto domma

(come lo chiamano) della Massoneria, trovammo in primo luogo che di

fatto esso non e altro che il Panteisrno; secondo che apparisce dalle

aperte confession! sfuggite agli stessi Frammassoni e dal chiaro significato

dei simboli sotto cui lo propongono allo studio ed all'ammirazione degli

adepti e dei profani. Yolendo poi spiegare a noi raedesimi ed agli altri

la ragione ed il perche i frammassoni abbiano scelto ed adottato questo

errore del Panteismo come loro domma fondamentale e segreto princi-

palissimo, vedemmo in secondo luogo essere ci6 accaduto presso che

naturalmente considerate le sue origini ed anche presso che, per cosi dire,

ragionevolmente, cioe astutamente, considerata la sua natura. Ne ora ci

resla che dimostrare ci6 che in ultimo luogo ci proponemmo : cioe che

anche considerate le sue conseguenze, il Panteismo doveva essere pre-

scelto da frammassoni come loro dottrina segreta, siccome quella donde

necessariamente scaturisce e consegue quanto la setta massonica si pro-

pone a suo scopo si teorico e si pratico. II che, a vero dire, basta enun-

ciare perche ognuno, come cosa per se evidente, I'ammetta e riconosca.

Essendo, infatti, lo scopo teorico della Massoneria quello di distruggere

perfino 1'idea del soprannaturale, di un Dio personale, e di ogni reli-

gione rivelata, stabilendo invece 1' uoino come Dio, Re e Sacerdote di se

medesimo (secondo che dicono espressamente i Rituali e i Gatechismi

massonici) & chiaro che da nessun errore, quanto dal Panteismo, discende

necessariamente questa radicale distruzione di ogni idea soprannaturale,

la quale anzi e come 1' essere e la forma dello stesso Panteismo. Giacche

se tutto e Dio ed in questo tutto o Pan, 1'uomo, come si vede, e la

manifestazione piu perfetta dello stesso mondo, 1'uomo sara percib ne-

cessariamente superiore a tutto il mondo ed unico Dio, Re e Sacerdote

di se medesimo, senza nessun Dio diverso da lui, a cui debba credere ed
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obbedire. E ci6 quanto allo scopo teorico della Massoneria consistente

nella radicale distruzione di ogni idea di soprannaturale, di religione ri-

velata e di Dio personate. Quanto poi al suo scopo pratico, consistendo

esso, come e noto, nel distruggere di fatto tutto ci6 che nel mondo e nella

soeieta si fonda e si appoggia sopra 1' idea del soprannaturale, della reli-

gione rivelata, e di un Dio personate; e evidente che, se di fatto si verifica

in teoria che non vi e ne Dio, ne religione rivelata, tutta la societa civile

e religiosa si ha da mutare ed anzi da ruinare dalle sue presenti fonda-

menta, secondo che chiaramente dicono ora e tentano a poco a poco di

fare le sette di azione, quali sono quelle dei Gomunisti, Socialisti, Nichilisti

ed altri pratici esecutori delle teorie massoniche.

Or quanto progresso (giacche in ci6 solo consiste il progresso libera-

lesco) abbiano fatto nella teoria e nella pratica queste dot trine masso-

niche lo vede ognuno, specialmente in ci6 che concerne la societa civile e

politica dei Regni e degli Stati, privi di quella promessa di Gristo sopra

cui esclusivamente si fonda la Santa Ghiesa. La quale, con vero miracolo,

benche umanamente si debole, e la sola societa di questo mondo che non

solo resiste a tutti gli urti ed a tutte le macchine e furbizie massoniche,

ma che anzi svela ogni giorno, condanna e conquide quella infernale setta

di cui invece sono ormai vilissime schiave presso che tutte le moderne

cosi dette potenze. Regna, infatti ormai sopra loro la Massoneria in tutto

il mondo, avendole costrette ad accettare le sue teorie e le sue leggi.

E cosi, per esempio, vediamo che ormai tutti i Re, Principi ed Impe-

ratori cedettero alia Massoneria il loro diritto divino ed ogni loro vera

autorita, adottando e proclamando essi medesimi la teoria Massonica

della sovranita e volonta popolare in grazia della quale regnano di nome

ma di fatti non governano. La Ghiesa invece and6 sempre piu fortificando

e consolidando la propria autorita divina ed infallibile col consenso cor-

diale e coll'applauso festivo di tutto il mondo cattolico che e il solo

mondo veramente civile. Cosi che, appunto quando i potentati abdica-

vano, per cosi dire, nelle mani dei ciarlatani e della cosi detta rivoluzione

ogni loro reale autorita, contentandosi di essere collocati, come ora si

dice, sulla punta della piramide sociale a nulla sostenere e nulla fare

fuorche essere guardati come punte su cui cade ogni tan to un fulmine,

la Ghiesa invece pronunziava V infallibile autorit^ del suo Gapo supremo
sovrano ed indipendente. E mentre ormai tutti i principi perdute di fatto

lelredini 'del governo sono, per cosi dire, menati a caso dai parlamenti

piu o meno sfrenati: i quali parlamenti poi sono con invisibile filo me-

nati essi medesimi dalle sette segrete di cui sono quasi tutti servi-

lissirai adepti, verificandosi a vista ormai d' ognuno, che la Massoneria

impone ai Re i parlamenti, ai parlamenti i Ministri ed ai Ministri un

comUato massonico segreto (e talvolta perfino un solo Gambetta) da cui

le parole d'ordine: i Papi invece e le altre autorita ecclesiastiche,
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lungi dall' aver abdicate mai nulla nelle mani dei fedeli (come certi illusi

anche cattolici, irapregnati di aura moderna, le consigliavano teste e quasi

le comandavano) raccolsero sempre piu e meglio nelle paterne mani le

redini del reggimento, amato e venerato sempre piii dal popolo fedele.

Ondeche, mentre tutto si sfascia e cade nelle societa civili, la Ghiesa

invece sempre piu si consolida e rafferma nel vincolo dell'unita, della fede

e dell'obbedienza. Ma questa vitloria si trionfale della inerme Ghiesa sopra

Tinfernale Massoneria che trionfa invece sopra tutte le si grandi e forti

potenze umane, ben si vede non provenire che dalla soprannaturale potenza

di Golui che promise e da ogni giorno ad essa Ghiesa la sua divina assi-

stenza
;
della quale essendo privi i potentati anche potentissimi ed astu-

tissimi, noi li vedemmo e li vediamo ogni giorno perdere la testa e le

redini dinanzi agli assalti della Massoneria padrona omai del mondo bur-

lescamente detto civile. II che non sarebbe accaduto ne andrebbe ogni

giorno accadendo se non si fosse prima adottata in teoria, e poi ammessa

in pratica la idea Massonica dell'indipendenza naturale dell'uomo e della

sovranita popolare, chiara e necessaria conseguenza del principio pan-

teistico.

E parimente noi vedi amo una seconda conquista massonica (ottenuta

sopra la societa politica e civile e procedente dalla teoria panteistica) in

questo fatto si palpabile insieme e si deplorando: cioe che in tutto il reggi-

menlo sociale e nell'ordinamento delle leggi e dei codici, ogni cosa si fa

ora dipendere e convergere al principio utilitario che si chiama Progresso

materiale. E per fermo, se e vero il principio panteistico, ben stolto e

colui che pensa ad altro che al suo pei fezionamento fisico, che diventa

cosi un perfezionamento di quell'essere divino che ognuno di noi partecipa.

Ghe se si parla ancora di morale e di coscienza ci6 e per modo di dire.

Giacche la morale consistendo nel dovere di perfezionarsi e di progre-

dire, colui in pratica sara piii morale che sapra piii presto e piii sicura-

mente diventar ricco, potente, felice in questo mondo, che e il solo mondo

conosciuto dal frammassone. Ne sara male per se il rubare, 1'ammazzare

ed il violare comechessia gli altrui diritti : ma sara soltanto male per

accidens; cioe in quanto non si e saputo farla franca, come si dice, e si

e incappato sbadatamente in un altro pezzetto di Dio rivale e piii forte

che voleva e seppe progredire anche lui, a spese altrui. Noi vediamo infatti

che lo Stato, per esempio, che e sempre il Dio piu forte, quando vuol

prendere piglia, e quando vuol ammazzare ammazza, per diritto proprio

che non viene da Dio ma da se stesso, senza curarsi di niuna legge a

lui superiore : ne regolandosi con altra norma che (come appunto dicono)

la puliblica utilita. La quale spesse volte in pratica non e che Vutilita

privata. Ed o pubblica e privata, non dovrebbe mai essere norma indi-

pendente da una superiore legge morale. Ma dov'e, ed anzi dove pu6
essere questa superiore legge morale : superiore cioe a Dio stesso che e,
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nella teoria panteistica, 1'uomo stesso collettivamente rappresentato dal

Dio Stato? Goi quali due soli principii massonici contenuti necessariamente

nel domma panteistico, ciofc dell'indipendenza dell'uomo (donde 1'anar-

chia) e del dovere ed anzi del la legge del progresso materiale e fisico

(donde 1'utilitarismo) si spiega tutto il presente andaraento politico e so-

ciale della cosi delta civil ta moderna con tutto quel peggio che ancora

non si pote attuare ma che si va preparando a ruina ed esterminio della

societa civile, disarmata ormai dinanzi alia potenza ed all'audacia sempre

crescente della balordaggine ed empieta massonica. Perche poi la societa

civile sia cosi disarmata dinanzi alia Massoneria, (tanto che gli stessi piii

furbi e potenti, come il I ed il III Napoleone, ne furono conquisi in pochi

anni) si capisce subito da chi considera che, non volendo la societa civile

riconoscere la sua dipendenza e sudditanza dalla Ghiesa, e costretta cosi

essa medesima a fare contro la Ghiesa e contro di se le parti della mas-

soneria adottandone i principii e i mezzi. Si da cosi della zappa sui piedi :

e per non voler obbedire alia Ghiesa obbedisce alia massoneria; che in

tal guisa riesce a dominare bensi la societa civile ma non la Ghiesa, la

quale da diciannove secoli dura e cresce in mezzo alle ruine ed allo

sfacelo di tante societa civili. Ne vi e speranza umana che mai nessuna

societa civile possa scuotere da s& questo vile giogo massonico, finch&

non si adopreranno contro la massoneria quei mezzi che ora sciocca-

mente, empiamente e vanamente s'impiegano, per consiglio massonico,

contro la Ghiesa. Dei quali mezzi il primo e la diffidensa. Giacchfc sic-

come gli Stati anche potentissimi del secolo scorso prima della rivoluzione

francese, finirono col cadere in mano della massoneria per quella diffi-

denza onde erano animati contro la Ghiesa di cui temevano anche i con-

sigli; e perci6, seguendo i consigli massonici, non distrussero la Ghiesa

ma s& medesimi : cosi ora chi volesse liberarsi dal giogo della massoneria

dovrebbe cominciare col diffidare di ogni sua proposta o consiglio, fa-

cendo sempre Topposto. Che cosi i governanti non cadrebbero gia, come

stoltamente temono, nelle mani di invasori clericali, ma uscirebbero a

poco a poco dai ceppi dell' invasione massonica. II che diciamo per quegli

Stati e paesi dove o ancora si conserva o venisse, per avventura, al potere

chi non & massone o chi e stufo di esserlo stato. Ghe se ci6 stesso pare

al lettore cosa piu desiderabile che sperabile; vede ognuno se non sia

da dedurne la conseguenza che dunque la societa civile & o pare giunta

ormai a quello stato di putrefazione che non ammette umano rimedio. II

che gia si vide una volta, nello sfacelo generale del mondo pagano e

romano; donde nacque la nuova civilta ed il nuovo mondo cristiano. Ne

mancano i Goti, i Vandali e gli Unni pronti ora come allora ad essere il

flagellum Dei. E dove mancano, vi e lo Stato civile che civilizzando le

plebi coll' istruzione sua laica ed obbligatoria ne fabbrica colle sue mani

ogni giorno un buon dato, riempiendo le citta e le campagne di spostati
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e di malcontent! pronti tutli alia prima oceasione di applicare allo Stato

i suoi proprii insegnamenti. Or la sola societa che potra resistere salda

ed indefettibile a questa barbaric ogni giorno piii invadente e ora, come

fu gia nel medio evo, la societa cristiana e clericale nelh quale fe impos-

sibile che s'infiltrino mai quelle false dottrine e quello spirito satanico che

rode e strugge ora le allre sociela.

In fatti, per toccar soltanto dei due principii massonici sovra accen-

nati dell'inlipendenza dell'uomo e sovranita popolare e dell' utilitarismo

(che sono le ruote maestre di ogni presente governo civile) noi vediamo

che appunto nella sola Chiesa non solo non fecero veruna presa, ma anzi

ne furono solenneraente condannati e (quel che piu monta) vi sono colla

coatraria pratica continuamente ed efficamerite combattuti. E per fermo.

quanto all'indipendenza, mai non fu come ora visibile ed ammirabile ad

ognuno I'unita dei fedeli col loro Capo in qualsiasi circostanza. E quanto

all' utilitarismo (per tacere di Chi riiiuta i milioni per amore d'un prin-

cipio) noi vediamo che appunto in quest! ultimi tempi si materialistic}, si

egoistici, si contrarii ad ogni espansione di vera carita pel prossimo,

sorsero e vanno sorgendo a gara e fiorendo nella Chiesa infmiti ordini

novelli di persone anche laiche dedicate specialmcnte alle opere di carita

e di misericordia. Nel che si vede veramente e quasi si sente e si pal pa

10 spirito di Dio che soffia nella sua Chiesa. Giacche quando la societa

romana e pagana doveva disfarsi, Dio ispir6 a tante pie turbe di cristiani

11 ritiro nei monti, nelle valli e ne'deserti quasi a separazione ed uscita

dal mondo condannato a morte, di coloro che dovevano poi ispirare il

nuovo soffio di vita, e servir di sale alia societa rinaseente. E quando
rifatto il mondo nuovo per opera in si gran parte del Monachismo, occor-

reva che nelle citta e nei regni ricostituiti si conservasse e crescesse la

civiltft cristiana, sorsero que'tanti ordini che, unendo la scienza alia pieta.

ed abitando nel centro stesso delle piu fitte e civili popolazioni si in citta

e si in campagna seguirono a coltivare e crescere cio che i loro prede-

cessori avevano seminato. Sorsero cosi sempre, secondo i nuovi bisogni,

nuovi ordini di persone destiriate a soddisfarM. E cosi si vedono ora sor-

gere nella Chiesa tanti istituti di misericordia corporate anche di soli laici.

E ci6 contro la naturale propensione ora piii che mai rcgnante di vivere

ognuno cornodamente piii che pu6, senza curarsi di chi solfre ed anzi

cercando di sfruttario, appunto per questo, sempre piu a proprio profitto.

Onde che bisogna dire essere questo uno de'piu evidenti segni dello spirito

divino che sempre spira nella sua Chiesa ed insieme uno dei piu chiari

indizii dell'occupazione priucipale che i tempi preparano alia Chiesa ed ai

suoi Ministri in un avvenire piu o meno vicino. Essendo, infatti, la Masso-

neria non altro che la ministra del diavolo ed essendo il diavolo il nemico

capitate dell'umana natura, poiche ora regna il diavolo ne' suoi Ministri,

si pu6 ben credere (ed in verita gia si vede e si tocca eon raano) che

Serie i/, vol. Ill, fasc. 725 39 28 agcsto 1380.
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la miseria anche corporate, in tutte le sue forme piii luride e piu atroci,

dee essere e sara sempre piu la conseguenza pratica di tutto questo

progresso umanitario, anticristiano e satanico. II quale si sfascera in mano

della Ghiesa unica sociela indefettibile, civile, civilizzatrice e sanatrice

delle nazioni corrotte e putrefatte. Putrefatte, diciamo, appunto anclie

nei corpi; essendo ora pur troppo noto anche ai non mediei, pochissimi

essere ora, specialmente nei centri piii lodali di civilta, quelli che non sono

infetti di qualcbe mal germe costitusionale. Bel nome, in verita, e proprio

a proposito, per indicate con un nome solo la causa morale e gli effetti

igienici. Ed essendo i popoli cosi detti selvaggi e barbari di due classi

ben distinte : V una sana, forte e robusta di corpo, perche morale, come i

barbari del medio evo e perci6 attissimi a subito civilizzarsi; e I'altra

infetta, debole ed imbecille perchfc immorale, come gli indiani dell'America

e perc;6 sempre fanciulli ed inetti a nulla imparare e fare; vede ognuno
a quale delle due specie di barbaric s' incammini il mondo pre^ente che

si crede si civile mentre e si vizioso. Nuovo argomento a conchiuderne

che la Ghiesa sola dovra essere quella che salvera un'altra volta la

societal dalla barbaric, siccome quella che e il naturale e soprannaturale

albergo della parte piu morale e percib piii sana e piii forte della umana

societa. Giacche siccome la Massoneria e quanto sa di Liberalismo tende

iiaturalmente, sotto 1'influsso ddlo Spirito malvagio, a corrompere nei

corpo i costumi e nella mente le idee procurando cosi la barbaric e lo

stato selvaggio della peggiore specie (del che cominciansi a vedere i

sintomi nelle orde briache alcolizzate ed inverminite dei comunardi, degli

mcendiarii, dei nichilisti e simile canaglia) cosi per contrario la Ghiesa

sotto Tinflusso dello Spirito Santo tende naturalmente a moralizzare

ognuno materialmente e moralmente, procurando cosi la vera civilta ed

il vero benessere delle anime e dei corpi; siccome si vede negli ordini

varii dei suoi (per cosi dire) Gomunisti e Socialist! tutti dedicati al

benessere altrui anche materiale e fiorenti ora e crescenti e moltipli-

cantisi a vista d'occhio in mezzo alle vessazioni massoniche ed alle be-

uedizioni dei popoli.

E tanto basti per ora aver accennato sopra le origini, la natura e le

conseguenze del domma o segreto massonico consistente, come vedemmo,

nel Panteismo ossia nella Teoria filosofica e religiosa che primo di tutti

il diavolo stesso insegn6 aH'uomo nel Paradiso terrestre col suo motto:

Eritis sicutDii; dopo averla insegnata a se stesso in cielo col suo motto:

Sinrilis ero Altissimo: e che ora e insegnata collo stesso scopo, benche

sott'altra forma, col motto Darvinislico: Sarete come Scimmie e come

Eanocchi: imbestiati ed abbrutiti alia Mantegazza perche pretendenti a

divinita progressiva. Verificandosi, cosi, sempre il proverbio che: La su-

perbia ando a cavallo e torno a pledi; e che Chi troppo stringe nulla

allraccia. Volendo mfatti Lucifero essere Simile o Scimmia dell'Attis-
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simo, divent6 Diavolo. E volendo i prirni uomini essere Siccome Dei o

Scimmie me, perdettero, oltre la grazia, 1'integrita della pritna natura: e

volendo ora la Massoneria continuare e mettere in pratica quelle prime

sataniche tradizioni e giunta, in breve tempo, a generare essa stessa la teoria

che trova non essere ne poter essere akro che hestia quell' uomo che

essa pretende essere n& poter essere altro che Dio. E lo stesso accade

tli tutte le altre teorie massoniche e liberalesche. Gome, per esempio, del-

1'umanita intera arraata in guerra per leva generale ed obbligatoria,

mentre si proclaim la teoria dell' abolizione degli eserciti e della guerra.

E del crescere continue dei poveri e del nu-lla abbienti (detti ora prole-

tarii) nella misura appunto in cui si pretende arricchire tutti colla ven-

dita e colla divisione dei beni detti di mano morta. E del deperire a

vista d'occhio le biblioteche, le arti e perfino il Teatro nella stessa pro-

porzione con cui tutti i Governi paiono non occuparsi che di raunare

libri comechessia, proteggere le arti ed incoraggiare specialmente 1'arte

drammatica, non ridotta ormai che ad arte di corruzione. Gli studii stessi

e I'istruzione, in generale, tanto piii si vedono cadere quanto piii si tenta

di allargarle: morendo di fame i maestri e le maestre; e nulla imparando

gli scolari fuorche a cercar poi un impiego qualsiasi per poter come-

chessia non morir anch'essi di fame in mezzo a si indigesta imbandi-

gione di cosi detta scienza. Promise infatti il Diavolo ai prim' uomini

che Eritis sicut Dii Scientes. Ma in effetto si vede, che 1' uomo che si

regola colle teorie del Diavolo e della Massoneria, diventa ogni giorno piii

bestia e piu ignorante sicut equus et mulm quibus non est intellectus.

II.

COSE EOMANE
i. Concisloro del 20 agosto; Allocuzione del S. Padre Leone XIII; provvisla di

Chiese; allo di Regio Patronalo sopra le diocesi di Capua e Gastellaneta

2. Breve del S. Padre all' Episcopate del Belgio 3. Giudizio del Consti-

tuti&nnd sopra una Gircolare del Frere-Orbnn conlro VEsposizione rfocu-

mentata della Santa Sede 4. liispaccio dell' Emo Card. Segrelario di Slalo

in confutazione della Circolure del Ministro Belga 5. Nuove mcuzognc e

conlumelie pronunziale dal Krere-Orban nella Camera dei Depulali ;
crilica

del Correspondant ; allra Circolare del Frere-Orban conlro il dispaccio del-

1' Emo Card. Nina 6. Rescrilto della Sacra Penitenzieria circa 1'osservanza

del volo solenne di poverla pei religiosi nelle present! congiunture 1. Lar-

gi/ione del S. Padre ai poveri di Roma.

1. La Santita di Nostro Signore Papa Leone XIII continuando ad

accorrere ai bisogni della Ghiesa, tenoe, la mattina del venerdi 20 ago-

sto p. p., un Goncistoro nel palazzo Apostolico Yaticano; e, pronunziata

YAHocwsione, di cui abbiamo riferito in questo volume a pag. 513, segg. il

testo e la traduzione autentica, si e degnato provvedere quanto appresso.
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Chiesa Metropolitan di Capua, per monsignor Alfonso Capecelatro

dei Duchi di Gaslel Pagano, Patrizio e sacerdote di Napoli, Prelato do-

mestico di Sua Santita, e vice Bibliotecario di S. R. G.

Chiesa Vescovile di Arada, nelle parti degli infedeli, per mon-

signor Pietro Giuseppe Tordoya, vescovo dimissionario di Guzco nel Peru,

che ritiene in amministrazione provvisoria.

Chiesa C'lttedrale di Arequipa nel Pern, per monsignor Giovanni

Ambrogio Huerta, vescovo gia dimissionario di Puno nel Peru.

Chiesa vescovile di Evaria, nelle parti degli infedeli, per mon-

signor Raffaele Mezzetti, vescovo dimissionario di L ;

vorno, che ritiene

in amministrazione provvisoria.

Chiesa cattedrale di Senigaglia, pel R. D. Ignazio Bartoli, sacer-

dote diocesano di Osimo, Presidente in Senigaglia del Gollegio-Gonvitto

Mastai e Dottore in diritto canonico.

Chiesa cattedrale di Assisi, pel R. D. Pellegrino Tofoni, sacerdote

arcidiocesano di Fermo.

Chiesa cattedrale di Castellaneta, pel R. D. Gaetano Bacile, dei

Baroni di Castiglione, sacerdote arcidiocesano di Otranto.

Chiesa cattedrale di Livorno, pel R. D. Remigio Pacini, sacerdote

di Colle.

Chiesa cattedrale di Bobbio, pel R. D. Giovanni Battista Porrati,

sacerdote diocesano di Alessandria della Paglia.

Chiesa cattedrale di Merida, negli Stati Uniti di Venezuela, pel

R. D. Romano Lovera, sacerdote arcidiocesano di S. Giacomo di Ye-

ivzuela, o Caracas.

Chiesa vescovile di Geropoli, nelle parti degli infedeli, pel R.

1 J
. Leone Belouino, canonico onorario della Gatteilrale di St. Bricuc, e

Doputato ausiliare di monsignor Alessio Giovanni Maria Guilloux, arci-

vescovo di Porto Principe in Haiti.

Sono state poi pubblicate le seguenti Ghiese provviste per Breve:

Chiesa arcivescovile di Adrianopoli, nelle parti degli infedeli, per

consignor Michele Heyss, traslato dalla Sede di La-Gaosse, e deputato

Coadiutore con futura successione di monsignor Giovanni Martino Henriy,

i re i vescovo di Milwauckee.

Chiesa vescovile di Sozusa, nelle parti degli infedeli, per monsi-

gnor Francesco Kerril Amherst, gia vescovo di Northampton.
Chiesa cattedrale di Middlesbrough, in Inghilterra, pel R. D. Ric-

cardo Lacy, missionario in quella citta.

Chiesa cattedrale di Northampton, in Inghilterra, pel R. D. Ar-

t id-o Riddell, missionario in Scarborough, diocesi di Middlesbrough.
Chiesa cattedrale di Colombo, negli Stati Uniti d"America, pro-

rinoia di Cincinnati, p^l R. D. Antonio Watterson, sacerdote nativo

della Pensilvania.
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Chicsa vescovile di Tricala, nelle parti degli infedeJi, pel Rev.

P. Bonaventura Portillo, dell'Ordine Francescano, deputato Vicario apo-
stolico del territorio della Bassa California, dismembrato dalla diocesi di

Monterey.

Chiesa vescovile di Canata, nette parti degli infedeli, pel R. D. Lo-

dovico Caspar, della Societa per le mission! estere di Parigi, eletto Vi-

cario apostolico della Cocincina Setlentrionale.

Chiesa vescovile di Boira, nelle parii deali infedeli, pel R. P. En-

rico Butte, della Compagnia di Gesii, prescelto Vicario apostolico del

Tche-ly Meridio-Orientale.

Chiesa vescovile di Ahila, nelle parti degli infedeli, pel R. P. Ila-

rione Fraysse, della Societa di Maria, designate Vicario apostolico della

Nuova Caledonia.

Chiesa vescovile di Crisopoli, nelle parti degli infedeli, pel Rev.

D. Giovanni Coadou, del Seminario delle missioni estere in Parigi, de-

putato Vicario apostolico del Mayssour.

Chiesa vescovile di Ceramo, nelle parti degli infedeli, pel Rev.

D. Patrizio Manogue, prescelto a coadmtore con futura successione di

monsignor Eugenio O'Connel, vescovo di Grass-Walley negli Stati Uniti

dell'America Settentrionale.

Chiesa vescovile di Emmaus, nelle parti degli infedeli, per mon-

signor Giacomo Laird Patterson, sacerdote dell'arcidiocesi di Westmin-

ster, Prelato domestico di Sua Santita.

Inline si & fatta a Sua Beatitudine 1'istanza del sacro Pallio per la

Chiesa Metropolitana di Capua.

Come indizio delle present! condizioni e dei rapporti fra la Santa Sede

e la Corona del Regno d'ltalia, crediamo utile riferire la seguente nota,

pubblicata dal Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti nel supplement
al n 30 del Bollettino ufficiale.

Essendo vacante 1'arcivescovato di Capua, di Regio Patronato, Sua

Maesta il Re si compiacque, nella relazione del 15 agosto 1880, di pre-
sentare per esso e nominare il molto rev. Monsignor D. Alfonso Cape-

celatro, autorizzando tutti gli uffici necessarii, perchfc gli vengano con-

cesse le Bolle e provvisioni Apostoliche, che dovra presentare per il

regio Exequatur.
Con gli stessi precisi termini, venne notiflcata dal medesimo Bollet-

tino la presentazione e nomina del R. D. Gaetano Bacile al vescovato

xii Castellaneta.

2. II S. Padre Leone XIII indirizz6 all'Emo Card. Dechamps ed ai

Venerabili Vescovi del Belgio un Breve, pubblicato nel Bien Public di

Gand, e di cui riferiamo la traduzione data dall' Osservatore romano

n. 183 pel 12 agosto p, p.
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LEONE XIII PAPA. Caro figlio e venerabili fratelU, salute e be-

nedizione apostolica.

L'affettuosa lettera, che ci avete scritto di comune accordol'8 di

questo mese, ci prova il profondo dolore che vi arrec6 1'ingiuria testfc

fatta alia Santa Sede nel Belgio. Questo avveniraento ricolm6 anche

i'anima nostru di tristezza, ma Iddio nella sua bonta si degn6 servirsi

di voi per mandarci le parole di consolazione di cui avevamo bisogno.

Ci6 che ci consola di fatto e vedervi perfettamente uniti, non solo per

gemere su quello che e avvenuto, ma eziandio per respingere con tutte

le vostre forze gli assalti contro la Chiesa; lo zelo, che voi spiegate nel-

i'adempimento dei doveri dell'episcopato, la vostra costante sollecitudine

per difendere la causa della religione, la fermezza della vostra condotta

temperata dallo spirito di moderazione e dalla cristiana prudenza. Laonde

noi non esitiamo a mandarvi tuttt quegli elogi che ben vi sono dovuti.

* Ai nobili esempi della vostra devozione corrispondono in modo am-

mirabile i sentimenti di pieta e di amor filiale, di cui i fedeli affidati

alia vostra vigilanza non cessano di dare le prove le piu manifesto a noi

ed alia Sede Apostolica. Veggiamo con gioia che nulla basta ad abbat-

tere il coraggio dei vostri diocesani, e che per contra rio le prove li ani-

niano di una nobil gara di ardore nelle grandi opere. Simili fatti rad-

dolciscono 1'amarezza della nostra afflizione, e rafl>rmano la nostra fiducia

nella Provvidenza divina, e ci fanno esclamare col profeta reale: non

assonnera, ne ci dimentichera colui che custodisce Israels. Noi dunqne
veniamo di tut to cuore al Dio della pazienz;i e della consolazione sup-

plicandolo che si degni di accrescere in voi lo spirito della pazienza e

della for/a, e nello stesso tempo raffermare i fedeli del Belgio nella difesa

degli interessi religiosi, e nella loro santa iritrapresa per il bene generale

della patria.

Indirizzandovi, caro figlio e venerabili fratelli, quelle azioni di grazfa,

che ben merita il compimento dei vostri doveri, vivarnente desideriama

che vi rendiate interpreti della Nostra riconoscenza presso tutte coteste

grandi Associazioni cattoliche, che in si triste circostanza, si affrettarono

di consolarci coi piu splendidi attestati di devozione di fedeita e di amor

tigliale. Ricevete in pari tempo per voi, pel vostro clero e per i fedeli

<lelle vostre diocesi rispettive la Nostra benedizione apostolica e i voti

sinceri di ogni vera felicita, che vi mandiamo di tutto cuore come pegna

della Nostra paterna affezione in Gesu Gristo.

Dato a Roma presso S. Pietro, il 27 luglio dell' anno 1880, terzo

del Noslro Pontificato. LEONE PP. XIII

3. Abbiaoio acceanato in questo volume, a pagg. 369-70, alia Gircolare

che il F/. Frere-Orban spedl, sotto la data del 17 luglio ai rappresentanti

4Jiplomatici del Belgio, per difendersi dal gravissimo colpo c.he eragli in-

Ilitto <\d\VEsposiziowdo<wmentatat fa noi pure riprodotta a pagg. 300-19.
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Or ecco qual giudizio rec6, della Circolare emanata dal F.'. Frere-

Orban, il Constitutionnel di Parigi, non sospetto di troppa tenerezza per

la Ghiesa Cattolica e per la Santa Sede; giudizio improntato di lealta e di

buon senso, e meritamente recitato mlYUnivers del lunedi 16-17 agosto.

La verbosa replica del Signer Frere-Orban al Memorandum del

Vaticano non ha punto modificato 1'impressione deplorabile, che la po-

litica antireligiosa del Ministero Belga ha prodotto in lutta Europa. Non

^aleva davvero la spesa d'impinzare tre fltte colonne di lestino (nel

Moniteur), per ripetere novamente la strana accusa di duplicita sca-

gliata contro il Papa Leone XIII. II Ministero Belga, ad esempio di tutti

gli altri Governi anticattolici, avea tentato di disunire TEpiscopato Belga

<i la Santa Sede, staccando il primo dai suoi doveri verso il Papa, estor-

<#ndogli il suo conseuso ad una legge sopra 1' insegnamento, oride la

Ghiesa e espulsa dalle scuole pri marie e secondarie; e, non essendo riu-

scito in questo intento, avea tentato di trarre il Papa a disapprovare i

Vescovi. L'aver fallito in questo doppio tentativo mise in gran collera

il Signor Frere-Orban ;
il quale preferisce di farsi stimare no mediocre

uomo di Stato, poiche vuol sostenere di essere stato corbellato (dupti),

al confessare d' essere stato sconfitto in una impresa, nella quale il suo

gran modello, il Signor di Bismark, non era riuscito.

Da tutti i document! pubblicati da ambe le parti risulta chiara-

mente che, in tutte le loro conversazioni, in tutte le loro note, il Papa
d il Card. Nina aveano assolutamente condannato codesto schema di

legge sopra 1' insegnamento; e che, non volendo tuttavia abbandonare

ogni speranza di ottenerne la modificazione, aveano consentito ad esortare

i Vescovi che addolcissero la forma delle loro protestazioni. Se il sig. Frere-

Orban fu ingannato, ci6 fu perche egli il voile. Se ne ha la piii splen-

dida prova nel famoso dispaccio (dell'll novembre) del Card. Nina, che

il Ministro Belga chiese, ed ottenne, fosse ritirato. Godesto dispaccio
*

in-

fligge una riprovazione severa ed assoluta allo schema di leggse. Perehe

mai il sig. Frere-Orban chiese che fosse ritirato? Evidentemente perche
codesto documento troncava le ambagi (equivoques) di cui il Gabinetto

Belga avea bisogno nell' interesse della sua situazione parlamentare. II

Card. Nina, consentendo a ritirare il suo dispaccio, diede nuova prova
di condiscendenza e di conciliazione. Gli premeva di non aggravare il

conflitto diplomatico. Ma dal mancare nella serie ufficiale un dispaccio

consegue forse che non esistesse il suo contenuto? Astenendosi dal dare

libero corso e pubblicita alia manifestazione dei suoi sentimeati, la Santa

Sede intendea forse mutare opinione sopra quello schema di legge? Niuna

1
II teslo di codesto imporlanlissimo documento, che & come il perno sl

quale s' aggira tutta la perfidia del Frene-Orban oonlro la Santa Sede, fu ripro-

(iolto nel Memorial Diplomatique n. 33 pel 14 agosto a pag. 545*46.
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persona di buon senso ammettera per ferrao tale interpretazione di ua

atto di alta condiscendenza.

II sig. Frere-Orban fu battuto dalla S:mta Sede la quule rifiuto^si

ad essere complice della Frammassoneria che prevale e governa nel Belgio.

La lunga sua replica cerca di supplire, coll'asprezza disdegnos;i della

forma, al difetto di buone ragioni. Oggimai la verita splenJe agli occhi

di tutti.

Tale, a un dipresso, e il giudizio che della mentovata Circolare del

F.\ Frere-Orban, recarono i pubblicisti non manceppati alia Frammas-

soneria.

4. Tuttavia 1'Emo Card. Segretario di Stato del S. Padre Leone XIII

ben sa quanto spesso si debba toccar con mano, dalla gente onesta, l;t

trista efflcacia del precetto inculcate dal Voltaire ai suoi complici: Ca-

hmniate, calunniate sempre e sfacciatamente, perche qualche cosa ne

attecchisce sempre. E la circolare del Frere-Orban avea chiaramente

questo scopo, ed era una pratica applicazione del precetto di quell' in-

fame corifeo della Frammassoneria.

A sfatare pertanto viemeglio le arguzie, i sofismi, le imposture e le

caluunie del F/. Frere-Orban, il Card. Nina spedl sotto il 25 luglio ai

Nunzi Apostolici ed agli altri Ageoti della Santa Sede un dispaccio

circolare; che, a fine di preservare d'ogni inganno la buona fede delle

persone oneste, fu pubblicato, come nell' Osservatore Romano, n. 173

pel sabato 31 luglio, cosl negli altri giornali cattolici di Roma e d' Italia.

Noi ci limitiamo a recitarne qui e fame rilevare il tratto da cui risulta

manifesto che il F.\ Frere-Orban mentiva, sapendo di mentlre, quando
nella Camera dei Deputati, alii 18 novembre afifermava esistere pieno

disaccordo tra il Papa ed i Yescovi.

La quistione al presente e posta nello stabilire se il sig. Frere-

Orban, quando il giorno 18 dello scorso novembre nella Camera dei rap-

presentanti enunciava la tesi del disaccordo tra il Pontefice e i Vescovi

e del biasimo formale a questi inflitto, fosse o potesse essere veramente

certo di ci6 che diceva. 11 fondamento sul quale appoggiava la sua as-

serzione era tutto ne'dispacci tolti dallo scanibio diviste, e specialmente ,

in quello del 5 ottobre, cui ogli con sottile artifizio sfrultava adottandone

una interpretazione favorevole al'e conclusioni che ne voleva trarre. Ma
il sig. Frere-Orban non poteva allora ignorare le due Lettere indirizz-Jtc

dal Papa al Re ai 31 agosto ed ai 4 novembre: non poteva ignorare il

dispaccio dell' 1 1 novembre quantunque provvisoriamente ritirato, ove

la mente della Santa Sede gli si manifestava con ogni chiarezza da me
medesimo che aveva tenuto la conversazione riferita nel dispaccio dei

5 ottobre: non poteva ignorare le costanti affermazioni della stampa

episcopale e di tutta la stampa cattolica, la quale unanimemente difen-

deva pienissimo essere 1'accordo tra il Papa e i Vescovi. Posto ci6
7
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qwando egli si accingeva ad annunziare alia Camera la sua tesi, se non

era certo dell'accordo tra il Pontefice e 1' Episcopate belga, per lo meno

non aveva neppure la certezzii del supposto disaccordo e del biasimo

inflitto a quei Prelati. Ora, in un affare di tanta gravitk e di si triste

.conseguenze per la pace del paese, era dovere del sig. Frere uscire dal-

I'incu'tezzae diluire ogni dubbio. Egli avrebbe potuto farlo facilissima-

m>^nte rivolgendo alia Smta Sede le stesse dimande che le diresse nella

Nota del 7 di aprile e ne avrebbe avuta la medesima risposta che ricevette

il 3 maggio. Ma lungi dal provocare una tal dichiarazione, il sig. Mi-

nistro rifiutb il dispaccio degli 11 novembre, e, non ostante die ne co-

aoscesse assai bene ,la sostanzi, salito in tribuna pronunzio un giudizio

cbe sapeva essere 1'opposto di quello della Santa Sede. Si lascia alia

saviezza della S. V. Ill.ma e di tutti gli uoraini intelligenti I'apprezzare

le conseguenze che discendono da tali preme>se a c;mco della buona

fede del signor Ministro.

A ragione pertanto il Journal de Bruxelles nel n. 221 dell' 8 agosto

riassume la quistione circa il punto svolto cosi dall'Emo Card. Nina,

in queste poche parole assai incisive: Alii 14 novembre 1879 il si-

gnor Frere conobbe le intenzioni della Santa Sede (intenzioni cliiara-

mente espresse nel dispaccio dell' 11 novembre da lui rifiutato). Alii

18 novembre, qu;indo egli pirl6 alia Camera, Dio stesso non avrebbe

potuto impndirlo di sapere codeste intenzioni, a meno che non fosse

piaciuto alia Divina Provvidenza di levargli 1'uso della ragione. Quos

vult perdere Deus dementat. II dispaccio dell' 11 novembre, che con-

teneva 1'espressione materiale delle intenzioni della Santa Sede, fu prov-

visoriamente ritirato; ma le intenzioni stesse non furono ritirate... Se

il sig. Frere non vuole confessare che la sua diplomazia fu battuta, non

gli resta che a scegliere in questo dilemma, che egli fu: o sciocco o

ingannatore !

L'impronta del bugiardo e del calunniatore sta ora scolpita indele-

bilmente sulla fronle del F.\ Frere-Orban; ne piu ne meno che quella

di bugiardo e traditore sulle fronti di quegli eroi e galantuomini ita-

liani, i quali, nell' agosto del 1870 altamente si protestavano che non

raai avrebbero colla forza delle armi spogliato il Papa della sua sovra-

nita temporale, impossessandosi, col diritto dei cannoni e delle baionette,

della sua Roma e delle poche sue province; ed intanto facevano mar-

<^iare le truppe a tal fine, dopo aver dichiarato in pien Parlamento che

cio sirebbe tale enormezza, contro il diritto pubblico internazionale, da

digradarne i Sultani degli Stati barbareschi. Ma cib non togliera al

F/. Frere-Orban, presso i suoi complici, 1' aureola di gloria onde 1'onora

la setta; appunto come restano in riputazione di valorosi uomini di Stato,

e di leali patrioti, il Lanza, il Visconti-Venosta, il Sella ed altri cotali

autori ed esecutori della conquista del 20 settembre 1870. E non e da
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stupirne, perche, come fece ben rilevare VUnivem del 16-17 agosto p. p^
la prima di tutte le virtii massoniche e la menzogna. La memogna

non e vizio eke quando nuoce, insegnava il Voltaire. E Diderot aggiun-

geva : La menzogna e tanto poco essensialmente da condannarsi in

$e siessa e per sua natura, die diverrebbe una virtu quando tornasst

Me. E tale virtii fu glorificata nei capi della rivoluzione italiana, da

cui furono ingannati ed oppressi i legittimi sovrani d' Italia a servigicv

ed utile del Gralantuomo, cui ora si d& titolo di Gran Ee. II motto

del Voltaire ed il commento del Diderot costituiscono uno degli articoli

fondamentali dal codice di probita della Frammassoneria. II F.\ Frere-

Orban, principe del Real segreto della loggia La perfetta intelligent

di Liege, si e mostrato degno discepolo del Voltaire e del Diderot, e-

percio L'inde'pendance Beige ed il Journal des Dtfbats ne tessono am-

plissimi encomii.

5. II venerdl 6 agosto p. p. il sig. Woeste annunzi6 nella Camera del

Deputati del Belgio che il martedi seguente moverebbe al Governo una

mterpettanza circa la rottura delle relazioni diplomatiche colla Santa

Sede. II deputato Decamps propose, accorrendo in aiuto del Ministero,

che tale interpellanza si aggiornasse al 20 agosto. II Woeste insisiette

contro tale dilazione, pungendo il Ministero colla insinuazione che questo

per paura volesse menare il can per 1'aia. Allora si le\6 il Frere-0rbun r

e, come leggesi nel resoconto del Journal de Bruxelles, n. 220 del

7 agosto, parl6 in questa sentenza. 11 signor Woeste crede forse che

il Governo si riliuterebbe a discutere. Egli s' inganna. Noi chiediamo che

si discuta, ma domandiamo un indugio d'alcuni giorni. Del resto tocca<

alia Camera di decidere quando e che cosa discutera. Ho un altro di-

ritto, quello cioe di rispondere all' ultima circolare del Vaticano (doe

quella da noi sopramentovata del Card. Nina sotto il 25 luglio).

Risponder6 il 20 a tutte le vostre interpellanze. Diraostrerb la bricco-

neria (in francese fourberie) che spicc6 in questo affare e le tranelhrie

(agissements) dell'Inviato della Santa Sede che fomentava 1'agitazione

nel Belgio. Queste parole provocarono da parte del sig. Nothomb e del

sig. Woeste nobilissime ed energiche protestazioni, testualmente riferite

ftel Journal de Bruxelles, n. 221 pel dl 8 agosto.

E ben a ragione avrebbe dovuto, non solo il partito d'opposizione

cattolico, ma tutta la Camera indegnarsi ed adontarsi di udire, dalla

bocca del primo Ministro d' un Re cattolico, T impubzione di bricconeria

scaraventata contro il Segretario di Stato del Sommo Ponlefice Leone XIII,

e di rimbalzo sul Papa stesso. E qualita eminente del sig. Ministro

degli affari esterni, dice il Journal de Bruxelles, n. 221, 1'arte di con-

taminare e sporcare (salir) \ suoi contradittori ; chiunque discute con

iui e un essere abbietto, un briccone, un bugiardo, un imbroglione, un

eorruttore, un imbacille ecc. ecc. Se voi oon siete di parere confornoe
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a quello del Ministro per gli affari esterni, voi non avete senso comune

e neppure traccia di senso morale... EgJi appella senz'altro alle piii de-

testabili passion! e getta 1'oltraggio al SommaPontefice. Che direbbe la

Camera, se, per caso impossible, il Cardinal Nina si prendesse la liberta

d' iusultare S. M. il nostro Re ?

La Camera del Belgio, in quanto e costituita dalla pluralita sua mas-

sonica o servilmente devota al Frere-Orban, lo ascolt6, con olimpica imr

passibilita, ribadire 1' oltraggiosa imputazione di furfanteria (fourberie)

contro la Santa Sede, e gli concedette piu che non chiedeva: cioe che

la interpellanza fosse rimandata, non gi solo al 20 agosto, ma, come

propose il libero-pensatore Janson, al venture novembre!

L'impudenza del F.*. Frere-Orban nel ripetere le sue menzogoe e le

sue contumelie contro il Vaticano, delle quail la pluralita della Camera

dei rappresentanti Belgi si rendette complice col suo contegno nella tor-

nata del 6 Agosto, e tanto piii indegna del capo d'un Governo che abbia

qualche cura della sua dignita, in quanto tutti i pubblicisti non man-

<ceppati alia setta Massonica aveano altamnte riconosciuto leale e casti-

gatissima tutta la condotta diplomatica della Santa Sede. Un ponderato

esame dei document} pubblicati dal Frere-Orban, e fo\Y Esposizione do-

eumentata della Santa Sede, convinse il Conte Conestabile che la ragione

stava dalla parte di questa; e che il Governo Belga, impegnando la lotta

col Vaticano, erasi studiato di gettar scissure tra la Santa Sede e T episco-

pate, ma sacrificando a tal uopo il suo onore ed i veri principii di liberta.

Di che egli pubblic6 un egregio e compitissimo lavoro nel Correspon-
dant del 10 Agosto, sotto il titolo: La Chiesa e lo Stato nel Belgio.

11 Conestabile tolse a discutere con somma accuratezza tre distinte

quistioni: 1. II mantenimento o 1'abolizione delle relazioni diplomatiche

fra il Belgio e la Santa Sede; 2. La condotta della Santa Sede verso i

cattolici per quanto spetta ai loro doveri circa la costituzione politica

dello stato; 3. La condotta della Santa Sede rispetto al contegno dell' Epi-

scopato e dei fedeli del Belgio a proposito della legge sopra 1'insegna-

mento primario. Dall'esame critico di queste tre quistioni, il valente pub-

blicista fu tratto a riconoscere e conchiudere (p. 408-09) che : II partito

liberale Belga non conosce ne la tolleranza ne la pazienza che e la gran

virtu politica in cui risiede la forza dei veri uomini di Stato. Codesto

partito accusa la Chiesa di sacrificare tutto ai principii; ma i liberal!

Belgi non fanno punto alfro che questo; havvi per6 una sola dififerenza,

doe: che la Chiesa sacrifica vantaggi ed interessi esteriori per la difesa

di principii veri, mentre il partito liberale Belga non si perita di sacri-

ticare a fdfsi principii 1'onore del Governo che gli e confidato, e la pace

religiosa del paese... II signor Frere-Orban avea voluto spingere agli

stremi la Santa Sede; non fu pago dei risultati essenziali ottenuti in-

torno alia costituzione; voile cagionare scissure nella Chiesa; ed allora
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egli s'infranse contro la rupe incrollabile della cattolica unita... Con tal

tentative il signer Frere-Orban ha manifestato viemeglio che la lotta in-

gaggiata dal liberalismo Belga contro la Chiesa e una guerra a morte.

La Ghiesa pertanto si trova posta nel caso di legittiraa difesa; e, quale

che siasi la persecuzione che viene scatenandosi contro di essa, no, essa

non sura quella che soccomhera. II parti to liberate del Belgio, che ha

dimoslrato che cosa esso intende con la parola di liberta, ed il cui pro-

gramma si pu6 condensare nella energica frase di Tacito: inrperium ra-

pere fdlsis nominibus, vuole che lo Stato si approprii la morale, il di-

ritto e pertino la religione, poiche, per suo avviso, spetta al* Governo il

decidere qual carattere debba aver 1' insegnamento religiose nelle scuole,

Tra poco, se il -Governo Belga continua a procedere su questa via, non

esistera piii liberla dei culti, ma un solo culto sara libero, anzi obbli-

gatorio, il culto dello Stato.

Lo stesso giorno in cui il Correspondent pubblicava questa trion-

fante apologia della Santa Sede, divulgavasi nel Belgio una seconda cir-

colare del F.\ Frere-Orban, quale si legge nel Journal de Bruxelles

n. 223 pel 10 agosto, intesa a confutare il dispaccio sopra mentovata

deU'Emo Card. Nina. II giornale L'Aurora di Roma ne rec6 la fedele

traduzione italiana nei suoi numeri 186 e 187: e nei fogli seguenti prcse

a ribatterlo a parle a parte, facendone toccar con mano la perfidia nel

cinismo delle bugie e dei sofismi ond'e intessuto codesto documento, di

cui 1' onesta Diplomazia non puo che adontarsi. II Journal des Dbatsr

con la lealta e probita che e caratteristica dei frammassoni, lo ripro-

dusse nel suo numero del sabato 14 agosto, col corredo d'un articola

zeppo di malignita e di perfidia, firmato dal Francis Gharmes, libero-

pensatoi-e della piu rea specie.

L' Osservatore Romano, nel n. 185 pel sabato 14 agosto, ne parlo-

nei termini seguenti.

II Journal de Bruxelles ci reca oggi un nuovo scritto del sig. Frere

Orban diretto agli agenti diplomatic! belgi all'estero; col quale scritto

si tenta di oscurare la luce fatta nel mondo politico dall' ultimo dispaccia

Circolare deH'Emo Cardinal Nina Segretario di Stato di Sua Santila,

circa le vertenze tra la Santa Sede e 1'attuale governo del Belgio, da

non confondersi colla nazione Belga.

Lo scritto del signer Frere Orban non occupa meno di quattro fitte

colonne dell'ottimo giornale belga. Ci vuol molto coraggio per arrivare

al fondo di questo, cui non faremo Tonore di chiamare documento.

Alia concisione, alia gravita, alia chiarezza che brillano nel docu-

mento Pontificio, il signor Frere Orban risponde con un pettegolezzo nel

quale si rimescolano le stesse difese, recriminazioni, accuse che furono

gia vittoriosamente confutate, smentite e condannate non solo dai fatti

ma dalla stessa logica e dal buon senso.
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Non sappiamo se la Gancelleria Pontiflcia vorra far 1'onore di una

risposta a questa circolare del sig. Frere-Orban. Certo e che essa piio

definitivamente considerare come chiusa a suo favore questa dolorosa

vertenza colla irrefutabile Gircolare del Card. Nina del 25 scorso luglio.

6. II Superiore Generate di un Ordiue regolare ha proposto alia Sacra

Penitenzieria il dubbio seguente: Se la facolta, contenuta nel n
ft XVII

dell'Istruzione della Sacra Penitenzieria in data del 18 aprile 1867, possa

estendersi anche ai religiosi sudditi italiani prima che abbiano emesso il

voto solenne di poverta : cioe s?, nel fare la professione dei voti solenni,

si possa loro concedere dai Su period Generali di ritenersi ecc. la pro-

prieta dei beni e delle eredita legittime die gia posseggono.

La S. Penitenzieria, il d\ 21 maggio 1880, a questo dubbio ha ri-

sposto nella seguente forma. Negative, sed teneri se omnino abciicare

omni iure et proprietate eorumdem bonorum, iuxta proprii Ordinis con-

stitutiones. Declarat vero eadem Sacra Poenitentiaria mentem suam, in

concedendo facultatem expressam n XVII Instructionis sub die 18 apri-

lis 1867 datae, nullatenus fuisse ut, per Superiores Generales Ordinum

regularium, subditis in Italia suppressis indulged valeat proprietas seu

dominium bonorum, quacumque ratione sibi obvenientium, quae iidem

Regulares, ratione solemnis professionis, non sibi sed monasterio seu Or-

dini acquirunt. Datum Romae in Sacra Poenitentiaria die 21 mail 1880.

ALOYS. CARD. BILIO Poenitentiarius Maior.

7. Ricorrendo, la domenica 22 agosto, la festa di S. Gioacchino, ono-

mastico del S. Padre Leone XIII, il Vaticano si affol!6 successivamente

di alti personaggi d' ogni ordine e di divoti fedeli, recatisi ad offerire i

loro omaggi e le loro cordiali congratulazioni a Sua Santita.

L' Osservatore Romano di quel giorno, nel n. 192, reco questa no-

tizia: Apprendiamo ed annunziamo con grata compiacenza che il Santo

Padre, nella sua paterna carita, ha benignamente disposto che, nella ri-

correnza dell' agosto, col mezzo delf Elemosineria Apostolica e della Se-

greteria dei Brevi, fosse erogata, a vantaggio delle famiglie bisognose di

Roma, la somma di otto mila lire; disposizioni che ebbero gia il loro

effetto.
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III.

COSE STEANIERE

AVSTRIA(Nostra corrispondenza) 1. Chiusura della sessione del lleictisrath

2. Sguardo retrespellivo su di ossa. Canibramenti nello slato del p;irlili

3. Procedtmento e risullati del lavori parlamenlnri 4. Situazione del mi-

nislero. Sua ricosfcituzioiie. f n-jovi rnimslri 5. Gilo dell'Imperatore in

Boemia 6. Sessione delle Diete 1. L' (Jngheria e la Croazia 8. Po-

lilica estera 9. Sponsali del principe ert'ditario 10. II primo parroco

della chiesa votiva.

1. La sessione del Reichsrath e fimilmerite chiusa dopo aver durato

sette e piii mesi. La Camera del deputati ternie la sua ultima seduta il

13 dello scorso maggio, e il susseguente dl 25, dopo essere stato anche

dalla Camera dei signori approvato il bilancio, fu d'ordine dell'lmpera-

tore, pronunziato dal presidente dei ministri Taggiornamento del Reichs-

rath, per non riaprirsi che nel novembre prossimo.

2. La sessione teslfc chiusa si fece piu special mente notare per la cam-

biata composizione della Camera dei deputati, composizione riflettutasi

altresl su quella dei signori, e pel mutamento che da essa provenne nello

stato dei partiti. Come vi gia noto, le nuove elezioni avvenute nell'estate

decorsa sotto gli auspici del ministero Taaffe tolsero al partito liberale la

maggioranza, di cui da venti anni, che e quanto dire fino dai primordi

dell'era parlamentare in Austria, aveva esso costantemente god u to nella

Camera dei deputati. Bast6 che il governo desistesse dalla pressione fino

allora esercitata in senso liberale sull' elezione, perchfc in certe province

gli elementi conservator! si trovassero affrancati dalla loro non naturale

minoranza. II risultato piu essenziale consiste peraltro in questo, che nel

comitato elettorale dei grandi possessori di terreni in Boemia fu, sotto T in-

fluenza governativa, stipulate un compromesso, in forza del quale rimasero

eletti dieci rappresentanti del partito nobile conservatore, e che a questi,

in unione coi deputati del partito nazionale (boemo), fu dato di affermare

con esplicita dichiarazione, al momento del loro ingresso nel Reichsrath,

il mantenimento de'loro principii di diritto. Fino allora erasi ci6 loro

negato; motivo per cui eransi essi costantemente ricusati ad entrare nel

Reichsrath, se prima non fossero stati formalmente assicurati della pre-

servazione de' diritti del proprio paese rimasti in parte manomessi dalla

istituzione del Reichsrath cisleithano. Reso in tal modo possibile 1' in-

gresso dei deputati boemi, sono venuti a conseguirsi due intenti : 1 che la

Camera dei deputati, per la prima volta da che 6 stata trasformata in un

Parlamento direttamente eletto dalle province cisleithane, coslituisce una

rappresentanza di tutti i paesi e di tutti i popoli deU'Impero estranei
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airilngheria; 2 che nella Camera stessa il partito liberate, il quale

aveva avuto finqui un'enorme prevalenza, e ormai diventato minoranza T

c che la maggioranza e passata nei tre gruppi della destra, cioe i Po-

lacchi, il cosl detto partito del diritto, che e quanto dire i deputati eon-

servatori delle singole province tedesche e delle piccole slave, riuniti

sotto la direzione del conte Hohenvart; e per ultimo i deputati boemi

(czechi) della Boemia e della Moravia, compresivi i dieci deputati con-

servatori usciti dalle file della nobilta conser vatrice boema.

Dissi gia che il cambiamento di condizioni della Camera dei depu-

tati erasi altresi riflettuto in quella dei signori. Vi spiegher6 il conae.

Erano molti anni che un numero considerevole di membri della Camera

dei Signori, notantemente quelli appartenenti al partito conservatore della

nobilta boema, si astenevano dal prender parte alle deliberazioni deHa

Camera. Ora pei*6, dopo 1'espressa dichiarazione che a mantenere intatti

i diritti del paese avevan fatta nella Camera dei deputati i loro amici

politici, essi pure si decisero a rientrare in quella dei Signori. Quantunque
un tale avvenimento non producesse nella Camera dei Signori conseguenze

tanto positive quanto in quella dei deputati, conciossiache la maggio-
ranza della prima risegga tuttora nel partito liberale, egli e per6 un fatto

che la minoranza conservatrice, ridotta negli ultimi anni alle minime

proporzioni e divenuta al tutto impotente ad agire, acquist6, in seguito

del rammentato avvenimento, tanto di forza si numerica come morale da

farsi valere in modo imponente nel corso della passata sessione.

3, Queste nuove condizioni dei partiti, mentre attribuirono al Reichsrath

un carattere al tutto nuovo, dettero nel tempo stesso alia passata ses-

sione di esso I'irnpronla di un' aspra e ostinata contesa, e influirono

grandemente a ritardare 1'an-lamento delle diseussioni. Imperocche, at-

teso la meschina maggioranza della Destra (maggioranza che, nell'ipotest

piu favorevole, quando cioe tutti i membri di essa erano presenti, non

consisteva che in circa 15 voci), ogni successo dovette costare un accanito

combattimento. E poiche la Sinistra, non sapendo rassegnarsi che con

estrema ripugnanza allo stato, per lei insolito, di minoranza, faceva uso

di tutta la sua forza per arrestare e paralizzare ogni azione della Destra, ne

segui che la lotta di principii non fu solo combattuta in quelle occasioni,

in cui era natural mente inevitable, come nella discussione dell'Indirizzo,.

nella legge militare, nelle question! di pubblico insegnamento e in tutti

gli affari toccanti il dominio religioso o le relazioni con la Chiesa, ma
estesa eziandio a questioni puramente pratiche, come per esempio le que-

stioni intorno all'imposta fondiaria, gli alfari di dogana e di finanza, ecc.

Quali lungaggini e quanta perdita di tempo ingenerasse un cosl falto

proeedimento, e piii facile immaginare che descrivere. Se pertanto la

passata sessione del Reichsrath, merita in qualche modo il rimprovero

d' infruttuosita, che ora le muove il partito liberale (appunto perche esso
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non nisri a far prevalere le sue tendenze), ci6 e dovuto per la piii gran

parte ai membri dello stesso partito, i quali si nelle sedute plenarie della

Camera come in quelle delle commissioni facer di tutto per menare in

lungo la trattativa degli affari, e tacciarono ingiuriosamente di prepo-
t-nzn e d'abuso tutti gli sforzi della Destra direiti ad abbreviarla ed

accelerarla.

Ad onta per6 di circostanze cotanio sfavorevoli per la trattativa degli

affari, puo la decorsa sessione del Reichsrath vantarsi di aver conse-

guito molti reali e positivi risultamenti. Col mantenere in vigore per altri

10 anni la legge militare, fu data alia sicurezza e potenza della mo-

narchia la indispensabile guarentigia di un esercito forte, bene organiz-

zato e agguerrito. La questione concernente ramrninistrazione dei paesi

novellamente occupati, della Bosnia cioe e dell' Erzegovina, questione resa

assai ardua dall'attuale organamento dualistico deirimpero, venne, in quel

modo che si poteva mi^liore, risolula stabilendo che 1'amrainistrazione di

quei paesi fosse devoluta al comune governo centrale, riservata ad ambedue

i Parlaraenti Tapprovazione delle ingenti spese d'investitura, e sottratta

alle competenze loro ramministrazione propriamente delta. Col deliberare

la costruzione della strada ferrata dell'Arlberg, venne riparata una grave

negligenza, onde il partito liberale eras! reso colpevole durante la sua

lunga dominazione, trascuranilo di aprire questa via d'esportnzione ira-

mensamente importante per i prodotti agricoli daH'Austria, e della quale

11 ministero conservators Hohenwart aveva, durante la sua breve am-

ministrazioae, definitivamente stabilito 1'apertura. Cosi tale esportazione

venne, almeno per 1'avvenire, assicurata, e 1'Austria messa al coperto dai

cavilli doganali della Prussia. Col prorogare la durata della convenzione

doganale germanica, venne a crearsi per lo mono un tollerabile provvi-

sorio per molti important! rami d'industria, che avevano risentito gran

danno da una sbagliata politica commercial. Rispetto finalmente al bi-

lancio, quantunqu*
1

, per vero dire, non si ottenesse un risultato troppo

splendido, si consegul pe.rallro un progresso assai notabile, quale fu quello

di sostituire una volta a tendenze spleudidamente illusorie lo sforzo ve-

r,.mente coscienzioso di compilare ua bilancio, che si approssiruasse pos-

sibilmente alia verita, e non si fondasse, come per il passato, sopra

entrate e spese calcolate a disegno, le une al di sopra, le altre al di

sotto della realta. E quantunque siffitta regola fosse scrupolosamente

osservata, il risultato finale del bilancio e pur tuttavia da considerarsi

come relativamente favorevole, giacche il disavanzo di circa *25 milioni

si present6 assai minore di quello degli anni decorsi, e il pareggio di

esso avvenne in modo di gran lunga piu vantaggioso che per il passato,

atteso Tessersi fatta ad un corso straordinariamente elevato la relativa

cessione di rendita in oro. Del resto, una riforma realmente salutare

dello stato finanziario deirAustria non pu6 ottenersi secondoche la
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Dt'stra accennava nell'Indirizzo, ed esplicitamente e diffusamente dimo-

slrava nella discus^ione del bilancio
,
se non per mezzo di una radicals

riforma deiramministrazione e di tutta quanta la politica si commercials

come finanziaria.

S<; pero i positivi risultati della passata sessione non sono stati, per

una parte, cosi insignificant] come il parti to liberale a giustiticare o

almeno a scusare il suo procedimento anteriore vorrebbe far credere,

non pu6 ? per altra parte, negarsi che non se ne ottenne quel successo

che si era precipuamente sperato, vale a dire Taccordo dei partiti fra

loro, il componimento e la conciliazione dei principii e delle tendenze

rispettive. E non solo un tal successo non si ottenne, ma la Destra e

la Sinistra della Camera stanno oggi fra loro in piii aperto contrasto

che al principle della sessione del Reichsrath. Ci6 e in parte la natural

conseguenza della inconciliabilita di vedute diarm-tralmente opposte, chia-

ritasi manifesta in varie question!, specie ne!le religiose e nelle scola-

stiche; in parte poi dipende dall'avere il parti to liberale, dopoche ebbe

perdu to la maggioranza nella Camera dei deputati, trasportato con vie

maggiore energia la lotta nella Camera dei Signori, non senza conti-

nuarla in mille guise fuori d i

l Parlamento e fade poi assumere tale un

carattere di violenza da rendere impossible ogni mitigazione dello stato

d'ostilit^ esistente fra i partiti nella Camera dei deputati.

Ma se il sogno di un accordo o anche d' una coalizione di partiti e

affatto svauito, si e invece osservato un sintomo assai confortante di

ravvicinamento e d' unione fra i tre diversi gruppi della Destra. Mentre,

all' apertura del Reichsrath, questi tre gruppi trovavansi fra loro lontani,

nutrendo sentimenti di reciproca diflidenzi e gelosia, e mentre 1'uno

1,'tsciavasi non di rado trasportare a proteggere i suoi particolari inte-

ressi a carico dell'altro, 1'esperienza gli ha, in progresso di tempo,

ammaestrati che solo in un'azione concorde e dato trovare la guaren-

tigia d'un prospero successo. Oltre a cio, 1'essersi conosciuti piu da

vicino, e I' aver piii a lungo travagliato al c6mpito comune, ha servito

a dissipare molti pregiudizi e a sopire certi sentimenti di diffldenza per

1'adclietro nutriti; cosicche, al chiudersi della sessione, la Destra si e

ritrovata ben piu unita e quindi ben piii forte che non al principio di

essa. Dio faccia che quest' unione non solo perseveri, ma divenga sempre

piu stretta!

4. Questo svolgersi di cose nel Parlamento non poteva rimanere senza

contraccolpo sulla situazione del ministero. II conte Taaffe avea com-

posto il suo gabinetto di elementi alquanto eterogenei. Credendo possibile

in Parlamento una coalizione di partiti, egli aveva voluto rappresentare

un'eguale coalizione anco nel governo: quindi fu che due membri del

cessato gabinetto, i sigg. Stremayer e generale Horst, entrarono in quello

del conte Taaffe come rappresenianti pronunziatissimi del partito libe-

Strie XI, vol. Ill, fa.sc. 725 40 28 agottio 1880
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rale; ad essi accostossi, fra i ministri novellamente nominal!, il ministro

del commercio barone di Korb; due altri de'nuovi ministri, il conte

Falkenhayn e il D. Prazak, erano decisi conservator!, a'qnali poteva

anche aggiungersi il ministro per la Galizia Fiemialkowski, altro mem-

bro, rimasto in earica, del cessato gabinetto. Di tal guisa si la Destra

come la Sinistra erano rappresentate ciascuna da tre mmistri : ma poiche

1'importante portafoglio del culto e della istruzione, rimasto formalmente

vacante per la nomina del suo titolare Stremayer a ministro della giu-

stizia, trovavasi di fatto, quantunque provvisoriamente, nelle mani di

quel membro del partito liberate; e poich& inoltre il ministero delle

finanze, rimasto esso pure senza titolare, era petto da un funzionario

appartenente alia burocrazia liberale; ne venne la conseguenza che il

colore di tutto il ministero si mantenne sempre liberale, quantunque il

fatto di essere il governo stato formato dal conte Taaffe fosse di per s&

solo da considerarsi siccome un avviamento a surrogare il sistema libe-

rale col sistema conservatore. Per6 al modo stesso che in Parlamento

la speranza di ravvicinare fra loro i parti ti erasi chiarita illusoria, cost

app.irve inutile anche il tentative di anticipare in certo modo un simile

ravvicinamento nella formazione del ministero. 1 membri del gabinetto

appnrtenenti al partito liberale non riuscirono (dato pure che Ci6 aves-

sero sul serio voluto) a guadagnare il loro partito, o anche una frazione

di esso, ai progetti di componimento intorno ai punti ehe formavano

subbietto di divergenza; in quella vece, furono essi con sempre maggior
violenza assaliti dal loro proprio partito, trattati come disertori, e per-

dettero in esso ogni influenza e persino ogni credito. Nel tempo stesso,

al partito conservatore tanto il passito di quegl'individui quanto il sus-

seguente loro coritegno dovettero ispirare un sentimento di sfiducia, e

offrire un ostacolo insuperabile a cooperare seriamente all'azione gover-

nativa. II governo quindi, coll'associarsi quegFindividui, si alien6 affatto

Tuno dei partiti senza punto guadagnarsi I' altro. Durante la sessione del

Reichsrath, ebbe luogo nel ministero, quantunque in forma di comple-

tamento, una mutazione di persone, consistente nella nomina del barone

Conrad, gia governutore della Bassa Austria, alia carica di ministro del

culto e dell' istruzione, e nell'altra del barone Kriegsau, appartenente al

partito conservatore, ma estraneo al Parlamento, alia earica di ministro

delle finanze. Con la nomina del barone Conrad, personaggio apparte-

nente per vero alia burocrazia liberale, ma conosciuto pe'suoi sentiment!

di moderazione e saviezza, s'intese tener conto dell'invincibile antipatia

della Destra contro il sig. Stremayer (Pautore delle nuove leggi scola-

stiche e confessionali, dirigente tuttora in via provvisoria il dipartimento

del culto e dellt istruzione) senza pero dare appiglio alia Sinistra di

gridare alia reazione. Ma un provvedimento, che mira a due scopi, e

per il solito un mezzo provvedimento; il perchfc anche quella nomina non
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ebbe che un mezzo successo. I liberali trovarono nel semplice fatto del-

1'ingresso del Conrad nel gabinetto Taaffe e in alcune, pop quanto assai

circospeUe, manifests zioni da esso falte in materia scolastica, fondamento

bastante a qualificarlo come un reazionario mascherato, mentre i con-

servator! non poterono considerarlo che cum grano salis, p r un rap-

presentante di piu sani principii in materie scolastiche e religiose. Quanto
al barone Kriegsau, lo stato cagionevole di sua salute, e conseguente-

mente la sua impotenza a respingere i violenti assalti del liberali, non

tardarono a fargli uscir la voglia della spinosa sua carica; onde fino dal

primo momento fu dato prevedere il suo sollecito ritiro.

Duranti le ultime settimane della sessione, era gia un segreto pubblico

<;he il ministero, com' era composto, aveva soltanto il eompito di rimanere

in piedi fino al termine di essa, dopo di cbe sarebbe stato ricostituito.

Conseguentemente, ad onta di si sfavorevoli condizioni, la corrente con-

servatrice era gia talmente rafforzata, che mentre fino dall' inverno pas-

sato, al sorgere di qualche difficolta parlamentare (e, a dire il vero, ne

sorgevano abbastanza!), si parlava della formazione d'un ministero libe-

rale, e la Sinistra apertamente e con piena speranza mirava al vagheg-

giato intento; avvicinandosi il momento della chiusura, nessuno pensava

piii sul serio a una tale probabilita. Ne molto piu verosimile appariva

che si formasse un ministero di Destra; ma davasi fin d'allora come cosa

stabitita che il conte Taaffe rimarrebbe a capo del governo, per6 modi-

ficando essenzialmente il suo gabinetto. La questione verteva soltanto sul

senso in cui tale modificazione avrebbe avuto luogo.

A tale questione non hanno dato una chiara e decisiva risposta nep-

pure le nomine pubblicate da circa quattro settimane a questa parte.

Quanto a me, credo non poter meglio designare il carattere dell'avve-

nuta trasformazione che con le parole seguenti. II ministero, cui si ebbe

in animo di chiamare ministero di coalizione, e che solo in apparenza

corrisponde a questa sua denominazione, e riuscito invece un ministero

parlamentare neutro; senza identificarsi con la Destra, il conte Taaffe ha

tagliato i ponti che potevano congiungerlo con la Sinistra. Alia Destra

parlamentare appartiene soltanto uno de' nuovi min :

stri, persona, del res^
dotata di non comune ingegno e che gode di gran considerazione nel suo

partito: e qucsti il D. r
Dunajewski, chiamato a coprire uno de'posti piu

importanti, quello cioe di ministro delle fmanze. Due altri tie' nuovi mi-

nistri quello della giustizia, barone di Streit, e quello del commercio,

Kremer appartengono, per le loro relazioni di famiglia e per la loro

antecedente carriera, alia buroCrazia liberale; sono per6, sotto il rispetto

politico e parlamentare, famines novi, non aventi attenenza di sorta col

partito liberale del Reichsrath. Finalmente il quarto nuovo ministro,

quello incaricato del portafoglio della difesa del paese, generale conte

Welsersheimb, e un egregio militare, dotato di estese cognizioni scienti-
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fiche, il quale fino ad ora non si era mostrato sul campo della politica; i

liberal! per6 non possono considerarlo qual uno di loro, siccome disgra-

ziatamente facevano del suo antecessore, generate barone Horst, persona,

del resto, commendevolissima e fregiala, oltreche di ample cognizioni spe-

ciali, della qualita d'eccellente oratore.

Quauio agli antecedent de' nuovi ministri, il D. r
Dunajewski copriva.

prima di esser chiamato a far pane del gabinetto, il posto di professore

d'economia nazionale nell'universita di Gracovia; egli e fratello al vescovo

di quella citta. Membro da parecchi anni della Camera dei deputat% aveva

esso tenuto un posto ragguardevole nel club polacco, dal quale fu in

quest' anno designate a far parte del cosi detto Gomitato de'Quindici,

sorta di Direttorio composto di cinque raembri di ciascuno de'tre gruppi

della Destra, e incaricato di dirigere 1' azione politica di tutto quanto il

partito. Universalrnente stimato ed amato grazie alia sua non comune pe-

rizia in ogni ramo dello scibile, all'onoratezza del suo carattere e alia

sua personale amabilita, egli ha ripetutaraente attirato sopra di se la

pubblica attenzione co'suoi brillanti e spiritosi discorsi.

II barone di Streit ha fatto rapidi progress! nella camera giudiziaria,

e ha fama di essere un eccellente giureconsulto.

11 signor di Kremen ha fatto il suo tirocinio nel servizio consolare

in Oriente, e da pochi mesi in qua era stato chiamato a dirigere la se-

zione politico-commerciale nel ministero degli esteri. Autore di parecchi

scritti d'economia nazionale, egli passa per essere uno de'piii profondi

conoscitori delle faccende commerciali d' Oriente.

Per ultimo il conte Welsersheimb ha percorso rapidanaente la car-

riera militare, e si e reso chiaro si pel suo contegno dinanzi al nemico

come pei servigi prestati in tempo di pace nello Stato maggior generale,

fra'quali e da annoverarsi quello di Addetto militare all' ambasciata in

Parigi

5. Poco dopo la chiusura del Reichsrath, S. M. 1' Imperatore fece una

gita in Boemia. Quantunque lo scopo ostensibile di tal gita fosse quello

d'intraprendere ispezioni militari, essa acquist6 pur tuttavia un'alta si-

gnificazione politica dal ricevimento oltremodo splendido e cordiale fatto

al monarca dalle popolazioni di ambedue le nazionalita; con che rimasero

pienamente smentite tutte le maligne e menzognere voci messe in giro

dai corifei del partito liberale e dalla stampa aizzatrice da essi ispirata,

e tendenti a far credere che le popolazioni si trovassero inquiete, indi-

sposte, agitate in conseguenza della politica dell'attual ministero.

6. Ai primi di giugno vennero in tutti i paesi estranei all'Ungheria

aperte le Diete. Le piii di esse hanno gia chiusa la loro Sessione; solo

rimangono adunate quelle della Galizia e della Dalmazia, che per6 in

capo ad una o due settimane avranno anch'esse term inato i loro lavori.

Siccome il governo voile evitare di procedere, senza un'assolufa necessita,
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allo scioglirnento delle Diete, cosi rimangono esse tuttora composie nel

modo che era risultato daH'elezioni avvenute sotto 1'energica influenza

del governo passato, verificandosi quindt tutto il contrario di quel che

erasi dovuto notare in un precedente periodo. Mentre, per il passato,
nelle Diete il parti to conservatoire era per lo piii in maggiorunz3, e di

fronte a queste Diete conservalrici stava il Reichsrath con una maggio-
ranza liberale, e quasi perfino con 1'autocrazia di quel partito; ora, in

forza dell'ingresso dei deputati conservator! della Boemia e in seguito

di varie altre circostanze, il partito conservatore ha nel Reichsrath acqui-

stato la maggioranza, e le Diete presentano invece, per la massima parte,

la maggioranza artificial mente creata dal governo passato. Mentre, per

il passato, i liberali mettevano costantemente in campo 1'asserzione, essere

la maggioranza nel Reichsrath la sola decisiva, e facevano tutto il pos-

sibile per ridurre alle minime proporzioni 1'importanza delle Diete, attri-

buendo loro la ridicola qualificazione di Parlamenti del Chica (Kra-

kwinkele Parlamente), tentando restringere la loro azione agli affari piu

insignificanti, e rifiutando al loro voto qualsiasi importanza politica; le

cose adesso hanno cambiato d'aspetto. Con una leggerezza propria sol-

tanto di loro, i liberali ban preso una via tutt' affatto opposta. La mag-

gioranza nel Reichsrath ha per essi cessato ad un tratto di avere un' im-

portanza decisiva; le Diete provincial}, cotanto per 1'addietro denigrate

e schernite, sono a un tratto divenuti i luoghi, da' quali essi sono chia-

mati a difendere gPinteressi dei Tedeschi, pretesi minacciati da parte

del governo e della maggioranza conservatrice del Reichsrath, e a salvare

la liberta dal pericolo, che le sovrasta. Per questi signori, a quel che

sembra, dominazione dei Tedeschi con oppressione di tutte le altre na-

zionalita, e Sinonimo di liberta!

In tale stato di cose, non e da maravigliare che la Sessione delle Diete

riuscisse alquanto tempestosa. P<j r6 nnche in questa occasione ebbe a

raanifestarsi 1'impotertza della cousorteria del centre liberate: dapperiulto

ove possedeva la maggioranza, essa se ne valse per emettere, in mezzo

ad enfatici discorsi, voti di sfiducia contro il ministero, per respingere

proposizioni governative dirette a rimediare a vari inconvenienti, corne

per esempio il progetto per un piu equo ordinamento elettorale in Boemia,
ma senza presentare giammai veruna positiva proposta. II governo die-

prova di prudenza, di moderazione, di sicura coscienza della propria forza,

astenendosi da ogni atto di repressione contro gli assalti e le provoca-

zioni molteplici, cui era fatto segno, evitando di sciogliere le Diete oppo-

nent!, e persino di pronunziarne la chiusura, finche non avessero condotto

a termine i loro lavori. Ma a questo soltanto non si arrest6 : perocche

alia piu significante delle dimostrazioni fatte contro di lui, a quella cui

lo stesso partito liberale attribuiva la maggiore importanza, e dalla quale

si aspettava il piu gran risultato, tantoche parecchi giornali fra i piii
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accaniti ne presagirono la caduta del conte TaafFe, intendo parlare della

reiezione, da parte della maggioranza tedesco-liberale della Dieta di Praga,

della proposta govrnativa per modifieare 1' ordinaraento elettorale in

Boemia
;
a quella diaistrazione il conte Taaffe rispose con 1' immediate

pubblicazione del ministero ricoslitnito.

Oggi, al momenta della chiusura della sessione delle Diete, egli e

chiaro che, a dispetto degli estremi sforzi dei liberali, a dispetto di tutte

le sconlitte da essi apparecchiate al governo, e di tutti i voti di sfiducia

laneiatigli contro, il governo stesso esce dalla presente campagna piii forte

e piii sicuro che per J'avanti non fosse. Quando rimangono senza effetto.

i voti di sfiducia sono per un partito politico le peggiori fra tutte le

vittorie all'usatiza di Pirro.

Presentemente il rninistero trovasi in situazione assai vantaggiosa.

Tocchera pertanto ad esso di profittare del tempo che gli rimane da ora

lino alia riunione del Reichsrath (la quale accadra in novembre) per ista-

bilire un fermo e chiaro programma della sua ulteriore azione, soprat-

tutto in quauto concerne la finanza, affinche sulle basi del programma
stesso possa la maggioranza conservatrice della Camera dei deputati in-

traprendere con tutta coscienza e risolutezza i lavori che le incombono.

7. Anco in Ungheria il Reichstag e in vacanze, essendo stato aggior-

nato all'ottobre prossimo. Soltanto la Dieta croata trovasi tuttora riunita

in Agram. II compromesso finanziario fra 1'Ungheria e la Groazia e stato

ultimamente rinnovato per un certo numero d'anni.

8. Nel campo della politica estera abbiamo una certa tranquillita,

siccome suole ordinariamente accadere nei mesi piu caldi dell' estate. Per6

tutti gli sguardi sono, non senza qualche inquietudine, rivolti verso ci6

che accade sui confini del Montenegro.

9. Gli sponsali del Principe ereditario con la principessa Stefania del

Belgio ban destato in tutto quanlo Tlmporo il piii giulivo e cordiale in-

teresse; novella e splendida prova di quanto e vivo nelle popolazioni del-

TAustria il sentimento dinastico e il rispettoso aitaccamento verso 1'au-

gusta Gasa, che ne regge i destini. II Pnncipe continuera, anche dopo il

suo matrimonio, a risedere in Praga ;
al quale effetto si stannb son-

tuosamente addobbando gli appartamenti dell'antico castello reale di

Hradschin.

10. La vertenza, da lungo tempo pendente, della erezione d'una par-

rocchia nella nuova chiesa del Salvatore (chiesa votiva) in Vienna e stata

fmalmente aggiustata in modo soddisfacente. Sua Santita ha innalzato

quella parrocchia al grado di propositura, e stabilito che il proposto

debba, volta per volta, esser preso dal corpo dei canonici della metro-

politana di Vienna. In seguito a tali disposizioni, fu nello scorso maggio

proceduto al solenne insediarneoto in quel magnifico tempio del primo

parroco proposto nella persona del canonico Marschall, dottore in teologia.
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IV.

1NGH1LTERBA (Noslra corrispondenza) 1. Prove poco soddisfacenti del mi-

nislero liberate. I disastri nell'Afghanistan 2. Due progelli di legge, causa

di discredito per 11 minislero 3. Nubile indirizzo di alcuni membri callolici

del Parlamento al cardinale Arcivescovo di Parigi a proposilo dell'espulsione

de'Gesuiti dalla Francia 4. Condizioni sempre piii deplorevoli della Chiesa

anglieana slabilita. La legge sulle sepollure 5. Nolizie calloliche. 11 cardi-

nale Newman a Oxford. Prossima aperlura del monaslero di Forle Auguslo

nella Scozia.

1. L'lnghilterra e in questo momento turbata, come appunto tutto

il resto del mondo. II nuovo ministero liberate, che doveva raddrizzare

non lei soltanto, ma 1'uriiverso intero, non riesce a sodisfare ne i suoi

propri desiderii, ne le grandi espettative di quei pochi, che sotto gli

auspicii di esso vedevano spuntare un periodo di mille anni di calma

si sociale, come politica e fisica. Gli sforzi del sig. Gladstone e de'suoi

colleghi non hanno avuto altro risultato che quello di cagionare disturbi

e in casa e fuori; non hanno, nemmeno, avuto la sorte di port-are un

tempo passabile, perocche le dirotte piogge incominciano a destare gravi

apprensioni col minacciare, siccome fanno, la prospettiva di un felice

ricolto.

Nella sua impazienza di corrispondere aU'estese, per quanto un po'vaghe

speranze de'suoi fauatici ammiratori, il Governo ha dimenticato il savio

e antico proverbio: Festina lente; ond'e che ha adottato con estrema

precipitazione espedienti, che han gi fruttato una copiosa messe d'in-

quietudini e piu ne promettono per 1'avvenire. Naturalmente il gran

piano, qualunque si fosse, del sig. Gladstone per arrivare alia rigenera-

zione deH'Oriente era da spingersi colla massima speditezza, e da ci6 e

risultata una complicanza di movimenti in quella parte del globo, i quali

minacciano gia seriamente la pace del moado. Poi, per un tratto felice

d' incoerenza, dove praticarst nell'Afghanistan la politica della pace a

ogni costo, e da ci6 risultata la perdita di una divisione dell'esercito

britannico, la diminuzione del prestigio inglese neir India e per tutto il

mondo, e il ritorno della questione afghana a' suoi primi principii. Man-

cano tuttora precis! particolari circa le proporzioni del disastro sofferto

nell'Afghanistan; ma, in ogni caso, I'avvenimento presenta abbastanza

gravita per ispingere I'lmpero a porre un efflcace e immediato riparo

agli effetti di esso sulle popolazioni dell'India e dell'Oriente, effetti che

non e punto facile il prevedere quale influenza possano esercitare sulla

questione orientale piu vicina a rioi. Non mancano, invero, ragioni per
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Uimere die essi saranno ben lungi dal contribuire al pacifico sciogli-

mento della questione stessa. Un'altra questione piu seria per il Governo

e il modo, in cui lo stato delle cose nell'Afghanistan sara per influire

sulla stabilita del ministero. La stamp:i estera, per lo meno, si trova

quasi d'accordo a scorgere nei recenti avveninnnti di Gandahar un

grave colpo contro 1'esstenza del gabinetto Gladstone.

2. II corso degli avvenimenti per ci6 che riguarJa le faccende do-

mestiche armon :

zza con lo stato delle relazioni estere del paese. II pro-

getto di legge motivato dai torbidi irlandesi non solo rainaccia di divenire

ma e gia divenuto di fatto un vero porno di discordia per il parti to

ministeriale. Lo scopo di questa legge e di sollevare i fi'taiuoli irlandesi

dalla miseria, in cui gli ha ridotti il succedersi di cattive stagioni; e

si cerca di ottener ci6 col vietare le evizioni pel non pagato canone di

affitto durante un certo periodo di tempo sopra un'estensione di terreno,

che rappresenta qualche cosa piu di una meta dell'Irlanda. Se i fautori

del progetto gli avessero assegnato per fondamento le assolute necessita

della posizione, non si sarebbe trovato gran fatto da ridire contro di

esso, considerato come un provvedimento meramente precario e di ecce-

zione. Ma il male e che sono stali dedotti in suo favore argomenti tali

da gettare 1'allarme non pure fra i possessori dell'Irlanda, ma eziandio

fra i proprietarii di tutto qumto 1'Impero.

Da parte della frazione ministeriale della Camera, e anche dello stcsso

siii. Gladstone, sono state fatte asserzioni, per avventura piii o meno su-

perficiali, ma pero con tal persistenza da destare il sospetto, o qualcosa

piu del sospetto, che con quella legge siano minacciati i piii elementari

principii della proprieta. I proprietari irlandesi poi mettono innanzi Taltro

argomento, per loro assai rilevante, ch?, se la legge passa, si troveranno

ridotti alPindigenza e costretti a disfarsi de'loro terreni a prezzi rovinosi

nello stato presente di universal depressione. Un altro motivo di seria

apprensione e I'mcoraggiamenio, che dal progetto di legge proviene ad

una massima invalsa da qualche tempo per varie ragioni in Irlanda, che

cio& il canone d' affitto e cosa, se non cattiva in se stessn, tale per6 da

potersene benissimo fire a meno con grande vantaggio del fittaiuolo. Non

e dunque da maravigliare che una legge, la quale desta tali e tante

apprensioni, incontri una vivissima opposizione. Essa ha gia prodotto una

seria ssissura nel partito liberate, e se ne ha una prova nel fatto del-

1'esser solamente passata in seconda lettura con una m;iggioranza com-

posta d'-i membri irlandesi. II vecchio partito whig se n'e spaventato;

alcuni de'suoi membri ban dato voto contrario nella Camera dei Comuni;

e Toppos'zione al progetto nella Camera dei Lordi sara guidata dal

conte Grey, cui presteranno il loro appoggio il duca di Somerset, lord Lans-

dovvne, lord Fitzwilliam e probabilmente lord Derby, tutti capi di grandi

famiglie appartenenti al vecchio parlito whig. Pu6 riguardarsi come una
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cosa certa die il progetto sara rigettato dalla Camera dei Pari, essendo-

che soli cinquanta merabri intendano votare in favore, mentre piii di

dugento daran voto per la reiezione.

I Radical! trovansi veramente costernati per questo stato di cose, e

si parla gia d'un'associazione popolare diretta a far pressione sulla le-

gislatura in generate, e in particolare sui whigs recalcitrant!. Vari sin-

tomi invero pronunziano vicina un'aspra contesa fra le antiche forze del

paese e la democrazia, rappresentata nel suo rapido sviluppo dai collegi

popolari.

Un altro progetto di legge, che incontra viva opposiz'one, e quello,

che si occupa in parte degli abusi concernenti le leggi sulla caccia. Si

questo come f altro progetto sono stati causa che i ministri nan perduto

assai della loro riputazione; cio si dica piu specialmente del progetto

per i torbidi irlandesi. Essi hanno mostrato titubanza e incertezza nel-

Pesporre i motivi, su cui fondavano i loro progetti, e aumentato la dif-

tMenza, in tal guisa cagionala, coi frequenti cambiamenti da loro intro-

dotti nel teuore del progetto. Come natural conseguenzn, pu6 dirsi senza

teraa d' esagerazione che il paese viene a grado a grado in sospetto clelle

iinali tendeuze del sig. Gladstone e della sezione radicale del gabinetto,

sulla quale rglj si appoggia; e che, fatto accorto del pericolo, cui an-

ilrebbe iricontro affidandosi ciecamente alia guida del sentitoentalismo e

delle vanitosa eccitabilita del sig. Gladstone, esso concepisce sorie ap-

prensioni circa le possibili conseguenze di cotal guida. Le cose sono a

tal punto, che si parla perfino della prossima caduta del rninistero.

3. Come compenso a si fosco e si sconfortante stato di cose, ci gode

1'animo di poter segnalare il contegno recentemente spiegato da quaranta

membri irlandesi cattolici del Parlamento a proposito dell' espulsione dei

Gesuiti dalla Francia. Fedeli alle tradizioni del loro cattolico paose, quest!

signori ban presentato un indirizzo collettivo al Cardinale arcivescovo dr

Parigi per condolersi seco lui delle dure prove, cui trovasi esposto, per

esprimere la loro piu viva simpatia verso la nobile nazione fraucese, e

per ripudiare al tempo stesso la violazione di tutti i principii di liberta,

onde si e reso manifestamente responsabile il Governo della Francia cot

lasciarsi andare a un abuso di potere cotanto opps-essivo e tirannico.

Noi non possiamo essi dicono risguardare Tespulsione dei Gesuiti

che come un diretto attacco contro il principio della liberta d'educa-

/ione; principio che noi, nella nostra umile qualita, siamo stati cosi spesso-

chiamati a difendere, e che il popolo irlandese hu in ogni occasione, e a

costo de'piii gravi sacrifizi, manlenuto e difeso. Noi pure abbiarno soiTerto,

ossendoci stata negata 1'educazione fuorche a prezzo delle convinzioni

uella nostra coscienza, le quali sono state un ostacolo al nostro avanza-

rnento sociale e hanno servito di scusa per defraudarci dei diritti civil! in

riguardo alTeducazione e a tutti i vantaggi di un insegnamenlo supcriore.
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II nostro caso e stato in tutto e per tutto eguale al vostro; ma
mentre not speriamo che le nubi presto si dissiperanno sotto gli auspicii

di governanti piii giusti e piii illuminati, intorno a voi sembrano, invece,

addensarsi sempre piii le tenebre e la tristezza della persecuzione.

Noi protestiamo energicamente entro siffatta invasione del vostri

diritti e di quelli di tutti i cattolici della Francia.

Noi crediamo esser diritto e dovere sacrosanto del genitore catto-

lico Teducare il suo figlio nella propria religione senza che lo Stato ci

frammetta ostacoli col suo intervento. Noi consideriamo 1'atto recente

del Governo francese come un colpo diretto contro le liberta della Ghiesa,

essendoche sia nostra credenza che gli Ordini rehgiosi, per quanto non

indispensabili all'esistenza della Chiesa, sono per6 necessari pel suo be-

nessere e per il debito adempimento di molti fra'suoi piii important!

uffici.

Parole come queste, piene di verita, non possono non trovare un'eco

nel cuore di tulti i cattolici della terra.

4. La Ghiesa anglicana stabilita continua a travagliarsi in mezzo ai

ilutti, e diviene ogni giorno piii fiacca e impotente alia navigazione.

La legge detta delle sepolture e passata nella Camera dei Gomuni e

anco in quella dei Lordi; in quest' ultima con alcuni emendamenti, che

e piii che piDbabile non vengano dai Gomuni accettati. Scopo della legge

e quello di aprire a tutti indistintamente i cimiteri delle chiese, stati

flnqui riserbati, almeno in teoria, ai membri della Chiesa stabilita. I di-

ritti di proprieta di quest' ultima sono guarentiti dalla recita deirufficio

anglicano di tumulazione, parte in chiesa e parte sulla fossa, e ci6 in

qualunque caso. In forza del disposto dalla legge, coloro che intendano

opporsi alia lettura dell' ufficio di tumulazione, saranno in piena liberta

o di rigettare qualsiasi ufficio, o di adottare quello che piii loro piace,

ma unicamente fuori di chiesa. I non conformist! senza dubbio conside-

reranno tali disposizioni come il loro principal punto d'appoggio, aspet-

tandosi con tutta ragione che, riconosciuti una volta i loro diritti ad avere

un posto nei cimiteri delle chiese, non tarderanno ad esser trovate giuste

ancheleloro domande per avere un posto nelle chiese medesime. L'azione

su tal proposito spiegata dai Vescovi anglicani nella Camera dei Lordi

ha cagionato un proforido malcontento nella maggior parte del clero an-

glicano; tantoche sta gia formandosi in seno dell' Alta Ghiesa una societa

avente per oggetto Tespulsione dei Vescovi dalla Camera dei Lordi.

5. Per ci6 che riguarda gl'interessi cattolici, la Ghiesa precede sem-

pre per la sua via con la solita alternativa di oscurita e di luce; la prima

condizione forse e quella che, per varie cause, attualmente predomina.

Ma ad onta di ci6 non mancano raggi di luce vivissima. Uno di questi

raggi fu certo il presentarsi del cardinal Newman sul pulpilo di Oxford,

durante 1' ultima sua visita in quella citta. Grande oltremodo era Tan-
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sieta che avevano di udire 1'illustre oratore i professori di ogni grado
dell'universita: quindi & che la chiesa-di S. Luigi apparve affollata tanto

la mattina quanto la sera. Erano scorsi trentacinque anni dacchfe non erasi

piii udita la voce, che agiva can tanta forza e andava cosi diritto ai

cuori e alle intelligenze degli abitanti d' Oxford; ed ora quella voce, tor-

nando a sciogliersi in accenti pieni di commovente unzione, .mostrava fino

all'evidenza ci6 che un tempo era stata. Non crediate he sia un'esa-

gerazione, quando io vi dico che gli occhi di tutti si affissavano con sen-

tiraento di profondo rispetto sul venerabile personaggio, avvolto modesta-

mente nella porpora romana, e dalle cui labbra scorrevano, non altrinaenti

che ne' tempi trascorsi, parole di profooda e sempltce sapienza. II sermone

del mattino era destinato alia parte razionalista del suo uditorio, e con-

teneva una nobile e semplice professione di fede rispetto alia dottrina

della SS. Trinita. Qello della sera fu una dichiarazione piana e semplice

delle prerogative di Pietro e della S. Sede, e riusci mirabilmente adat-

tato alia folia di ritualisti, che stava ad ascoltarlo. Sarebbe stato impos-

sibile pronunziare parole piu accowce di quelle, onde Sua Eminenza si

valse in una occasione, che tutti riguardarono come memorabile ed unica.

II gran monastero benedettino di Forte Augusto, situato nel cuore

delle Alpi occidentali della Scozia, sark aperto il 23 dVagosto, e assiste-

ranno alia sacra cerimonia il Gardinale di Westminster e diversi Ve-

scovi e dignitari della Ghiesa. Gli augurii di tutti i cattolici non rnan-

cheranno di accompagnare i figli di S. Benedetto neil' opera loro sublime

e santa.

V.

SV1ZZERA (Nostra corrispondenza) 1. (Friburgo) Decisione del ConsigUo
riaziorvale circa un ricorso dei proteslanli d' Ueberstorf, reclamanli il dirilto

di lumulazione nel cimilero cattolico 2. (Berna) Processo di nuovo generc
conlro un impiegalo dello spedale. Arbitraria riduzione, da parle del Governo,

.del numero delle parrocchie catloliche 3. (Ginevra) Reiezione pofiolare

del progelto di legge portanle separazione Ira Chiesa e Stalo. Nobile dichia-

razione del clero catlolico.

1. In una corrispondenza precedente, nella quale io v' intratteneva

della profanazione, avvenuta per opera del Gonsiglio federale, del cimi-

tero di La Tour de Treme, io vi diceva che quell' autorita aveva ante-

cedentemente rigettato un ricorso dei protestanti bernesi stabiliti a

Ueberstorf, cantone di Friburgo, reclamanti essi pure il diritto di farsi

tumulare nel cimitero cattolico. In quel tempo i ricorrenti, le cui do-

mande erano state respinte si dall'autorita predetta, si dal tribunal fe-

derate, non avevan creduto dovere spingere piii oltre le loro doglianze;
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ma vedendo il potere csntrale disdirsi a si breve intervallo, nan ripreso

coraggio, e traendo part to dal fanatistno protestante, oltremodo eccitato

in questi ultimi tempi dalle diatribe della starapa radicale, ban deciso

di tornare alia carica, indirizzando questa volta i loro reclami all'Assem-

blea federale. II Gonsiglio nazionale, chiatnato per primo a conoscere di

questa faccenda, vi ha consacrate tre intere sedate. Voi rammenterete

che, non e gran tempo, in sfguito del ricorso del cattolici di Dietikon

contro un decreto del Governo di Zurigo, che confiscava la loro scuola

a profitto del protestanti e dei frammassoni, quella Camera erasi asso-

lutamente rifiutata a porgere un'iriterpretazioue autentica dell' art. 27

della Gostituzione elvetica, concernente le scuole, e avea rigettato il ri-

corso, per 1'unico motivo che il Governo cantonale aveva potuto inter-

pretare quella disposizione secondo il suo modo di vedere. Oggi per6

che si trattava di un ricorso diretto da alcuni protestanti contro un

Governo cattolico, i rappresentanti del popolo svizzero non provarono

piu gli stessi scrupoli e non esitarono a interpretare alia loro maniera

Tart. 53 della Gostituzione medesima, il quale dichiara: II diritto di

disporre dei luoghi di sepoltura spetta alle autorita civili. Queste prov-

vederanno a che ogni defunto possa essere convenientemente inumato.

II deputato Brunner, relatore della frazione radicale della Gommis-

sione incaricata di esaminar la questione, non ha dubitato di affermare

che, ai termini della precitata disposizione, T autorita civile aveva non

pure il diritto di disporre dei luoghi destinati alia sepoltura, ma ne pos-

sedeva altresi la propriela, ad esclu>ione di ogni corporazione o asso-

ciazione religiosa: che anzi il detto articolo, interpretato giusta il suo

vero spirito, interdiceva assolutamerite i cimiteri Separati, e che tutti i

cadaveri, senza eccezione, dovevano esser tumulati alia pari. Ho errato

per6, dicendo senza eccesione; conciossiache il sig. Brunner ne ha vo-

luto stabilire una, e questa in favore degli ebrei, a'quali dev' esser per-

messo di farsi sotterrare dove e come loro piaccia. Se voi gli domandate

donde egli tragga questo privilegio, vi rispondera che gli ebrei sono dap-

pertutto in minoranza, e che quindi possono loro accordarsi luoghi di

sepoltura separati senza dar ooabra a chicchessia; laddove i protestanti

troveranno assai mal fatto che i cattolici non vogliano loro concedere

un posto accanto ad essi ne'propri cimiteri. Finalmente, collo scopo evi-

dentissimo di rendere la discussione appassionata, 1'oratore ha assicurato

che il ciraitero pubblico di Ueberstorf era stabilito sopra un terreno, che

aveva un tempo servito all'interramento delle carogne.

II s
;

g. Holdener, relatore della frazione conservatrice della stessa Com-

missione, ha vigorosamente smentito 1' ultima asserzione del suo collega

radicale, asserzione mancante affitto di fondamento, e che e stata gia,

in seguito di relativa inchiesta, rigettata dal Gonsiglio federale. Egli ha

dimostrato che tutta 1'agitazione prodotta intorno al cimitero d'Ueber-
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storf ei'a opera priricipalmente d' un protestante bernese, stabilito nel

eomune, il quale aveva offerto per tal uso il suo campo a un prezzo

esorbitante, e die, deluso nelle sue speranze di lucro, aveva inventato

la favola del carnaio. Quanto poi all'interpretazione data dal sig. Brun-

ner all' art. 53, 1'oratore ha dimostrato che era addirittura un parto della

sua fantasia; che non iscaturiva ne dal testo di quella disposizione, ne

dalle discussiom, cui essa avea dato luogo nella circostanza di rivedere

la Gostituzione
;
e che finalmente non aveva altro scopo che quello di

creare uno stato permanente d'intolleranza confessionale.

Fra i piii ardenti campioni della tolleranza, come la intendono i li-

berali, che han trovato il segreto di far dire ai vocaboli tutto il con-

trario di quello che in realta signiticano, si e fatto singolarmente notare

il deputato Habertisch d'Argovia. Questo signore si e mostrato altamente

sorpreso che i cattolici avessero la pretensione di escludere da' loro ci-

miteri coloro, che non partecipavano alle loro idee religiose. Temono

forse, ha domandato, che i protestanti, nello svegSiarsi al suono della

tromba del giudizio finale, rubino loro un qualche osso? Questa tri-

viale facezia ha ottenuto un successo d' ilarita in una parte dell'assem-

blea. Insomma, ci6 che dalle discussioni e risultato di piii chiaro si e

che, secondo il modo di vedere di molti protestanti, affinche siano con-

venicntemente inumati, come esige la Gostituzione federale, fa d'uopo

che riposino non gia in mezzo a' loro confratelli in religione, ma si in

mezzo ai cattolici. Gerto questa opinione e lusinghiera per noi, ma ha

questo di male, che tende a spogliarci d'una proprieta sacrosanta. Nella

votazione, 67 suffragi contro 46 han dichiarato il ricorso fondato. La

questione per6 non e sciolta in modo assoluto, perocche, per divenire

esecutoria, essa deve essere ancora ratificata dall'altra Camera federate,

che e quanto dire dal Gonsiglio degli Stati, il quale si occupera di questa

faccenda nella sua sessione del dicembre prossimo future.

5. Dal finqui detto potrebbero i vostri lettori esser tentati d'inferire

che i nostri buoni protestanti svizzeri spingono all'estremo il rispetto pe'loro

morti. Ecco pero un fatto, che mi sembra di tal natura da disingannarli

pienamente e presto. Oggi tuttavia, e senza che sia intervemito alcun

reclamo in proposito, una parte degli abitanti di Berna si seppellisce in

luogo chiamato Galgenfeld (campo della forca), perche realmente s' innal-

zava tempo addietro nelle vicinanze una forca, e perche i giustiziati ri-

ce v'eva no precisamente in quel campo la sepoltura. Un altro fatto recen-

tissimo e venuto assai a proposito a servire di commento alle deliberazioni

del Consiglio nazionale. Un borghese di Berna, cui era morta la moglie
in uno spedale di quella citta, vi mand6 un falegname a prender le mi-

sure occorrenti per fare una cassa mortuaria. Tomato questi dal fare la

sua commissione, riferl al vedovo di aver trovato la morta spogliata della

sua magnitica capellatura. Fu mossa querela, e ne segui 1'arresto del-
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1'impiegato dello stabilimento preposto alia eustodia dei cadaveri e fa-

cente inoltre funzioni di dissettore per canto dell' istituto patologico dell'um-

versita. II primo interrogatorio del Jaherg (cosi ehiamavasi il prevenuto

die luogo a stirane rivelazioni. Egli confessb di aver qualche volta reciso

i capelli di cadaveri femmioili, per far quattrini; ma soggiunse, aver

eziandio avuto bisogno di capelli per attaccare di vecchie teste a cada-

veri recenti. Messo alle strette p^r ottenerne spiegazioni, egli racconto

che v' era nello spedale una quantita di vecehi crani, i quali erano ser-

viti per istudii patologici; che allorquando vi moriva qualche persona,

di cui si amava conservar la testa con lo stesso scopo, si adattava un

cranio vecchio al cadavere recente; che talvolta pure si riempievano dei

cadaveri con legno e stoppa, dopo di averne tolti i visceri: finalmente,

che falsi cadaveri erano stati nelle casse sostituiti a quelli, che dovevano

esservi deposti. II querelantevche aveva paga<to tutte le spese di malattia

e d'inumazione di sua moglie, e che per conseguenza oulla doveva ne

all'amministrazione ne alia sala anatomiea, chiese restituzione dei capelli

della defunta sua moglie; al che ilJaberg promise restituirglt non solo

i capelli, ma anche il cervello, che aveva conservato in un boccale di

spirito di vino. Se fatti di questa natura fossero avvenuti in uno stabi-

limento cattolico, quale e quanta materia di declamazioni non avrebbera

fornito ai giornali protestanti e Iberali! Un processo si scandaloso ha

messo inoltre in evidenza una lacuna esisteote nel cod ice penale bernese,

il quale non contiene assolutamente nessuna disposizione in quanto ri-

guarda la profanazione e lo spogliamento dei cadaveri e delle sepolture.

Gome altra volta vi dissi, il Governo di Berna ha di suo proprio moto

ridoito il numero delle parrocchie cattoliche del Giura da 76 a 4^, e ci6

in vista di economizzare sullo stipendio dei parrochi. Segue da cio che

certi pastori, a malgrado di tutto il loro zelo e di tutta la loro anne-

gazione, trovansi nell'assoluta impossibility di adempiere tutti i doveri

del loro ministero e di sopperire ai bisogni spiritual! d' una popolazione,

per alcuni di essi, tre volte piii numerosa di quella, che era preceden-

temente soggetta alia loro giurisdizione. Le parrocchie di Saint-Ursanne

e di Gourtemaiche, che trovavansi in questo caso, domandarono il favore

di possedere un vicariorma ecco quel che ha loro risposto la direzion^

dei culti per 1'intermediario del viceprefetto di Porrentruy:

Sig. Viceprefetto,

I consigli parrocchiali di Saint-Ursanne e di Gourtemaiche, avendo

ultimamenle eletto due vicari, 1'uno per la succursale d'Occourt, 1'altro

per la succursale di Bare, han domandato alia direzione dei culti la con-'

ferma delle loro elezioni.

La domanda di Gourtemaiche e stata trasnaessa al Gonsiglio Si-

nodule per le preliminari informazioni, e al Gonsiglio parrocchiale di
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Saint-Ursanne e stato risposto che la sua elezione non poteva esser

confermata, per la ragione che 1' ecclesiastico da lui eletto non era stato

ammesso nel clero bernese, e quindi non era eligibile.

Ora per6 che il bilancio e stato, la domenica scorsa, rigettato dal

popolo, non v'ha che un credito assai ridotto per la Ghiesa cattolica,

e in conseguenza non possono concedersi vicari neppure in quei luoghi

dove le circostanze gli esigerebbero.

Noi dunque abbiamo definitivamente rigettate le due istanze del

Consigli parrocchiali di Saint-Ursanne e di Courtemaiche, e incarichiamo

voi di far loro nota questa risoluzione.

Sono con perfetta stirna ecc.

II direttore dei culti (firmato) DE WATTENVVYL.

Non v'ha che un credito assai ridotto per la Ghiesa cattolica, e

uon possono concedersi vicari neppure in quei luoghi dove le circo-

stanze gli esigerebbero. II Governo di Berna trova peraltro il raodo di

prelevare dal bilancio la somma di 600 franchi pel mantenimento d'un

pastore protestante a Solura!

3. Gome gia io vi a^eva fatto presentire, il popolo ginevrino ha ri-

gettato a gran maggioranza (9306 voti contro 4,064) il progetto di legge,

che sopprimeva il bilancio dei culti e consacrava cosi la separazione

della Ghiesa dallo Stato. II Cantone di Ginevra proseguira dunque act

offrir lo spettacolo del Kulturkampf mitigate. Gol dar voto in favore

del progetto, i cattolici ban dichiarato il loro culto assolutamente e irre-

vocabilmente separate dallo scisma introdotto dallo Stato: col rigettarlo,

i protestanti e i neoeretici ban rieonoseiuto una volta di piii che, per

vivere, il culto loro avea bisogno di esser mantenuto col denaro estorto,

in parte, di viva forza ai cattolici. In seguito del voto accennato di

sopra, il clero di Ginevra, che si e sempre fatto ammirare per la sua

invincibile resistenza a tutti i tentativi scismatici del potere civile, ha

pubblicato una magnifica dichiarazione, da cui estraggo il passo seguente:

No, fratelli carissimi, non ci lasciamo ingannare dallo spirito di

menzogna; e per naettere un tenrine alle seduzioni, con le quali si cerca

di circonvenirvi, noi ci facciamo un pregio di rinnovare le solenni di-

chiarazioni, che opponevamo fin da principio agl'intrighj dello scisma:

1 Noi ci serbiamo inviolabilmente sommessi al Sovrano Pontefice,

successore di S. Pietro, unico capo visibile supremo della Ghiesa cattolica.

2 Noi non accetteremo giammai altro Vescovo da quello che Egli

avra canonicamente istitui to; giammai neppure noi non accetteremo ca-

riche spiritual], ne eserciteremo funzioni religiose, all'infuori di quelle,

he ci saranno state affidate dai nostri superiori legittimi.

3 Pronti sempre a dare a Gesare ci6 che e di Gesare, e a osservare

con rispettosa sommissione le leggi del potere civile in tutto quello, che
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e di sua spettanza, noi affermiamo, giusta i principii di nostra fede, die

esso non ha il diritto ne di stabilire di suo proprio raoto i confini delle

parrocchie, ne di determinare il modo di nomina de'parrochi o de'vicari,

e molto meno di sottrarre interamente una tal nomina alle competenze
del Vescovo.

4" Dappoich^ la Costituzione federate accorda a ogni cittadino il

diritto di stabilirsi in un punto qualsiasi del territorio elvetico, noi so-

steniamo che nulla pu6 impedire ad un Vescovo, cittadino svizzero, di

fissare la sua dimora in Ginevra.

5 Noi non potremo giammai rassegnarci a subire i regola-nenti

dommalici, disciplinari o liturgici d'un Gonsiglio o d'un Sinodo costituito

al di fuori di tutte le prescrizioni divine ed ecclesiastiche.

6 Gianamai neppure noi non sapremmo vedere in un parroco o
in un vicario il delegate del suffragio universal.



L'ALLOCUZIONE PONTiFICIA

del 20 agcsto 1880.

I.

Molti sono i punti, degni d'essere coinmendati uella nobilis-

sima alloeuzione, tenuta dal Soinmo Pontefice Leone XIII, nel

Concistoro del 20 settembre sopra il turpe fatto della rottura

delle relazioni diplomatiche colla Santa Sede, perpetrato ultima-

inente per volonta della Massoneria dal Ministero belga. I prin-

cipal! tra essi, per quello che a noi ne seinbra, sono i seguenti.

I. La manifestation del vero scopo, che si ebbe dai liberal!

del Belgio, nella legge che esclude dalle scuole di quel cattolico

regno ogni ingerenza dei sacri Pastori, e dall'ammaestramento

letterario Tinsegnamento religiose. Voi ben conoscete, Venerabili

Fratelli, 1'indole e la natura di questa legge. Scopo principale

di essa fu, senza dubbio, di sottrarre air influenza della Chiesa

cattolica la gioventfi, e di inettere I'educazione di essa sotto Tunica

dipendenza dello Stato.

II. L:i riconferma effettiva del divino diritto, che ha il Sommo

Pontefiee, come Capo supremo della societa cristiana, di condan-

nare le leggi, contrarie agli ordinumenti di Dio; le quali, per cio

stesso che contrastano a tali ordinamenti, non sono leggi ma em-

pieta e violenze. < Apertamente dichiarammo essere la legge del

1 luglio grandeiueute contraria agrinseguamenti della dottrina

cattolica, perniciosa all'eterna salute della gioventfi e al vero

benessere dello stesso popolo Belga. Come tale perci6 la disappro-

vammo e la condanuainmo; ed ora di nuovo alia vostra presenza

per gli stessi titoli la riproviamo e la condanniamo.

III. La solenne approvazio tie data alia condotta dei fortissimi

Vescovi del Belgio, e la resistenza opposta alle stolte pretension!
Strte XI, vol. Ill, fate. 726 41 7 nf.ttem.bre 1880
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di quel G-overno. Avrebbero voluto (i Ministri belgi) che ci fos-

simo uniti a censurare i Vescovi, mentre attendevano con somma

fermezza all'adempimento del loro dovere, e che li avessimo bia-

simati per cio stesso, di che invece meritavano lode. La qual cosa

avendo Noi apertamente e fermamente dichiarato che non avrem-

mo fatto giammai, si tronc6 con Noi ogni amichevole relazione,

e con insigne eserapio di scortesia, appena altre volte udito, si

Iicenzi6 il Nostro Nunzio Apostolico dal Belgio.

IV. La slealta smascherata de'Ministri belgi nel voler presen-

tare come motivo della soppressione della legazione la presente

oontroversia, quando essi ne avevano gia da lunga pezza for-

mato e palesato il disegno. Nelle aule Parlamentari piu volte

dissero altamente doversi sopprimere la legazione belga presso

il Romano Pontefice; esser questa la loro risoluzione, questo il

loro fermo proposito. Infatti, fin dal 1878, appena gli uomini di

quel partito furono chiamati al governo della pubblica cosa, senza

por tempo in mezzo, apertamente dichiararono che il richiamo

del Ministero belga era gia decretato, e che sarebbesi eseguito

appena il tempo ne avesse offerta propizia occasione. >

Questi, ed altri importantissimi capi, dell'allocuzione ponti-

ficia, ci porgerebbero ampia ed opportuna materia di commento

e di utilissime considerazioni. Ma noi preferiamo di trascegliere

quello, in cui il Santo Padre scopre Fintima connessione, che

ha questo fatto, coirabbattimento del poter temporale dei Papi;

del qual potere novamente afferma il diritto e Tassoluta necessita

per Tindipendenza e pel libero esercizio delPapostolico ministero:

Levandoci pifi in alto a considerare la ragione di questo fatto,

in esso, e in altri simili, che accadono quasi dappertutto, scor-

giamo sicuri contrassegni della maggiore asprezza che ha preso

Tiniqua guerra mossa da lungo tempo alia Chiesa di Cristo. Anzi

piu chiara e piu manifesta ci si rivela Pantica congiura delle

s^tte di rendere gli animi avversi alia Sede Apostolica; congiura

da esse ordita coll'intendimento di disporre a loro piena balia e

talento dei popoli cristiani, una'volta che fossero riusciti a sot-

trarli alPautorita e alia tutela del romano Pontefice. A questo

scopo mirarono i nemici, quando per violenza e male arti vollero
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spogiiare i Roman! Pontefici del civil principato, che per mani-

festa disposizione di Provvidenza e per unauime consenso di molti

secoli fu loro concesso a stabile difesa di quella liberta e sicu-

rezza, che & sommamente necessaria nel governo della cristianita.

Questa connessione adunque nell'identita dello scopo, tra lo

spogliamento della sovranita temporale de'Papi, e la soppressione

della legazione belga, entrambe operate dal Liberalismo mo-

derno, e ci6 che ci proponiamo di svolgere brevemente nel pre-

sente articolo.

II.

Se ben si rimira, 1' aspra guerra che si combatte oggidi da!

Liberalismo contro la Chiesa di Dio, ha per priucipale oggetto

di suiinuire e, com'essi sperano, distruggere 1' influenza del Pa-

pato nel mondo. Noi lo dimostrainmo ampiamente in altro luogo

colle stesse confession! de'caporioni del partito; tra quali il Quinet

suggerendo la via certa per conquidere il Oattolicismo diceva:

Dovete raccogliere le intenzioni, le forze, le volonta disperse

verso 1'unico punto, che e il centro, la Chiesa romana 1
. > La

ragione di ci6 & quella indicata dal Pontefice, cio5 che soltanto

allora cotesti uomini possono sperare d'avere i popoli cristiani

in piena loro balia, quando li avran sottratti alPautorita e alia

tutela del Romano Pontefice.

Per capire tutto il disegno di questa trama, convien ricordare,

come abbiam tante volte dimostrato in questo nostro periodicor

che scopo della congiura liberalesca si & di annullare gli effetti

della Redenzione di Cristo e ricondurre la societa alia condizione

in che era nel paganesimo v

L' uomo nel paganesimo giaceva tutto intero, anima e corpor

sotto la tirannia dello Stato. La legge civile era la norma su-

prema dell'operare uinano. Essa definiva, senza contrasto, ci6-

che era onesto o turpe, giusto od ingiusto. Perduto il concetto-

della sua dignita naturale, Puomo non era persona, .se non in

quanto cittadino, ne cittadino se non in quanto cosa e proprieta,

1 Vodi CioiUa Gattolica, quaderno del 21 agosto 1880.
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dello Stato. E perciocche Pordine politico era confuso col culto

idolatrico, (rimperatore era al tempo stesso Pontefice Massimo);
ne seguiva che Satana mediante lo Stato esercitava sul genere
umano quel dominio, a cui avea acquistato diritto colla vittoria

da lui riportata sul primo padre. A quo quis superatus est,

hums et servus est
1
.

II secondo Adamo, Cristo Gesu, riparando colla sua obbedienza

la disubbedienza del primo, spoglid Satana del suo possessor

Nunc indicium est mundi; nunc Princeps huius mundi eiicie-

tur foras
2

. Al regno di lui sostitui il regno di Dio, la Chiesa;

in virtu di cui la parte pift nobile dell'uomo, il suo intelletto e

la sua volonta, fu sottratta dal servaggio politico, e ridonata alia

sua vera liberta, sotto Pimpero della veritk divina e della legge

divina. Cosi il genere umano, da schiavo di Satana, ritornft po-

polo di Dio. Aliquando non populus, nunc autem populus
Dei 5

. Al potere civile, allo Stato, fu lasciato il solo governo
delle cose temporali, Tordine materiale ed esterno, per la pa-
c-ifica convivenza quaggiti: In sublimUafe sunt, ut quietam et

tranguillam vitam agamus
4

.

Ecco dunque il segreto della gran lotta ingaggiata oggidi dallo

Stato contro la Chiesa; ed ecco il senso del parlare furbesco del

Liberalismo, allorcM mette innanzi Temancipazione dello Stato,

riadipendenza dello Stato, la rivendicazione dei diritti dello Stato

usurpati dalla Chiesa. Queste e simiglianti frasi non significano

altro, se non il disegno e lo sforzo pel ristabilimento del regno
di Satana nel mondo, riconducendo Tuomo sotto la schiavitu

dello Stato, com'era nel paganesimo. fi questo il satanismo della

rivoluzione
; ed 6 questo il ritorno al paganesimo che tante volte

dicemmo essere scopo del Liberalismo. Ci6 non si pu6 conseguire

altninenti, che sottraendo Tuomo alFazione della Chiesa. E per-

cioech^ 1'azione della Chiesa si assomma ed accentra nel romano

Pontefice, motore supremo, e principio vitale, diciam cosi, di

1

II PETRI, II, 19.
*
IOUKIS, XII, 31.

5
! PETBI, II, 10.

M AD TIMOTM. II.
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questo gran corpo de'fedeli; ue viene che tutti i conati deli a,

congiura liberalesca son rivolti a separare da lai la societa

umana e a stremare ed annientare sopra di essa la sua influenza.

Allora solamente e possibile annullare ne'popoli Pindipendenza

del la loro coscienza dallo Stato. Allora solamente e possibile

ricacciare tutto intero Puomo sotto il giogo'del potere politico.

Allora solamente e possibile secolarizzare il cielo e distruggere

10 spiritualismo cristiano, secondo la frase d' uno de' piu grandi

dottori del liberalismo
!
. Ed e appunto quello, giova ripeterlo,

che con somma sapienza ha detto Leone XIII nella sua allocu-

zione, che la congiura de' govern! liberaleschi & ordita coll'in-

tendimento di disporro a loro piena balia e talento de' popoli

cristiani, una volta che fossero riusciti a sottrarli aH'autorita

^e tutela del romano Pontefice. >

III.

Ora ci vuol ben poco per intendere che tanto Tabbattimento

del poter temporale del Papa, quanto la soppressione delle lega-

zioni diplomatiche presso di lui tendono appunto a questo scopo

di sottrarre i popoli dall'autorita e dalla tutela del Eoinano Pon-

tefice.

E quanto al primo, noi piu; volte abbiamo dimostrato. come

11 Capo spirituale di popoli, divisi in diversi Stati, non pu6

<essere suddito e neppure stabilmente ospite di veruno tra quelli.

Egli dev'essere soprannazionale, fuori al tutto di ogni dipen-

denza da qualsiasi principe o nazione determinata, sicche appa-

risca notoriarnente libero e padrone di s5 medesimo. Se dev' esser

tale, egli non pu6 non esser sovrano eifettivo del luogo dove

dimora. Se fosse altrimenti, egli nel fatto sarebbe suddito, qua-

lunque sieno le denominazioni o i privilegi che gli si concedes-

sero
2

;
e per6 il sospetto, la gelosia, le aniraosita, il timore di

mancata liberta nelle sue decisioni o di parzialita verso il Go-

verno, che gli da legge, scemerebbero ne'popoli la fiducia che

1
I LAURENT, rifyjise et VElat II partie, p. 585.

* Vedi CiviM-A CATTOLICA quaderno del 4 settembre, dove nel 1 articolo

dimostramnfio distesamente cotesto punto.
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debbono avere in lui e 11 sentimento per conseguenza di obbe-

dienza ai suoi comandi. Grli altri G-overni poi difficilmente vor-

rebbero tollerare che un dipendente da Sovrano straniero avesse

influenza sulla mente e sulla coscienza de'proprii sudditi. Ed

ecco cosl messa a ripentaglio 1'unita della Cattolica Chiesa e

Tesercizio della sovranita del suo Capo.

N6 vale il dire che finora, col Papa spogliato del poter

temporale, non si sono avverati questi tristi effetti. Imperocch&

a cessarli 6 stato necessario che il Papa rifiutasse ogni dota-

zione da parte del Governo invasore, e si tenesse verso di lui

in istato di ostilita evidente. Cio gli 6 servito di guarentigia e

manifestazione d'indipendenza. Ma ognun vede che questo & una

stato violento, che a lungo non pu6 durare; e per6, se dura lo

spogliamento, i tenmti pericoli sono inevitabili.

Ci6 il Liberalismo ha inteso benissimo; e per6 ha voluto

ostinatamente e ad ogni prezzo Tabbattimento del poter tem-

porale. Egli speravane, conie immancabile conseguenza, la caduta

del potere spirituale; o, se non tanto, almeno la mutazione della

Chiesa da Irapero spirituale in semplice scuola. Di questo altresi

il Liberalismo sarebbe contento, almeno per ora, cio6 che la

Chiesa non si riconoscesse piu come societa perfetta, composta

di governanti e governati, di autorita e moltitudine, con orga-

nismo gerarchico, con potere di far leggi ed applicarle; ma fosse

ridotta ad essere non altro che un insegnamento privato, o se

anche vuolsi un semplice culto, rinchiuso tra le inura del tempio.

Cosi si otterrebbe per altra via Testinzion della Chiesa; giacche

ogni cosa si estingue mutando natura; e la natura della Chiesa

sarebbe mutata, quand'ella non fosse piu quale fu istituita da

Cristo.

IV.

Se la sovranita temporale del luogo dove dimora il Papa e con-

seguenza del I' universalita del suo potere spirituale; una conse-

guenza anche piu immediata ne & la libera comunicazione colle

singole membra onde & composto questo gran corpo della Chiesa.

Cosi e non altrimenti il Papa pu6 pascere e reggere e governare la
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moltitudine de'fedeli, sparsa nelle diverse regioni del mondo. Di

qui nasce nel Papa il diritto de iure divino (giacch& in virtu

stessa del suo primato) di tener suoi rappresentanti e ministri, o

vogliam dire suoi Nunzii, nei diversi Stati cattolici o aventi sudditi

cattolici. II romano Pontefice ha diritto di tenere, specialmente

nei paesi lontani, chi ne rappresenti la persona, chi vi eserciti la

giurisdizione e 1'autorita da lui in modo permanente delegata, in

una parola, chi ne faccia le veci; e ci6 per la propria virtu e

natura del primato, pei diritti e le prerogative con esso con-

giunte, per la costante disciplina della Chiesa che rimonta fino

ai primi secoli. Son queste le parole del sommo Pontefice

Pio VI 1

, opportunamente ricordate da Leone XIII. Per la stessa

ragione, dianzi detta, il Papa ha diritto di avere presso di se

rappresentanti e Ministri di Potenze cattoliche o aventi sudditi

cattolici. Siffatti rappresentanti o ministri sono come i canali,

per mezzo dei quali i diversi Stati si tengono in comunicazione

col Papa per ci6 che riguarda gl'interessi spirituali dei loro sud-

diti cattolici; e servono mirabilmente ad evitare i conflitti che

possono insorgere fra le due autorita nelle materie- che diconsi

miste per soggiacere, sotto diverso rispetto, all'* una e all'altra

giurisdizione. Le Nunziature, e il Corpo diplomatico, accreditato

presso la Santa Sede, sono mezzi indispensabili pel pacifico e

spedito esercizio dell' autorita papale suli'Universalita de'fedeli.

E questo un ordinamento di cose, che inchiude per parte degli

Stati il riconoscimento della sovranita spirituale del Papa sopra i

loro sudditi o una parte de'loro sudditi. Per contrario il recedere

da un tale. ordinamento importa la negazione di quel riconosci-

mento. Ed ecco ci6 che significa la soppressione della legazione

belga, colla quale il Liberalismo ha inteso dar principio alia sop-

pressione di tutte le altre legazioni presso la Santa Sede. Questo

attentato e diretto a sottrarre, per quanto e possibile, il mondo

cattolico dalPazione del Papa; e disporre gli Stati laici a non

riguardare la Chiesa come pubblica societa; col poter della quale

sia mestieri intendersi, per non mettere la coscienza de' sudditi in

contrasto tra i doveri del credente e quelli del cittadino.

1

Besp. Super Nuntiaturis, c. 8, seel. 2, n. 24.
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'

V.

A bene considerar la bisogna, la soppressione delle relazioni

official! del diversi Stati colla Santa Sede, a cui si & inteso dar

cominciamento colla soppressione della legazione belga, nou solo

hail medesimo scopo, che P abbattimento del poter temporale ;

ma ne e come la conseguenza ;
e nel tempo stesso che ne 6 con-

seguenza, ne e anche rincalzo.

In che modo ragionavano i liberal i dei diversi paesi, dopo lo spo-

gliamento del Papa? Lo Stato moderno, essi dicevano, & separata

dalla Chiesa. Merce tal separazione, esso fa le sue leggi e le ap-

plica, senza alcun riguardo agPinteressi religiosi; il diritto civile

prescinde interameute dal diritto canonico; lo Stato regola Pordine

pubblico, Pistrnzione, il matriraofaio, la propriety le relazioui

scambievoli tra cittadini, senza curarsi de'dommi e de'precetti

evangelici. A che pro dunque aver presso il Papa un rappresen-

tante politico? Se il Papa fosse tuttavia principe temporale, ci6

sarebbe inevitabile. E poiche la sovranita temporale gli compete-

rebbe in quanto principe spirituale, non si potrebbe riconoscer

qnella, senza riconoscere anche questa. Dovendosi in virtu della

prima mantener con lui relazioni officiali, e indispensabile che

queste si stendano anche alle appartenenze della seconda. Ma ces-

sata in lui la sovranita temporale, il principio di separazione dello

Stato dalla Chiesa ci mena logicamente alPabolizione dei rapporti

official! per ci6 che concerne Pordine religioso; Puna cosa non.

& che corollario dell' altra. Per contraccolpo siffatta abolizione e

di grande conforto al mantenimento della spogliazioue fatta del

poter temporale nel Papa. Imperocche importando essa da parte

degli Stati il non riconoscimento officiale della sovranita spiri-

tuale di esso Papa, trae seco a rispetto dei medesimi Stati la ces-

sazione del motivo per cui nel Papa 6 necessaria la sovranita

temporale; quello cioe di essere guarentigia della medesima. In

tal guisa i liberali col promuovere la rottura delle relazioni

officiali tra la Santa Sede e i diversi Stati, s'impromettono di

prendere a una fava due piccioni: dall'una parte rendono piu
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difficile ed inceppata 1'azione del Papa nel goverao spirituale

de* fedeli, e dall'altra inducono gli Stati a guardare con indif-

ferent la perdita in esso Papa delta sovranita temporale.

Ma un conto fa Pasino e un altro 1'asinaio. Questo stesso loro

perfido giuoco serve mirabilmente ad aprire gli occhi della Cri-

stianita e a fare intendere ai cattolici di che si tratta. In prima

esso smentisce tutte le assicurazioni fatte dai liberal! italiani,

intorno al niun danno, die avrebbe recato al potere spirituale del

Papa la perdita del poter temporale. Costoro, per calmare 1'agi-

tazione che erasi eccitata nelFanimo de* cattolici per 1'occupazione

di Roma, non fioivano di buccinare ne'giornali, ne'libri, nelle

concioni parlamentari, che tra i due poteri nori correva alcana

relazione; che perduto Funo, 1' altro restava in piedi nella sua

interezza. II Papa avrebbe continuato a governare con tatta fa-

cilita il mondo cattolico; a stare colle Potenze nei medesimi rap-

porti di prima; la sua influenza e liberta di azione sopra i fedeli

d'ogni contrada non avrebbe sofferta veruna offesa.

Or ecco il fatto, da loro stessi provocato, mostrar per contrario

che quelle loro promesse non erano che lustre e menzogne.
In secondo luogo, da cio stesso che la perdita del poter tempo -

rale nel Papa mena alia rottura delle relazioni ufficiali coi diverai

Stati, i cattolici prendono nuovo stimolo ed argomento a voler la

redintegrazione di quel potere. I popoli cristiani, liberati una volta

per la redenzione di Cristo dalla tirannide dello Stato, non son per

nulla disposti a lasciarsela di bel nuovo imporre. Essi chiamati da

Dio a formare questa divina societa della Chiesa cattolica, sen-

touo in se il diritto di esigere che niuno impedisca loro di rice-

verne la salutare influenza, in quel modo e per quelle vie, che

Cristo ha in lei stabilite. I diritti della Chiesa, se dair una parte

sono diritti di Cristo, che n'& il Capo; sono daU'altra diritti

eziandio dei fedeli, che ne costituiscono il corpo. I/ offesa recata

a cotesti diritti se pel primo rispetto e sacrilegio nefando, e pel

secondo atroce ingiustizia. Una tale ingiustizia non pu6 in niuna

gnisa tollerarsi
; perche non riguarda beni a cui si possa lecita-
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mente rinunziare, ma riguarda interessi che si attengono al

supremo dovere dell' uomo, quello cio& di bene ordinarsi al suo

ultimo fine. Un tale ordinamento si fa nella Chiesa sotto rammae-
stramento e 1'azione del Somnio Pontefice, che Cristo ha costituito

suo Yicario in terra. Ogni G-overno, ogni Stato, perci6 stesso che

3 obbiigato a rispettare e tutelare i diritti de' sudditi, & obbiigato

a lasciare che rispetto ad essi liberamenie si esereiti quell'ammae-
stramento e quell' azione; in altri termini e obbiigato a ricono-

scere la sovranita spirituale del Papa. Ora gli Stati non potrebbero

riconoscere nel Papa una tale sovranita, senza tenersi in relazioni

officiali con lui. In altra guisa essi, praticamente almeno, la neghe-

rebbero, perche, praticamente almeno, considererebbero i proprii

sudditi come soggetti al solo potere civile; e ci6 sarebbe, come

>gBun vede, un avviamento al despotisino pagano. Poich& dunque
F argomentazione dei liberali dimostra che la perdita del poter

temporale si tira dietro la cessazione dei rapporti officiali tra i

diversi Stati e la Santa Sede, e la soppressione della legazione

belga ne porge una riprova di fatto
;
ne segue che la redintegra-

zione di quel potere apparisce, anche da questo lato, agli occhi

de'cattolici indispensabile.

Conchiudiamo facendo un breve epilogo del ragionamento, fiii

qui seguito.

La liberta della coscienza umana, addotta dalla Redenzione-

di Cristo, ha per salvaguardia la sovranita spirituale del Papa.

Questa sovranita, acciocche possa infiuire con ispediteaza e piena

efficacia, ha bisogno di essere socialmente riconosciuta, e a tal

riconoscimento sono ordinate le relazioni diplomatiche dei diversi

Stati colla Santa Sede. La perdita dei poter temporale del Papa
mena alia rottura di siffatte relazioni. Dunque la perdita del poter

temporale del Papa spiana la via ai liberali per ricondurre la

societa all'antica servitu gentilesca, sotto Tonnipotenza dello>

Stato. Dunque per ci6 stesso i cattolici debbono irremovibilmente

pretendere la restaurazione di esso poter temporale; giacche alto

risuonano ai loro orecchi quelle parole deH'Apostolo: Pretio

empti estis; nolite fieri servi hominum l
.

1 l*ad COB., VH, 28.



DELLA

VISIBILITA INTELLETTUALE DI DIG

i.

Che cosa sia la visione intellettuale

Nei primi articoli delle perfezioni divine ed eziandio in altri,

riguardavano la cognizione intellettuale e 1'intelletto agente,

abbiamo toccato questo sublime argomento della visibilita intel-

lettnale di Bio, ma 1' abbiamo fatto per incidenza o di volo, ten-

dendo ad altro, come a scopo principal e del nostro discorso. Ora

ci conviene farlo di proposito, perch6 ci siaino avreduti che la

massima parte di coloro che in tale controversia cadono in error!

anco gravissimi, cadono pift per manco di cognizione e, quasi di-

remo, in buona fede, che per malizia o per ostinata caparbieta.

Onde viene esserci piu bisogno di luce che illumini, che di rim-

proveri. Adunque veggiamo da prima che cosa significhi visione

allorche le si da Tappellativo di intellettuale e la si applica a

Dio. Altri ha scritto che T Aquinate non si occup6 gran fatto

d'ideologia; ma noi pensiamo che non abbia mai esistito filosofo

he nella ideologia sia andato cosi a fondo, e con tanta sicurem

di non sommergersi, come T Angelico, e per6 giudichiamo essere

cosa prudentissima ed eminentemente filosofica seguire le sue dot-

trine. Abbiam detto anche eminentemente filosofica, percM le

seguiamo non appoggiati solamente alia sua autorita (concios-

siache T autorita sola non fa scienza), ma eziandio perch6 le ab-

biamo in conto di salde ed egregiamente dimostrate: dove teniamo

per fantastici, improbabili e falsi que' tanti ideologici sisterai che

loro si oppongono. Scriviamo adunque ei6 che segue sotto il ma-

gistero del santo dottore.



652 DELLA VISIBILITY INTELLETTUALE

mestieri da priraa farsi un vero concetto del conoscere intel-

lettivo umano. Quando 1'intelletto umano conosce, egli opera ed

operando passa dalla potenza di operare air atto di operare. Ora

vuolsi sapere che ogni ente ch'& in potenza ad operare, ha d'uopo

di essere determinate all' operazione da una qualche forma, per-

che altrainente non ci sarebbe nessuna ragione sufficiente che

dalla potenza passasse all' atto. Questo si vede in tutti gli opera-

tori e naturali e artificial!. Cosil'uomo non fa operazioni da sano-

se in lui non v'& sanita: ne il pittore fa una pittura se 1'arte non

ne informi la raente. Pud ben reggere lo Stato chi in se non ha la

forma dell'ordine? Pu6 una pianta generare altra pianta senza

avere in se la virtti seminale? Cos! & delP intelletto umano; per-

ch^ dal non conoscere passi al conoscere deve acquistare una,

forma che lo disponga, che lo prepari od anche, se vuolsi, lo de-

termini a quella operazione che si dice conoscere.

Ma due specie vi sono di operazioni : 1' una & delle transeunti,

1'altra delle immanenti: il termine di quelle non & nell'operante;

il termine di queste & nell'operante stesso. II dipingere e Iran-

seunte; e pero V operazione del pittore viene, per cosi dire, rice-

vuta nella tela, che rimaue dipinta, la quale tela e certamente-

fuora del pittore. Ma 1'intendere o il conoscere e una operazione

che non solo rimane nell' uomo, ma riraane ancora entro quella

facolta che immediatamente opera, la quale ^ T intelletto. Adun-

que come in tutti gli operatori che passano dalla potenza all'attoy

cosi nelFintelletto umano tre cose si hanno a distinguere: 1 il

soggetto, 2 la forma, 3 1'operazione. Ma la operazione & prodotta

dal soggetto in virtti della forma: dunque e necessaria una vera

unione tra la forma e il soggetto ; cotalch& del soggetto e della

forma si faccia un quid unum rispetto all' operare, e nel caso

nostro rispetto al conoscere. Se 1'arte fosse qualche cosa di

esterno e non intimamente unita alia mente del pittore, questi

per certo non potrebbe dipingere, salvo se non dicessimo (del

tutto cosa assurda) che la pittura & un effetto di due cause tra

loro divise e separate. Laonde se il pittore per pingere la tua

imagine guarda la tua faccia, il fa per acquistare alia sua mente

la forma rappresentatrice della medesima, e potere con questa
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operare: e potrebbe fare il tuo ritratto poscia senza la tua pre-

senza. Anzi nelF atto stesso del pingere non ti guarda, il die &

chiaro indizio che la dipinta imagine non deriva dal tuo sem-

biante in quanto 6 fuori del pittore, ma in quanto e rappresentato

entro la mente del medesimo e della mente stessa e forma.

A noi non & naturale conoscere i principii delle operazioni in

s6 stessi; ma si conoscerli per lo mezzo delle operazioni che a

guisa di effetti o di principiati da quelli, come da cause e da

priucipii, derivano. Onde viene che a noi sara naturale conoscere,

mediante 1' operazione, non pure il soggetto operante ma eziandio

la forma che lo rende operante. Cosi dalla scultura del Mose in-

tendiamo la bella forma dell'arte che guidava lo scarpello di Mi-

chelangelo: dalla divina Commedia ascendiamo al conoscimento

di quell'ordine ideale stupendo che suggeriva a Dante tante bel-

lezze : dalle operazioni dell' uomo sappiamo se in lui v' & sanita o

malattia; tristezza o letizia; sapienza o stoltezza; mitezza o fero-

cia e va dicendo.

II verbo intellettuale (di cui segno & il verbo orale) & V opera-

zione immanente nella quale consiste il conoscere, e per la quale

Tintelletto passa dalla potenza all' atto perfetto. Cotesto verbo

sotto due rispetti debbe essere considerate : al dicente, ed a do
che e detto: di quella guisa che UQ' imagine dipinta ha due ri-

guardi; al pittore ed air esemplare. Quella scultura e. g. dicesi

fatta dal Canova ed & di Papa Clernente XIII : e chi accenna a

quella statua suol dire semplicemente quello e Clemente XIII.

Cosi il verbo dell' umana mente, considerate rispetto a questa, 6

una soggettiva immaterial modificazione; considerate rispetto

alia cosa pensata od intesa 6 una oggettiva rappresentanza, che

tiene il luogo della cosa stessa, e cosi pensando a Pietro diciamo

senza menzogna ho in mente Pietro; e di questo Pietro oggettivo

parliamo come fosse reale. Anzi spesso prescindendo dalla esi-

stenza o passata o presente o futura della cosa reale, alia mede-

sima, che solo esiste oggettivamente eel verbo nostro mentale,

applichiamo tutto ci6 che nell'ordine delle realta le conviene.

Cosi nella geometria discorriamo deile figure e delle proprieta

loro come fossero nell'ordine stesso delle realita, sebbene prescin-
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diamo della loro esistenza : e diciamo p. e. il circolo e cosi e cosi :

la sfera 6 cosi e cosi, avvegnach& in rerum natura non ci fosse

nemmeno un circolo perfetto od una sfera perfetta cui convenis-

sero le esatte definizioni.

II saggio lettore ben vede che qualora una potenza & indeter-

minata ad una operazione anzich6 ad un' altra, & mestieri che la

forma la quale adduce la potenza all'atto, abbia una relazione a

quella operazione che avviene di fatto, piuttosto che ad un' altra.

osi, per esempio, affinch& nella cera s'imprima lo stemma della

tale famiglia prineipesca e d'uopo che proprio la figura di tale

stemma, e non di un altro, sia incisa in quel metallo, che per se

e indifferente ad imprimere nella cera qualunque stemma. La ef-

figie di Clemente XIII ci richiama all' idea di questo Papa, e non

di un altro, che dovea presiedere nella mente del Canova nelfatto

che la scolpiva. In simile maniera se la mente genera in s6 stessa

un verbo in cui oggettivamente evvi Pietro piuttostoche Paolo,

bisogna dire che nelF atto di questa generazione la mente stessa

>era informata da una forma che aveva rispetto a Pietro e non a

Paolo. Che cosa e mai questa forma?

L'esemplare e 1' imagine sono termini opposti e relativi, perch&

questa suppone quello e perche questa deve essere fatta a simi-

glianza di quello. II verbo mentale essenzialmente imagine ed

esemplato, appunto perche & generato dall' intelletto, e perch& e

sua prole. Infatti il generato o la prole 6 sempre imagine del ge-

nerante. Ma 1' intelletto umano ch'^ in potenza non pu6 di per
se solo essere esemplare del verbo: dunque dev' essere costituito

in ragione di esemplare e di generante dalla forma con la quale

genera il verbo stesso sua prole. Di che viene che fontalmente la

ragione di esemplarita vuolsi ritrovare nella forma; poich& pro-

pter quod unumquodque tale est et illud magis: cio se 1' intel-

letto e esemplare per cagione della forma, la forma stessa deve

avere in se stessa la esemplarita. Adunque quando & generato il

verbo mentale nel quale evvi oggettivamente Pietro
f

6 mestieri

affermare che forma deli' intelletto generante tale verbo sara o

Pietro stesso reale, o una specie che lo rappresenti. Ma 1' intel-

letto e potenza immateriale e perci6 Pietro (ente corporeo) non
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puo divenire sua forma : e per lo stesso inotivo non puo essere

cotesta forma una specie sensitiva o un fantasma di Pietro; laonde

sara una specie immateriale. Perci6 1'intelletto con la specie im-

materiale, rappresentatrice di Pietro, che lo informa e il principio

generatore del verbo onde Pietro e mentalmente detto e in cui

Pietro & conosciuto. Ed ecco il perche la specie immateriale viene

detta impressa e principium quo, e il verbo dicesi talvolta specie

ospressa ed e quello in quo aliquid cognoscitur.

Ma ci6 ch'6 immateriale per se non ripugna ad unirsi alPin-

telletto immediatamente e con la sua unione renderlo fecondo di

un verbo che lo esprima. Cosi Famore, il gaudio, la tristezza

(nori parlo gia della concupiscenza, del diletto, del dolore che

spettano alle facolta sensitive e sono passioni del composto), che

stanno come in proprio soggetto nelia sola anima intellettiva,

possono costituire con F intelletto il principio quo ed essere nel me-

desimo la forma del conoscere, di guisa che egli generi un verbo

in cui quegli affetti vengouo espressi e conosciuti.

Nel primo caso in cui non la cosa, ma una sua specie e con-

giunta all' intelletto, la cognizione non si potra dire esperimen-

tale, e quella specie non offrira la cosa come esistente. Se la cosa

cadra sotto a'sensi, si potra dire, rispetto a questi, esperimentale,

e si potra venire e si verra in cognizione della sua esistenza per

mezzo della riflessione, comech& non si possa venire pel solo

mezzo di quella intelligibile specie. Nel secondo caso, in cui la

cosa conosciuta & congiunta air intelletto, la cognizione si dovra

dire esperimentalej
e il verbo generato rechera la cognizione della

cosa non astratta, ma concreta nella sua esistenza.

Da cio che diciamo anco vedesi come V intelletto umano, per-

che e in potenza ad intendere, non pu6 direttamente conoscere

la essenza di se medesimo, essendogli necessario, per uscire al-

Tatto e generare un qualche verbo mentale, di avere, come sua

forma, un oggetto intelligibile od una intelligibile specie distinta

realmente dalla propria essenza. Ma il verbo ch'egli, cosi disposto,

generera, direttamente non si riferira alia sua propria essenza,

bensi a quell' oggetto che lo iaforma o immediatamente o me-

diante k specie. II verbo e come la impressione nella cera, e
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questa impressione non ci offre direttainente a vedere la natura

del metallo, ma si la figura ch' 6 impressa o incisa nel metallo

in -desimo e col la qualeil metallo faquella impressione nella cera.

Abbiamo parlato di una specie immaterial, la quale e modi-

ficaxione accidentale dell' intelletto (non & di questo luogo il trat-

tare come questa si faccia dall' intelletto agente che e soggettiva

virtfi dell'anima: di ci6 abbiamo gia altrove trattato) e di oggetti

che pur sono accidental! modification! dell'anima intellettiva, doe

deiramore, del gaudio, della tristezza. N6 altri pu6 avere grande

difficolta a comprendere come possa costituirsi un principio di co-

gnizione di due cose che sono cosi intrinseche aH'anima che una

n
?

e facolta (!' intelletto), 1'altra e un accidente della medesima

specie o sono affetti iinmateriali. Ma e se venga ad unirsi all' in-

telletto una sostanza itnmateriale? Per certo qui la difficolta sara

maggiore. Tuttavia si dilegnera qualora si voglia considerare che

il verbo e generato dair intelletto umano, e non dalla sola forma

(sia specie intelligibile, sia cosa immaterial) la quale soltanto da

all' intelletto la detenninazione a generarlo; e di piti se si rifletta

che la sostanza immaterial non solo si pone innanzi airintel-

letto con un tal quale ravvicinamento, ma realmente gli si unisce.

In questa unione e per questa unione necessariamente Y intelletto

rimane mutato, comeche la sostanza immateriale (se la si sup
-

pone di perfezione infinita, cio Dio) non riceva veruna intrinseca

mutazione. In vero ripugna alia divina semplicita e perfezione

infinita, che Dio sia forma o sostanziale o accidentale di uu ente,

ma non vi & motivo di dire che ripugni la unione immediata della

divina essenza con P intelletto creato di guisa die questo sia

capace di generare il verbo mentale, col quale esperimentalrnente

conosca Dio stesso.

L'Aquinate veramente angelico nelle sue filosofiche contem-

plazioni illustra questa dottrina con una comparazione profonda

e tutta filosofica. La trae dall' unione dell'amma umana col corpo

uinano. fi mestieri sapere come tutte le forme sostanziali, eccetto

Tanima umana, non sono sussistenti e sono materiali. Diconsi ma-

teriali perch& non solo nelPoperare, ma eziandio nell'essere di-

pendono dalla materia, cosi che incominciano ad esistere per sola
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mutazione della medesima. Percift dicesi, e cou ragione, che la

materia 6 la loro potenza, ed esse sono gli atti sostanziali della

medesima. Quindi V adagio che le forme sostan/iali che danno

1'essere specifico a tutti gli inorganic!, alle piante ed ai bruti, non

veniunt ab extrinseco sed educuntur ex potentia materiae. Per

questa intrinsichezza (non abbiamo alia mano parola che piti

esprima il concetto) delle forme material! con la materia, non si

prova gran fatto difficolta neirammettere che esse con la materia

costituiscano un solo fisico principio compiuto di operazione, di

modo die questa operazione esca da entrambe come da comune

principio ed in entrambe stia come in proprio adequate soggetto.

Ma la, difficolta allora si sente quando vuolsi rettamente filosofare

dell' uomo, la cui anima razionale, perche creata, viene ab extrin-

seco ed e sussistente; la quale cosi intimamente si unisce alia ma-

teria da supplire a tutte le forme sostanziali material! alle quali

accennano le molteplici e varie operazioni dell' uomo. I/ anima

umana dev'essere quell' unico principio d'onde ogni vita e perci6

la intellettiva, la sensitiva, la vegetativa procede, ed eziandio ogni

moto naturale del corpo umano. Tanta difficolta nel comprendere

questa dottrina trovarono parecchi scienziati, che altri ammisero

tre anime nell' uomo, altri due ed altri si diedero a credere che

T anima non sia sostanzialmente congiunta al corpo, ma in quella

guisa ch' e il nocchiero alia nave, il motore al mosso, o, come noil

e giiari ripete uno scrittore belga, a guisa dal macchinista nella

iocomotiva, il quale non e punto cagione n& del moto di essa, ne

di quella forza onde il moto 6 prodotto
1
. Ma messi da un lato tutti

i pregiudizii, presi a fondamento i fatti, e i soli fatti, e quelle

illazioni che a tutto rigore di logica ne discendono, senza badare

ad arbitrarie ipotesi, la vera scienza ci conduce a riconoscere come

insussistente e vana quella difficolta, e ci ammaestra che vera e

1 Richiamisi il lettore a mente ci6 che Pio IX scrisse contro Baltzer earn

senlenliam quae unum in homine ponit vitae prinoipium, animarn scilicet ratio-

nalem, a qua corpus quoque et motum et vitam omncm et sensum accipial, in

Dei Ecclesia esse communissimam alque doctoribus plerisque et probatissimis

quidem maxime, cum Ecclesiae dogmate ita videri coniunctam, ut buius sit legi-

tima soiaque vera interpretatio, nee proinde sine errore in fide possit negari. n

(Ad Episc. Vratislav. 31 apr. I860).

Serie XI, vol. Ill, fuse. 726 42 7 tetlembre 1880
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1'antica sentenza scolastica che P anima uinana e forma sostan-

ziale ed unica del corpo umano: sentenza che sembra favorita

dalle definizioni di due Concilii Ecumenici, vogliamo dire dal

Viennese sotto Clemente Y e dal Lateranese sotto Leone X. Se-

condo la quale sentenza diciamo che una forma sostanziale, che

viene ab extrinseco e che non e educta ex potentia materiae puft

tenere le veci di forme sostanziali che educuntur ex potentia ma-

teriae, e fare cid che queste fanno da per s& sole nelle piante e

ne' bruti.

In simile guisa (secondo 1'Angelico) la divina essenza pufr

unirsi imniediatamente all' anima intellettiva e fare le veci di

qualunque specie intelligibile, in ordine alia cognizione, con infi-

nito vantaggio; comech& la divina essenza non sia n& possa di-

venire una accidentale modificazione delP anima stessa. Rechiama

la seguente sua testimonianza che tocca siifatta comparazione
l
:

1 IV Sent. Dist. 49, Quaest. II, art. 1. Cum enim in qualibet cognitione sit

necessaria aliqua forma, qua res cognoscatur aut videatur; forma ista qua intel-

lectus perficilur ad videndas subslautias separates, non est (juidditas quam in-

tellectus abstrahit a rebus compositis, ut dicebat prima opiuio; noque aliqua im-

pressio relicta a substantia separata in intellectu nostro, ut dicebat secunda; sed

est ipsa substanlia separata, qtiae coniungitur intellectui nostro ut forma, utipsa
sit QDOD intelligitur, el QUA intelligilur. Et quidquid sit de aliis substantiis se-

paratis, tamen istum modum oportet nos accipere in visione Dei per essentiam :

quia quacurnque alia forma informaretur intellects nosier, non posset per earn

duci in essentiam divinam
; q-iod quidem non dcbet inlelligi quasi divina essentia

sit vera forma intellectus nostri, vel quod ex ea el intellectu nostro ediciatur

unum simpliciter, sicut in naturalibus ex forma et materia naturali
;
sed quia pro-

porlio essentiae divinae ad intellectual nostrum est sicut proportio formae ad

materiam. Quandocumque enim aliqua duo, quorum unum est perfeclius allero, reci-

piuntur in eodem receplibili, proporlio uuius duorum ad allerum, scilicet magis

perfect! ad minus perfecturn, est sicut proportio formae ad maleriam; sicut lux

el color recipiunlur in diaphano, quorum lux se habet ad colorem sicut fornia

ad maleriam; el ita cum in anima recipiatur vis intellect! va, et ipsa essentia divina

inbabitans, licet non per eundern rnodum, essentia divina se habebil ad intellecturn

sicul forma ad materiam. Et quod hoc sutti^iat ad hoc quod intellects per essentiam

divinam possit videre ipsam essenliatu divinaai, hoc modo polest oslendi. Sicut

enim ex forma naturali qua aliquid habet esse, et materia, eQicitur unum ens-

sirapliciler, ita ex forma qua intellects intelligit, et ipso intellectu, fit imum in

intelligendo. In rebus autem naturalibus res per se subsistens non polest esse

forma alicuius ma teriae, si ilia res habeal materiam parlem sui, quia non polest

esse ul materia sit forma alicuijs: sed si ilia res per se subsislens sit forma
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< Sendo che in qualunque cognizione e necessaria una qualche

forma, con la quale la cosa si conosca o si vegga; la forma

onde Tintelletto e reso atto a vedere le sostanze separate, non

e gia la quiddita cui astrae F intelletto stesso dalle cose cora-

poste; ne 6 una cotale impressione laseiata dalla sostanza se-

parata nel nostro intelletto; ma e la stessa sostanza separata,

che si congiunge al nostro intelletto a guisa di forma, cosi che

essa sia e ci6 che s'intende e ci6 con cui s'intende. E checche

sia delle altre sostanze separate, pure & necessario che noi accet-

tiamo questa spiegazione rispetto alia visione di Dio per la sua

essenza. Imperocch& da qualunque altra forma venisse informato

il nostro intelletto, non potrebbe per essa ascendere all' essenza

divina. Questo non vuole intendersi cosi che la divina essenza sia

vera forma dell* intelletto nostro, o che di essa e del nostro in-

telletto si faccia unum simpliciter, come avviene nelle cose na-

turali tra la forma e la materia fisica; ma cosi che vi sia quella

proporzione tra la essenza divina e 1' intelletto nostro, la quale

proporzione si trova tra la forma e la materia. Conciossiach& ogni

qualvolta due, 1'uno de'quali & piu perfetto dell'altro, vengono

ricevute nello stesso soggetto, la proporzione di uno d'essi al-

1'altro, cio6 del piu perfetto al meno perfetto, e come la propor-

zione della forma alia materia. Cosi la luce e il colore stanno come

in soggetto nel diafano e la luce si riferisce al colore come la

forma alia materia. Di questa maniera stando nelFanima la virtu

lantum, nibil prohibet earn efiici formam alicuius materiae, et fieri quo est ipsius

compositi, sicut patet de anima. In inlelleclu autem oportet accipere ipsum in-

tellect urn in potentia quasi maleriara, el speciem intelligibilem quasi formam, et

intellects in acfu inlelligens erit quasi compositum ex titroque. Unde si sit aliqua

res per se subsislens quae non h^beat aliquid in se praeter id quod esl intelli-

gibile in ipsa, talis res per se poterit esse forma qua intelligitur. Res autem quae-
libel esl inlelligibilis secundum id quod habet de aclu, non secundum id quod
habet de polentia, ut patet in 9 Metaph (text. 20); huius signum est, quod oportet

formam intelligibilem abslrahere a materia, et omnibus proprietalibus maleriae;

et ideo, cum essentia divina sit actus purus, poterit esse forma, qua intelleclus

intclligil; et hoc erit visio bealifieans; et ideo Magister dicit in 1 Dist. 2 Sent.,

quod unio animae ad jcorpus est quoddam exemplum illius beatae unionis, qua

spirilus unielur Deo. Puoi vedere la slessa dotlrina anche nella Quaest. VIII,

de Verilale.
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iuteliettiva e F essenza divina, comech6 non vi stieno nello stesso

modo, 1' essenza divina si riferira alFintelletto come la forma alia

materia. E che ci6 basti a poter dire che 1' intelletto con 1'essenza

divina pu6 vedere la essenza diviua, si pu6 chiarire cosi. Come
dalla forma natarale onde un ente ha T essere, e dalla materia si

fa unum ens simpliciter; cosi dalla forma con la quale P intelletto

intende e dalP intelletto stesso, si fa unum in intelligendo. Ma
nelle cose naturali ci6 ch'6 per se sussistente non pu6 essere forma

di qualche materia, se quello in s&, quale sua parte, ha materia ;

perch& la materia non pu6 essere altrui forma: ma se quello

ch' & per s& sussistente sia sola forma, non v' & ripugnanza che

esso sia forma di una qualche materia, e che divenga il quo est

del composto, come si vede nell'anima. Ora parlando dell'intel-

letto 6 mestieri avere T intelletto stesso, ch'& in potenza, in couto

di materia, e la specie intelligibile in conto di forma; e 1'intel-

letto che attualmente intende, ossia che e intelligente in atto,

sara a guisa di composto di entrambe. Laonde se v'& cosa per se

sussistente che non abbia in s&, se non ci6 ch'& intelligibile nella

niedesima, tale cosa potra essere forma con la quale s' intende.

Se non che ogni cosa 6 intelligibile per ci6 che in essa e in atto

e non per ci6 ch'6 in potenza: indizio di ci6 e la necessita che la

forma intelligibile sia astratta dalla materia e da tutte le pro-

prieta di questa. Perci6 essendo la divina essenza atto puro, potra

essere forma con la quale T intelletto intenda : e sara questa la

VISIONE beatifica; ond'& che il Maestro dice (/ Dist. 2. Sent.)

che Tunione dell'anima col corpo e un esempio di quella beata

unione, onde lo spirito sara unito con Dio. > Da tutto ci6 che

abbiamo fin qui discorso 6 chiarita la discrepanza che passa tra

la semplice conoscenza di Dio e la intellettuale visione del me-

desimo. Quella si ha quando al nostro intelletto (a guisa di prin-

cipio col quale sono generati i verbi mentali) si uniscono le specie

intelligibili delle cose che sono effetti di Dio e similitudini di

Dio : questa si pu6 avere quando la divina essenza per s& stessa

al medesimo intelletto si unisca a guisa di forma intelligibile, e

cosi lo fecondi e lo renda atto a generare il verbo mentale nel

quale la intellettuale visione si compie.
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IL

Necessita del verbo mentale.

E qui e da notare die al digrosso sbag'liano coloro die troppo

materialmente adoperando la siurilitudine della visione corporea

si danno a credere die la visione intellettuale si facda e si compia

senza la generazione del verbo mentale e per, non sapremmo quale,

intuizione dell'oggetto visibile. Anzi parecchi vi sono che credono

che ogni conoscenza cosi avvenga, e che le specie intelligibili non

sieno un principio quo intellectus inteUigit generando il verbo

della cosa che intende, ma che sieno il quod che si intuisce od

intende. La quale dottrina diametralmente opposta a quella

dell'Angelico. Imperciocch& egli ha il verbo a guisa di una prole

concepita (quindi il verbo dicesi concept-urn) dall' intelletto; prole

che differisce affatto dal principio quo viene generata, il quale

principio o e la specie intelligibile, o e 1' oggetto immaterial^ ed

anco differisce dall'intelletto che genera il verbo anzi dall' atto

stesso del generare. L' intelletto, egli dice, intendendo pu6 es-

sere riferito a quattro cose. Cio6 alia cosa che intende: in secondo

luogo, alia specie intelligibile, dalla quale 1' intelletto e reso in

atto: in terzo luogo, al suo stesso intendere; in quarto luogo al

concetto dell' intelletto. II quale concetto 6 altra cosa dalle tre

precedent!. Differisce dalla cosa intesa, e cio 6 manifesto anche da

cio che la cosa intesa & talvolta fuora dell' intelletto, ed il concetto

dell' intelletto non pu6 essere altrove che neir intelletto stesso; ed

inoltre il concetto delP intelletto si riferisce alia cosa intesa come

in suo fine. Infatti Tintelletto/orma in se il concetto della cosa

al fine di conoscere la cosa stessa. Differisce eziandio il concetto

della specie intelligibile : conciossiache la specie intelligibile, con

la quale T intelletto reso in atto & considerata quale principio

dell'azione dell' intelletto, perche ogni agente agisce in quanto e

reso in atto per una qualche forma, la quale e necessariamente

principio di operazione. Ancora differisce il concetto dall' opera-

zione dell' intelletto ch'& 1' intendere: perche il predetto concetto

si ha in conto di terraine dell'azione: e a guisa di un principio
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gia constituito. Imperocch& 1' intelletto colla sua azione/brwa la

definizione o la proposizione affermativa owero negativa. Questo

nostro concetto dell' intelletto propriamente si dice VERBO: perche

& quello die viene significato col verbo esteriore
1

. > Abbiamo sem-

pre qui adoperato il vocabolo concetto, anzich& quello di conce-

zione, perch& meglio esprime la mente delP Angelico e perche egli

stesso lo usa in ben altri luoghi, quando ex-professo parla del

yerbo umano e del verbo divino, come per esempio, nella I* parte

della Somraa alia questione XXXIV, art. 1, ed altrove.

Adunque non basta che 1' intelletto abbia dinanzi a s& la

divina essenza (a cagione della divina immensita gli e sempre

presente) ma e mestieri ch'essa si unisca all' intelletto a guisa

di forma intelligibile : n& cio pur basta, conviene che da questa

unione 1' intelletto generi il verbo mentale, nel quale ei la vede.

San Tommaso parla sempre in guisa da darci a credere che la

generazione di un verbo mentale sia necessaria assolutamente

perch& ogni intelletto intenda e qualunque cosa intenda, fosse

pure T essenza divina. Cosi nell'Opuscolo in cui tratta della

differenza del Verbo divino e dell' umano, non dubita affer-

mare essere manifesto che in ogni ente intellettuale, cui com-

pete 1'intendere, & necessario porre il verbo (necesse est ponere

verbwm); perch5 spetta all* essenza dell' intendere che T intel-

letto concepisca qualche cosa: e questo concetto dicesi verbo.

1 Inlelleclus intelligendo ad qualuor potesl habere ordinem: scilicet ad rem

quam intelligit: secundo,ad speciem intelligibilem,qua fit intellectus in actu; tertio

ad suum intelligere; quarto ad conceptionem intellectus, quae quidem conceptio

9 Iribus praedictis differ! : a re quidein intellects, quia res intellecla esl interdum

extra intellectum, conceptio aulera intellectus nonnisi in inlellectu: et iterum con-

ceptio inlellectus ordinatur ad rem inlelleclam sicul ad finem. Ipse enim intel-

lectus conceptionem rei in se format, ut rem inlellectam cognoscat. Diflert etiam

eonceptio a specie intelligibili ;
nam species inlelligibilis, qua fit inlellectus in

aclu, consideratur ut principium actionis inlelleclus, cum omne agens agal secun-

dum quod est in actu per aliquam formam, quam oportet esse operations prin-

cipium. Differ! etiam conceptio ab actione inlellectus, quae est intelligere, quia

predicta conceptio consideralur ut terminus aclionis, el quasi quoddam principium

ensti!utum. Inlelleclus autem sua actione format rei definitionem vel etiam pro-

posilionem affirmativam seu negativam. Ilaec autem conceptio intellects in nobis

proprie dicitur verbum. Hoc enim est quod verbo exteriori significatur. n (Opusc.
de intellects et intelligibili).
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Ma la natura intellettuale e la natura umana angelica e divina.

E perci6 v'& il verbo umano, il verbo delP angelo e il verbo

divino
l
. > Ne di questo mostra punto dubitare quando, dalla con-

siderazione della generazione del verbi umani, ascende a disser-

tare dalla generazione del verbo divino e dalla necessita di

concedere quelli mostra con filosofica analogia la necessita di

ammettere questo. Chiunque intende, per questo stesso che

intende, qualche cosa procede entro lui stesso, e questo & il

concetto della cosa intesa, che proviene dalla sua manifestazione.

II quale concetto e manifestato dalla parola vocale... Pero (in Dio)

non devesi prendere la processione di quella guisa che si prende

nelle cose corporee... ma a guisa di emanazione intelligibile

siccome quella che e del verbo che procede dal dicente, il quale

verbo rimane in esso. Ed e cosi che la fede cattolica insegna

la processione in divinis
2

. Che piu ? Apertamente 1'Aquinate

afferma la necessita del verbo mentale, sia che 1'intelletto in-

tenda quando non la essenza ma la specie o la similitudine del-

Tinteso lo iuforma, sia quando lo informa 1'inteso con la sua

propria essenza. Et hoc universaliter verum est de omni quod

a nobis intelligitur, sive per essentiam intelligatur, sive per

similitudinem
3

.

L'esimio dottore Suarez non solo ha per certo che 1'Aquinate

insegna essere indispensabile il verbo concepito dall' intelletto

umano nella visione immediata della essenza divina, ma crede

che ripugui affatto la sentenza opposta, e che quegli cui talen-

tasse di sostenerla dovrebbe cadere nelFassurdo che i beati veg-

1 Palet ergo quod in qualibet re intellectual! cui competit intelligere, ne~

cesse est ponere verbum: de ratione enim intelligendi est quod inlellectus iu-

telligendo aliquid formel: lalis autem forrnalio dicilur verbum. Nalura vero in-

tellectualis est natura humana, angelica et divina. Et ideo est verbum humanum,
et verbum angeli... et verbum divinum (de Int. et Intdlig.).

*
Quicumque autem intelligit ex hoc ipso quod intelligit, procedil aliquid

intra ipsum, quod est couceplio rei inlellectae ex eius notrtia procedens, quarn

qu-idem conceptionem vox significat... Non ergo accipienda esl processio secundum

quod est in corporalibus...; sed secundum emanalionem intelligibilem, utpote

verbi intelligibilis a dicente, quod manet in ipso. Et sic fides catholica proces-

sionem ponit in divinis. n I. Sam. XXVII. art. 1.

3
Quaest. IV. de Verit. art. 2.
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gano Dio non per atto proprio, ma con quell' atto identico onde

Die vede se stesso
l
. N& ci sembra che il timore deU'esimio

dotture sia fuor di proposito, imperocche o la mente, alia quale

si unisce la divina essenza quale forma intellettuale, fa un atto

proprio vitale intellettivo o nol fa: se nol fa, allora si dovra

dire che la mente di chi vede Dio lo vede con ratio stesso

vitale onde Dio vede se stesso. E cio riesce d' impossible com-

prendimento. ImperoccW come inai io posso vedere con atto che

non e mio? Non altrimenti si potrebbe dire che uno canta, mentre

sta zitto ed altri manda fuora la voce in sua vece: od anche

(data la ripugnanza sostenuta dairAquinate che la creatura possa

essere causa istrumentale non che principale della creazione) si

potrebbe dire che la creatura crea alcuna sostanza quamTd Dio

che solo la crea. Ne si dica che esseado V atto divino infinito

per cio stesso pu6 supplire a qualunque atto umano finito, per-

ch6 appunto dalP essere infinito ne scende una assurdita piti

evidente. E di vero & essenziale air atto vitale essere imma-

nente in quel principio da cui deriva ed essere per ci6 stesso,

in quanto vitale, incomunicabile: laonde anche 1'atto vitale divino

avra tale proprieta. Anzi V ha per una ragione tutta propria di

Dio, doe che in Dio 1'atto vitale non si distingue realmente

dalla divina 'essenza. Ond'e che se ratio delFintelletto creato

che vede Dio fosse Tatto col quale Dio vede s6 stesso, la stessa

divina essenza dovrebbe dirsi atto vitale deirintelletto creato:

cosa assurda Per la qual cosa ci pare essere una vera contra-

dizione Taffermare che la mente umana pu6 intellettualmente

vedere la divina essenza di guisa che Tatto vitale della divina

visione sia Tatto vitale intellettivo di quella.

Adunque devesi pur concedere che la mente umana, vedendo

Dio, il vede con atto vitale proprio, con atto vitale ch'& da

lei generate, ch'e immanente in essa, con atto vitale essenzial-

mente finito. Ma posta la visione di Dio, che cosa possiamo

distinguere nell' intelletto umano? In primo luogo la potenza

intellettiva, cui diciamo intelletto possibile: in secondo luogo

una particolare virtti la quale avvalora la potenza a vedere cio,

De D<!0, L. II. c. 11.
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a cui vedere non sarebbe di per se atta (quest' e il lume della

gloria del quale all'uopo discorreremo): in terzo luogo la forma

intelligibile (ch'e la specie intelligibile nella cognizione astratta,

o ch'e la cosa stessa che intendesi nella visione concreta ed

esperimentale) : in quarto luogo Tintendere che e posteriore al-

Punione della forma con 1'intelletto: in quinto luogo quello

che come effetto intimo ed imraanonte, per cosi dire, risulta

dair intendere stesso. Ma la potenza intellettiva evidentemente

non si puo dire essere 1'atto vitale della visione: ue si puo dire

che tale sia quella particolare virtu che dicevamo (lume della

gloria), perche questa antecede per sino 1'unione della forma

intelligibile, senza la quale forma la visione & impossible: e

neppnre questa forma pu6 essere atto vitale se la si consider!

in se, com'e chiaro, ne se la si consider! in quanto ricevuta od

unita all'intelletto, perche la forma intelligibile, oride 1'inteso

si manifesta, feconda I'intelletto e lo rende atto ad iiitendere,

il perche 1' intendere e posteriore (se non di tempo almeno in

ordine di natura) al connubio della forma con lo stesso intel-

letto. Questo si vede sempre neirumana cognizione quando la

si fa colle intelligibili specie; le quali comeche sieno nell'in-

telletto (cosi considerate dicesi memoria) non servono tutte e

sempre alia cognizione attuale, ma in parte e successivamente.

Onde chiaramente si vede che I'intelletto umano puo aver la

forma intelligibile senza actu intendere. Per6 diceva 1'Aquinate;

Quando I'intelletto intende attualmente, le specie intelligibili

sono in esso in atto perfetto, ma quando ha Tabito della scienza,

le specie souo in esso in modo mediano tra la potenza pura e

1'atto puro
l

. Adunque & certo che 1'atto vitale della cogni-

zione intellettiva e pero della stessa visione non puo consistere

nello avere a s^ unite o le specie intelligibili o la cosa stessa,

che s'inteude ed intellettualmente si vede.

Riniane che 1'atto vitale immanente nell' intelletto ed essen-

1 Cum inlellectus aclu inlelligil, species inielligibiles sunt in eo seoumium

aclum perfectum, cum aulern habel habilum scienliae, sunt species in ipso 5n-

tellecln, medio rnodo inler polentiiirn puram et act urn purum. (iJa Anim*

I. HI, Leel. 8).
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ziale alia perfetta intellettuale cognizione o visione sia Pinten-

dere stesso che vien dopo (almeno in ordine di natura) alPunione

della forma intelligibile coirintelletto. Ma quest' atto d'intendere

si pu6 considerare in quanto si fa o si genera, e in quanto &

eio che si fa e ci6 ch'& generate. Distinzione alquanto sottile

ina assolutamente qui necessaria. A comprenderla rechiarao una

similitudine che va a capello, perch& & tolta dal segno delPin-

tendere stesso. Considera la parola piramide che io pronuncio

eol labbro. Sebbene questa parola consista nel pronunciarsi, e

quando piu non si pronnncia piu non psista, tuttavia pu6 con-

siderarsi sotto due aspetti e in fieri e in facto esse; rispetto

al labbro che la pronuneia, e riguardo a se stessa. Considerata

sotto quel rispetto & Patto del parlare: considerata sotto questo

riguardo e parola, segno di ci6 che dicesi piramide. Cosi 1'atto

vitale che vien dopo Tunione dell'intelletto con la specie intel-

ligibile si pu6 considerare sotto due aspetti; nel primo e Tin-

tendere cioe T intellettuale dire o parlare'; nel secondo e la pa-

rola che vien detta, ossia il verbo intellettuale. In quell' aspetto

ha relazione alTintelletto quale suo atto: nell'altro aspetto ha

relazione alia cosa intellettualmente concepita e che o per se

o per mezzo della sua specie intelligibile avea fecondato 1'intel-

letto. Perci6 e chiaro che una volta che si ammette nell'intel-

letto, che conosce o che vede, un atto proprio vitale immanente,

e necessario concedere che questo sia posteriore (almeno in ordine

di origine o di natura) al connubio della forma intelligibile con

rintelletto e che sia veramente il verbo mentale. Laonde segue

la necessita di ammettere ancora nella visione di Dio il verbo

generate dall'umano intelletto, nel quale verbo Dio stesso & veduto

e da diversi con diversa perfezione veduto.
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i.

E rimasto celebre il detto di Massimo d'Azeglio, dopo che gli

interventi stranieri e le congiure ebbero data all' Italia la poli-

tica forma che ha : Ora che si & fatta T Italia, son da fare gli

Italiani. Questo detto fu subito ripetuto e chiosato da molti, quasi

un oracolo cadnto di bocca alPuno dei sette savii: e anche al

presente, passati ben quindici anni, si seguita a ripetere e chio-

sare, come se ferisse le orecchie del pubblico la prima volta.

Lasciamo stare le interpretazioni, varie e non belle, a cui esso

da luogo: non ultima delle quali e, che adunque 1' Italia non si e

fatta dagP Italiani, poiche questi eran da fare, quando quella si

e fatta. II che significa, in buon volgare, che P Italia, qual e, si

deve esser fatta da pochi, che erano o si credevano italiani, col

necessario concorso dei forestieri; cosa storicamente vera. Inoltre

siccome P Italia si e fatta con una serie di opere, che il medesimo

d'Azeglio, scrivendone al conte di Cavour, dichiar6 contrarie alia

morale, e il Cavour stesso defini, con linguaggio piemontese, ba-

lossade (ribalderie); ne verrebbe per conseguenza che gl' Italiani

da farsi, per esser degni di un' Italia cosi fatta, secondo le pre-

messe di questi due suoi grandi fattori, avrebbero da essere di-

sonesti e balossi: conseguenza tanto vituperosa ed orribiie, quant o

logica e stringente. t

Checche ne sia, certo 6 che anche oggi, quantunque gia sieno

trascorsi vent' anni, da che questa Italia si 6 fatta, gli uomini piu

interessati a conservarla com'&, si accorgono che gP Italiani sono

tuttavia da farsi; e lamentano questa bizzarrissima singolarita,

che alia loro oligarchia tocchi di vivere e ingrassarsi e godersela
e spadroneggiare in un'Italia, abitata da Italiani, sernpre in sul

farsi e non mai fatti tali. Ci6 sembra essere avvenuto, perch e o
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non bene si conoscevano, o male si adoperavano i mem unica-

mente efficaci a tanta imprcsa.

Senonch& ora la luce si 6 fatta; e 1'uso dei mezzi iafallibili e

stato scoperto e bandito alia intera Penisola: di modo che gli

abitatori d' Italia quind'innanzi saranno inescusabili, se presto

non si faranno da s6 e non aiuteranno gli altri loro connazionali

a farsi davvero Italiani. Questa luce 6 sfolgorata nella gentile

Firenze, 1'agosto scorso, per occasione dolle Conference didat-

tiche tenutevi d'ordine del Ministro dell'istruzione pabblica, e

presiedute da quel magno maestro di science meravigliose e di

ominicultura, che e il signor Pietro Siciliani, professore di peda-

gogia nell'Universita di Bologna, e noto ai lettori nostri
1

.

E che in quelle Conference non si dovesse fare da celia, ma
si mirasse sul serio a conseguire il sommo effetto, lo manifest6 il

prenominato signor professore, nel suo discorso Kinaugura*

zione, che ebbe per tema il Einnovamento dell' arte educativa

in Italia, ove sino a questi giorni, avanti che egli apparisse nel

mondo, non si 6 mai saputo un'acca di quest' arte. II discorso si

conchiuse con queste parole, che togliamo dalla fiorentina Gaz-

zetta d' Italia
2
.

li'etd, eroica dell' Italia moderna, dell' Italia nostra, del-

r Italia che abbiam fatta noi col nostro sangue, 6 gia finita.

Ma un'altra eta non meno eroica 6 gia cominciata e dovreb-

b'esser cominciata il gioruo che i nostri concordi voleri s'appun-

tarono fiduciosi verso Roma, dov'e incarnato visibilmente il

nostro diritto nazionale. E 1'eta riflessa, nella quale dovrebbe og-

gimai cominciare a verificarsi il grido che risuonft dal forte Pie-

monte: fatta I' Italia, bisogna far gl' Italiani. E gP Italiani

sapranno compiere quesfaltra vera e grande rivoluzione; e la

compieranno, non piu su i piani lombardi, ma qui, nel campo
delle scuole elementari. E i soldati di questa novella eta eroica

saranno i quarantamila maestri, sparsi nelle provincie italiane.

Che se Cristo, nel nome del Padre suo, disse agli Apostoli: lie et

docete, Y Italia e lo Stato, nel nome della scienza e delia civilta, do-

Si vcgga il volume III di questa Sv>rie, pag, 352 seg.
i N. degti 11 agosto 1880.
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vranno e potranno ripetere anche esse ai Maestri e alle Maestre :

Ite d docete. Laonde parmi, o signori e signore, di inaugurare sa-

viamente i nostri lavori, indirizzando tin saluto a quest! novelli apo

stoli infaticati, infaticabili, raodesti, eppure cosi raal ricompensati;

ma la cui opera onerosa varra a salvarci da quegli estremi funesti

fra i quali si agita commossa PEuropa la vecchia incudine dei

reazionarii, e il nuovo raartello dei demagogisti. >

Ecco pertanto fatto il becco all' oca. L'incredulo pedagogista

dell' University di Bologna, mentre deride Cristo e il suo Padre

celeste, propone che pure si ricopii Cristo ed a lui ed alia po-

tenza del suo Padre celeste, rende, senza volerlo, un grande

omaggio. Come! vien subito alia mente, nel leggere il sacrilego

contrapposto fra Cristo e lo Stato; a Gesu Cristo bastarono do-

dici incolti pescatori, per far cristiano il mondo; e allo Stato non

sembrano troppi quarantamila tra uomini e donne colte, per fare

Italiani gli abitanti dell'unica Penisola nostra? La ragione e

chiara : I dodici rozzi apostoli di Gesu Cristo furon mandati da

lui, Dio e nel nome del Padre suo, Bio : i quarantamila son man-

dati dallo Stato e nel nome della scienza e della civiltd, mo-

derna. Or che possono queste due cose rimpetto a Dio? II che sia

detto, per notare la grulleria di quest' empia antitesi del pro-

fessore.

Ma posta da banda ogni altra considerazione, vediamo un poco

chi sieiio quest! messi mascolini e femminini dello Stato; e quale

abbia da essere la loro missione. Da cio sara facile argoraentare
il frutto die se ne dovra sperare.

II.

La giudaica Liberia di Eorna, lette queste altesonanti ffasi

del Siciliani, fu raossa a stupore del suo intelletto da filosofo

d'alto animo, delle cose buone e belle innamoratissimo : e ripor-

tatele, come abbiam fatto noi, cosi prese a commentarle.

Queste parole ci hanno suggerito pensieri pur troppo melan-

conici; imperocch5 esse nascondono nulla piu che una seducente

illusione e contrastano perci6 con la realta che ci sta dinan/j e

dintorno da ogni parte, e che tratto tratto fa udire in milie guise
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la sua terribile voce. Salvo poche eccezioni, salvo qualche centi-

naio di casi, che verificansi qua e cola, a distanza spesso sinisu-

rata, noi non abbiamo davvero nulla da sperare, nulla da attendere

dai maestri elementari, considerati come edacatori delle future ge-

nerazioni. S'essi arrivaoo ad insegnare leggere, scrivere e fare un

po'di conto, 6 il piu che possono darci
x

.

Or perch& questo? Gli ebrei delta Libertd ne danno uno molto

ebraico, ma giusto: perch& quest! quarantamila, tra apostoli ed

apostolesse, sono malissimo pagati, languiscono nella inopia e

formano un esercito di malcontenti. II vero &, cosi prosegue il

giornale, che il nostro maestro elementare, quel tale che il pro-

fessor Siciliani suppone circondato dalla stima universale e adatto

a far Fapostolo, & nella maggior parte dei casi circondato dalla

miseria, e dura fatica a inandare innanzi la barca della propim

esistenza. In 80 casi su cento, questo maestro e un uomo irritator

che si crede dalla societa trattato male. Bisogna aggiungere, per

dir tutto, che in alcuni Comuni, la miseria o Tavarizia sono tali

e tante, che solo i piu deboli o i piu affamati possono acconciarsi

al magrissimo stipendio che si da al maestro; e tu ne trovi, gi-

rando qua e la per T Italia, di tali che meglio farebbero a andare

a opera come contadini. Che cosa pu6 sperare la patria da questa

legione di apostoli? Ahime, nulla! Noi affermiamo che se essi,

per lo sdegno onde Tanimo loro ^ pieno, non si ricattano coi ra-

gax/i e uon ce li guastano, e gia molto. Oggi, se la meta dei

legiouari non sono nemici dello Stato moderno, e gia gia non lo

conibattono, insegnando ai ragazzi a disprezzarlo, & un vero mi-

racolo.

La civilta moderna adunque, nel cui nome, lo Stato manda

questi apostoli a fare Italian! nelle province del Eegno, appa-

risce tanto impotente, che, non che raggiunga lo scopo inteso, ma
ne consegue uno contrario.

Ne piu valida & la scienza. La Perseveranza di Milano, scri-

vendo poco fa sulle scuole e sugli spostati, deplorava che questi

spostati, cio& inetti prosuutuosi che non hanno piu n& arte n&

* iNjm. dei 13 agosto 1880.
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parte, escano sopra tutto dalle scuole tecniche e dalle normal!
l

:

ora ognuno sa che le normal! sono il semenzaio d'onde si traggono

gli apostoli dello Stato, in giubba ed in gonnella. II che fu con-

fermato, nella tornata dei 19 giugno di quest' anno, nella Camera

dal' deputato Zucconi, il quale non solamente sostenne che in

Italia i maestri delle scuole elementari sono iniziati all'inse-

gnamento con metodi imperfetti ;
ma che ordinariamente non

si dedicano a questa camera, se non i giovani che in altre hanno

fallito, il che vuol dire i giovani poco abili
2

;
cioe gli spostati

della Perseveranza. E nella tornata medesima. il deputato Mar-

tini, censurando Tinsegnamento dello Stato in Italia, cosi si

esprimeva: II difetto non & delP insegnamento, bensi degli in-

segnanti; credo che poche cose s'insegnino bene nelle scuole ele-

mentari d' Italia. E questo perche noi abbiamo voluto fare i

maestri troppo presto; abbiamo preso un uomo, appena uscito

gli stesso da scuola, e con tre mesi di conferenze lo abbiamo

Toluto capace d'insegnare un po'di tutto lo scibile, od almeno

la parte elementare di tutto lo scibile... lo ho udito una volta

un professore di scuole comunali illustrare Dante, e a questo

verso del canto del conte Ugolino:

Muovansi la Gapraia e la Gorgona

commentare cosi: le guali sono due confluenti dell
9Arno (Ila-

rita)
3

.

Del resto, nelle stesse conferenze didattiche tenutesi in Fi-

renze, si par!6 della poca considerazione e della disistima, in

ui sono avuti qnesti apostoli. II professor Bicchierai, come capo
di una scuola normale maschile, afferm6 che egli riteneva

c ausa del malcontento dei maestri, piu la scarsa considerazione

che godono, che la scarsita dello stipendio
4

. Ed il direttore

Sbrocchi < fece piti specialmente rilevare la ragione, per la quale
i maestri elementari non possono efficacemente esercitare la loro

1 Num. dei 21 agosto 1880.
* Aiti uff. pag. 559.
3

Ivi, pagg. 557, 558.
* Gazzetta d1

Italia num. dei 17 agosto 1880,
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influenza eclucativa. Mostro die la ragione e la disistima, per parte

de'loro cittadini
1
. >

Ma, dimandiamo noi, come possono salire in riputazione uo-

mini e donne, che, a delta della Liberia e della Perseveranza,

sono, nel massimo lor numero, una turba di mestieranti affamati

ed hanno per fine del loro apostolato, pi ft che altro, la pagnotta?

Come avranno la pubblica stima maestri e maestre, alia cui ge-

neralita un deputato nel Parlamento ha potuto dare la patente

d* ignorant! (incolpabilmente ignoranti, s'intende) senza che una

Yoce ardisse di contraddirlo? Maestri e maestre, che, per la mag-

gior parte, a detta di un altro deputato, si danno a fare scuola,

moss! dalla disperazione, per esser falliti in altri mestieri o in

altre profession!?

Oltre ci6 v'& un altro capo da pesare ed e di massima im-

portanza. Quali guarentige di onesta e di morale capacita ac-

compagnano questi apostoli della scienza e della dvilta? Ufficio

loro non e quello solo d'insegnare, ma sopra tutto di educare,

vale a dire di formare il cuore alia virtu: ufficio di grande ar-

duita e non possibile ad esercitarsi, se non da chi abbia alia sua

volta il cuore alia virtu gia formato. Or ci sono queste guaren-

tige e quali sono? Per quello che consta, tutte le guarentige si

riducono ai certificati dei municipii e delle questure: i quali si

ottengono assai facilmente; ne chi li ha da rilasciare suol guar-

dare molto nel suttile. Noi certamente crediamo notabilissimo il

uumero dei maestri e delle maestre di vita buona, corretta, o

almeno non iscandalosa: ma se dovessimo fondare il nostro con-

cetto unicamente nel valore di quelle formalita, che sono i cer-

tificati delle polizie politiche e municipal)*, non ardiremmo per

verita giudicarlo concetto troppo solido e sicuro.

Non vogliamo esemplificare,ricordando fatti particolari e odiosi,

ben saperido, che d?il particoiare al generaie la conseguenza non

tiene. Ma, per mala sorte, questi fatti particolari abbondano, e

concorrono di molto ad aumentare quella poca considerazione e

quella disistima, che si sono deplorate nelle conferenze didat-

tiche fioreutine. E ci6 tanto pift, che alia leggerezzn delle gua-
1

Ivi.
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rentige, circa la moralita o la idoneita morale di quest! apostoli

e di queste apostolesse, si aggiunge un difetto sommo di vigi-

lanza per parte dello Stato. E lo asseri il deputato Bonghi, nella

Camera, il 21 giugno, con queste parole: Non abbiamo una

sorveglianza attiva delle scuole primarie, del metodo con cui yi

s'insegna, dello spirito di cui s'ispira questo insegnamento e via

via
l
. Ah, questo via via non lascia supporre il peggio, anche

sopra tutto il rimanente? II deputato Martini, ai 19 giugno, ar-

riv6 persino a definire questi apostoli cosi: I maestri (la mag-

gior parte s'intende) sono uomini pagati da' municipii, che per

lo piu non si curano d'insegnare
2

. Ma se non si curano d'in-

segnare, mancando al piu sacro dei loro obblighi, che sorta di

coscienza debbon essi dunque avere?

Bastino questi pochi cenni, intorno alia qualita dei messi dallo

Stato, per fare in Italia gritaliani. Sono sufficientissimi e ci

asteniamo dal moltiplicarli, perche ci sarebbero troppe altre cose

e troppo vere da soggiungere: ma oltreehS veritas odium parity

non tutti i tasti convien toccare. Chi ha da capire capisce. Questo

& il caso di ripetere

A buono iritenditor poche parole.

I giudizii poi, che abbiamo recati, non sono nostri: sono tutti

di gente zelantissima dell' apostolato scientifico e civile alia mo-

derna. Chi legge, ed ha un briciolo di umano senso nelPanimo,

vegga egli e sentenzii, se e come e quanto questi apostoli d'am-

bedue i generi, essendo quali riescon descritti, dieno ragionevole

speranza di frutti giocondi, non diciamo all' Italia reale, che ne

gusta da un pezzo le acerbita, ma a quella legale7
che si studia di

riempire 1' Italia d' Italiani fatti a sua immagine e simiglianza.

III.

Quest'esercito di malcontenti, come li chiama la Liberia, di-

sistimati dal pubblico, come si 5 riconosciuto nelle conference

didattiche di Firenze, mandati nel nome di una scienza che

1 Atti uff. pag. 596.
2

Ivi, pag. 558.

Serie XI, vol. Ill, fase. 726 48 9 eem&re 1880



674 COME SI VOGLION FARE

ignorano e d'una civilta che li affaina, hanno per iscopo di

istruire e d' educare la crescents generazione : e si vorrebbe che

ci6 fosse, non piu alia guisa di un tempo, ma in altra guisa

tutta differente. II Siciliani lo ha benissimo indicate, col suo bla-

sfemo contrapposto dell' apostolato di Cristo e dell' apostolato

dello Stato, della missione di Dio e della missione della scienza

e della civilta moderna. La educazione secondo Gesu Cristo e

conforme alia missione ch'egli diede a
;

suoi dodici apostoli, mira

a formare uomini cristiani di fede e onesti di vita. La novella

educazione ha invece da mirare a scristianizzarli; e quando sieno

fatti apostati da Cristo e dalla sua fede, allora saranno fatti

Italian!.

Che a quest' intendimento si avesse Focchio nel promuovere

e condurre le conferenze didattiche apparve sino da principio,

quando il Siciliani presidente, condann6 nelle scuole la preghiera

dommatica, cio& fondata nella fede soprannaturale in Gesu Cri-

sto, e non ammise la utilita della preghiera qual mezzo edu-

cativo se non come preghiera naturale; cio& tale che la pos-

sano fare ugualmente insieme e il giudeo e il turco e il buddista

e il cristiano : ed apparve ancora allorchd un tale Zalla, degno

segretario di tale presidente, propose di escludere nelle scuole

Finsegnamento della Storia sacra, perche in fronte a qtiesto

codice, che contiene la parola rivelata da Dio, dovrebbe scri-

versi: Credi, adora e taci *; tre cose ripugnantissime alia

scienza e alia civilta de'nuovi tempi.

Fortunatamente ne tutti, ne il maggior numero dei partecipi

alle conferenze si lasciaron sopraffare dalla prosopopea, o infi-

nocchiare dalla miscredente sofistica di chi si arrogava di menarli

pel naso a'suoi biechi intenti. II signor Cammarota provveditore

degli studii e rappresentante la suprema autorita scolastica in

quelle conferenze, non consent! che si discutesse nemmeno il

quesito, inscritto gia ad arte dal Siciliani, nel programma delle

conferenze cui presiedeva, se esistesse un diritto d' insegnare il

catechismo religioso nelle pubbliche scuole
;
e mise sul tappeto

soltanto Faltro quesito: se cio^ questo catechismo vi si avesse o

1 Gazzetta d'llalia, num. dei 12 e dei 15 agoslo 1880.
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no da insegnare. Ecco in sunto la discussione e la risposta che

dalla pluralita fu approvata.

II prof. Bicchierai si terra sul terreno pratico opportunista.

I frequentatori delle scuole sono credenti, egli dice. Bisogna fare

delle scuole per loro ed apparecchiare per queste scuole catechisti

abili
;
e dare come si fa nelle scuole di Firenze facolta di assistere

o no al catechismo.

E in base al suo discorso presenta la seguente proposta.

Considerando che Pobbligo o il divieto, per legge, delPinse-

guamento religioso nelle scuole elementari sarebbe un provvedi-

mento illiberale
;

Considerando che sarebbe causa di gravi perturba/ioni nelle

famiglie, e di piu gravi danni alle scuole
;

L'assemblea fa votiche 1' insegnamento religioso sia in tutte

le scuole elementari, come si pratica in quelle di Firenze, facolta-

tivo e non dato dai maestri.

La signora Petracchi propone che 1' insegnamento religioso

nelle scuole sia abolito, perch6 non possiamo obbligare i maestri

ad insegnare quello di cui, per avventura, non fossero persuasi, e

presenta il suo ordine del giorno che & respinto, quantunque
abbia raccolto in favore 42 voti.

La signora Griarre ha letto un discorsino, e presenta il seguente

ordine del giorno, approvato unitamente a quello del Bicchierai.

Propongo che Y insegnamento del catechismo nelle pubbliche

scuole non sia dato dai maestri, ma da persone convenient}, e che

questo insegnamento sia reso facoltativo come nelle scuole di

Firenze.

II professore Cavann# si associa, dimostrandone le ragioni,

alia proposta Petracchi.

II professore Falorsi non vuole T insegnamento religioso dallo

Stato, perch6 incompetente. Dice che darlo e diritto e dovere delle

famiglie; lo Stato deve dar campo libero, nei limiti giuridici, al-

Tesercizio di cotesto diritto; anzi deve tutelare il diritto del mi-

nore a che la sua religiosita sia fatta educare dalle famiglie, qua-

lunque sieno le loro credenze
l
. >

1 Gazzetla d' Italia num. del 21 agosto 1880.
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Non solo adunque la Conferenza neppure aminise il dubbio

che esistesse il diritto d'insegnare il catechismo religioso nelle

scaole d' Italia, ma afferm6 che questo si deve insegnare, e inse-

gnare da persone convenienti, cio& competenti, le quali non sono

altro che le investite dalla Chiesa di questo uffizio, vale a dire le

ecclesiastiche.

Battuto cosi solennemente dalla pluralita, il Siciliani cerc6 di

rifarsi con una diceria che tenne in un'altra pubblica sala, contro

il diritto d'insegnare ai fanciulli il catechismo, ch'egli neg6

allo Stato, non solo, che 6 giusto, ma persino alia Chiesa ed alia

famiglia: diceria la quale, oltreche un contesto di bestemmia-

trici sofisticherie, degne solo d'un filosofastro da caff6, riusci un

impudentissimo insulto alia fede ed alia religione dell' Italia, ri-

conosciuta per religione dello Stato nella costituzione stessa del

Eegno
l
.

Ma questo inisero espediente non giov6 a salvarlo da nuove

battute. Quella pluralita delle conferenze, la quale aveva man-

tenuto il diritto e il dovere deH'insegnamento del catechismo re-

ligioso nelle scuole, che il Siciliani si arrabattava di fare scartare,

gli scart6 poi in faccia Fintroduzione di due altri catechismi,

1 Tutto lo sforzo della eloquenza di coslui, come si ricava dalla GazznMa
d' Italia dei 23 agosto, che riferi il compendio della sua diceria, si ridusse a

negare la divinila del crislianesirao e quindi la fede crisliana, aiTennando che non

si puo dimoslrare scimtiftcamente una tale divinita. Questa e la rifriltura della

lesi, che egli aveva sostenula nel suo libercolo della scienza deW educazione,

di cui demmo gia qualche conlo ai nostri leltori. II solo assunto, che condanna

d' ignoranza e di sciocchezza tulle le generazioni di diciannove secoli di crislia-

nesimo e tulti i piu gnmdi ingegni che vi sono fiorili, mostra a che grado di

demenza 1'odio di Gesu Cristo conduca 1'uomo. Quando uno arriva a dire che

la rivelazione di verila soprannalurali da parte di.Dio e assurda, e che tulte le

verila della fede di Gesu Cristo sono un tessuto di paralogismi, e a dirlo pub-
hlicamente in una citla callolica, ed a persone delle quali molte almeno hanno

studiati i primi elemenli della dimostrazione cristiana, convien pensare che o

si burla del suo udilorio, o ha dato il cervello a rimpedulare. La verila Divina

del cristianesimo e del suo indeflcienle e infallibile magistero nella Chiesa cal-

tolica, ha retto al marlello di cenlo e cenlo assalli i piu sollili e formidabili della

filosofia pagana e dell' eresia, pel corso di prcsso a due mila anni : si figuri il

povero Siciliani, se puo temere delle sue triviali bestemmie, saccheggiale nel

bagaglio dei razionalisti ledeschi e presenlale sollo una forma di frasi ciarlata-

nesche, le quali hanno meno soslanza che una vescica gonfiala!
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1' uno morale e T altro politico-sociale, ch' egli pretendeva sosti-

tuire nelle scuole al religioso; e nello scartarlo alcuni gl'intona-

rono all' orecchio verita, che resero piu sonora 1' umiliazione del

suo bel fiasco *.

Certamente convien rallegrarsi, che Tinfernale proposito di

scristianizzare del tutto e paganizzare le scuole elementari d' Ita-

lia, abbia trovato prudente e vigoroso ostacolo nel seno della con-

ferenza didattica raccoltasi, per volere del Gloverno, in Firenze :

ma dal fatto che si & tentato, con si fina astuzia, di ottenere da

essa una canonizzazione del sistema anticristiano di educare i

giovanetti, sotto pretesto di farli Italiani, si ha da ricavare una

lezione cosi. convincente, che non dia piu luogo a dubbiezze, a

scuse, ad attenuazioni.

E principalissimo disegao della setta, che da tanti anni tiran-

neggia in ogni ordine di cose P Italia, di pervertirla tutta quanta

fino nelle piu infime radici, togliendole, il meglio che venga fatto

la religione cristiana e cattolica e spegnendo nelle generazioni

che si formano ogni senso di fede rivelata : disegno per essa tanto

capitale, che V Italia fatta, coin'e fatta, non ne e che il mezzo

precipuo, ad essa indirizzato. Questa negazione assoluta della fede

cristiana, nella teorica si chiama dalla setta scienza, come civilta

si chiama la negazione sua assoluta, nella pratica. Di questa ir-

religione, che non & altro, i patroni e i fautori del Siciliani in-

tendono creare apostoli i quarantamila maestri dei due sessi, che

sono cosi miserabilmente adoperati nella nostra Penisola a reg-

gere scuole elementari: e qualora I'intento fosse conseguito e

questa irreligione avesse ben ben corrotto il cuore e la mente

della tenera eta che vien su, canterebbero
yittoria, per avere

finalmeute, dopo fatta T Italia, fatti gl' Italiani.

Tal e la missione che i dominant! settarii e i pedagogisti loro

salariati, vorrebbero fosse adempiuta da tanti infelici, e fosse

avuta in conto di scopo ultimo e di premio delle fatiche, delle

pene e dei sacrifizii, a cui pure deyono sottoporsi per esercitare

1' umile loro uffizio di maestri e di maestre. II quale scopo e uno

medesimo con quello di trasformare gl' Italiani in altrettanti ba-

1

Ivi, num. dai 22 e dei 25 agosto 1880.
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lossi matrieolati; giacch6, tolta la religione dagli animi e surro-

gatavi la irreligione della scienza e della civiltti settaria, quale

morale pu6 sperarsi di veder trionfare, se non la morale del la-

droni e del furfanti?

IV.

J] cosa consolante, che questa evidentissima verita, che senza

religione un paese si muta in covo di malfattori, i quali non

tengono ritto nessun Groverno, nemmen democratico, cominci a

ferire gli occhi ancora di tali che hanno conferito di niolto a

fare T Italia e nell'arte di guerreggiarvi il cattolicismo, a sommo

scapito della pubblica onesta, son veterani.

Emilio de Laveleye, caldissimo partigiano delF Italia rigene-

rata e nemico acerrimo della Chiesa cattolica, ha teste pubbli-

cato un suo volumetto di lettere intorno all'Italia, ch'egli ha

visitata recentemente, per certi suoi studii di economia politica,

onde in Liegi tien cattedra
1
. In queste lettere egli tocca frequen-

temente il punto della religiosita fra di noi, e non lascia di far

intendere che, a senno suo e d'altri uomini important!, il suo

scadimento minaccia di mandare in ruina Tordine nella Penisola

costituito. Desiderando capire la ragione delle inquietudini ge-

nerali e dei nerissimi presentimenti circa Tavvenire, che scopriva

da per tutto, si abbocc6 in Yenezia col professore Politeo, del cui

liberalismo e razionalismo egli fa un grande elogio, e descrive il

quadro spayentoso che questi gli dipinse della irreligiosita gene-

rale, e i timori che la corruzione derivantene non isfasciasse Tltalia.

Per lo che il Laveleye gli soggiunse. Puo un popolo vivere senza

religione? Senza fede religiosa si pu6 avere una moralita viva,

efficace? E senza moralita che diverranno le relazioni umane, la

vita privata e pubblica, T ordine e la liberta
2
?

Medesimamente in Bologna, s'incontr6 nel prefetto Gravina

che, discorrendo seco dello stato di quella provincia, gli disse:

< Yi & grande miseria e vera, e la rassegnazione a questa con-

dizione di cose, se ne va col sentimento religioso. Fa meraviglia

1 1818-1819. Letlres d'ltalic, par Emile dc Laveleye, 1880.
4
Pag. 50-53.



679

e sgomento che a questo, con tanta prestezza, sia sottentrata

un'assoluta incredulita e spesso Podio contro la religione e i suoi

ministri; e da ci6 il Gravina deduceva un pericolo non lontano,

per la stability della monarchia, contuttoch& occupata da una

Casa reale ch' egli diceva popolare
l
.

Quindi il Laveleye abboccatosi con Marco Minghetti ed entrato

seco nell'argomento della religiosita in Italia: Pu6, gli chiese,

un popolo vivere senza religione? e chiam6 questo problema

formidabile. A cui il Minghetti rispose, questo essere il pen-

siero suo pift angoscioso, giacche vedeva la vera fede scemare

da per tutto
;
e prevedeva che, perduta questa, non avanzerebbe

alPuomo, nella presente vita, che il nulla
2
.

Del resto simili confession! si odono frequentemente dalla bocca

dei liberali e dei fraramassoni che propagano Tempieta, ma si sbi-

gottiscono della immoralita che per necessaria conseguenza le va

dietro. Costoro crederebbero possibile fare gl'Italiani apostati da

Dio e non apostati dall'onesta, almeno naturale. Ma s'ingannano

a partito; e ce lo prova lo stato miserando di questa povera

Italia, la quale, sotto gl'influssi della nuova scienza e della nuova

civiltd,, ha raggiunto in Europa il primato dei delitti. E la cosa

fa proprio spavento. Dalle statistiche ufficiali, pubblicate in que-

sti ultimi tempi, si ha che, nel decennio 1870-79, le nostre^pri-

gioni accolsero ben ire millioni, trecentoventicinquemila e ses-

santasei carcerati; deiquali 3,026,994uomini e 398,072 donne!

E per vedere, come la educazione senza Dio viene progredendo

nel fare gl'Italiani, basti questo confronto, che nel 1870 i con-

dannati a soli 6 mesi di carcere, furono 2651 maschi e 203 fem-

inine: e invece nel 1879, i maschi furono nientemeno che 4859

e le femmine 442
; quasi il doppio i maschi e piu del dopjpio le

femmine. Che piu? I gioyanetti di anni 16 o meno, condannati

nel 1870, erano 145 maschi e 19 femmine. Nel 1879 furono dei

primi 402 e delle seconde 33 ! Osseryano poi le statistiche pre-

dette, che nelle case di pena maschili fu in maggior numero la

popolazione dai 20 ai 30 anni; cio& dire la gioventu di primo

1

Pag. 18.

2
Pag. 93.
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fiore, quella gioventfr che si era allevata e formata, per cura di

coloro che intendono di fare gl' Italiani, giusta lo spirito del-

T Italia fatta.

N& pu6 temersi che il glorioso priraato europeo nei delitti sia

prossimo a perdersi da quest' Italia. II progresso anzi tanto non

vien meno, che cresce a dismisura. Prendendo il solo mese di

giugno di quest' anno, e paragonandolo coi reati commessi nel

mese medesimo, 1'anno scorso, noi troviamo, secondo i cenni sta-

tistici datici dalla Gazzetta ufficiale *, che nel giugno del 1879

i furti qualificati non furono che 2769,laddove nel 'giugno del 1880

salirono a 3300: onde si e avuto un aumento, in questa materia,

di 511. I furti semplici e campestri, che nel giugno del 1879 fu-

rono 2259, nello stesso mese del 1880, furono 2860, e cosi 1'au-

mento, in questi, fu di 521.

Or ecco pertanto i fatti chiarire sino alia evidenza, che la irre-

ligione massonica, quale si tenta di sostituire nelle scuole d'ltalia

alia religione cattolica, non promuove altra morale che quella dei

ladri e dei ribaldi: e se da essa e per essa si dovessero fare gl'Ita-

liani, la Penisola nostra diverrebbe compiutamente una terra di

barbari, un nido di malfattori.

Noi speriamo che non solamente i cattolici italiani, ma tanti

ancora i quali, contuttoche negl' interessi della fede sieno freddi,

hanno per6 a cuore 1'onore della patria e il bene della pubblica

pace, aprano finalmente gli occhi e si persuadano che i nemici

piti fieri dell' Italia, sono proprio coloro che, col nome di patria

sempre nelle labbra, congiurano a corrompere gP Italiani; e con-

seguentemente si stringano in un fascio, per salvare nella Peni-

sola, col mezzo dell' educazione, 1' ultimo avanzo d'italianita non

interamente distrutto e che pur & il legame piu forte della nazio-

nalita vera, la religione cattolica, apostolica e romana.

1 Num. dei 4 agosto 1880.



COME ENTRINO

LA FEDE E LA TEOLOGIA
NELLA QUESTIONE TKASFORMISTICA *

XXXIX.

IE dottrina rivelata che i primi genitori dell'uman genere, non

solo quanta all'anima ma eziandio quanta al corpo, sieno

stati da Dio prodotti con immediata operazione.

Che Forigine delFuomo, quale il trasformismo ce la de-

scrive, ripugni ai principii della scienza naturale e della retta

ragione, fu da noi abbastanza dimostrato nei precedent! qua-

derni. Eesta ora a vedere, secondo che ci proponemmo al prin-

cipio di questa nostra trattazione, se le teorie fin qui da noi

confutate sieno solamente da dirsi errori scientific! e filosofici,

ovvero se ripugnino anche agli insegnamenti della Fede Catto-

lica, A siffatta questione prendiarao ora a rispondere con questi

ultimi articoli. Coi quali abbiamo in animo di raggiungere un

doppio scopo : mostrare cioe ai Cattolici fino a qual punto ab-

biano essi, salva la loro fede, liberta d'opinione intorno a certe

teorie levate a cielo oggidi 'dalla pretesa scienza; e mettere in

piena luce la frode e 1' inganno dei nostri avversarii, i quali, affine

di propagare piu facilinente i loro errori, sono tutti solleciti di an-

dare proclamando che intorno alia questione trasformistica non

hanno diritto di giudicare la Fede e la teologia. Oominciamo

dal dimostrarer la tesi qui sopra enunciata, e proviamo essere

certissime Tuna e Taltra sua parte.

II dogma della creazione dell'anima uraana 6 chiaramente

contenuto nel G-enesi di Mos& al capo I, v. 27, ove si dice: E
Dio creb I'uomo a sua immagine: a somiglianza di Dio lo

creb; lo creb maschio e femina
1
. E parimente nel capo II, ove

1 Vedi quad. 725, pagg; 538-552, del presenle vol.

1 Et creavit Deus hominem ad imaginern suam: ad imaginem Dei creavit

ilium: masculum et foeminam creavit eos.
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si legge: Dunque il Signore Dio formb Vuomo dal limo della

terra e gl'ispirb in faccia un soffio di vita: e I'uomo fu

fatto anima vivente
1
. Di queste parole delle divine Scritture

facemmo gia altra volta meazione in UDO dei prirai articoli della

nostra trattazione, quando brevemente e solo storicamente ci fu

d'uopo investigare quali fossero le tradizioni Cattoliche intorno

alle origini deirumanita. Ma ora e da vedere come il significato di

quelle parole non possa eludersi da chicchessia, e come esse ci for-

niscano senza pifr quell' argomento di rivelazione che cerchiamo.

E per verita la parola creare quando si riferisce a una cosa,

la quale in nessuna maniera esisteva e solo era nelPordine dei

possibili, non pu6 intendersi altrimeuti che nel senso di produ-

zione totale, cio& ex nihilo sui et subiecti. I filosofi antichi al

dire di S. Tommaso tardarono assai ad avere il concetto di crea-

zione propriamente detta
2

;
anzi e un fatto istorico che tra essi

non fuvveue alcuno che mostrasse di averlo inteso perfettamente,

e furono solo i filosofi cristiani, i quali pei prirni, considerando

che un ente non solo pu6 essere prodotto in quanto trapassi

dalla potenza del subietto all'atto, ma eziandio in quanto coininci

ad esistere totalmente come ente, riconobbero che cio non poteva

effettuarsi altro che per un' azione creativa. Avvi, cosi insegna

L'Angelico, un doppio modo di causare un effetto : il primo, col

1
(( Formavit igitur Dorainus Deus hominern de limo terrae et inspiravit in

faciem eius spiraculum vitae: et factus est homo in animam ?ivenlem.
* a Respondeo dicendam quod anliqui philosophi paullatim et quasi pedetentim

iatraverunt in cognitionem verilatis. A principio enim quasi grossiores existentes

non existimabant esse enlia nisi corpora sensibilia. Quorum qui ponebant in eis

raotum (mutalionem quamcumque), non considerabant motum nisi secundum

aliqua accidentia, ut puta secundum raritatem et densitatem per congregalionem

et segregationem... Ulterius vero procedentes dislinxerunt per intelleolum inter

formam subslantialem et maleriam, quam ponebant increatam, et perceperunt

transmutalionem fieri in corporibus secundum formas essentiales... Et ulterius

aliqui erexerunt se ad considerandum ens, in quantum est ens; et considerave-

runt causam rerum non solum secundum quod sunt baec vel lalia, sed secundum

quod sunt enlia. Hoc igitur quod esl causa rerum in quantum sunt enlia, oportet

esse causam rerum, non solum secundum quod sunt talia per formas acciden-

tales, nee secundum quod sunt fiaec per formas substantial, sed etiam secundum

omne illud, quod pertinet ad esse illorum quocumque modo. Summa Ikeol. I.

P. q. XLIV, a. 2.
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quale si produce una cosa, presuppostane un' altra, e in questa

maniera dicesi essere prodotta una qualche cosa per Tattuamento

stesso della forma, perch& ci6 die per ultimo sopravviene, soprav-

viene air altro che si presuppone, a guisa di forma
;

il secondo,

quando si produce una cosa, non presupponendone alcun' altra, e

in questa maniera dicesi essere prodotta una qualche cosa per

mezzo della creazione
l
. Or die Y anima sia veramente quella

sostanza, rispetto a cui prima del suo producimento conviene

negare totalmente il termine a quo, ossia quella sostanza alia

cui origine non puo presupporsi che concorra subietto di sorta

come causa materiale; e manifesto dair intrinseca natura del

suo essere, il quale e essenzialmente semplice e spirituale. Questo

essere poi semplice e spirituale dell' anima e una verita certis-

sima, la quale oltre che viene evidentemente dimostrata dalla

pura ragione, siccome vedemmo neir ultimo articolo, viene altresi

chiarissimamente indicata dalla ispirata storia del Grenesi. Quivi

difatto con quelle parole: faciamus hominem ad imaginem et

similitudinem nostram, si narra aver voluto Iddio crearel'uomo

ad immagine e similitudine della sua divinita; e averlo vera-

mente creato a sua immagine si afferma in quelle altre parole:

et creavit Deus hominem ad imaginem suam; ad imaginem
Dei creavit ilium. Or, secondo che opportunamente osservano i

commentator! e i teologi, non pu6 aversi termine di vera simi-

litudine e di vera immagine divina la ove non havvi intelligenza,

volonta e liberta; -e d' altra parte di cotesti attributi non puo
essere capace altro che una essenza semplice e spirituale.

Yuolsi inoltre porre mente che 1'atto di produzione dal nulla,

col quale Iddio form6 T anima dell' uomo, & limpidamente pro-

yato dal vocabolo medesimo, che il sacro testo ci mette innanzi,

quando, tornando piu distesamente a parlarci della formazione di

Adamo nel versetto 7 del capo II, quanto all'infondergli che Dio

1 Est quidem duplex modus causandi : unus quidem quo aliquid quod fit

praesupponit alterum, et hoc modo dicitur fieri aliquid per informationem, quia

illud quod poslerius advenil se habet ad illud, quod praesupponebatur, per modum
formae: alio modo causalur aliquid nullo praesupposito, et hoc modo dicitur ali-

quid fieri per creationem. n De Causis, lect. 18.
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fece Tamma nel corpo, usa quella frase che gia vedemmo: et

inspiravit in faciem eius spiraculum vitae, e gl'ispirb in

faccia un soffio di vita. Da questo luogo & manifesto che

P anima rationale delPuomo noa fu da Dio prodotta da una

materia preesistente, come avverme del suo corpo, oia si bene

che dal puro niente fu ella in un subito tratta alP essere. Soffio

adunque Iddio sulla faccia dell'uonio (cio& sulla faccia del corpo

inanimate) e soffiando su di lui, non trasformo no la materia,

non gli comunico, come delirarono i poeti e come pretese d'in-

segnare una vecchia eresia, una particella della sua aura di-

vina, divinae particulam aurae, bensi produsse col suo alito

(iivino uno spirito, un' anima, qua! vero effetto della sua infi-

nita onnipotenza; anima che percio appunto da S. Giovanni Cri-

sostomo, da S. Ambrogio e da S. Agostino fu chiamata Deiforme

spiracolo di vita, giusta quella definizione : Anima est Deiforme

spiraculum vitae. II celebre Cornelio a Lapide cosi commenta

le suddette parole del Genesi. Soffi6 adunque il Signore, per

dimostrare primieramente, siccome osserva Teodoreto, essere a

Dio cosa tanto facile il creare quanto alPuomo il trarre un

soffio. In secondo luogo perche intendiamo che 1' anima non fu

prodotta dalla materia, ne propagata per traducianisino come

penso Tertulliano (il quale perci6 fu d'avviso che 1' anima ugual-

mente che Iddio fosse corporea, anzi effigiata e colorata, perche

nulla evvi che non sia corporeo)... In terzo luogo perch6 ci sia

noto, essere P anima nostra un soffio di Dio; non in questo senso

che P anima e una particella distaccata dalla divinita (siccome

sembra che pensasse EPITTETO, dissert. 1, cap. 14; SENECA, epist. 92;

CICERONE, Tusc. 1 e 1 de Divin.): ma in quest' altro senso che

P anima sia la somma partecipazionfe della divinita a cagione

della sua natura spirituale \

1 Insufflavit ergo primo, ut ostenderet, ait Theodoretus, tarn facile esse Deo

animam creare, quam homini insuQlare. Seoundo ut intelligamus animam non edu-

ctam e materia nee esse ex traduce, ut putavit Tertull. (qtii idcirco censuit ani-

mam aeque ac Deum corpoream esse, imo efligialam et coloralam, eo quod nihil

incorporate sil) et dubitavit S. AUGUSTINDS, lib. 7, de Genesi ad litleram, cap. 1,

sed exlrinsecus a Deo creatam. Tertio, divinum quid esse animam nostram, quasi
Dei flatum, non quidem ut credas esse partem ;ivulsam divinilatis, uli videtur
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Aggiungasi che le divine Scritture medesime confermano al-

trove esser questa e non altra Passoluta e legittima interpreta-

zione dell'azione prodtittrice attribuita a Dio dal verbo creare,

siccome rispetto alia prima formazione del mondo cosi in parti-

colare rispetto alia formazione dell'umana progenie. Queste di-

fatto ci serbarono memoria di quella santa e invitta donna, che

fu la madre dei Maccabei, la quale confortando al martirio il piu

gioviuetto dei suoi figliuoli, gli richiamava al pensiero la divina

onnipotenza col ricordargli appunto P opera della creazione av-

venuta al principio delle cose. lo ti chieggo, figliuol mio, cosi

ella, che tu rimiri il cielo e la terra e tutte le cose che vi si

contengono, e sappi che e quelle cose e Pumana progenie creo

Dio dal niente
1

.

Egli e vero pertanto quel che afferraammo nella prima parte

della nostra tesi: esser cio6 dottrina rivelata che i primi ge-

nitori deH'uman genere, quanto all'aniina, furono da Dio pro-

dotti con immediata operazione. Vediamo ora se cogli stessi

monumenti della divina rivelazione possa provarsi anche la se-

conda parte della tesi: esser cioe parimente dottrina rivelata,

che pur rispetto al corpo con immediata operazione di Dio, sieno

stati prodotti i nostri primi progenitori.

Coloro, che fra i trasformisti sernbrano fare le viste di non

volersi dipartire dalla venerata autorita delle Sante Scritture,

sogliono ragionare nella seguente forma. II corpo di Adamo, se-

condo che chiaramente apparisce dalla narrazione Mosaica (&EN.

cap. II, v. 7), non fu creato, cio& non fu tratto dal nulla come

1'anima. Dunque fu prodotto per evoluzione delle forze naturali

da un qualche altro essere, e quindi il corpo del primo uomo

non pu6 dirsi opera immediata di Dio. Chi non vede anche in

questo raziocinio il solito vizio di quasi tutte le argomentazioni

sensisse EPICTET. dissert. 1, cap. 14; SENECA, epist. 92 ; Cic. Tusc. i et 1 de

divin; sed quod anima sit summa participalio divinitatis quoad naturam spiritua-

lem. Commentaria in Sacram Scripturam, toraus I. Commentaria in Gene-

sim, cap. II.

1 a Peto, nate, ut aspicias ad coelum et terram et ad ornnia, quae in eis

sunt, et intelligas quia ex nihilo fecit ilia' Deus et horninurn genus.
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trasformistiche, vogliam dire la petizione di principle am-

messa come conclusione dimostrata, sebbene per nulla conse-

guiti dalla premessa dell' argomento ? Costoro caddero in siffatto

errore, perche ammisero- come pienamente vera questa proposi-

zione, che cio& : qualsiasi cosa viene all' essere, vi yiene o per

creazione di Dio o per produzione delle cause seconde. Una tal

proposizione 6 falsa; perciocche, essendo ella proposizione dis-

giuntiva, non contiene il terzo membro, in cui perche sia coin-

pleta, deve isvolgersi. E per fermo: oltre al poter venire una

cosa alPessere perch& creata dalla divina onnipotenza, oltre al

poter venire all' essere perche prodotta dalle forze naturali di

altri enti, creati alia loro volta da Dio; pu6 venire altresi al-

1' essere per un terzo modo, il quale e riposto in ci6, che Dio

medesimo, senza 1' intervento delle cause naturali, colla sua sola

virtu, dagli elementi della materia preesistente produca il voluto

effetto, e lo costituisca in quel complete atto, che secondo na-

tura gli dee essere proprio. Ora una tale operazione sebbene

non debba confondersi colla creazione propriamente detta, tut-

tavia e veramente ancora essa una operazione immediata di Dio,

ne pu6 in alcuna guisa identificarsi con quella che & propria

delle creature quando, merc6 quelle forze, che Dio pose in esse, e

merc& quel concorso, che Dio presta loro permanentemente, pur

elleno producono un qualche effetto. Ma questo senza piu & il

caso nostro: 1'ispirato autore del Genesi non ci dice certo che

il corpo di Adamo fu prodotto dal nulla, e noi concediamo

F antecedente delF argomento ai trasformisti, i quali affermano

che il corpo del primo uouio non ebbe origine per creazione.

Pero il Sacro testo asserisce che Dio medesimo dal limo della

terra form6 il corpo di Adamo, e noi neghiaino il conseguente

e la conseguenza dello stesso argomento dei nostri avversarii, i

quali dal non essere stato il corpo di Adamo creato ne inferiscono

che neppure fu formato per immediata operazione di Dio.

Le citate parole del Genesi sono d' un senso si chiaro che non

possono in niuna guisa acconciarsi allo strano significato voluto

dai trasformisti ; e la forma stessa grammatical e il contesto

escludono affatto F idea d'una mejdiata derivazione del corpo umano
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da quello del sottostanti animali. E in verita Mose dice: formo

adunque il Signore Iddio Iuomo dal limo della terra, formavit

igitur Dominus Deus hominem de limo terrae e nel testo

ebraico letterale abbiamo form6 1' uomo polvere dalla terra,

hominem pulverem de terra. Che qui la voce uomo si sup-

ponga solo per il sostantivo corpo, e evidente da ci6 che appresso

dicesi, che all' uomo gia formato dal limo della terra fu da Dio

ispirato lo* spiracolo della vita cio& 1'anima. II termine poi

polvere, pulverem, e il subietto dell'azione espressa dal verbo

formb, formavit, il quale riceve due accusathi, 1'uno della cosa

che si fa, 1'altro del subietto da cui si fa. Ora nell'uso della

lingua ebrea quando al verbo formavit *W si congiunge il su-

bietto dell'azione, quel subietto denota che 1'operazione su

d'esso & immediata. Anzi ci6 e dimostrato anche dalPuso di

qualsiasi altra lingua. Cosi per esempio se io dico che 1'artefice

dalla creta form6 il vaso, devesi senza piti intendere che la

creta non e semplicemente il subietto del vaso, ma che e al-

tresi F immediato subietto della operazione dell' artefice il quale

forma il vaso.

Quanto al contesto delle parole: formavit hominem de limo

terrae, non si vede come possa porsi mente ad esse, e pur so-

gnare che il corpo dell' uomo sia stato 1' effetto della trasfor-

mazione delle specie. Certo non solo assai chiaramente ci de-

scrive Mose che la formazione di Mamo fu distinta specificamente

da quella e dalla formazione di tutte le altre cose : ma ci dice

altresi che la formazione di Adamo allora ebbe luogo, quando

le altre creature tutte gia esistevano compiutamente perfette nel

loro essere. E uomo non v' avea che coltivasse la terra ((JEN.

cap. II, v. 5). E disse : facciamo Tuomo a nostra immagine
e somiglianza; ed ei presieda ai pesci del mare e ai volatili

del cielo e alle bestie e a tutta la terra e a tutti i rettili,

che si muovono sopra la terra (cap. I, v. 26). Colle quali cose

ben si connette quella congiunzione causale dunque, formavit

igitur Dominus Deus hominem. II senso pertanto e questo:

che poiche tutte le cose avevano gia avuto 1' essere, e non

vi mancava altro che 1'uomo, percio Iddio senza porre tempo
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in mezzo cre6 1' uomo, e comincift dal suo corpo formandolo egli

medesimo con immediata operazione della sua divina virtu.

N& solo il contesto del G-enesi, ma eziandio tutti i luoghi

delle Sacre Scritture, ove puo ravvisarsi un parallelismo reale

colle parole da noi esaminate, ci forniscono chiarissimo argo-

mento di dimostrazione. Citiamone ad esempio i seguenti. < Poi-

che egli (Dio) conobbe di che siamo formati. Si & ricordato che

noi siamo polvere
l
. > Cosi nei Salmi. Le tue mani mi lavo-

rarono e tutto a parte a parte m'impastarono... Ricordati di

grazia che qual vaso di fango tu mi facesti, e nella polvere mi

ridurrai
2

. > Cosi in Griobbe. E altrove ancora. Lo spirito del

Signore mi fece, e P alito dell' Onnipotente mi vivific6
3

. E pur

novellamente : Eccomi, come Iddio fece te cosi fece me, e ancor

10 fui formato dal loto terrestre
4

. E nella Sapienza: Sono

in verita ancor io un uomo mortale... e sono del genere di

quello stesso uomo terreno che fu fatto per il primo
5
. > E nel-

T Ecclesiastico : Iddio form6 1'uomo dalla terra, e Io cre6 a

sua immagine
6

. In tutti questi testi da noi addotti e in tutti

gli altri che potrebbero addursi, nei quali si fa rnenzione della

formazione del primo uomo, sempre ci si favella in guisa, che

11 senso ovvio della immediata produzione del suo corpo, fatta

per divina virtu, mai non sia contraddetto, n& menomamente

sia posto in dubbio. Ora, come sapientemente avvertono i teo-

logi, ci6 e indizio certissinio che secondo quel senso ovvio e non

altrimenti & da accogliersi la narrazione mosaica. Perciocche se

altra fosse la storica verita del grande fatto delForigine dell' uomo,

1

Quoniam ipse cognovit figmentum noslrum. Recordalus est quoniam pulvis

sumus (PSALM. Gil, 13, 14).
2 Manus tuae fecerunt me, et plasmaverunt me lotum in circuilu... memento

quaeso, quod sicut lutum feceris meet in pulverem reduces me (loe X, 8, 9}.

3
Spiritus Dei fecit me, et spiraculum Omnipotentis vivificavil me (!OB

XXXIII, 4).
* Ecce et me, sicut et te fecit Dens, et de eodem luto ego quoque for-

matus sum (Ion. Ibid. 6).

8 Sum quidem el ego mortalis homo... et ex genere terreni illius, qui

prior faclus est (SAPIENT. VII, 1).

6 Deus creavit de terra hominem, et secundum imaginem suam fecit ilium u

(EccLi. XVII, 1).
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e mai dalle divine Scritture non ci venisse neppur da lungi

indicata, converrebbe concludere, al dire del medesimi teologi,

che Dio medesimo avesse voluto indurci in errore e in errore

invincibile; il che certo ripugna alia divina sapienza e alia in-

finita santita di Dio.

La verita della nostra tesi, per ci6 che s'appartiene all'im-

mediata formazione del corpo dell' uomo, & confermata dai ver-

setti 21, 22, 23 del Capo II del Genesi, nei quali descrivesi la pro-

duzione di Eva. Ecco il testo letteralmente volgarizzato. Mandb

adunque il Signore Dio ad Adamo un profondo sonno: e

mentre egli era addormentato, gli tolse una delle sue costole,

e mise in luogo di essa della came. E della costola, che avea

tolto da Adamo, nefabbricb il Signore Dio una donna; e me-

nolla ad Adamo. E Adamo disse: Questo adesso e osso delle

mie ossa, e carne della mia came: ella daW uomo avra il

nome, perocche e stata tratta dall'uomo 1
. Dalle parole ora rife-

rite chiaro che la prima donna fu immediatamente prodotta

da Dio. Ora e cosa del tutto aliena dal comune senso dei Cri-

stiani il pensare che 1' origine delFuomo sia stata piu ignobile

dell' origine della donna. Dunque se la donna fu nel suo corpo

immediatamente formata da Dio, anche il corpo delPuomo fu

con immediata operazione divina prodotto: conciossiach^ di per

se appartieue alia nobilta d' origine kche egli immediatamente

proceda da Dio.

Ne al presente argomento pu6 opporsi come obbiezione la

sentenza del Gaetano, il quale fu di parere che quelle parole,

in cut si afferma che Eva fu fabbricata da una costa di Adamo,
debbano intendersi in senso metaforico. Una tale interpretazione

meritamente fu chiamata dai teologi eteroclita o assurda, ne ap-

parisce come mai ella abbia potuto essere escogitata da quel-

1'eletto ingegno, che pur fu il Gaetano. E per fermo: alia detta

interpretazione e primieramente affatto contrario il racconto

1 (tlmmisit ergo Dominus Deus soporem in Adam: cumque obdorrnisset, tulit

unarm de costis eius el replevit carnem pro ea. Et aedificavit Dominus Deus co-

stam, quam tulerat de Adam, in mulierem: et adduxit earn ad Adam. Dixitque

Adam: Hoc nunc os ex ossibus meis et caro de carne mea; haec vocabitur vi-

rago, quoniam de viro sumpta est. (Gen. loc. cit.).

Serie XI, vol. Ill, fasc. 726 44 9 settembre 1830.
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stesso del Grenesi, non solo per la ragione generale che quello

& istorico e che quindi vuolsi sempre intendere in senso proprio
finche non se ne dimostri neeessario uno al proprio contrario, ma

anche perch& dallo stesso contesto positivamente raccogliamo che

quivi proprio e non metaforico & il linguaggio adoperato dallo

scrittore. Difatto se ci fosse lecito interpretare metaforicamente le

ultiine parole del versetto 21 del Capo II del (Jenesi, non avrebbe

parlato rettamente Adamo quando destatosi dal sonno, veduta

la compagna offertagli da Dio, disse : questo adesso e osso delle

mie ossa e came della mia came; n6 tampoco avrebbe potuto

affermare doversi quella donna appellare viragine dall'uomo,

perche fu tolta dall'uomo. In secondo luogo 6 contrario alPin-

terpretazione del Graetano il parallelismo stesso delle Divine

Scritture. Perciocche molti sono i luoghi delle Scritture, i quali

non avrebbero certo alcun senso, se la donna non fosse stata

letteralmente formata dalla costa di Adamo. Yeggansi ad esempio

il versetto 5 del Capo XVII deU'Ecclesiastico; il versetto 4 del

Capo XIX del Vangelo di S. Matteo; il versetto 13 del Capo II

della l
a
a Timoteo; i versetti 8 e 9 e 12 del Capo XI ai Co-

rinti. Finalmente la ragione medeshna sta contro la sentenza

del Graetano. E per verita: come il Suarez saviamente osserva le

parole della Scrittura, che narrano un' azione di Dio, per quanto

si dica che o nella cosa prodotta o nel modo di produrla con-

tengano una qualche metafora, sempre per6 necessariamente de-

vono significare una qualche azione, perch& sieno vere in questo

o in quel senso determinate. Ora quelle parole, tolse, riempie,

edificb, significano un'azione anzi piti azioni. Dunque ancorch&

vogliasi permettere una metafora nelle parole, per la verita

della cosa e sempre neeessario che in quelle una qualche azione

divina sia indicata, almeno metaforicamente. Ma il Graetano, in

quella che nega doversi letteralmente intendere le parole della

formazione della donna, non sa assegnare alcuna azione divina,

ne 6 agevole cosa Tassegnarla, comunque diasi ad altri facolta

d' inventarla
1
.

1 Verbn Scriplurae, quae aclionem Dei narrant, eliamsi vel in re facta, vel

in modo actionis aliquam raetaphorarn habere dicantur, neeessario actionem all-
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Passando ora dalle divine Scritture all'autorita dei Padri

della Chiesa, diciamo che il loro pieno ed unanime consenso ci

deve essere un altro argomento teologico per la certez r/a del

fatto della rivelazione intorno all' essere Tuomo, anche rispetto

al suo corpo, opera immediata delle mani di Dio. Questo pieno

ed unanime consenso ci si addimostra dai Padri: 1 quando sono

tutti d'accordo nell'intendere letteralmente il racconto di Mos&

intorno alia formazione dei primi nostri genitori : 2 quando di-

stinguono una triplice azione di Dio, la creazione della materia,

la formazione del corpo umano e V ispirazione dell'anima:

3 quando parlandoci in ispecie del corpo delPuomo, lo ammirano

come un'opera stupenda della divina Onnipotenza e lo distinguono

e Tinnalzano al di sopra di tutte le altre creature visibili:

4 quando, movendo la questione se il corpo del primo uomo pote

essere formato per il ministerio degli Angeli, o negano affatto

il detto ministerio, o lo reputano essere intervenuto sol remo-

tamente e certo in una operazione che dalle altre si differenzi6

e sovrastette a tutte le forze della natura *. Tolse Iddio, cosi

Ireneo, il limo dalla terra, e form6 1'uomo. E in verita; e molto

piu difficile e molto piu incredibile il fare si che da nervi, da

vene da organismo, che non esistono ancora, sorga Fuomo, V uomo

animale e razionale ad un tempo, di quello che il reintegrare

ci6 che una volta e stato gia fatto e poscia nella terra disciolto.
2

E S. Girolamo: Crede ciascuno che v'abbia un Dio Creatore?

quam significare debenl, ul vera in aliquo sensu sint. Ilia auiem verba tulil, rv-

plevit, aedificavit, actionem, imo actiones significant: ergo etiamsi metaphora

in verbis permitteretur, ad veritatem semper est necessarium, saltern melapho-

rice, aliquam Dei aclionem significari. Nulla autem a Caietano explicatur, nee

facile excogitari potest, etiamsi fmgendi detur licentia (De Opere sex Dierum,

lib. 3, c. 2, n. 5).

1 Vedi il SUAREZ, De Op. sex Dier. L. 3, G. I, n. 4. PALHIEBI, Tractatus

De Deo Creante et Elevante, P. I, C. II, A. II. MAZZELLA, De Deo Creante,

Disp. Ill, De Ilomine A. 1.

2
Sumpsil Deus limum de terra, et formavit hominem. Et quidem mullo dif-

ficilius est et incredibilius ex non exsistentibus ossibus, nervis et venis et re-

liqua dispositione, quae est secundum hominem, facere ad hoc ut sit, et quidem
animalem et ralionalem facere hominem, quam quod factuin est et deinceps in

terram est resolutum, rursus redintegrare (L. V, C. 3).
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Non pu6 credere in lui, se prima, non creda essere vere quelle

cose, che del suoi santi sono scritte: Adamo plasmato da Dio:

Eva fabbricata dalla costa e dal fianco del primo uomo : Enoc

rapito altrove dalla terra, ecc.
l
. E il Crisostomo : Grande

cosa & quella, che dice Mose, e piena di meraviglia e travalica

certo la capacita dell'umana mente... E fonn6, cosi dice, Iddio

Fuomo, raccogliendo la polvere dalla terra. Che dici mai? Dunque
dalla polvere tolta dalla terra form6 1'uomo? Cosi e, risponde,

e non dice in una maniera qualsiasi, ne dice quasi a caso una

terra qualunque, ma dice la polvere... Grande e meravigliosa

cosa ti sembra quella che ti e stata narrata: nondimeno se

penserai chi sia stato 1' Artefice,' certo non ricuserai di prestare

fede al fatto, ma ti meraviglierai eel adorerai la potenza del

Creatore
2

. E il Damascene : Cosi Iddio compose F uomo

colle stesse sue mani, che il corpo glielo form 6 dalla terra, Fa-

nima poi gliela infuse, merce d'un soffio, fornita di ragione e

d'intelligenza, la quale noi chiamiamo immagine divina
3

. Allo

stesso modo favellano Gregorio Nisseno (De hominis opificio),

Gregorio Nazianzeno (Orat. 38), S. Cirillo Gerosolirnitano (Ca-

tech. 12), Tertulliano (De Eesur. Carnis, c. 6), S. Ambrogio

(Hex. 1. 6, c. 7, n. 40), S. Basilio (Homil. 9 in Hex.\ e quanti

altri tra i padri fecero opera di dichiarare al popolo cristiano

Forigine dei primi nostri genitori sopra la terra.

Ne pu6 eccettuarsi da cotesto comune consenso dei Padri il

3 Credit quispiam in conditorem Deum? non potest credere, nisi prius cre-

diderit de Sanclis ejus, vera esse quae scripta sunt: Adam a Deo plasmatum:

Evam ex cosla illius et latere fabricatam: Enoch translatum etc. In Comment,

in epist. ad Philem.

* o iMagnum est quod hie dicit, et stupore plenum humanamque Iranscendens

mentem... Et formavit, inqui!, Deus horninem, pulverem accipiens de terra. Quid

dicis? Accepto ne de terra pulvere formavil hominem? Etiam, iuquit, et non

simpliciter: nee quamlibet fortuito terram dioit, sed pulverem... Magnum tibi et

admirabile videtur quod dictum est; verum si cogites qnis opifex, neutiquam

[idem habere facto recusabis, sed miruberis et adorabis conditoris potentiam

(fn Cap. II, Genes. Homil. 12, n. 4).

3 a Sic Deus hominem munibus suis condidil, ut corpus e terra eflingeret,

aniraam autem ralione et intelligenlia praeditam per insufQationem ei tribueret,

id quod divinam imaginem appellamus (De Fide, lib. II, C. 12).
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grande Agostino, ne pu6 affatto dubitarsi, come alcuni poco savia-

mente dubitarono, della costui opinione intorno a* un punto cosi

rilevante della narrazione Mosaica. Egli difatto, quante volte gli si

porge il destro nelle sue Opere, e specialraente in quella della

Citta di Dio, tante volte ribadisce la tesi della immediate produ-

ziqne dell'uomo dalla virtu divina, e mai neppur da lungi accenna

come possibile quella stoltissima sentenza, la quale suppone che

o tutto 1'uomo o almeno il suo corpo abbia avuto 1'origine sua,

merce" lo svolgimento di molteplici e svariate forme, succedenti le

une alle altre nella primitiva materia, fino a darle, .1'atto di quel-

1'essere che ora veggiamo nel nostro corpo. Ed & pur meraviglia

che da chi ne intenda per avCentura il significato possano recarsi

come prova di accusa le parole scritte dal S. Dottore sul Ge-

nesi (7 ad litt. Cap. 22), ove, parlando Agostino della fonna-

zione dell' uomo, dice che 1' uomo fu prodotto nel suo corpo du-

rante le opere dei sei giorni, secondo le ragioni causa li, le

quali Iddio inserl nella creatura corporate, e che poscia fu

formato in otto. Non possono, diciamo, volgersi in obbiezione le

citate parole; conciossiache" per cagioni seminali o ragioni cau-

sali, come chiarissimamente apparisce da ci6 che scrive nel

Cap. 16 del suo Genesi lib. 9 ad litt, Agostino non intende

parlare d'una potenza passiva ed attiva ad un tempo, secondo

la quale da una preesistente materia e per mezzo d'una preesi-

stente creatura sia stafco prodotto 1'effetto, ma intende parlare

d'una potenza solamente passiva, la quale per essere puramente

obedienziale, richiedeva che una causa maggiore di tutte le create

trasformasse la materia preesistente nel corpo delPuomo. Cosi

appunto quel grande conoscitore delle Opere di S. Agostino, che

e S. Tommaso, dichiara il senso delle sue parole e ne rimuove

ogni difficolta. Dico che in doppio modo pu6 intendersi che

alcuna cosa preesista nelle creature secondo le ragioni causali. II

primo modo e secondo la potenza attiva e passiva, tal che non

solo una cosa possa essere dalla materia preesistente, ma possa

altresi essere fatta merce Pazione d'una creatura preesistente.

L'altro modo e sol secondo la potenza passiva, di guisa che

dalla materia preesistente possa da Dio recarsi in atto 1' effetto ;
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e in questo modo, giusta la mente di Agostino, il corpo del-

ruomo preesistette nelle opere, gi& create secondo le ragioni

causali
l
. >

Al comune consenso del Padri si aggiunge P unanime accordo

dei Dottori e dei teologi, a qualunque scuola essi appartengano.

S. Tommaso, per esempio, cosi parla. Rispondo che la prima

formazione del corpo umano non pote eifettuarsi per una qual-

che virtu creata, ma dovette essere iraraediatamente da Dio 2
. >

E poco appresso: Poich6 adunque il corpo umano, mai non

era stato formato (prima del corpo d'Adamo), dalla cui virtu

per via di generazione un altro simile in ispecie pptesse essere

prodotto; per c!6 fa necessario che il primo corpo delPuomo

fosse immediatamente formato da Dio 3
. II Suarez scrive :

In secondo luogo deve dirsi che il corpo di Adamo fu imme-

diatamente formato, ossia prodotto, dal solo Dio. E continua

chiamando una tale proposizione dottrina cattolica
4

. > Cosi

presso a poco parlano tutti i migliori teologi, e quelli in ispecie

che per essere piu recent! ebbero meglio Pagio di svolgere piu am-

piamente le dottrine del trattato della creazione e di difenderle

contro i noveil! conati dei modern! errori. Yeggansi tra gli altri

P Hettinger (Apologie clu Christianisme vol 1 C. 7); ii Per-

rone (deDeo Creatore P. 3 C. 1); II Palmier! (De Deo Creante

et Elevante loc. cit.); il Mazzella (De Deo Creante loc. cit.);

1 Ad quarlurn dicendum, quod secundum rationes causales in crealuris di-

citur aliquid praeexislere dupliciter: uno modo secundum potentiam aclivam et

passivam; ut non solum ex materia praeexistenli fieri possit, sed etiani ut aliqua

praeexislens creatura hoc facere possit. Alio modo secundum potentiam passi-

vam lantum, ut scilicet de materia praeexistenti fieri possit a Deo
;
et hoc modo

secundum Augustinum corpus hominis praeexistit in operibus productis, secun-

dum causales rationes Summa Theol. I. P. Q. XCI a. II.

2
Responds dicendum, quod prima formatio human! corporis non potuit

esse per aliquam virlutem, creatam sed immediate a Deo. Summa theol. P. 1*

Q, XCI a. II.

3
Quia igitur corpus humanum numquarn formalum fuerat, cuius virtute per

viam generationis aliud simile in specie formaretur, necesse fuit quod primum

corpus hominis immediate formaretur a Deo Ibid.

4 Secundo dicendum est corpus Adae a solo Deo fuisse immediate forma-

tum seu productum Op. cit. Lib. 3, Cap. 1, n. 4.
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1' Hurter ftheol. dogm. compendium, torn. II, p. 1 1 9) il Dupasquier

della scuola scotistica (De Horn. Great, disp. 2 q. 1); il Berti

della scuola Agostiniana, il quale, come il Mazzella riferisce, seb-

bene difenda P interpretazione allegorica deisei giorni Gtenesiaci,

nondinieno con S. Agostino (lib. 11, C. 2, et lib. 12, C. 2) asse-

risce Vimmediata formazione da Dio del corpo umano.

fi dunque manifesto, per le cose dette finora, quale sia il senso

cristiano circa la primitiva origine delPuomo, quale il germino

significato delle parole di Mos&, e conseguentemente quale Pau-

tentica interpretazione e il yalore di quella solenne definizione,

proposta or sono dieci anni dal Concilio Ecumenico Yaticano

colle seguenti parole: Questo solo vero Dio per sua bonta e

per onnipotente yirtti, non gia a cagione d'accrescere la sua

beatitudine, n& per procacciare a s& medesimo, ma sol per far

palese a noi la sua perfezione, col mezzo di quei beni che alle

creature largisce, con liberissimo consiglio fin dal principio del

tempo creo dal nulla Puna e Paltra creatura, la spirituale e

la corporale, P angelica doe e la mondana, e poscia una qtsasi

comune creatura, che fu Pumana, composta di spirito e. di cor-

po *. Noi qui ci arrestiamo col presente articolo, paglii di avere

con esso dimostrata teologicamente la tesi che avevamo proposto.

Altre tesi di non minore rilevanza dimostreremo nei due seguenti

articoli, aspettando poscia in ultimo luogo di trarne quelle finali

conclusioni, che con logico e innegabile nesso ne discendono contro

il trasforinismo.

1 Hie solus verus Deus bonitate sua et omnipolenti virlute, non ad au-

gendarn suam beatitudinem, nee ad acquirendam sed ad manifeslandam perfectio-

nem suam per bona quae creaturis impertitur, liberrimo consilio simul ab initio

temporis utramque de nihilo condidil creaturam, spiritualem et corporalem, ange-

licam videlicet et muridanam, ac deinde humanam quasi communem ex spiritu

el corpore conslitutam Const. Dei Filius, Cap. 1.



QLI

SPIRITI DELLE TENEBRE

BACCONTO CONTEMPORANEO

I.

L'EXDEPUTATO E LA SUA CORNICE

G-rosso, toroso, atticciato, 11 signor Marcantonio Schiappacasse
avea piu sembiante di un camalo del porto di Genova, che d'un

legislature emerito del patrio parlamento. Circondavalo il rispetto

dell'universale, massime allora quando villeggiava a Pegli
1
. Qui

gli acea largo non solo 1' aureola de'passati onori, ma ancora e

molto piu la fama de'bravi milioncini, ch'egli avea guadagnato
sulle candele steariche, sul guano, sullo stoccafisso, ed anche un

po'in certe forniture di legnami americani all' arsenal e della

Spezia. Era questo un nffaruccio d'oro, abboecato felicemente

mentre egli sedeva nelPaula legislativa di Firenze, ungendo, di-

ce \
7

asi, un po'le ruote, e pagando la stecca ai concorrenti e un

vez^o di brillanti alia moglie di un certo ininistro di Stato.

Quegli erano tempi felici pel danaroso mercatante; ma erano

passati : e il dispetto di non avere piu ottenuto il mandato di

onorevole deputato da cinque o sei anni in qua, gli avea messo

in corpo un'uggia, un mal talento che mai; per forma che si

era perfino ritolto alia mercatura, e ridotto a vivere sugli antichi

allori e sui moderni quattrini. Abitava col fratel suo, Tavvocato

Pierpaolo. Costui era il rovescio della medaglia quanto a senti-

menti politici ;
e per6 tenevasi separato di quartiere, di tavola,

di servitu. In una sola cosa faceva comunella, lasciando cio& il

1

Pegli qui significa una qualsiasi terra popolosa e ricca della Liguria, la

quule non vogliamo nominare di suo nome.
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suo patrimonio amministrarsi dal fratello, che in verbo pecunia

era intendentissimo, e riscotendone i frutti, secondo che prospe-

ravano or piu or meno i capital! nel girarli in commercio. L' av-

vocato non avea mai consentito che si venisse a divisione del-

Passe paterno; perch&, essendo scapolo, diceva che ogni suo bene

dovea naturalmente ricadere nella sua nipotina, unica figliuola di

Marcantonio; a se bastare il fruttato; e per6 tornare superflua

ogni spesa di spartigioni.

Amava egli in realta di tenerissimo amore Corinna (che cosi

chiamavasi la bambina) ;
e predicandola spesso sua erede univer-

sale, aveva ottenuto dal padre di lei che alcun poco lo consul-

tasse circa la educazione da darle, ed era giunto a persuaderlo,

giacche gli era morta la moglie, di collocare Corinna in un col-

legio. Lunghi e penosi erano riusciti i negoziati tra fratello e

fratello. Pierpaolo avrebbe desiderato rinchiuderla a dirittura in

un monastero, rammentava le Giannelline di Genova, le Orsoline,

le Daine e le Figlie del S. Cuore, e altre congregazioni, tutte in

voce di educare egregiamente le signorine di buona famiglia:

T exdeputato invece appena consentiva di affidarla ad una istitu-

trice patentata, che teneva dozzina (dicevasi pensione) di bain-

bine, cosa mondana e liberalesca il possibile. Si venne alia fine

ad una transazione
;
e la Corinna parti per un istituto lombardo,

che non era in verita n& came n& pesce quanto a liberalismo, ma
almeno godeva buona riputazione quanto a severita di costume e

pratica di religione.

Nella solitudine in che si trov6 il signor Marcantonio, senza

moglie, senza figlia, senza deputazione, senza faccende, gli capit6

alle mani un medichmo veneziano, un certo Morosino Morosini,

che allora allora sgusciava dall'ospedale, dove avea fornito le

pratiche. Gli era stato raccomandato da un senatore, gran ca-

poccia frammassone, e parente del dottore novellino, affinche

colla sua autorita gl' impetrasse la condotta medica nella terra

di Pegli. II dabbene Schiappacasse, come chi sempre mirava al-

1' aula di Montecitorio, toccava il cielo col dito allorch& poteva
strofinarsi ai piedi di qualche ferro di Governo; e pero ci si mise

coll'arco della schiena, e tanto si maneggio col sindaco e colla
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giunta, che 11 dottorino veneziano si becc6 la condotta, in barba

di altri competitor!, assai piti meritevoli di lui per credito, per

servigi renduti al paese, e per pregio di scienza.

Griunto in paese il Morosini, prima cosa corse difilato a ringra-

ziare profusamente il suo potente benefattore. Si diede a spesseg-

giare le visile, ad assediarlo di dimostrazioni affettuose e servili.

Trincato come il fistolo, si accorse subito che il suo mecenate si

struggeva di ritornare al parlainento: lo lusingft su cotesto, gli

promise mari e monti della sua efficacia in accaparrare proseliti e

partigiani, massime colla nobile professione ch'egli si aveva alia

mano, di medico gratuito del popoletto; ci si proverebbe con

tutte le forze, per debito di riconoscenza, e per aminirazione dei

meriti di lui irnpareggiabili, e pel bene della patria. Non & a

dire quanto gongolasse di gioia e di speranza lo Schiappacasse a

queste lusinghe. Brillava tutto e rifioriva persino nella sanita,

che gli era alquanto scaduta, e al suo piaggiatore abbandonava

tutte le chiavi del cuore.

La mutua benevolenza crebbe tant'oltre, che 1'exdeputato

ormai piti non vedea lume, che pure per gli occhi del dottorello

veneziano. Con lui si consigliava in ogni negozio, in ogni faccen-

duola piti minuta di casa, trovando sempre sul labbro di lui av-

visi piacevoli, e che anclavano diritto a dimostrargli per ottimis-

simo ci6 ch'egli appunto desiderava. Diedesi anche il casaccio

che qualche consiglio medicale dato dal Morosini imberciasse

felicemente a recargli miglioramento nella sanita: e da quel

giorno 1'exdeputato si costitui cliente della sua creatura, e vo-

lealo pressoche in ogni ora al suo fianco. Bucinavasi in paese

presso gli accorti, che allo Schiappacasse, per Tagonia del ve-

dersi escluso dalla Camera, fosse patito il pian di sopra. Ma in

apparenza e nel pubblico, atteso i suoi milioni e la sua libera-

leria, egli passava sempre come il pezzo pift grosso di Pegli, il

pii^i
autorevole ne' consigli, il piCi rispettato dalle societa operaie,

che I' ambivano per presidente onorario.

Da tre mesi in qua era entrata a partecipare della confidenza

dello Schiappacasse una signora americana assai misteriosa. Fa-

cevasi essa chiamare mistress Sarah Tappan. Un bel mattino era
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discesa in Pegli dalla ferrovia, e n'era ita diritto come una spada

ad imboccare il cancello di un villino sontuoso, posto in sito ame-

nissimo, appigionatole il giorno innanzi. Non conduceva seco ser-

vitu, non recava bagaglio. Col primo convoglio che tornava a

(Jenova, riparti ;
e dopo una settimana ricomparve, traendo seco

numerosa famiglia di servi, fantesche, e cameriere, e portando un

copioso fornimento di ogni necessario per vivere in gran signoria.

Ne and6 molto ch' ella (con finissimo accorgimento e non minore

dissimulazione) ebbe fatto conoscenza colle brigate dei villeggianti

forestieri, e colle principal! famiglie paesane. Quanto allo Schiap-

pacasse, V avea preso di mira fra tutti, per legarlosi a filo doppio.

Era chiaro che la leggiadra mistress Sarah trovava accesso

facilissimo nelle case de'liberaloni piu sfegatati, e per tutto

un' aura di protezione affettuosa e pressante. Perch6? per come ?

vattel'pesca. II dottor Morosino Morosini, che sembrava dovere

nimicare la intimita di lei collo Schiappacasse, per non dividere

con essa la padronanza che egli esercitava in casa dell' amico, il

Morosini stesso non cessava di portarla in palma di mano, e di

raccontarne un monte di bene al suo mecenate. - - Poverina ! di-

ceva egli, bellina a quel modo, e cosi giovane, gia...
- Che eta pu6 ella avere ? interrompeva lo Schiappacasse.

Dovrebb' essere a tocca e non tocca coi quaranta : ma al-

Taspetto e alia freschezza, ognuno gliene leverebbe dieci o quin-

dici. Sana come una lasca, vispa com'un frullino! Chi sa? i di-

spiaceri, temo io, la faranno innanzi tempo sfiorire come una rosa

al gelo...

Che dispiaceri? dirnand6 il sor Marcantonio: io la yeggo
tenere gran vita; essa al teatro in Geneva, essa ai bagni in

Pegli, essa alle scarrozzate un po' qui, un po' la, essa in tutte le

liete brigate: ne mai Tho intesa lamentarsi.

Sie, sie: si butta a qualche svago, per cacciarsi d'attorno i

pensieri sinistri, e non per altro ; lo so io. Che poi non vada a

compiangersi delle sue traversie in casa gli amid, egli e natu-

rale : non e della sua educazione il fare in piazza il suo bucato

come una mercatina. Con tutto ci6 & verissimo che di secret! do-

lori ha la parte sua.
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Ne sapete voi qualche cosa?

So tutto, o almeno il peggio.

-
Figuratevi che ha pendente, ma sst ! ha pendente dinanzi

ai tribunali degli Stati Uniti un proeesso, da cui dipende T onor

suo e la sua fortuna, un proeesso di separazione dalmarito.

- Cuiusseri! E si sa perch&?
- Che volete? rispose il dottor Morosini; io non mi sono mai

messo di proposito a cavarle i calcetti, ina cosi a occhio e naso

ci veggo un gran buio.

- Ci ha colpa lei?

- Che? E vittima sacrificata da un crudele sacrificatore di

donne. Dicono che questa e la terza moglie, che quel bindolo co-

stringe di chiedere il divorzio, e tutte e tre prima di terminare il

primo anno di coabitazione, che dovrebbe riguardarsi come un'ap-

pendice della luna di miele!

II rozzo exdeputato non avea certo il cuore di pasta frolla ;

tuttavia cotali novellate, credute quanto pu6 crederle un creden-

zone del terzo cielo, gF inchinavan Panimo a singolare compas-

sione verso la bella perseguitata. II perche, come prima gli si

dette il destro di averla a quattr' occhi (prendeva gusto a visi-

tarla su certe ore bruciate, e la donna mostravasi sensitiva a tale

cortesia oltre ogni dire), la mise in discorso delle sue avventure

coniugali. Mistress Sarah tergiversare, contenders*, protestarsi di

non voler dir male di colui che aveva altre volte teneramente

amato. E poi con un sospiro : Ho, per mia sciagura, un tesoro

d' amore nel cuore... ah, se lo avessi speso con chi se lo meritava!

saremmo due felici insieme!

Era questo un solleticare la curiosita del sor Marcantonio, che

vie piil ostinavasi a penetrare il fondo della questione. Infine,

come sforzata dalla importunita delle istanze, e facendosi prima

promettere e ripromettere inviolabile secreto, diede la stura, e

dilag6 con.un torrente d'infamie del suo marito. A udir lei, il

tristo uomo la teneva sequestrata in una villa di Long-Island,

mentre esso tornava ogni giorno nella vicina Nova York, a me-

narvi una vitaccia pubblicamente scapestrata, finch^ gli piacesse
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di tornare a tormentare lei sulla sera, lei che aveva passata la

giornata nella solitudine e nelPabbandono, mancante perfino del

necessario alia vita. E pure, diceva essa, io ero un agnello...

piangevo e tacevo.

Oh perche vi aveva egli dunque sposato? dimand6 lo

Schiappacasse.

Per tradirini, rispose Sarah, pel crudele diletto di rendere

infelice colei che non nutriva brama piu ardente, che d'invec-

chiare a suo fianco readendolo il piu felice dei mariti...

E come ve ne sottraeste poi?

Ogni soperchio, diss'ella, a lungo andare rompe il coper-

chio. Consigliata dal mio padre e dalla mia famiglia, un bel

giorno, mentre lui andava a convolgersi nel fango di Nova York,

io scomparvi dal mio ergastolo; e il marito mio in mio luogo

trov6 una lettera, in cui gli dicevo che le sue sevizie... Pensate,

che m'avea persino... (non oserei confessarlo ad altri, ma a voi

in sicurta d' amicizia posso tutto svelare) m'avea persino dato le

mani in faccia! Per un'americana dopo tali affronti non resta piu

altro che scegliere tra la rivoltella o il divorzio.

Lo Schiappacasse spar6 un sospirone, sclamando : Che in-

degnita! Lo credo anch'io che era tempo di separarvi. Ma che

gli dicevate nella lettera?

Glli dicevo che le sue sevizie continue, rinnovate ogni di

contro una donna, colpevole solo di soverchia mansuetudine, mi

forzavano di abbandonare il tetto coniugale : si cercasse adunque
altra infelice da martoriare, che quanto a me, ero stanca di por-

tare il suo nome: per assestare gl'interessi avrebbe
*

udito le mie

ragioni in tribunale.

E lui come la prese?

Come la prese? Drvenne un aspide furibondo. Non si perito

di spargere tra le brigate la calunnia sulla mia innocenza, giur6

di vendicarsi, e d'arrivarmi colla bocca d'una pistola anche in

braccio a mia madre. E questa fu la ragione per cui, non creden-

domi pift sicura in casa mia, cedetti a'consigli de'miei, e presi

mare celatamente. E son qui ad aspettare Pesito del mio processo.

Ma intanto, osserv6 lo Schiappacasse, non essendo presente
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voi a smentirlo, egli potra far valere contro di voi le sue accuse.

E vorreste voi, dimandft di rincontro mistress Sarah, che

una donna d'onore sopportasse Ponta di sentirsele gittare in

faccia in pieno tribunale? II solo doversi difendere da una vilta,

mi sembra insopportabile per chi non 6 un vile. Del resto, non

dubitate, ho di bravi avvocati, ho mio padre, ho amici, ricevo ad

ogni corriere fasci di lettere, e rispondo di buon inchiostro. fe

impossibile che lui provi nulla a mio carico, per la ineluttabile

ragione che nulla vi e. Delle ignominie poi ch' egli versa sopra

di me a piene mani, io non mi euro, perch& la mia riputazione

cola rifulge di tale splendore, che a volerla denigrare, gli 6 come

provarsi ad annerire il disco del sole. Per6 me ne vivo qui in

malinconico esiglio, ma pur tranquilla... Spero che sia presto in-

franto 1' ultimo anello della mia catena... Non mi manchera piu

altro che... un protettore...

E qui con avvenente attitudine prendendo le mani del signor

Marcantonio, e stringendole tra le sue, ripete : Non abbisogno

d' altro, che d'un protettore... E voi non potreste essere quel

desso ?

Figuratevi, signora! rispose 1'exdeputato : cosa ch'io possa,

fate assegnamento sopra di me; sono vostro io e tutto quello che

ho di amici e di roba. Cosi potessi in alcuna maniera dimostrar-

velo alia pruova.

II pover'uomo era tagliato coll'accetta, e non punto avvezzo a

tali svenevolezze
;
non avendo mai iucontrato (fuori della moglie,

un po'contadina) una donna che gli mostrasse affetti geniali.

Per6 agli atti, ai gesti, ai sembianti della gentile forestiera en-

trava come in un nuovo mondo
;
e prendendo le donnesche sman-

cerie per oro di ventiquattro carati, si commovea fortemente, si

smammolava nello zucchero, si sdilinquiva di nuova teneritudine.

Glli sembrava quasi atto di generosa filantropia il lasciarsi inca-

tenare il cuore dalla bellissima piangente.

N tard6 molto a darle segno della accordata protezione.
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II.

IL PROTETTORE E LA PROTETTA

Non erano corsi died giorni dalla melodrainmatica scena se-

guita nel salotto di mistress Sarah Tappan, e il signor Marcan-

tonio Schiappacasse era tutto in disporre una sua gita, nella quale

il cuor suo interessavasi assai pii\ che nella protezione promessa

alia forestiera. Dovea condursi a Milano ad abbraeciare la sua

cara Corinna, la figlia sua, ch'egli non nominava altrimenti, che

la Rinna, la Einnuccia del suo cuore, la perla sua, la gioia della

sua canizie. Ella invitavalo con dolcissime lettere ad assistere

alia distribuzione de'premii. Naturalmente un si importante affare

non pot& celarsi al dottor Morosini, che era di casa piu che la

granata. Perocch6 costui serviva il suo mecenate da segretario

intimo, da computista, da procaccino, da faccendiere, da facto-

tum; e cotali servigi pretendeva egli di rendere solamente per

buon cuore e per riconoscenza. In verita vi avea il suo tornaconto

in altrettanto credito presso i popolani. L'essere lui cucito a

refe doppio col caporione della terra conciliavagli autorita nel

municipio, e favore nella cittadinanza; ed oltre a ci6 non gli

tornava di piccolo vantaggio Y avere sempre posta la sua posata

alia tavola del sor Marcantonio, e approfittarne largamente tanto

in Geneva quanto in Pegli.

Nella congiuntura adunque che lo Schiappacasse era sul muo-

vere per Milano, il medichino affamatuzzo, che tirava a tutti i

bacherozzoli, non fu lento ad acchiappare pel ciuffo anche que-

sta piccola fortuna. Grli si offerse per compagno, anzi gli si diede-

bene intendeyasi che viaggerebbe spesato del viaggio e tenuto

alia pacchia gratis et amore. Si fece a ragionarlo, che non era

punto prudenza Y ayventurarsi fuori di casa, in istato di salute

si malferma quale Y exdeputato lamentavasi spesso di avere
;

e

come medico e come amico non poterglielo menar buono: non

partisse adunque tutto solo.

Accompagnatemi voi, rispose subito lo Schiappacasse.
-

Troppo volentieri, disse il dottore che appunto questa palla
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al balzo aspettava, troppo volentieri io ci verrei, pensate ! Ma
come poss'io spiccarmi da Pegli, dove m'inchioda 11 dovere? Ho
del malati, con quest! calori, ho del forestieri, del villeggianti,

del bagnanti; tra poco avr6 una partoriente, che necessitera di

assiduo custodimento... Basta, poiche voi lo volete ad ogni raodo,

per voi far6 P imptfssibile. Ecco, io vo di presente a Geneva, a

cercare uno scambio; e poi sapr6 dirvene qualcosa... Ma ap-

punto, quanti giorni fate ragione di trattenervi a Milano ?

Chi lo pu6 sapere? Dite una settimana o giu di 11.

Quando e cosi, chiedero a dirittura uno scambio di dodici

giorni.

Sicuro, meglio piti che meno : si sa quando si esce di casa,

e non si sa quando si torna. -

Invece di andare a Genova a cercare d' nn collega, che per lui

facesse il servizio della condotta, il valente dottorino corse affusolato

a trovare mistress Sarah Tappan. Buona nuova, le disse in sa-

lutandola; il nostro sor Marcantonio e sul mettersi ad un viaggetto...

-Per?

Per Milano.

- A rivedere la figlietta in collegio, neh vero? Ma chiamate

voi cotesto un viaggio? Per noi americani si chiama passeggiatina.

Mancomale, voi altri se non pellegrinate in capo al mondo,

vi credete sempre sulPuscio di casa: noi tutto alPopposto, se

usciamo della camera da letto, ci crediamo trabalzati in Oga e

Magoga. Tutto e relative in questo mondo; tranne il cavarsi un

capriccio, che e sempre un'oncia di bene vero ed assoluto per

chi ci arriva. Per6, se ad ogni modo la passeggiatina vi andasse

a fagiuolo, sta in voi il goderla. Anzi, se anche cotesto vi gar-

basse, sta in me di tirarle il collo e prolungarla un bel tratto. Si

prendono tre biglietti circolari...

- Perch& tre biglietti? interruppe la signora: voi fate il conto

innanzi alPoste.

- Eh via, o che voi non gradireste di viaggiar di brigata col

signor Schiappacasse, e col vostro uinilissimo servitore? E in

ci6 dire il Morosini strizzo Tocchio con una sbirciatina maliziosa,

come chi dicesse: So che ne avreste un gusto matto.
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Mistress Sarah prendendo in bonissima parte la celia fami-

liare: Siete un impertinente, disse pur celiando, siete un imper-

tineDte numero uno, caro il mio dottore; ma vi perdono, perch6

non ci mettete malizia. E bene, si, se ci avessi tutto il mio coccolo,

che ci avreste a ridire?

Nulla, nieutissimo. il gran niente. Vi darei tutta la mia ap-

provazione, il mio mi rallegro e il buon pro vi faccia... Ed anche,

se vi torna, potrei soffiarne una parola negli orecchi deiramico...

Cotesto poi lasciatelo fare a me.

- Come vi aggrada. disse il dottore: ma prima concertiamo

noi un viaggetto a modo.

Senza di lui?

Non vi ci confondete: il sor Marcantonio e un buon pac-

ciano, di facile contentatura: quello che piace agli altri, piace a

lui. Facciamo ad intenderci: direi adunque, con vostro benepla-

cito, che fosse da girar largo prima di capitare a Milano; per

esempio insino a Yenezia. Prendiamo tre biglietti circolari, e

babbo paga.

Bravo! E voi credete ch'io voglia...

Tanto benino ! In Italia non si sopporterebbe mai che una

signora la quale viaggia di compagnia... un po'invitata, un po'

gradita, un po'... m'intendete, facesse le spese. Ogni italiano &

cavaliere nato, e tali tratti li rignarderebbe come un'increanza.

tanto fatt-a.

Vedremo.
-
Vedrete, si, vedrete, che cosi sara, come dev'essere. Di qu

andiamo a desinare e pernuttare in rasa il signor Schiappacasse a.

Genova; al mattino via per Alessandria. Piacenza, Parma, Reg-

gio, Modena, sino a Bologna, dove ci rifocilliamo aU'ombra della.

torre degli Asinelli; ci si fa una dormita a grandissimo agio, &

poi freschi freschi s'arriva a Yenezia, a Yenezia che i celesti

Numi piantarono in mezzo al mare perch& niuna terra* ne era

degna. Viva Yenezia dai cento canali e dalle centomila gondole,

Venezia e la sua piazza di S. Marco, e il palazzo Ducale, e S. Ma-

ria de'Frari, e il Canalazzo; Yenezia senza pari ne simile, unica

al mondo e sola, insomnia viva la mia Yenezia!

Serie XI, vol. Ill, fuse. 726 45 10 tettembre I860
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Patria di capi armonici, disse la signora, almeno se dalla

mostra giudichiamo la pezza.

Anche cotesto mm guasta, aggiunse il medichino che era in

vena. Saluteremo adunque la Serenissima, ossia la memoria dell a

Serenissima crogiolandod in im bell'albergo a desinare e a dor-

mire: lo troverft io sulla Kiva degli Schiavoni con distesa sotto

le finestre la piu bella occhiata che godere si possa sotto la cappa

del sole. E se vorrete vederci meglio, io vi condurro dalF occhia-

laio, cio&, stiamo in chiave, dall' ottico Ponti, inventore e fabbri-

catore delle lenti isoperiscopiche, capite, isoperiscopiche; e il bravo

Ponti, che fornisce gli occhiali ai re, ne provvedera anche a mi-

stress Sarah, magari con un rabbuffo, se vi avvisaste di non ac-

cettare a man baciata i suoi decreti octilistici e senz' appello. E

voi, tornando in America, potrete dire: Ho veduto il Ponti! >

E poi?
- E poi dopo lo scialo d'una settimana, ricavalchiamo la la-

guna viva e la laguna morta, e voliamo a darci spasso visitando

Padova la dotta, Yicenza la elegante, Yerona Tallegra, Brescia

la ferrigna, e andiamo a cadere in grembo a Milano 1'imbutirata.

Niente meno!

Signora si, e dopo Milano, se ci resta tempo e voglia, si da

una volta per Torino la compassata, e si torna a Genova la fac-

cendiera. Breve, percorriamo il meglio della grande vallata del

Po, la pift doviziosa valle di Europa, la meglio popolata, accasata.

ingiardinata che fiorisca sotto le stelle.

E voi lo credete?

Se lo credo! Si pu6 fare un viaggio piu lungo e piti vario,

si certo: ma contemplare un si maraviglioso complesso di citta

opulente e di floridissime campagne, formanti tutto insieme uno

spettacolo solo, non credo si possa altrove che nel bacino del pa-

dre Eridano.

- Inche poeta!
- E bene, in prosa, ditemi, signora, che gjsto vi e a correre

^da Nova York a S. Francisco, in mezzo a deserti sconsolati d'ogni

vegetazione? a balzare di bricca in bricca tra le rupi nevose

delle Cordigliere? M'infischio io bene delle Sequoie gigantee,
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quando io sto sempre in sospetto d' inabissare in un precipizio.

Qui no: si passeggia a grande agio di deiizia in delizia, dalle

vigne alle prata, dalle prata ai campi lussureggianti di frumento,

di granturco, di riso
;

e dopo i prati eccoti frutteti, gelseti, mas-

serie, pascione coperte di mandre; e da pr-sso e da lungi villate

e borghi popolosi, doininati da altissiaii campanili, e castelli sulle

poppe dei poggi, e...

Quanta imaginazione! Noi americani positivi daremmo tutte

le viste pittoresche, pel solo comodaccio d'un ragone americano.

Anche voi europei avete in Francia ed in Italia delle carrozze

birbone, che chiamate, non so perche, vagoni : ma le sono vere-

stie da capponi ;
non ci si rifiata, non ci si yive. Vorreste tra

via fermarvi un istante? Non si puo: si 6 chiavato dentro, come

un malfattore. Avreste necessita d'un confortino, d'un bicchier

d'acqua: e gnorn6, proibito in prima classe; crepate fmo alia

prossima sta/ione, dove si ferma o oon si ferma, a casaccio, il

convoglio, ovrero anclie vi tradisce facendovi sperare una fer-

mata, e intanto fischiu, parte, e vi lascia in terra... Ah, un va-

gone americano, che coccolo, solo a ramraentarlo. Yi ci adagiate

come in casa vostra, perche il vagone e una camera, un albergo,

una citta ambulante; vi si pu6 vivere i mesi, con tutti gli agi

della vita, anzi con gli svaghi piu variati; leggete, cianciate^

dormite, fumate, passeggiatej pigliate un poncio, sedete a tavola

e desinate...

- E se occorre, alle frutta, intoppate in un convoglio che viene

di rincontro con una velocita di sessanta chilometri all'ora, os-

servo il dottore, e di trecento passeggeri si fa una sola fricassea:

che gusto! Ovvero capitombolate da un ponte, e...

- E che male ci vedete voi? interruppe Fainericana con

flemma. E il piu sbrigativo rnodo di finire i guai della vita, e il

piu dolce possibile.

- Uhm! ognuno ha i suoi gusti.
- Ma che? non vi pare un dolce modo di morire, il passare di

la senza malattia, senza medici n^ medicine, senz' avvedersene ? e

trovarsi nel mondo degli spiriti disincarnati, a navigare neU'etere^

dei mondi sconosciuti, ma tutti belli, nuovi, risplendenti?
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- Cosi dicono gli spiritist! : amen ! lo per6, non sar6 buongu-

staio, ma non ci veggo punto una felicita smisurata a rovinare

giu d'un ponte, e troverei piu conimodo lo sfangare quietamente

scarpa scarpa nelle pianure del Po, e magari in ferrovia a Venezia

e Milano.

Qualche volta, a certi quarti di lima, sarei anch'io del

vostro avviso, disse la signora: ma a certi quarti, no.

- E bene, fate d'imbroccare un quarto propizio, e facciamoci

questa corsa allegramente. Sara un bene per voi, pel signor Mar-

cantonio, e per me ancora, che almeno avro con chi barattare

quattro parole ragionevoli. A buon rivederci, signora: io fo asse-

gnamento sulla vostra deliziosissima compagnia.
-

Con tale familiarita si trattavan tra loro il medichino condotto

e la dama americana! E non era piu d'un mese che si conosce-

vano. L'effetto di questi concerti, presi dietro le spalle del si-

gnor Marcantonio Schiappacasse, fu che il dabben uomo, appena

accennato della cosa, si rec6 a dolce dovere d'invitare mistress

Sarah Tappan a desinare, per avere il destro d'invitarla alia gita

di Milano.
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Dopo morte o la vita futura secondo la scienza. Saggio di

una filosofia dell' universo di LUIGI FIGUIER. Opera illu-

strata da 10 figure d'astronomia: traduzione italiana di

CARLO DASSORI. Genova, tipografia del E. I. Sordo-muti, 1880.

Ignorante ! sogliono dire i buoni popolani di Roma a chi

sentono straparlare in fatto di religione. E poiche lo dicono con

accento non di disprezzo ma d'intima compassione, ella e 1'espres-

sione piu profonda e piu giusta del sentimento die si confa al

caso. Converrebbe che i cattolici se la rendessero famigliare a

riguardo di quegli scrittori, e ve ne ha tanti oggidi, che escono

a combattere il Cristianesimo, i suoi dogmi e la morale; e in

ci6 fare accumulano tanti svarioni in materia non pure dogma-

tica, ma filosofica e storica e scientifica, che il solo appuntarli,

nonche giudicarli ad uno ad uno, sarebbe lunga opera di po-

<;hissimo pro; mentre a tutti in comune si adatta la sentenza

compresa in una sola compassionevole parola rivolta alPautore:

Ignorante ! >

Sappiamo troppo bene che a codesti increduli, usati a pre-

sentarsi come possessor! e banditori della scienza, la denomina-

zione d'iguorante arrivera non meno ostica che inaspettata. In

verita per6 non si vede come potrebbero con ragione lagnarsi di

siffatto titolo, mentre non rifinano di additare come ignorante

chi non ammette le loro dottrine. Ma, protestiam di nuovo, quella

^spressione sulla lingua di noi cattolici non nasce da voglia di

rendere villania per villania, bensi da un sentimento di sincera

compassione. La quale si desta tanto piu viva, quanto maggiori

sono le stravaganze in cui si vede, per Tabbandono della fede,

trascorrere la mente di uomini spesso adorni di belle doti d'in-
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gegno e di cuore; in ispecie quando sembra che i loro travia-

menti sieno da ascrivere pift eke altro a difetto d'educazione

cristiana, o all'andazzo che trascina gli spirit! deboli secondo la

corrente deH'incredulita.

Per queste due ragioni insieme unite, Pesclamazione romana, a

chi legge il presente libro del Figuier e tanti altri dello stesso

yalore, ritorna alia mente e alia lingua pressocW ad ogni pa-

;
e giunto che tu sii all* ultima, se ti bast6 la pazienza a

, nel chiudere e deporre il libro aou sapresti come signifi
-

care Piinpressione che egli ti lascia, se nw esGlamaado un' ul-

tima volta ean vivo eompatimeitQ, che dall'autore si stende al

traduttore : Ignorante ! >

La questioner Che s$ra dell'uomo dopo morte ? per quanta

le cure e gli svaghi della presente vita ne distornino la mente,

non resta per6 mai dal riaffacdarsi di tratto in tratto e di riem-

pire di angosciosa sollecitudine gli animi degF increduli. Per noi

oattolici, illuminati dalla Eivelazione che rafferina le conclusion!

della ragion naturale, e oltre a ci6 rischiara coi raggi di un lume

soprannaturale quel mondo invisibile; per noi, diciaino, la que-

stione e sciolta dal lato teorico in tutti i suoi ragguagli: e a

ohi fra noi se ne mostr-asse ignaro, ritnetteremmo in mano il

libro piu elementare della dottrina cristiana, dicendogli: B/i-

ieggi; tu sapevi queste cose da bambino. Per gl'mcreduli non

e eosi. IMutata la sohizione <jristiama, ne potendo per quaato

Yogliano, togliere di mezzo il pauroso problema, sono costretti

a tentarne comunque uno scioglimento. I materialisti vi vanno>

second'o T usato loro, alia dirotta, negaudo anima, vita futura,

kunortalita, spiriti e Dio, tutto fuorche la materia. Che cosa &

la mort$ a detto loro? Pokh^ i'uoino non & che materia, la

*<on e 'che n risolvimeiato di quel composto materiale

il corpo; il qoale disfaeendosi, van-ao in dileguo con lui

ai deila vita piu virtuosa e i deia-eriti 4ella piu scellerata ;

io vi dispiace, &te, e sara piA vero a giudizio del ma-

che^on v'6 n^ virtu, ne merito, & demerito, n^ seel-

al moado; come non vi & liberta, ma eola necessity

delle leggi fisiche, lo quali determinano del pan Tinnocente



BELLA STAMPA ITALIANA 711

parricida e V infelice ladro o 1' adultero o lo spergiiiro, al de-

litto, e lo stupido giudice a pronunziarne la condanna. II Buch-

ner, il Moleschott, lo Spencer, gli altri della medesima scuola

svolgono cosi le dottrine loro intorno alia morte e alia vita fu-

tura, spacciandole francamente come il distillato della scienza

>e sbertando come ignorante e superstrzioso ogni spiritualista.

Ma tanta bestialita di sistema si persuade a pochi anche fra

gl'increduli; benche d'increduli in alcuni paesi, a cagione del

lungo lavorio d'un iDsegnameuto ateo e d'una stampa anticri-

stiana, v' abbia pur troppo gran numero. Ai piu di costoro ri-

pugna la mente e il cuore dagli abbietti e desolanti principii

dell'ateismo materialistico, e beati si chiamerebbero se altri ad-

ditasse loro una dottrina capace di riempire il vuoto lasciato loro

e nella mente e nel cuore dal rifiuto che fecero delle verita e

delle consolazioni della fede. In servigio di questi tali sembra

il Figuier avere conipilato il presente volume : e le sette edi-

zioni che egli ne ha fatte in breve tempo mostrano che pur

iroppo in Francia il numero di codesti ciechi sventurati che cer-

cano il conforto della luce nelle tenebre e grande oltremisura.

Ma s' e ingannato senza dubbio il Dassori figurandosi che pari

fossero le condizioni delV Italia.

Qui, fra noi, venite seriamente a presentare un sistema, se

sistema vuol chiamarsi e non il sogno delle Mille e ima notte,

dove s'avvieendano le fantasie indiane della metempsicosi colle

reminiscenze del dogma cristiano intorno alia risurrezione del

corpi ;
e il misticismo sentimentale degli spiritisti con una fisica

preternaturale che mai non ne vide la simigliante il medio evo ?

Persuadetevene
;
un autore che si presenti con siffatti concetti,

non oecorre che vada fino a Roma: in qualunque lembo d' Italia

poco sara andato discorrendo^ che sentira dirsi in tono di pro-

fonda commiserazione : Ignorante!
Citiamo alcuni articoli di cotesto bizzarro catechismo circa

la vita futura, auzi di cotesta nuova religione, poich^ alia dot-

trina intorno al fine deiruomo si rannodano in ogni sistema i

principali dommi religiosi. II gernie animato (ossia raaima)
contenuto nella pianta e nel zoofito, passa, alia morte d' ogni
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animale (ch& anche le piante sono dotate di sensibilita), nel corpo

dell'animale che lo segue nella scala del progresso organico. Dal

zoofito il germe auimale passa nel raollusco, poi nell* animate

articolato, quindi nel pesce e nel rettile. Nel traversare tutta la.

serie degli animali, quell' anima rudiinentale s'ingentilisce e si

perfeziona. Quando giunge nel mammifero, essa possiede la base

del ragionamento cio5 a dire il principio di causalita. (II let-

tore non isprechi troppo ]e esclamazioni romane, ch& putrebbe

arrochire innanzi tempo). Da un mammifero apparteuente agli

ordini superior! ranima passa nel corpo d'un bambino neonato.*

E una specie di darvinismo limitato alia parte spirituale del-

ruorao, cioe ristretto al lato suo piu assurdo, e rimpastato colle

leggende braminiche della trasmigrazione delle anime. Passiam

oltre. Se il bambino muore prima dei dodici mesi circa, la

sua anima essendo molto imperfetta passa nel corpo d' un altro

neonato, per ricominciare una nuova vita. > Che se T uomo invece

muore in eta adulta, il corpo rimane sulla terra e V anima tra-

versando 1'atrnosfera, giunge nell'etere che circonda tutti i pianeti

e s' incarna NEL CORPO DELL'ANGELO o essere sovrumano. Cotesto-

essere sovrumano per6 e mortale. Qaando abbia terminate il corso

normal e della sua esistenza nello spazio, egli muore e il suo

priucipio spirituale entra in un nuovo corpo, quello fo\Y arcan-

cjelo
o essere ARCIUMANO (cosi la traduzione del Dassori senza

badare che arciumano vorrebbe dire umanissimo) nel quale la-

proporzione del principio spirituale domina molto pirt ancora

comparativamente alia materia. Tali rincarnazioni poi nel pift

profondo degli spazii eterei si riproducono un numero indetermi-

nate di volte, e danno una serie di creature sempre piu perfezio-

nate. Quando finalmeate Vessere spiritualizzato abbia raggiunto-

il piu alto grado della gerarchia celeste, & privo di qualunqiM

lega materiale; non ha piu corpo, e un puro spirito. In questo-

stato egli entra NEL SOLE. 11 sole, il re degli astri & DUNQUE la,

dimora finale e comune di tutti gli esseri spiritual izzati venuti dai

diversi pianeti, dopo aver trascorso una lunga serie di esistenze

in mezzo alle sconfinate pianure deir etere. >

Tale la via e il termine della beatitudine preparata secoudo
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il Figuier alle an line die vissero virtuosamente in questa terra.

Ma del peccatori che muoiono impenitenti che sara? La risposta

die a tal questione da la dottrina cattolica, colla tremenda mi-

naccia delle pene eterne, sgomenta e ributta tutti a un modo gli

incre.luli : e il Figuier ben intese che tutti i suoi discorsi intorno

alia vita futura in tanto sarebbero parsi valere alcun che, in

quauto riuscissero ad acquetare gli auimi trangosciati su questo

punto capitale. Onde, rigettata colle solite obbiezioni la credenza

delle pene eterne, un'altra ve ne sostituisce consentanea alle irna-

ginose finzioni descritte fin qui e consolante oltre modo non solo

per un incredulo ma per tutta la numerosa classe di malvagi che

infestuno e disonorano il genere umano. Venga a morte uno di

costoro dopo una serie non interrotta di delitti fortunati: abbia

sparso piti sangue di un Nerone, gioito delle lagrime d'innocenti

oppressi, piti d'un Ezzelino; contaminate il mondo con piti disso-

lutezze che un Sardanapalo: qual peua ha egli ad aspettarsi nel-

1'altra vita? Un inferno? Ohibo ! Almeno un purgatorio? Nemmeno.

che accoglienza fara dunque la divina giustizia a queiranima

trista ? Ecco: la divina giustizia non gia, ma la misericordiosa

provvidenza di Dio, prevedendo il caso, tien sempre apparec-

chiato qualche individuo umano che stia in sul formarsi, sicche

non vi marchi altro se non entrare un'anima neirembrione per

<iar principio alia vita d'un nuovo abitatore della terra. Ognuno
indovina ora cio che avverra all' auima scellerata. Uscita appena

del corpo, ella si trovera in faccia airamorosa providenza del Crea-

tore che I'mvitera ad entrare in un feto novello, libera a rico-

ndndare una nuova vita di bricconerie qual fu la prima, senza

timore (Faltra pena, salvo quella di poter ripigliare lo stesso

giuoco quante volte sara in grado alia sua perversa volonta. Se

durante la sua dimora su questa terra, dice il Figuier, F anima

uinana non sara pervenuta al grado richiesto di perfezione, essa

ricomincera una seconda esistenza passando nel corpo d'un bam-

bino nuovo nato
; e cosi di seguito le tre, le cento, le mille e

indefinite volte, valendo sernpre per lei la stessa legge. Che se

ad altri cotauta iinpunita conceduta al delitto sembrasse un'enor-

inezza senxa esempio, il Figuier non esitera a rintuzzarne la mara-
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yjgUa con una maraviglia anche fflaggiore,!negaudo -risolutamente-

che nei trascorsi umani vi abbia ;mai colpa propriamente delta,

e vero che 1'incredulita meaa di Datura sua a dimenticare

i senlimento morale, o profess! ella uno sfrontato materialismo

o si -copra d'una maschera di dottrine spiritualistiche.

Se non che chiederanno i tettori qual collegaoza v' abbia fra

eotesti sqgni e la scienza moderna, poich& il Figuier nel titolo

$el suo libro annunzia voler discorrere della vita futura secondo

la scienza. La collegan/>a, almeno secondo Y avviso del Figuier, &

uiolteplice. In primo luogo le tuasmigrazioni sopra deseritte delle

aaijne serviranno d' ora iunanzi a risehiarare varii punti impor-

tantis$imi di fisica terrestre e celeste. Citiamooe alcuni esempii

de'fQuali pronunziando giudizio il lettore, avra in uua parola sen-

teuziato di tutti gli -attri. E nota a ciascuno, almeno in genere,

Fimmensa perdita di calore subita continuamente dal Sole colio

spandere tutto intorno i suoi raggi per lo spazio : e pure, a non

dir altro, la storia del genere unmno nelle parecchie migliaia

d'anoi che comprende, nou ei da indizio del raenomo abbassa-

mfinto di temperatura avvenuto in quelFastro. I fisici, sebbene

abbiauo ideate varie ipotesi per assegnare una cagione di coui-

peoso che, ristorando le perdite del calore, spieghi la <jostanza

della temperatura, pure riguardano la questione come insoluta e

forse insolubile. Ma ecco a scioglierla il Figuier : La dove la

scienza non pone nulla, noi poniamo qualche cosa. Secondo noi,

sono le sue parole, il mantenimento deH'irradiazione solare &

prodotto DAI CONTINUI ARRIVI DI ANiME NEL SOLE. Quegli ardenti e

piuri spiriti vanno a surrogare le continue emanazioni mandate

dal sole attraverso lo spazio, sui globi che lo circondano. > Che-

ne dice il lettore? Hauno imaginato alcuni astronorni che il Sole

maatenga il suo calore per una continua caduta di aeroliti, che

lo battono, piovendo in lui dagii spazii planetarii: ma a cotest* al-

to pioggia di Spiriti ARDENTI e calorifici e di spropositi sbardel-

lati chi potea pensare se non il Figuier, che defiaisce in conse-

guenza il Sole: < un agglomerate di spiriti infocati ? II qual

concetto egli applica continuaudo fiao ad imaginare un'^altra

pioggia di yermi vitali ossia di anime di bruti e di piaote che
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per mezzo del raggi solari scecdono a recar la vita regetale e

animale sulla terra, e non seno altro che emanazioni delle anime

imparadisate nel sole.

Sarebbe superfluo oramai ricercare sotto altri aspetti la con-

nessione della scienza con quest! sogni. Del rimanente quando

-s' incappa a dire che Fetere e idrogeno senza capire la contra-

dizione che s'inchiude in questi termini; e che le anime incarnate

nei corpi angelici e abitanti negli spazii planetarii aspirano,

e respirano L'ETEKE, senza avvedersi degli assnrdi fisiologiei,

fisici, filosofici accumulati in .tali proposizioni ;
e che in quegli

spazii le anime hanno sewpre giorno e non mai notte, dimenti-

cando puerilmente che soppressa 1'atmosfera nonv'e piu luogo

a discorrere, a rigore, n di giorni ne di notti; qnando si mostra

credere che con una yista acutissima si potrebbero vedere \fe-

nomeni del calore, le correnti elettriche, i moti molecolari,

senza addarsi che qud moti cesserebbero di essere quel che sono

qualora diventassero Yisibili, e che prci6 sono essenzialmentte

invisibili: quando, ripetiamo, s'inciampa ad ogni passo si bontf-

mente in materie scientifiche, non e piti il caso di presentare Be

se stesso come scienziato, n& le proprie idee come conclusion!

dedotte dai moderni trovati scientifici. Uno scolare che si lar

sciasse sfuggire davanti al suo maestro di fisica, di astronamia

o di fisiologia una sola delle citate capestrerie e~di cento altrfe

simiglianti sparse dal Figuier nel suo libro, n'avrebbe irremis-

sibilmente il titolo che ognuno indovina, ma con altro accento

che non s'usi dai buoni popolani di Eoma. E valga ci6 di re-

gola eziandio per altre opere dello stesso autore che vanno per

le mani della gente, e si ammettono nelle fa/miglie, per diletto

e per istrnzk)ne. Per essere scienziato non basta il saper rafc-

zolare e rivestire con uno stile imaginoso ci6 che altri scrissero

intorno alFuomo primitivo, alle invenzioni moderne e via discor-

rendo. Che chi non possiede a fondo le scienze e pretende far-

sene banditore, poco va che non dia negli svarioni
pii^i

miractxlosi

e ne riporti il titolo che gli si conyiene^ o se lo senta poi dire

con accento di disprezzo o di benevola compassione.
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Z/aes rude e Z'aes signatum quali furono alle prime origini della mo-

neta italica di "bronzo.

Un insigne tesoretto di aes rude misto a frammenti di aes signatum
in forma quadrilatera scoperto a gran profondita neirinterno della citt

di Cere ci sara di valido appoggio per trattare due qtiestioni, I

7

una finora

intatta, 1'altra non trattata appieno. La prima dimostra le varie forme-

che gli antichi davano alYaes rude; la seconda svolge la fabbricazion^

deWaes signatum di forma quadrilatera. Dal tesoretto di Vulci composto
di quadrilateri in parte spezzati portanti impronte diverse e di pezzi

cubici assai mal fatti e senza alcuna impronta, il cui peso da un'oncia?

andava ad una libbra, parve al Mommsen (Hist, de la monn. rom. I,

pag. 175 seg.) poter dedurre, che una volta il metallo si fondesse in

forma di cubo senza impronta fino al peso di una libbra, e che ai me-

talli di peso maggiore si desse forma di quadrilatero e un'irapronta:

Ces de'couvertes nous apprennent aussi que ces deux valeurs circu-

laient en meme temps, et que les lingots Us plus pesant (ceux dont

le poids est au-dessus d'une lime) e'taient a cette e'poque les seuh

qui eussent une empreinte.

L'esame del nuovo tesoretto di Gere ci dimostrera quanto cosl giu-

dicando eravamo andati lungi dalla verita e generalita dei fatti. Esso si

compone di centosessantasette pezzi tutt'insieme del peso di centocin-

quanta libbre. Di questi pezzi settantasette soltanto sono di peso inferiore

alia libbra, quarantacinque la superano, fino a raggiungere quanto al-

Yaes rude le otto libbre e mezzo romane. Stanno insieme I

1

aes rude col-

Yaes signatum in quadrilateri; il rame non ha mistura di zinco, come

a Yicarello, ne di stagno, come a Villanova, ne di piombo, come a

Marzabotto, ma e generalmente tal quale si cava dalle miniere senz'altro

artificio. Al metallo greggio i Latini diedero nome di raudus, rodus e

rudus come a materia rozza ed imperfetta: ond'e che anche il sasso dai

poeti si chiama raudus. Eodus vel rudus, scrive Festo (Q. XIII, 1,

pag. 73, ed. M.), significat rem rudem et imperfectam: nam saxum
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quoque raudus appellant poetae. Non si e ancor detto se il nome di

raudus compete soltanto al rame greggio come si cava dalla miniera,

ovvero se fu cosi chiamato anche dopo che era stato fuso. A tal questione

risponde Gincio Alimento (de verUs priscis) in questo passo trascritto

da Festo (loc. cit.): Quemadmodum omnis fere materia non deformata

rudis appellatur, sicut vestimentum rude, non perpolitum, sic aes

infectum rudusculum : apud aedem Apollinis aes conflatum iacuit id

adrudus appellabant... in aestimatione censoria aes infectum rudus

appellatur. L'aes conflatum et infectum, secondo Gincio, si chiam6

rudusculum e rudus (I'adrudus del ms. e un errore). Se all' aes con-

flatum si da dall' artefice una forma di strumento, il pezzame dello stru-

mento rotto si considera come una specie di rude, ed e questo il senso

di un passo del Digesto di Giustiniano (fragm. 7, 7, de auro arg. 34, 2):

Vas conflatum ad rudem massam reverti potest. Gli strumenti,

come per esempio le accette e le punte di lancia, che si trovano nei ripo-

stigli rotte insieme con altri utensili a caso o a disegno, si debbono perci6

dire ridotti ad rudem massam; nfc per questo motivo quel ripostiglio

dovra dirsi di natura diversa. Tal era il ripostiglio trovato presso di Ascoli

piceno che si componeva di frammenti di aes rude misti a pochi pezzi

di accette e di punte di lancia. E estraneo allo scopo nostro di cercare

per qual motivo codesti antichi rompessero le armi, che, a quanto pare,

essendo di buona conservazione potevano essere tuttavia utili alia guerra.

Non e pertanto inverisimile che questo fatto si debba riportare a quella

eta nella quale divenuto assai caro il rame fu preso partito di cambiarlo

col ferro, del quale furono fatte e lance e accette e spade. Allora le

armi di rame si dovettero ridurre a moneta ossia ritornarle ad massam
rudem. Non ci par degno di essere udito chi ha detto che alia moneta

si dava in quei tempi forma di accetta o di altro arnese, e pero che si

spezzassero come Vaes rude o il signatum.
All' aes rude era pur necessario che nel fonderlo si desse qualche

forma
;

la quale fosse libero a chi voleva di conservarla intera, come si

cavava dalla staffa, ovvero di spezzarla volendosene servire per moneta.

I tesoretti di Ariccia e di Vulci (non parliamo qui della stipe sacra)

ci hanno finora dato qualche quadrilatero intero insieme con molti pezzi

rotti; quello di Gere oltre a pochi frammenti di quadrilateri offre ai

nostri studii com'essi un pezzame di aes rude, ma in grossi frammenti

e di figure diverse, le quali studiate attentamente ci hanno convinti che

in Cere la forma piii comune era la rotonda, quale si pu6 ottenere fon-

dendo in una scodella che abbia il labbro a piano inchinato. Pero si vede

manifestamente che spesso modellavano come se sovrapponessero la creta

alia faccia esteriore delle scodelle, ovvero a preparare il fosso nella sabbia

si servirono di scodelle col piede o senza: con questa supposizione noi
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possiamo intendere e spiegare quel circolo di metallo rilevato che si ha

nella maggior parte dei frammenti, il quale pare a noi che derivi dal piede

o base della scodella adoperata per modellarvi la coaeava forma che

servir doveva di staffa.

Riunendo insieme tre pezzi trovati nel tesor-etta di Gere abbiamo

potulo dedurre che 1'intero pane metallico era largo venti cenlimetri

in circa, erto colla base centiroetri tre e mezzo, e senza di essa centi-

metri tre incirea. Questa grossezza e Tordinaria, ma vi si trovano alcuni

pezzi erti quattro e cinque centimetFi con la base e senza di essa*. Cia-

-scuno dei tre pezzi predetti viene da ua pane diviso in quattro parti

quasi uguali; 1'uno e di libbre 4 once 3, 1'altro di libbre 4 once 8 {/9 ,

il terzo di libbre 2 once 9: di modo che possiamo dedurre che il pane

intero pesasse presso a poco piii o meno le libbre sedici. Si avverta che

la libbra per noi e di gramtm 327, perche facciamo 1'pncia di gr. 28.

Un quindici anni or sono ad un nostro amico, che scavava presso

1'antica CoUatia (oggi Lunghezza), avveoue di trovare UB sepolcro cir-

colare con dentro otto schelelri, collocati come raggi intorno al cerchio

colle teste rivolte al centro e i piedi al muro esteriore, divisi 1'uno dal-

VaHro da un muricciuolo nel senso delta lungtjezza, in mezzo del quale

erano aggruppati otto pezzi di ae$ rude e vi si vedevano vast e scodelle

di pasta fioa lavorate alia ruota. Egli ci don6 una di codesti pezzi di me-

tallo e due vasi, cioe un orciuolo di buchero a due manichi, e una sco-

del.letta di creta giallognola iDtennameote e ester-naraente dipinta a zone

di color nero, ad una parte del cui labhro sono due forellini per la cor-

dellina che doveva servire di cappietto ad appiccarla o sospenderla. II

fraramento di metallo e ora facile intendere da qual forma di pane sia

spezzato, ed e per6 che ho pensato di darlo qui inciso di taglio: esso e

^avato da una st;iffa della forma di scodella rotonda senza piede.

Ma ci6 che lo rende piu pi'egevole e che ci da un bel saggio di

spezzatufa, la quale sembra si facesse colla mazza o martello dopo avei'e

segnata con un colpo di taglio il luogo dove il pane naetallico si voleva
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spezzare, die perb fucciamo qui rappresentare dalla pa rte della'superficie.

Molti pezzi del tesoretto di Gere sono evideritemente spezzati come

questo, e giovera sapere, che in un frammento del peso di oltre tre libbre

erto cinque centimetri, che non fu spezzato ove si voleva, rimane tut-

tavia 1'intaecatura deiraccetta per romperlo a quella data misura. Questo

pezzo insieme conaltri che qui si leggono soltanto descritti dovranno darsi

alia luce nella Raccolta generate della monetazione italica dalle sue ori-

gin! fino all' impero di Augusto. A questa noi riserviamo una piu ampia

trattazione che abbiamo promessa. Ivi si tocchera con mano che i pani

metallic! furono generalmente spezzati e non fusi a mezzo, come altri

afferma. I nostri bravi fonditori di metalli sanno, che il rame acre, cioe

non battuto, ne temprato, ma fuso e lasciato raffreddarsi lentamente, si

rompe a col pi di martello e vie piu se e collo stagno in lega.

Non dobbiamo pertanto qui trapassare il piu bel pane di questa forma

rotonda trovato da noi nel tesoretto di Gere, che fc del peso di libbre

otto e mezzo. Esso e Lungo 20 centimetri, largo 12, grosso 4 e mezzo

col piede, 2 centimetri nell'area di mezzo: ond'e che se fosse stato intero

ci avrebbe date le sedici libbre incirca che abbiamo notato di sopra.

Messa in chiaro la forma di scodella col piede e senza, vediamo ora

di una non meno singolare forma che rileviamo da un frammento del

tesoretto medesimo. Godesto e del peso di tre libbre e due once, la sua

lunghezza e di 10 centimetri, ed e largo tre centimetri e mezzo, grosso

cinque: la &ua centinatura & tale, che manifestamente 1' intero doveva aver

forma anulare di ciambella, e come si pu6 argomentare dalla curvatura

del segmento superstite, del diametro di centimetri 20, e dell' intero peso*

di libbre sedici incirca. >
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D;l]a forma rotonda ed anulare dell'aes rude possiamo passare col

beneiizio del nostro tesoretto ad una terza forma che e la ovale. E un

pane metallico di forma iuferiormente globosa, di sopra piana, se non che

nelia fusione il metallo si e ritirato, lasciando un cavo profondo un cen-

timctro e mezzo incirca, che segue per lungo e per largo la forma ovale

predetta, la quale e lunga centimetri 10, larga 5, alta centimetri 3; il

suo peso e di once sedici.

Non e per6 la forma ovale si nuova e ignota come si crederebbe da

chi cominciasse dal tesoretto ceretano questi studii. Perocche la valle

Aricina mise fuori parecchi anni or sono un bellissimo pane metallico

intero e sano: ma i contadini avendolo spezzato in due meta ne sotlras-

sero ancora una sebben piccola particella dal contorno, che ora e per-

duta. Esso e lungo net maggior diametro centimetri ventisei, largo cen-

timetri dodici, piano di sopra e convesso nel solo contorno di sotto, la cui

grossezzu nella parte piana e di centimetri due: il peso totale ascende

a libbre undici, once dieci, e facendo calcolo della piccola parte di con-

torno, oggi perduta, pu6 dirsi che pesasse le dodici libbre incirca. Que-

st' unico pane metallico e posseduto dalfill. sig. B irone Visconti, il quale

me ne fece fin d'allora cavare il disegno.

Tra queste forme primitive di aes rude non abbiamo trovato finora

indizio veruno di staffa quadra o quadrilunga; ben per6 abbiamo un

frammento, che e stato ridotto alia forma rettangola, lunga sette centi-

metri, larga cinque, e un altro, che erasi cominciato a ridurre, ed e poi

restate incompiuto per meta; la parte ridotta e lunga sette centimetri

larga parimente cinque. Ma questi due pezzi appartengono al metallo

colato in una sola staffa. Quelli per6 che diciamo quadrilateri sono fusi

verticalmente fra due staffe. II peso loro non sale alle sedici libbre we

alle venti, ma, per quanto possiamo calcolare finora, sembra non doves-

sero eccedere le dodici libbre. Di tal peso crediamo essere stati i qua-

drilateri di Quingento nel Parmense, uno dei quali che e quasi intero

pesa libbre dieci, once otto e grammi quattordici. La piu parte dei qua-

drilateri meno rozzi e con tipi variati non pare che sia mai stata di peso

maggiore delle cinque a sei libbre; ond'e che si sono creduti e chiamansi

comunemente quincussi, o sia del valore di cinque assi, senza considerare

che F Umbria fondeva in pari tempo assi di quattordici once e Roma di

dieci ad undici. Noi abbiamo appreso dalFcsperienza che i quadrilateri

rozzi che vanno dalle dieci alle sedici libbre si sono fusi a Bologna, a

Parma e a Reggio non meno che ad Ardea, Gere, Sutri, Teramo ed

Ariccia: ben e per6 vero che i meno pesanti e di miglior arte non si

sono finora trovati nel Bolognese, nel Reggiano e nel Parmense, ma solo

in Toscana, nelF Umbria e nel Lazio. I primi portano per tipo un ramo

senza foglie che comunemente chiamasi secco, ovvero i nervi di una
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foglia, secondo a]cuni spina di pesce, secondo altri ramo ancor esso ma a

fog lie. Noi non sappiamo chi abbia mai veduto alcun ramo ornato di foglie

nei cui punti di diramazione opposta si trovino gli anelli, che sono rap-

presentati e talvolta onaessi in questi quadrilateri.

Vi ha dei quadrilateri del tutto lisci o sia senza tipo veruno, che

pero dovremo ascrivere alia classe ddYaes rude; ve ne ha di quelli che

portano alcuno dei tipi predetti sopra una faccia soltanto e questi sono

per meta nidi e per meta signati: Vaes pienamente signatum ha i tipi

sulle due facce. Nei quadrilateri rozzi generalmerite si osserva che le due

stalTe, tra le quali deve fondersi il metallo, non sono I' una all'altra con-

giuute, ma separate e inoltre piii discoste in alto che in basso. II me-

tallo adunque erompe dalle staffe e diffondesi fra i margini di esse non

essendo altrimenti trattenuto che fuori dei margini dai tre lati: la parte

di metallo diffusa fra i margini e oggi in uso di chiamare bava: essa e

d'ordiuario cuneiforme come un chiodo, larga di sopra e si ristringe di

sotto. Abbiamo anche esempi di quadrilateri, nei quali le cavita delle due

staff i inferiormente non si raffrontano, ma Tuna monta piii alta 1'altra

resta piu bassa. Le quali imperfezioni di metodo si vedono quasi sempre
evil ate nei quadrilateri dalla miglior arte, di peso inferiore alle sei libbre;

questi sono anche fusi in istaffe unite e combaciate regolarmente : non-

dimeno la bava sovente si fa largo fra i margini, quantunque non mai

della grossezza propria dei quadrilateri rozzi. In essi e non nei quadri-

lateri rozzi il liquido metallo s' infonde per mezzo di un canalctto aperto

nei minor lato superiore, dalla qual pratica risulta che in quel luogo

rimanga un pezzo cilindrico di metallo che i fonditori sovente non curano

di distruggere.

Ai tipi che in origine occuparono 1'una e 1'altra faccia, ovvero una

delle due, lasciando 1'altra liscia, fu sostituito un fulmine in un fram-

mento veduto da noi, del quale non abbiamo finora potuto sapere la

provenienza. Il frammento di Teramo da il primo esempio di un'asta

accostata da delfirii, che pero pote essere un tridente nei quadrilatero

iniero. A questo tipo fa d' uopo paragonare il frammento di Marzabotto,

datoci delineate dall'ill. Gonte Gozzadini, il quale vi ha espresso un'asta

simile a quella di Teramo, e aggiugne (Di un'ant. necrop. a Marsa-
botto nei Bolognese, pag. 54) che 1'asta ha presso alcuni altri segni

pure in rilievo, la flgura dei quali non e pero ben discernibile. Due fram-

menti 1'uno deirAriccia, e 1'altro di Tarquinia pongono i delfini guizzanti

dall'un lato e il cosi detto ramo secco dall'altro: il delQno anche si vede

su di altro frammento che e nei Museo Britannico, il cui riverso sembra

essere liscio (POOLE, Catalogue, pag. 38). Todi in un quadrilatero intero

del peso di quattro libbre e cinque once congiunge il tipo del hue col

rarno a foglie o spina che pone al riverso.

Scrie XI, vol. Ill, fasc. 726 46 10 tettembre 1880
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Gia si osservano i primordii della miglior arte, die ai tipi primitivi

sostituisce gli animali veri e fantastici e gli strumenti di guerra, e i

simboiici. II hue, fct scrofa, 1'eiefante, ildelfmo, i polli augurali, 1'aquila

di Giove, il pegaso di Belleittfonte, il tridente di Nettuno, il caduceo di

Mercuric, il tripode di Apollo, la clava di Ercole, il serto di alloroT

1'ancora, il rostro di nave, il parazonio, gli seudi. Ecco quai tipi si sona

seoperti finora in questa classe di quadrilateri.

Non vi ha segno veruno di valore, non epigrati, se ne eccettui il

name dei >Romani ROMANOM seritto<sopra'due copie di quadrilateri e

in pane sopra un terzo frammeuto che rappresentano I'Aquilae il Pegaso.

La nota nuraeriea del peso comincia a segaarvisi quando T-asse librale

^ diyeouto semwsale e quadrantario.

E tuttavia incerto se i frammenti di quadrilateri il cui peso doveva

esser presso a poco dalle due libbre a He due e mezzo, appartengano a

questa classe insieme cogli obeli ora lisci, ora col tipo <iel ramo che

dicono secco: ma considerando i tipi ripetuti sulle due facce senobra che

ancor essi alia epoca medesima appartengano.

Le verghe quadrate di metallo e lisee si soao tro?ate a Palestfioav ad

Albano, a Firenze; delle ornate di rami e globatti sulle quattro facce

abbiamo notizia dal Garonni, che le vide ^nella collezione del Sellari in

Gortona e ne incise la figura nella tavola VI, n. 48 del suo Raggua-

glio: le aveva pero date autecedtmtemente il Passeri (Paralip. tab. IT

nn. 3, 4, 5).

Riportato Telenco dei tipi che finora si sono veduti sui quadrilateri

della seconda classe e su quei della moneta di valor nominale e quindi

d'uopo che vi facciarno seguire alcune considerazioni.

Abbiamo detto che nel frammento di Teramo due delfini vedonsi ac*

coppiati ad un raanico di tridente. Ora e bene notare che di questi delfini

1'uno 6 quasi intero e bene espresso, dell'aitro rimane visibile la sola coda

ma e facile a riconoscersi : fa pero maraviglia che t*essuno se ne sia avve-

duto, e che siamo i primi a darne avviso.

11 tridente si e trovato sopra quuttro quadrilateri interi tutti di una

stampa col caduceo al riverso: ve n'e uao nel Kircheriano proveniente

da Vulci del peso di gr. 1688,36, uno nel Gabinetto di Parigi trovato

a Bomarzo del peso di gr. I(i80,15, uno nel Museo di Fireoze di gr. 1628,

uno nel Museo Vaticano di gr. 1614, dato recentetnente in luce dal

Gav. Visconti (II qumipondio ed il tresse del Museo Vatieano) al quale

andiamo aache debitori di conoscere il peso>di qnello di Firenze. Gonstai

dunqtie che due di ess i si accostaao alle cinque libbre, due di
; poco le

sorpassano. II tridente si vede anche accoppiato con uoodei galli augu-

rali in un frdmmettto dafceci dal Garelli (tav. XL, 2). Questo tipo dei dae

galli die beccano si vede intero in due esemplari, I'uno del Museo di
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Parigi 1'altro del Museo di Londra; se ne banno inoltre due frammenti,

I'UQO nel Museo Kircheriano 1'altro nel Napolilano con parte del tipi,

cioe con un gallo dall'un lato e un rostro dall'altro intorno al quale

nuotano due delfini. Quelli cbe abbiamo chiamato fostri sono general-

mente creduti tridenti: ma la forma del tridente e troppo diversa, ne

vi si vedono legature fra le tre punte che insieme le uniscano in modo

da formare un solo masso. Tale legatura invece conviene al rostro, cosi

rappresentato anche sulla moneta fusa di Rimini e sui marmi, come sul

quadrilatero di Parigi piu certo e determinate cbe in altri esemplari. Al

quaJrilatero che porta un tripode dall'im latoel'ancora dalKaltro deve

confrontarsi il frammento cbe e nel Kircberiano e fu dato dal Carelli

(tiv. XXXIX, 2) nel quale ci si e conservato il lebete del tripode coi

suoi grossi anelli, che e stato preso dal Cavedoni nella descrizione (pas:. 10)

per il resto di una diota. Gio che rimane al riverso sembra dare un'idea

dell'ala di un'aquila, piuttosto che di linee oblique (CAVEDONI, loc. cit.).

L'aqujla col fulnoine fu veduta dal Mionnet (M0d. rom. torn. I, pag. 1)

in un quadrilatero, il cui riverso figurava un parazonio. Un tridente dal-

l'un lato un fulmine dairaltro portavano tre esemplari interi di quadri-

lateri trovali.a Tarquiaia e posti nel Museo gregoriano a pa re r del Bor-

ghesi, ma dove ora non si hanno. La notizia del tipo si deve al Barone

Visconti che dietro nofitra dimanda ce 1'ha trasmessa.

Passianoo alle armi. Gli scudi di quella forma- elittica sono attribuiti

ai GaJJi, e cosl e figurato di fatti la scudo sulla moneta fusa di Rimini

sulla statua di marmo rappresentante un Gallo nel Museo di Avignone:
ma se ne hanno esempi anche in monument! che non si possono attribuire

ai Galli. I due quadrilateri di una stampa trovati nel tesoretto di Ariccia,
1'uno dei quail ora e nel Kircheriano, 1'altro e passato nel Museo Britan-

nico (POOLE, Catal. pag. 26), rappresentano due scudi della stessa forma

elittica ma con emblemi diversi. L'uno porta nel mezzo un tale ogg.etto

*chfc si e creduto umbone: e simile ad una matassa di lana avvolta in-

torno ad uu bastoncjejlo, del quale occupa la parte di mezzo, Taltra e

con qualche verosimiglianza creduta portare due fulmini 1'uno a trav/erso

dell' altro in forma decussata. Dicansi pure scudi gallici, ma si noti che

anche Roma sul didraiuma di Locri, ov'e coronata dalla Fedev stando

assisa, si appoggia ad un clipeo elittico. Non e poi verosimile, n^ pub
credersi che i Locresi rappresentassero Roma con armi non sue. Aggiun-

gasi che uu simiJe clipeo e imbracciato anche da un Sannita di Capua
(Bull. arch. N. 1854, tav. XI). Non ometteremo df notare che le monete
di Rimini danno per emblemi oltre allo scudo elittico anche un parazonio
col suo fodero, un tridente, un rostro di nave che riscontriamo nei qua-
drilateri fusi nel secolo medesimo: il che pub servirci di argomento ad

attribuire quella serie di aes grave ai coloni latini di Rimini stata capi-
lale dei Galli Senoni.
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La spada latina dei quadrilateri si distingue dalla spada gallica di

Rimini per due particolarita : il finale del fodero nella gallica & acuto,

ove nella latina e munito di una piastra rotonda, che gli serve di guardia:

la lama della spada gallica non ha propriamente manico, ma quella sola

parte di esso, che dicesi spiga, con una vette a traverse nella parte di

mezzo dove non puo servire di paramano, ma deve invece essersi im-

brandita. La lama latina fc munita certamente di paramano, questo poi6

non fc separate, ma fuso insieme e si continua colla lama stessa che in quel

luogo si espande, corrispondendo a quella espansione anche il disegno del

fodero che deve riceverla. Tale si e la spada, tale il fodero, 1'una e

I

1

altro espressi net quadrilatero Guadagni, ora del Museo Britannico

(POOLE, Catal. VI, 28, 29), del quale abbiamo sottocchio un' esatta copia

in galvanoplastica, tale anzi assai meglio conservata si ha in un fram-

mento, che ci mando il tesoretto di Ariccia e si conserva ora nel Kirche-

riano: quivi si vede assai meglio quel nervo di rinforzo che risalta dal

mezzo della lama, a cui risponde esattamente il rilievo sul fodero. Meno

espansa ma in certo qual modo simile a questa & la guardia nella spada

gallica testfc data alia luce dal Vercountre (Revue Arche'ol. Mai, 1880,

pag. 306) : ancor essa a doppio taglio come la nostra e munita del nervo

costola. Sopratutto per6 si metta in confronto con questa espansione del

manico 1'esemplare del Museo di Dublino nel Catalogue del Wilde

(1861, vol. II, pag. 442, n. 56, fig. 313) donde parimente risulta che que-

st' arma fu propria ancor essa dei Galli Gelti. V & anche di piii assai

bene figurata la cintura o balteo, che nel quadrilatero Guadagni sarebbe

difficile di scoprire. A quesla forma di spada e di fodero corrispondono

1 disegni delle sculture e pitture romane dei tempi posteriori, sicche

offrendocisi ad esaminare la stampa del Garelli (tav. XL, 1), dove si vede

inciso un parazonio, non sappiamo di quale provenienza: se fosse della

raccolta borgiana di Velletri, dobbiamo conchiudere, che il disegnatore

ne altero le forme, commettendo inoltre T enorme sbaglio di munire della

piastra rotonda anche la punta della lama, e di porre un anello al fodero,

cosi interpretando il balteo, di cui ha per altro espressa una tenue traccia

pendente dall' anello. Nel resto egli quasi non si diparte dal disegno del

quadrilatero e del frammento, se non nella vetta posta per paramnno e

nella forma ricurva data alia spiga, in vece del porno che vi si vede nei

quadrilateri veramente sinceri.

Ora ci conviene ricordare quello che scrivemmo in altro articolo

trattando dei quadrilateri coi tipi della lama e del fodero, esservene cioe

quattro, i primi tre provenienti da un solo modello, ed il quarto da un

modello alqunnto diverso, non pero, a quanto sembra, di mano diversa.

L' abate Minervini prima del 1804 serbava in Napoli gelosamente un

quadrilatero che aveva per tipi una lama di spada e al riverso il fodero
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accanto al quale era espresso in istrana guisa un fulmine; leggevasi

inoltre dalla parte della lama 1'epigrafe ROMANOM. II P. Caronni che

il vide se ne invaghi e ottenutone a gran prieghi un disegno il diede

alia luce nel suo Ragguaglio (tav. XIII). Pote dipoi dall'erede del Mi-

nervini acquistare il bronzo pel Museo Wiczay.
Ma rimaneva al Caronni di apprendere cosa, che gli diminui in seguito

la gioia di quell' acqu
;

sto per dar luogo a sospetti. In Roma come co-

mincio a sapersi del quadrilatero minerviniano cosi vi fu un tal Giuseppe

Sinistri, il quale dichiar6 pubblicamente essere egli 1'autore di quello

e di due altri quadrilateri siffatti.

II Caronni adunque ebbe quivi il primo avviso, che il fece entrare

in diffidenza di quel suo cotanto vantato acquisto: indi nella descrizione

del Museo Hedervariano stampata dal Wiczay (torn. I, n. 387) ne raise

in dubbio 1'autenticita.

Dal canto suo il Seidl (Schwergeld, pag. 64) die per sospettissimo

1'esemplare identico conservato nel Gabinetto di Vienna ed il sig. Arneth

ne conferm6 il parere. Non mancava dunque che di sapere ove si celasse

il terzo esemplare e di questo risponderemo noi, avendone avuta certa

notizia e di piii una copia in gesso di quel bronzo che nel 1861 si con-

servava tutiavia nel Museo di Volterra. Non fu mai tenuto per genuino

ma tutto al piii copia di un originate antico, secondo il Gori prefetto di

quel Museo, alia cui opinione sottoscrive il prof. Migliarini nella lettera

dei 6 aprile 1861 all'autore di questo articolo, dove avvalora cotal pa-

rere del Gori colla testimonianza di colui che lo dette al Museo, il quale,

com' egli scrive, lo qualified per ripetizione da antico originate: e nota

il Migliarini che in quel tempo vi erano in Volterra due Inghirami in-

tendenti, oltre molti altri.

II Can. Gori scriveva il 16 marzo di quest' anno al Migliarini: La

iradizione sta contro 1'autenticita del pivsente asse in discorso. E pro-

segue a dire : Dal calco che le invio Ella potra rilevare qualche cri-

terio sulla natura di tal fusione ed informarne il chiarissimo P. Garrucci,

il quale potrebbe instituire qualche utile disquisizione sul vero originate.

Da queste tre copie che e oramai certo essere quelle di cui il Sinistri

si confess6 autore, bisogna ora distinguere un quadrilatero di recente uscito

alia luce, che ripete 1'identico disegno ma con tre particolarita diverse ; im-

perocche qui soltanto e non in quello del Caronni, come per errore scrisse

il Duca di Blacas nella nota a pag. 179 del torn. 1 del Momms., si vede

aggiunto un N davanti a ROMANOM : il fulmine alato accanto alia lama

e stato omesso, e la testa di montone che sta per porno del manico invece

di essere volta a sinistra come nei tre predetti vi si trova rivolta a dostra.

Codesto quadrilatero che noi crediamo della stessa mano modellatrice

del Sinistri giacque per lunga pezza ignorato e s'ignorerebbe tuttavia, se
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non che il Bonichi presentossi un bel di allo scrittore di quest' articolo

abitante allora in Collegio Romano con esso bronzo, bramoso di accredi-

tarlo con una illustrazione. Diede per6 un disegno cbe conserviamo tuttora,

ma non ottenne 1' illustra^ioue bramata, perch qnel bronzo fu giudicato

falso. Non cosi il Duca.di Blacas il quale credette anzi che fosse 1'antico

modello dal quale il Sinislri avesse tratto il disegno poco diverse dei tre

quadrilateri dei quali si vanlo autore. Ma noi non sappiamo persuaderci,

come il Sinistri avendo questo origin-ale dal quale a tutto suo agio poteva

cavare la ibitna per fondervi i tre quadrilateri si fosse inveee posto a fare

un modello nuovo: inoltre non si vede perche in questo modello ometiesse

la N davanli a ROMANOM e il fulmme alato del riverso. Un argomento
di falsit^ ce 1' olTre anche 1' epigrale N ROMANOM che si vorrebbe del

quinto secolo della repubblica, la quale non puo sigmficare altro anche a

parere del Mommsen, che Nummus Romanorum. Or tutto ci6 che sap-

piamo della sigla N impressa sui bronzi di epoca posteriore si & che con

essa si voile distinguere il dexians, ossia 1'asse di dieci once in uso nella

Puglia e fra i Marruccini, dall'asse romano di dodici once. La qual ma-
niera di significarlo equivaleva alia nota S.... forma ta dei segni presi dal-

l'asse di dieci once nel quale S 6 Semis e i quattro globetti valgono le

quattro once che colle sei fanno il dextans ossia la maggiore unita di

dieci once (Vedi MOMMSEN, ed. BLACAS, I, pag. 247). Ma questo asse de-

stantario non si sa che sia mai venuto in uso dei Romani, ovvero della

regione che emise i quadrilateri. Gonsta inveee che 1' asse, o sia la libbra,

in queste terre fu costaritemente signiikato con un obelo or verticale ora

orizzontale: e pero i quadrilateri piii receati che appartengone all' epoca

della diminwzione dell' asse duodecimaJe a semissale a trientale, qaando
cioe era cessato Vacs grave o asse libbrale che si faceva corrispondere alia

]ibbra, si trovano notate di quattro obeli paralleli che dinotano avere quei

pezzi il valor nominale di quattro libbre. Or poich6 quel quadrilatero del

Bonichi pesa grammi 1486, 92 e pero si accosta alle cinque libbre, con

questo N si verrebbe a signilicare die quel bronzo era moneta, Nummus,
nel generico significato, lo che non ha veruna analogia coll' uso di quel

secolo e neanche deH'eta posteriorei

L'insigne quadrilatero dell'aqnila eel fulmine e del pegaso e il sole

che porti il nome del popolo che? 1'ha emesso. ROMANOM vi si legge

con ortografia frequentata fuori del Lazio dove regna nelle monete battute

il geniiivo desinenle ia 0, a; rnodo di eserapio AQVINO, SVESANO,

TIANO, CALENO, CAIATINO, GORANO. I Romani slessi che battono

in Puglia e in Gampania col nome loro, costantemente adoperano questa

desinenza in 0, ROMANO, ond'e che non possiamo credere essersi- cosi

scritto, perche questo quadrilatero fosse modellato in Capua, dove si sono

battute monete colla epigrafe KAMPANOM. Sar dunqne una- eccezione,
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come 6 in Isernia il trovare qualche volta AISERNINOM in luogo del

solito AISERNINO. Dei due esemplari interi che ora si conoscono, 1'uno

era nel Museo Borgia ill VeUetri, 1'altro dla eolteione Guadagni di Fi-

renze, il terzo che e un franmjento suo fu -trovato :presso Roma a Tor-

marancia e giovo a dissipare i dubbii die ; tuttavia si nutrivano da taluni

iritorno alia geauinita dei due esemplari. V'e aflche^un quadrilatero coi

tipi medesimi veduto da noi a Parigi presso Tesperto Hoffmann; ma esso

& privo della leggenda. Da cio possiamo dedurre che il quadrilatero ano-

nirao sia uscito dalla zeoca aon a coato di Roma, la quale avea introdotto

di apporre il proprio nome sulla inonela quando si serviva di zeoche

non sue.

I quadrilateri interi col tipo dd bue ripeluto sulle due facce, insieme

coi frammenti, provengono dal tesoretto di Vulci; Todi emiseaocor essa

il bue, ma nel quadrilatero edito dal Passeri ed ora censerva to nel Museo

di Pesaro pose al riverso la cosi delta spina di pesce.

Unieo fe rimasto finora il quadritalero coi tipi deU'elefante asiatico e

della scrofa, posseduto gia dai Guadagni e noto al Lanzi e al Garelli che

1' incise nelle sue tavole: ora e passato nel Museo Britaanico. II diciamo

asiati-eo perche ne ha il carattere, le protuberaaze lateral! dell'ossofron-

tale e le orecchie non tanto ampiequanto quelle dell' africano. Par quiodi

certo che il quadrilatero non anteceda la guerra di Pirro, che mostro

1'elefante il primo in Italia.

Ed eccoci giunti a quella classe di quadrilateri accennata di sopra, la

quale deve essersi emessa in pari tempo che la moneta rotonda di peso

nominale.

E una bella prova della conternporaneita dei qiLadrilateri con I'aes

grave, coatro coloro i quali sostengono che la moneta rotonda s'inco-

mincio a fondere quando usci d'uso la moneta quadrata.

La zecca di Todi ci aveva messi sull^avviso di'queste diminuziorii

col quadrilatero del peso di once tredici e ia nota del valore .... cio&

di quattro libbre (PASSERI, Chron. numism. p. 193). II decapondio Kir-

cheriano del peso di gr. 3581,30 porta per nota numerale sopra una

faccia died globoletti preceduti da una linea fra due grossi globetti

-^- ::::: e sopra 1'altra il numero X- la qua 1 cifra oltre-al peso predetto

dimostra che certamente i globoletti sono qui segni di libbra e non di

once. II tipo di questo quadrilatero e il bue ripetuto sulle due facce. Ma
il Riccio un secondo esemplare ne ebbe del peso medesimo di tredici

once, nel quale la nota numerica delle quattro libbre constava di quattro

linee vertical! 1 1 1 1. Questi pezzi adunque ed altri simili debbono ripor-

tarsi a quel tempo nel quale il valore effettivo della libbra si era abba s-

sato a tre once e si fondeva 1'asse quadrantario. Pero alquanto prima
debboao essersi fusi i frammenti di quadrilateri scoperti nella necropali
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cli Tarquinia, due del quali portano le note del valore fra due A opposte:
il piii intero ci ha conservato tre linee III, ii meno intero sole II: resta

quindi a noi di cercare se queste linee fossero cinque ovvero quattro,

come nei quadrilateri precedent! Esaminando i quadrilateri interi usciti

dalla stessa necropoli, dei quali ne conosciamo tre, possiamo conchiudere

che superano le 13 once, contando Tun d'essi 20 once, gr. 5, Faltro

once 21, 18. Hanno questi per tipo due mezze lurie opposte: un terzo

frammento presso di noi aggiugne nel mezzo alle due lune un astro a

otto raggi e pesa grammi 442, cioe once sedici piii grammi 7. Sicche

puo dirsi che i Tarquiniesi fondessero quadrilateri del peso di due libbre:

e poiche probabilmente vi hanno uotate piu di tre linee, pare che si rife-

risse la diminuzione all'asse semissale.

A questa ultima parte del secolo quinto debbono assegnarsi alcuni

frammenti di quadrilateri con tipi diversi: 1'Ariccia ha dato un ramo-

scello di olivo con tre sole foglie in cima e il riverso liscio o guasto:
la raccolta Recupero ci fornisce altro frammento con la cosi delta spina

di pesce ripetuta, il ramo creduto secco si ha in un terzo frammento che

e nel Kircheriano, come i due precedenti: dalle acque di Vicarello ab-

biamo raccolto un frammento tendente alia forma ovale con sopra la

predetta spina e a riverso liscio. Un quarto frammento che e parimente
nel Kircheriano ripete sulle due facce un serto di alloro pendente da

un anello, la cui provenienza ci e ignota.

Parergo

Abbiamo esposto quanto finora si e potulo scoprire intorno alle forme

primitive dei pani metallici colati in istaffe, orizzontali, diversi percio

da quei pani di forma quadrilatera fusi in doppia stafTa verticale: noi ne

abbiamo condotta la storia della emissione fino &\Vaes grave, gia non

piii grave, ossia del peso effettivo, ma di peso nominale. Abbiamo anche

dimostrato quanto v' e di certo intorno alle ragioni che fusero la prima
moneta coi tipi del ramo e della spina come ora si sogliono denomi-

nare : e che di questa prima emissione si hanno tracce sicure da

Bologna Parma e Reggio, a Teramo Ardea e Gere: men tre la seconda

emissione sembra soltanto propria della Umbria e del Lazio: resta ora

che ad uso dei nostri let tori diamo luogo all'apprezzamento delle osser-

vazioni che intorno al nostro primo articolo si leggono nel BuUettino di

Paleont. ital. Reggio, marzo-aprile 1880, dove il ch. Chierici con molta

boritu e sincerita ci esorta a scrivere con esattezza e ponderazione. Al

qual coiisiglio attenendoci noi, ne cominceremo a far uso, cercando da

qual parte per verita V esattezza e la ponderazione si lascino desiderare.

Dimandiamo adunque in primo luogo, se nel Museo di Yolterra si
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ritrova un quadrilatero veduto ivi dal Chierici col tipo, com'e^li scrive,

<lel ramo a foglie. Rispondiamo che noa vi si trova e che il sig. Chierici

vide ivi, come ora confessa, un quadrilatero simile a quelli di Servirola,

e che cio noto nel suo libricciuolo di memorie. Che se poi scrisse che

era insignito del ramo a foglie ci6 avvenne perche non ne aveva me-

moria certa. Noi crediamo che a scrivere con esattezza e ponderaziorie

c'e d'uopo avere di cio che si scrive memoria certa.

Dimandiamo di poi se e esatto dire che il Mommsen additi nel Museo

di Velletri il quadrilatero colla spada e il fodero e 1'epigrafe N. RO-
MANOM dichiarandone il peso?

Rispondiamo: esser vero che il ch. Ghierici 1'ha detto, ma non che

il Mommsen, perche ivi parla del quadrilatero colla spada e il fodero

citato dal Lanzi, trovato insieme coll'altro quadrilatero qui porte la le-

(jende ROMANOM. Dove sorio da osservare due cose, la prima che il

Mommsen non vi ha posto un N innanzi a ROMANOM, la seconda che

ha ivi inteso di parlare di un quadrilatero che fu veduto anche dal Lanzi,

e il Lanzi non vide in esso la leggenda, ma si nell' altro quadrilatero

trovato insieme.

Dimandiamo se e vero che il Duca di Blacas abbia detto che un

quadrilatero colla spada, il fodero e 1'iscrizione N ROMANOM e descrltto

dal Cavedoni? Rispondiamo: Si e vero (v. p. 179, c n
p. cit.); ma e anche

vero che il Ghierici nel citare questo passo, dove ha dimenticato T N,
come confessa a p. 6, non si e avveduto dello sbaglio. Cio era facile, cot

paragone del peso: giacche il Blacas da a quello colFN ROMANOM il

peso di grammi 1488 e frazione, ovvero 1686, 92 come negli Annexes

p. 331; mentre quello del Museo Borgia e anepigrafo e pesa gram-
mi 1698, 14 (Annexes, loc. cit.).

Querelasi il Chierici perche la Civilta Cattolica gli attribuisce di

aver detto che nella epigrafe N ROMANOM la sigla N interpreta

nummus, mentre non e egli che 1'ha detto. Ma parci che si quereli a

torto: perche si sono da noi trascritte le sue identiche parole. Osservi il

Chierici che altro e il dire il tale interpreta, e altro e il dire il tale ha
notato che s

}

interpreta : Avremmo noi il torto, se avessimo scritto, che

il Chierici interpreta la sigla N per nummus: ma noi abbiamo scritto

il Chierici ha notato che N s' interpreta nummus, e le parole del

Chierici (pag. 5, ed. sep.) sono: la sigla N precede quella parola (RO-
MANOM), e Fiscrizione cosi compita s' interpreta Nummus Romano-
rum. Vegga dunque il Chierici quanto la Civilta Cattolica e stata

esatta e ponderata. Laonde non sa comprendere come il Chierici possa
aver scritto (Le 0>s. della Civ. Catt. ei. sep. pag. 6): La Givilta-

Cattolica non e esatta quando m' attribuisce d' aver detto che la sigla N
s' interpreta a quel modo.
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II ch. Ghierici censura la* Civ. CaU. perchft abbia scritto Fabbro,

da poich& si scrive, die' egli, Fabbri e non Fabbro. Rispondiarrro al

Chierici che i lessici e le- storie consultate da noi non conoscono questo

Fabbri nella provincia di Orvieto, ma ben vi conoscono Fabbro. L'esat-

tezza e ponderazioae invoeate dal Chierici parti che stiano dal lato di chi

avendo trovato scritto Fabbri non vi ha< subito creduto e molto meno

preso a rimproverare chi ha scritto Fabbro, ma e andato a cercare e

si e accertato che il Disionario Geografico-Postale, il quale per essere

quel che e, deve in fatto di nomi delle citta e terre essere ponderato ed

esatto, stampa defmitivamente e senza ambagi (Torino, Speirani, 1863,

pag, 214): FABBRO o FABRO Umbria Ficulle. Di piii ha cercato il

Dmonario di erudizione del J\Ioroni tonu>49, p. 196 dove si parla di

proposito di Orvieto e di Ficulle* ed ivi ha trovato, come altrove, sempre

Fabro.

Rimane ora a dichiarare 1, pereh6 abbiamo seritto: bronzo edito dal

Garelli : mentre il Garelli noo ha edito, ma, ha falte incidere soltanto le

tavole di numismatica : 2 Perche abbiamo citato 1'Appendice del Blacas

al vol. Ill e non il vol. IV: 3 Come abbiamo fatto autore il Seidl della

parola faisceau, mentre e il Mommsen che scrive fasces e il Blacas che

traduce faisceau: 4 Finalmente come ci discolperemo di aver fatto al

Chierici cercare. in vano nel nostro articolo il titolo dell' opera del Caronni

scrivendo tra parentesi (Op. cit.) mentre in quell' articolo non 1' abbiamo

citata.

Alle quali osservazioni rispondiamo. 1 E verissimo che il Carelli non

ha edite le tavole : ma non & men vero che ne abbia fatta una distribuzione

confidenziale a qualche amico: ed e certo che alcuno se n'& servito. Si

paragoni a modo di esempio la moneta di Metaponto (CARELLI, lav. CLVII,

n. 149, riprodotta dal Fiorelli (Mon. ined. tav. I, n. 10, pag. 8) non di

certo dalP originale che ora ne abbiamo in doppio esemplare ed fc troppo

lontano dal disegno imperfetto dal Carelli. Noi adunque che sapevamo
tutto questo dal pri ncipe di S. Giorgio d. Dom. Spinelli stato grande amico

del Carelli, ci siamo serviti a disegno del vocabolo, edito, alludendo a

questa certa quale distribuzione. Che se volessimo cercare troppo trove-

remmo ancor noi da dire non essere esatto il Chierici quando afferma

in nota (6) che il Cavedoni ha dati in luce i disegni del Carelli. I disegni

o sia le tavole incise, che il Braun compr6 dall'erede del Carelli, furono

ducento, e il Gavedoni ne ha date in luce ducento e due, avvertendo che

queste due ultime furono aggiunte essendosi trovata una prova di stampa
della ducentesima prima (vedi la pref. alle tav. pag. VII); e noi possiamo

aggiungere, che la seconda si deve al lodato sig, Principe Spinelli, che

confesso a noi esserne stato 1' autore.

2 Noi citiamo dunque il Blacas autore dell'Appendice cosi appunto,
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come si cita egli il Blacas, piu e piii volte. Per esempio: nel vol. 1, pag. XI,

ove scrive: J'ai joint a 1'ouvrage un certain nombre de planches, que
Ton trouvera avec leur explication a la fin du troisieme et dernier volume ;

e a pag. 179, note: . Voy. au troisieme volume a 1'explication de nos plan-

ches ce que nous disons etc. e a pag. 331 : Voy. ce qui j'en dis ci des-

sus p. 179, note, et au III
6 volume & 1'explication des planches ;

e poco

appresso: Voy. ce que j'en dis au III
6 volume etc. etc.

3 La versione francese del Blacas dell' opera del Mommsen alia pa-

gina 331 del vol. I, dice cosi : L'auteur du Musee Wiczay , 1. 1, n. 387,

met en doute 1'autenticite d'un lingot carre ayant pour type un glaire et

le fourreau au revers avec la legende ROMANO - M Seidl (Schwergeld,

pag. 64) signale comme tres suspecte une piece semblable du Cabinet de

Yienne avec un foudre aile a cote d'une epee et au revers un faiscirau (?)

avec 1'inscription ROMANOM. II Ghierici avendo fatto ricerca del testo

originale tedesco ha trovato che e il Mommsen il quale ha chiamato

fasces quel fodero e non il Seidl. Buon pro gli faccia. Ma come osa egli

rimproverare noi, perche in cosa per rioi precada ftdandoci alia versione

non abbiamo pensato a cercare nel Seidl e nel MomiMsen che cosa a cia-

scun d'essi appartenesse?

4 II ch. Ghierici non avrebbe aggravata di vantaggio 1' improba fatica

durata a ribattere la Civ. Colt, se invece di cercare Strove il titolo del-

1'opera da uoi citata in parentesi (op. tit.), avesse avuto 1'avvertenza di

svolgere addietro due pagine; perocche ivi avrebbe trovato alia pag. 204

queste parole : P. Garonni, il cui testo nel Eaggu&glio del viaggio di un

antiquario, Milano, 1805 etc. Or questo e il titolo cercato dal Ghierici con

tanta fatica.

Eettificazione. Nell' articolo tiostro a pag. 217 di questo volume,
linea 18, alie parole il fodero si stranamente fatto che pote essere preso

per un fascio di verghe si aggiuagano queste akre in altro quadrilatero

simile, del quale direnio appresso. Questo inciso sarebbe bastato al

benevolo lettore per intender chiaw) tulto quel luogo, oel quale il Ghierici

si e perduto, esagerandone la portata.
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Firense, 9 settembre 1880.

I.

COSE ITALIANS
1. Queslione pel Dazio di consumo a Roma 2. Condizioni di Roma e del Ro-

man! descritle da un Deputato 3. Espropriazione di possidenli per mancbto

pagamento di tasse 4. Emigrazione del 1819 5. Errori e dispendii per
1'armata di mare 6. Dissapori colla Francia per una quistione di ferrovie

in quel di Tunisi 7. Gare e violenze partigiane a Napoli; risultato delle

elezioni amrninistralive.

1. Per essere stata qualche anno capitals dell'Italia, Firenze and6

fallita; e Roma alia sua volta ebbe ad imparare, a sue spese, quanto costi

r essere citta capitale del Regno fabbricato coi mezzi moraU ben noti,

colle cannonate, ctille annessioni e coi plebisciti. Dopo scialacquati al-

meno 40 milioni, e raddoppiate e triplicate le tasse, il Municipio si trova

ora neirimpossibilita di saziare 1'ingordigia fiscale dello Stato. Ed e ap-

punto questo il momento che il Ministro per le Finanze, Senatore Magliani,

scelse per imporre a Roma un aumento di pubbliche gravezze, elevando

da Lire 4,700,000 a L. 6,000,000 il canone che da Roma dee pagarsi

pel Dazio-consumo !

Yero e che il Ministro non fece cosi per puro capriccio o per solo

intento di sopperire al deficit che si prevede dover essere prodotto dal-

1'abolizione graduate della tassa sul macinato. Stando per finire il quin-

quennio, per cui erano valide le precedenti stipulazioni fra il Governo ed

i Municipii, il Governo avea diritto e dovere di procurare il proprio van-

taggio e di far ragione, al tempo stesso, ai richiami di non pochi Gomuni,

i quali erano eccessivamente gravati, raentre altri erano in assai migliori

condizioni e tuttavolta colpiti assai piii lievemente da quella tassa. Ma
il Ministero delle finanze, volendo attenersi ad un criterio generate di

equita, poteva scegliere fra uno di questi tre : 1 Fissare il canone dovuto

al Governo al tanto per cento dell'utile netto ricavato da quella tassa;

ed applicarlo indistintamente a tutti i Gomuni; 2 Prendere per base del

canone lo stato finanziario dei Gomuni, essendo evidente che, sebbene un

dato Gomune ritraesse molto maggiore profitto dal Dazio di consumo, po-

trebbe tuttavia trovarsi neirimpossibilita di sottostare a nuovo aggravio,

anzi bisognare di sussidii, per non soccombere ad alt re passivita che ne

assorbono i proventi : 3* Fondarsi, nell'equiparazione, sulla media di quello
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che gia pjigavasi, nel precedente quinquennio, dai contribuenti, pel Dazio

di consume.

Cosi, a cagion d'esempio, la citta di Roma fc quella che paga piii

d'ogni altra d' Italia pel Dazio-consumo; in quanto ogni toririese o fio-

rentino paga per esso annue Lire 27 o 28, ed il canone di Roma al Go-

verno tale che ogni Romano viene a pagare Lire 40.

II Magliani s'attenne al primo criterio, come piu semplice e piii frut-

tifero. Di che avvenne che non pochi Comuni, ma specialmente quelli di

Torino, Napoli e Roma fossero colpiti da tale aumento che non potreb-

bero pagare senza gravissimo pericolo per le loro finanze, o senza incor-

rere la riecessita rovinosa di nuovi debiti e di sospendere lavori pubblici

in corso di esecuzione.

La Giunta Municipale di Roma, per parlare qui di questa sola, tor-

nate vane le pratiche col Magliani per impetrare che fosse mantenuto

puramente il canone dello scadente quinquennio, si risolvette a dimettersi,

piuttosto che incorrere la risponsaUUtd della sovrimposta di un milione

e trecento mila lire. II Gonsiglio comunale die ragione alia Giunla; ma
non voile accettarne la dimissione, dandole voto di piena fiducia perche

ripigliasse le pratiche col Governo; e mostrandosi, laddove queste tor-

nassero inutili, disposto a volersi dimettere tutto insieme alia sua volta,

sia pure che a rischio di vedere Roma data in balla d'un Commissa-

rio Regio qualsiasi, che la conciasse con quel garbo e quei modi che il

famigerato barone Reichlin adoper6 verso la infelicissima Firenze.

Di cio fu trattato ampiamente e calorosamente nella tornata straor-

dinaria del Gonsiglio comunale alii 4 del p. p. agosto. L'Assessore Ar-

mellini ff. di Sindaco riferi intoruo agli uffici fatti da se, e dall' Assessore

perje finanze comunali, presso i Ministri dell'interno e delle finanze.

I Ministri, come leggesi ne\\' Opinione n 214, dichiararono che lo Stato

nulla voleva guadagnare, ma soltanto procedere ad una equa distribu-

zione dell'imposta fra i vari Gomuni. L'Armellini osserv6, a ragione,
che vera perequazione non pu6 esistere, se non si estende a tutti i pesi.

Gli obblighi di Roma sono necessariamente maggiori di quelli degli altri

Gomuni. Inoltre la quota personale che grava i cittadini di Eoma pel

Dazio-consumo fe superiore a quella che grava i cittadini di tutti gli altri

Comuni d' Italia.

La discussione, cui presero parte il Seismit-Doda Assessore per le

finanze, 1' Alatri, il Pericoli ed il Torlonia, riusci all'approvazione del se-

guente ordine del yiorno, posto a' voti dal ff. di Sindaco.

II Gonsiglio, intesa la relazione del ff. di Sindaco e dell' assessore

delle fmanze, approva riconoscente 1' operato della Giunta. La invita,

pero, a receJere dalle offerte demissioni, insistendo tuttavia presso il

go\erno perche venga, pel prossimo quinquennio, mantenuto nella mi-

si:r.. atlu.ile il canone gab:llario.
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Inoltre it Gonsiglio invita la Gitmta a voler redigere e fere di pub-

blica ragione, prima dell'apertura della Sessione autunnale, una Memoria

particolareggiata, nella quale sieno esposti i rapporti che passarono net

decorso decennio fra il governo e 1' ammmistTazione comun;ile di Roma
nella questione del concorso dello Stato alle opere edilizie di Roma ed

alia amministrazione comunale, e ci6 nel principale intP-ndimento di

chiarire esattaraente innanzi ai poteri legislativi, al governo 'ed alia pub-

blica opimcme questa importante questione, e dimostrare I' urgeiite ne-

cessita di provvedervi con opportuni temperamenti.

Firmati: Pericoli, Alatri, Carmicini, Trocchi.

Quest' ordine del giorno, posto ai voti, fu approvato all'unanimita.

Ma I'assessore Armellini, ff. di Sindaco, dichiar6 ctoe la Guinta, quauto

al ritiro delle demissioni, si riservava di deliberate dopo essersi riunita.

2. Quando si tratta di balzelli, il popcrfo d'ogni stato e paese natu-

ralmente si dichiara per chi prende le sue difese eontro le angherie ed

estorsioni del Governo. Non e dunque da stupire che i Romani, saputo

di codesti dibattimenti e dei propositi del Magliani per arroncigliare, a

loro spese, qtrella giunterella di un milione e trecetito mila lire di Dazio

del consumo, altamente lodasse 1'energica opposizione della Giunta e del

Consiglio comunale. Ma finora nulla fu deciso. La tetracita del Governo

in tal frangente non potra che rend^re sempre piu sensibile pei Romani

la simpatia fraterna, da cui sono anirnati verso i gloriosi conquistatori

entrati per la breccia di Porta Pia. Di tal simpatia il Petruccelli della

(iattina scolpi i caratteri piu spiticati nella G-azzetta di Torino n 208

pel '29 luglio p. p. e giovera prenderne alto.

Del popolo di qnestu citta (di Roma) gli amici del Governo d' Italia

si contano sulle dita. L' aristocrazia e pontificia. II popolino, in mano

ai preti ed ai frati come ai tempi di Gregorio, ci accusa di affamatori,

che pigliamo una lira di ci6 che sotto al Papa costava unpaolo ; e quindi

ci abbomina. La borghesia trova che paga troppi balzelli, che si da troppi

hi ai forestieri ossia agli italiani d'altre province.

E impossibile che si possa scegliere e predrligere Roma come dimora

e sede di un Governo civile e civilizzatore. Quindi non mai Gorpo legi-

slative serio e sedentario, corpo amministrativo soddisfatto e zelante,

Governo ben fatto, nazione ben servita. Tutto e istintivamente provvisorio;

nessuno vi fissa domicilio deh'nitivo, nessuno vi si affeziorra; non v'e-

perci6 compenetrazione ed affratellamento nazmnale ! Di tutti i Depotati

e Sena tori non sono 50 che bazzicano socreta e case romane. I forestieri

sono un mondo vittima a parte... Ghiuntjue pub, il piu presto che puoT

fugge; ed e il caso di ripetere il motto di an viaggiatore, scriito nel

i-egistro di un ahtergo a Catania : Heureux tfwrivisr, maVhenreux d'y

rester, enchante' de pccrtir!

11 Petruccelli della Gattina da gran pezza impreca ai RcHnani, che



CONTEMPORANEA 735

ognora descrive come tutto cosa del Papa, e tutt'altro die grati amiei

di cbi li ha liberati ddila tirannia del Papa. Da ci6 egli dovrebbe

dedurre certe conseguenze necessarie, ma che la prudenza nan permette

di stampare.

3. Pognamo pure die il Petruccelli abbia caricato alquanto le tinte

del suo quadro, e cbe 1'amore fraterno dei Romani pel fratelli loro

liberatori non sia generalmente cosi fervido com'egli vuole far credere,

rion e men vero che codesti cari fratelli paiono far di tutto, per ottenere

che in ogni parte d' Italia i popoli sentano davvero cosiffatto amore pel

Governo che le annessioni dal 1859 al 1870 hanno loro imposto. E

basterebbe tener d'occhio con qualche diligenza i fogli della Gazzetta

ufficiale, per andarne convinti.

A cagion d'esempio abbiamo qui innanzi un supplemento al n. 183

di codesta Gazzetta pel 31 luglio, nella cui prima pagina e un Decreto

reale per 1'alienazione di beni non destinati a far parte del Demanio

pubblico, ma provemiti da espropriazioni eseguite contro liberi cittadini

impotent! a pagare le tasse! La Tabella si stende niente meno che per

10 lunghe e fitte pagine, in cui sono concisamente descritti i loOlotti

da vendersi, con la designazione della Provincia e del comune in cui

sono situati, e tutti gli aggiunti del prezzo rispettivo e delia loro esten-

sione! Or bene; di codesti decreti e di codeste tabelle si ha una dovizia

nella collezione della Gazgetta ufficiale. A quest'ora si contano a migliaia

i proprietarii espropriati dei loro poderi e delle loro casucce, per essersi

trovati nell' impossibility di pagare le enormi tasse, con cui il paterno
Governo li taglieggia senza discrezione e senza merce, anche quando, per

cagioni indipendenti dal loro volere come per uragani devastatori, per

inondazioni ed intemperie straordinarie, furono privati fin d'un tozzo di

pane da sostentar la vita. Intere province furono teste desolate da bufere

spaventose e da grandine si violenta da andarne distrutti tutti i prodotti

della campagna. Come potranno i proprietarii pagare le tasse? II Governo

11 sollever^ da tal cura, espropriando e vendendo a suo profitto i poderi!

4. Per conseguenza la miseria fa progress! rapidissimi in ogni pro-

vincia d'
Italia, d'onde fugge chi pu6, se gli arride speranza di trovar

al trove un tozzo di pane da sfamarsi. Se ne ha la prova nella statistica

ufficiale dell' emigrazione, pubblicata dal Governo, e di cui YUnitd Cat^-

tolica, nel suo n. 196, diede un sunto rilevantissimo. Eccone alcuni tratti.

II numero degli italiani che emigrarono all'estero nel 1879, tanto per

pa#si europei quanto per regioni fuori d'Europa, fu di 119,831. Nel-

1'anno antecedente erano emigrati 98,268. Ebbesi dunque nel solo 1879

un aumento di 21,563. La massima parte degli emigranti appartiene alia

categoria degli agricoltori. Vero e che non pochi, dopo alcun tempo^ se

non hanno perduto miseramente la vita fra gli stenti e nelle fatiche

durate altrove, tornano poi al paese natio. Ma e pur serapre una, grap
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prova della miseria italiana quel dover tarite migliaia d'uomini e di donne

abbandonar la patria per trovar lavoro e pane!

L'emigrazione del 1879 si diresse verso paesi fuori d'Europa in ma.;'-

gior proporzione che nei tre anni pivceJenti e raggiunse il numcro

di 39,8*27 persone, che si trasferirono oltre mare, ed eziandio in regioni

assai insalubri, perche cacciate d' Italia dalla fame!

5. Qui giova notare che, dilapidati gia quasi tutti i beni demaniali,

scialacquati quelli tolti alia Chiesa ed agli Ordini religiosi, contratti

debiti per qualche miliardo, il Governo liborale d' Italia pur sia sempre

soffrendo quella atroce tortura del deficit, che lo costringe ad invenlare

ed applicare nuove tasse; e tuttavia non cessa da dispendii rovino<i\

quali sono, per esempio, a giudizio di persone competenti e di giornali

liberalissimi, quelli gia fatti e che st-inno ancora facendosi per 1'armata

di mare.

Abbiamo narrato a suo tempo come e perchfc si fosse sancita dalle

Camere e dal Re una legge per la vendita della massima parte delle

navi da guerra. Si sperava di ricavarne tal prezzo che rendesse meno

onerosa la costruzione delle quattro navi colossali Duilio, Dandolo, Le-

panto ed Italia. In virtu di codesta legge del 31 marzo 1875 furono

poste in vendita non meno di trentatre navi da guerra, parecchie delle

quali ancora nuove e non mai uscite in mare, ma riconosciute inette ad

ogni servizio, ovvero sdrucite dopo pochi e corti viaggi, sicche erano di

puro ingombro negli arsenali marittimi.

II Presents di Parma, giornale democratico e gradito al Ministero

del Gairoli e del Depretis, ebbe modo di sapere esattamente, e pote pub-

blicare nel suo n. 218 pel 12 del p. p. agosto, qual fu la sorte di quelle

33 navi e quale il frutto che ne ritrassero le finanze dello Stato.

Di 33 navi da guerra poste in vendita, tre sole trovarono chi le

comperasse; e furono L'Euridice, il Montebelh ed il piroscafo Roma.
Ma a qual prezzo? Sembra favola ed e verita! A prezzo di lire ita-

liane 79,246, 50 fra tutte e tre; vale a dire per poco piii di L. 26,000

ciascuna. La loro costruzione avea costato parecchi milioni. E delle altre,

ehe aveano costato circa 60 milioni, che avvenne?

Restavano ancora trenta navi, che non trovarono alcun offerente, per

quanto si fosse predicate alia Camera che il commercio ne avea sommo

bisogno. Perci6 delle trenta, s^dici furono demolite, due sono in corso

di demolizione e quattordici stanno tuttora a marcire negli arsenali,

aspettando che suorii anche per esse 1'ora suprema. Egli e vero che il

rnateriale del naviglio demolito o da demolirsi ha un valore, che 1'Am-

ministrazione ha calcolato in L. 3,917,719, 69, ossia poco meno di quattro

rnilioni, il che e ancora raolto lungi da quei moltissimi milioni che \\

Saint-Bon prometteva allo Stato. Ma 1'Amministrazione non ha esatto

ancora che 2,078,114 lire e novantun centesimo, che in modo piu o
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meno fittizio diconsi entrate nelle casse delle fmanze; e se da quesia

supposta somma si detraggono le spese non fittizie, ma reali, di demo-

lizione, in lire 469,023, 53, Y utile netto ricavato dalla demolizione di

trenta navi si riduce a sole lire 1,619,091, 38, vale a dire a poco piii

di un milione e mezzo!

Meno male se almeno i sopramentovati gran colossi per la guerra d 1

mare fossero riusciti tali da mettere in istato rispettabile 1'armata na-

vale, sia pure che a prezzo di circa 80 milioni estorti ai contribaenti!

Ma, pur troppo, stando a quello che fu stampato dal liberalissimo Popolo

Romano, tutto cosa del Governo e del presente Ministero democratico,

se la spesa e enorme, il risultato meschinissimo. Prendendo le mosse

dalla polemica tra varii giornali, circa ii contralto stipulate dal Governo

colla Gasa Penn per la macchina della nave Lepanto, un cotale, che dee

essere bene addentro in tali cose, ma voile modestamente restare celato

sotto il nome di Nautilus, tolse ad accurata disamina lo stato presente

delle navi da guerra, ed il suo lavoro usci nei nn. 237, 238, 239, 24143

del mentovato giornale.

La corazzata Italia, dice egli nel n. 237, e stata classificata nelk

categoria delle navi, cosi dette transatlantiche cioe destinata a tra-

versare gli atlantici
;
secondo i progetti primitivi, essa doveva portare so-

lamente due cannoni da 100 tonnellate ognuno entro una torre girevole

come quelle del Duilio. Arrivata per6 la costruzione ad un certo

punto, gli autori dei progetti si accorsero che con quei soli due cannoni

quella corazzata ben di sovente non avrebbe potuto fare altro assegna-

mento che sulla sua velocita per fuggire; essi risolvettero allora di portare

a quattro il numero dei cannoni, sistemandoli eritro ridotti scoperti!!!

Male in chiasso, peggio in 6... dice 1' adagio. 1 due cannoni eraoo pochi;

ma erano per6 sicuri dai colpi dell' avversa rio; invece i quattro che ora

dovra portare \'Italia saranno talmente esposti, che un proiettile nemico

che ne colpisca uno solo, bastera per metterne due fuori di combatti-

mento, essendo i medesimi posti a coppie sullo stesso affusto; cosicche

ne avverrebbe allora che un iianco del naviglio restera senza artiglieria,

potendo difflcilmente quelli del fianeo opposto sostituire quelli perduii,

senza tener conto che anche quelli potrebbero subire la stessa sorte.

Ma, prescindendo da quel che avverrebbe in caso di combattimento,

s' impai'6 almeno, dagli sconci commessi nella costruzione MVItalia, ad

evitarli nella Lepanto? \i si penso in fatti, ed ecco con qual risultato,

come leggesi nel n. 238.

A mano a mano che i lavori della Lepanto incominciavano e pro-

gredivano, e che quelli <te\YItalia andavano ultimandosi, gli autori di

queste costruzioni si accorgevano che, malgrado tutti i ripieghi, la co-

razzata Italia si sarebbe sprofondata assai piii di quanto non era stato

Serie XT, vol. IIJ,fasc. 756 41 It seltembre 1889
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primieramente calcolato. Quindi ne nasceva la necessita di pensare a

nuovi ripieghi per la Lepanto.

Soppresse le torn girevoli, soppresso il ridotto in batteria, tratte-

nuto 1'armamento per quatiro cannoni nello stesso limite come era stato

calcolato per due, che cosa rimaneva ancora a escogitare per diminuire

il peso della nave? Evidentemente non rimaneva che cercare tutti i mezzi

per assottigliare anche il peso della macchina e la dotazione di carbone,

e questo si fece dando 1' ultimo colpo alia nave nella sua parte piii vitale.

Riassumendo (nei n. 239 e 241) le cose gia discorse, il Nautilus

passo a rassegna quel che fu fatto, per la marina militare, dal 1873 in

qua; ed il quadro e tale da raumiliare le spavalderie de'nostri patriotti.

Eccolo nelio stile, a vero dire, un po'barbaro dello scrittore.

1. Un Duilio sbagliato fino dalle radici, e che, per non vederlo

scomparire, si e dovuto allargarlo, costruendo un altro bastimento sopra

il gia fatto, cosa unica negli annali delle costruzioni navali. Niente di

meno che gli errori di calcolo nel peso non furono meno di 2300 ton-

nellate. Per quanto si sia speso nell' allargamento, e per quanto si sia cer-

cato di alleggerirlo, diminuendo la dotazione del carbone e perfmo gli

ammunizionamenti da guerra, non si e potuto salvarlo ; egli e rimasto

sprofondato di ben 50 centimetri oltre a quanto era stato calcolato, e,

parlando chiaro, non deve considerarsi che come una immensa zattera ;

poiche non potra tenere il mare con sicurezza se non in tempi molto, ma
molto maneggevoli. 11 Duilio ha una macchina Penn, che consuma al-

meno chilog. 1,350 di carbone per ora e per cavallo, ci6 che e enorme,

considerate che altri sistemi danno appena un consumo di 0,800 o 0,900

al maximum.
2. Uno Scilla ed un Cariddi, su cui non auguro a nessuno di na-

vigare, e di cui non sapendo che fare, uno fu mandato di stazione in

America, ove sara ben presto mandato anche 1' altro, per non fare forse

piu ritorno in Italia.

3. Un Cristoforo Colombo alquanto riuscito, perche 1'ammiraglio

Saint-Bon lo fece allungare, che in conseguenza vi fece cambiare le forme

si della poppa e della prua, spendendovi pero circa L. 300,000 in piu

di quanto era preventivato. II Cristoforo Colombo ha pure una macchina

P<>nn, la quale alle prove ha sviluppato circa 300 cavalli vapore in meno

di quelli contrattati, ed ha pesato circa il 20 per cento di piu del con-

venuto precisaraente come il Popolo Romano ha gia riferito in uno dei

suoi antecedenti nurneri.

4. Un Pietro Micca, torpediniere fatto, disfatto e rifatto per quattro

volte, spendendovi ben due milioni e mezzo, e del quale, sbagliato com'e,

non si sa che cosa fame. Difatti esso non pote raggiungere che una ve-

locitk di nove miglia all' ora, mentre 1'ispettore generale comm. Mattei

aveva calcolato e promesso oltre a 17 miglia.
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5. Gli avvisi Marcantonio Colonna e Barbarigo nei quali, dopo

ultimati, non si e riusciti a metterci neppure due terzi degli equipaggi
loro assegnati. E qui faccio plauso all' on. Acton, che appena giunse al

potere revoc6 1' ordine di costruire gli altri due avvisi Veniero e Pro-

vana che I'ispettore Mattei insisteva fossero subito costruiti.

6. 1 cannoni scoppianti da 100 tonnellate ; nella ordinazione e nella

modificazione dei quali vi e ancora un'altra prova della leggerezza e della

presunzione con cui nella marina si agisce. E noto difatti che quei can-

noni furono costruiti da Armstrong, e che dopo la loro costruzione fatta

a regola d'arte e coll' esperienza autorevole di quella Gasa, furono poi

per ordine espresso del ministero della marina fatti modificare con un

ingrandimento alia camera della culatta; e noto pure come dopo pochi

spari uno di quei cannoni sia scoppiato, e fortuna voile che lo scoppio

fu provvidenzialmente benigno, mentre avrebbe potuto occasionare fin

d'allora la perdita del Duilio. Quello che non e ancora noto e che si

cerca di tenere celato, si e che fu verificato che lo scoppio del cannone

perduto e da attribuirsi alia modificazione ordinata dal governo italiano

a Gasa Armstrong, e che, esaminate le anime degli altri tre pezzi, si

trovarono dei deterioramenti e dei rigonfiamenti presso la culatta che

lasciano dubitare che quei cannoni potrebbero avere la stessa sorte del

primo qualora se ne continuassero gli spari. Per il che fu ordinata a Gasa

Armstrong una macchina per potere effettuare delle nuove modificazioni

neirinterno dell'anima degli altri tre cannoni.

Qual sara il risultato di queste nuove modificazioni, che necessa-

riamente importeranno delle ingenti spese, non si sa, ne si
t
pu6 presu-

mere, dopo tutto quello che abbiamo visto accadere. -- Intanto per6 e

un fatto che gli equipaggi ne sono impensieriti e gli artiglieri di bordo

sfiduciati. E francamente non trovo che abbiano torto.

7. 11Italia della quale ho parlato a lungo piu sopra, e che per gli

avvenuti e mal calcolati cambiamenti durante la sua costruzione, per

quanto si sia cercato di alleggerirla, pochi saranno i porti del regno in

cui potra entrare.

8. La Lepanto, per la quale si sono commessi tutti gli errori gia

consumati pella sua gemella Italia, coll'aggiunta di quello teste com-

piuto, a proposito della macchina ordinata alia casa Penn. Se e vero

quanto mi e stato riferito, la macchina della Lepanto peserebbe 500 ton-

nellate di meno di quella dello stesso sviluppo di forza, cioe 18000 ca-

valli, gia costruita dalla stessa casa Penn per VItalia. Ora la macchina

per Vltalia era gik stata presentata come una macchina grandemente

leggiera ;
ed io sono a domandare, se ad una macchina di 2400 tonnel-

late (che e il peso di quella dellTfofo'a), e che e gia di costruzione leg-

giera, si possono ancora togliere 500 tonnellate, cioe oltre al 20 per 100
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del suo peso totale, senza compromettere grandemente la solidita della

macchina stessa e la sicurezza della nave che la deve portare.

6. Posto che non siavi gravissima esagerazione in questa desolante

descrizione dell'armata navale italiana, ragion vuole che il Governo si

guardi dal far mai lo spavaldo, come venivagli consigliato teste nella

questione di Tunisi. Ecco in breve il fatto.

Fin dal 23 agosto 1871 il Bey di Tunisi autorizz6 una Gompagnia

inglese a costruire un tratto di strada ferrata da Tunisi a Goletta; e

r opera riusci molto difettosa. II commercio italiano avendo cola rifevanti

interessi, la Gompagnia Rubattino tratt6 colla Gompagnia inglese per la

cessione di quella ferrovia, e 1'ottenne, sotto le condizioni stesse dell'atto

di concessione emanato dal Bey, ed il cui articolo 5 guarentiva espres-

samente a quella Gompagnia, che il Bey non potrebbe concedere ad alcun

altro 1'autorizzazione di costruire una linea rivale di ferrovia. La Gom-

pagnia Rubattino pero non si era assunto il detto impegno, se non dopo

impetrato che il Governo italiano le guarentisse la rendita del 6 per cento.

II che impose a questo una specie di tutela da esercitare a favore del

Rubattino e della sua ferrovia.

Se non che la Francia, padrona deH'Algeria, e che ha ancor essa a

tutelare gravissimi interessi in Tunisia, credette di non dovervi lasciar

prevalere la influenza italiana: onde la Gompagnia francese che e in pos-

sesso della linea da Bona a Guelma, chiese al Bey la concessione d'un

tronco, che da Rades mettesse capo a Tunisi. II Console italiano, appel-

lando all' art. 5 summentovato della concessione del 1871, vi si oppose

energicamente; ma anche il Console francese sostenne con pari efficacia

le parti dei suoi connazionali, non certamente senza il consenso del proprio

Governo. Due navi corazzate francesi spedite a Tunisi parvero destinate

ad incoraggire il Bey che dovesse, senza paura, darla vinta alia societa

di navigazione francese, e concederle 1' autorizzazione del tronco da Tunisi

a Bades; il quale in realta, diminuendo di molto 1'importanza della linea

del Rubattino da Tunisi a Goletta, avrebbe con essa rivaleggiato nel com-

mercio, e forse r avrebbe sopraffatta. Di che vennero mali umori tra i due

Governi, che naturalmente sostenevano i rispettivi Gonsoli e connazionali.

Pare che appunto per cio P ambasciatore italiano a Parigi, generale Gial-

dini, sia corso in Italia ad abboccarsi col Re e col Gairoli.

Or dicesi che il Bey abbia bensi negata la concessione della ferrovia

da Tunisi a Rades, per non aver contrasti col Governo italiano, il quale

rivendicava pel Rubattino e compagnia i diritti guarentiti da quel certo

iirticolo 5; ma che per compenso abbia conceduto alia Compagnia fran-

cese due altre linee di via ferrata da Tunisi a Susa, e da Tunisi a Bi-

serta. Di che la compagnia italiana, che ne paventa gravi danni, sta in

grande corruccio, ed insiste presso il Governo italiano, interessato an-
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ch'esso a cagione della guarentjgia per cui s'e impegnato, onde non ab-

biano effetto le concession! fatte dal Bey ai francesi.

7. Ognuno, seriza temer di sbagliare, pu6 prevedere fin d'ora che

codesto screzio colla Francia dara luogo, appena siano riaperte le Camere

e ripresi i lavori parlamentari, ad interrogazioni ed interpellate, in

cui si sciuperanno alcune tornate, non senza raolta noia del Ministero,

costretto per una parte ad usare i debiti riguardi verso la Francia, e

per 1'altra a non mostrarsi poco sollecito di tutelare le ragioni e gli

interessi degli italiani.

Altre interpellanee gia sono annunziate, e, se il Ministero non si rac-

concia prima del novembre, gli daranno un gran crollo, pei fatti recenti

di Napoli, dove il partito del Sandonato e del Nicotera parve essere sor-

retto, nelle sue soverchierie, dal Prefetto Fasciotti, interprete ed esecutore

degli intendimenti del Depretis ministro per gli affari interni. Ecco in

breve la cosa.

Doveasi procedere alia parziale rinnovazione dei membri del Gonsiglio

municipale e della Deputazione provinciale. I partigiani del Duca di

San Donato e del famigerato barone Giovanni Nicotera, dei quali si disse

che avessero patteggiato col Depretis, si proposero di riafferrare in questa

congiuntura il predominio amministrativo di Napoli, riacquistandovi la

pluralita, ed escludendone i conservatori, a fine di sbalzarne poi fuora il

Siudaso conte Giusso.

Le elezioni erano state bandite dal Gonsiglio municipale pella dome-

wca 1 agosto, sulle liste elettorali del precederite anno 1879. Ma ci6 non

tornava a conto dei soprallodati due arruffa-popoli, i quali aveano tratto

alia loro parte la Deputazione provinciale in cui posseggono la pluralita

dei voti; e questa avea d'un tratto modificato quelle liste, introducendovi

poco meno di 3000 nuovi elettori.

Questo atto della Deputazione provinciale parve illegale al Municipio,

che persistette nell' ammettere le sole liste del 1879. Ed ecco, la vigilia

delle elezioni, la consorteria del San Donato e del Nicotera proruppe in

una di quelle dimostrazioni, che anticamente, dal 1848 al 1870, servi-

vano per fare I'Italia a profitto del Galantuomo e della consorteria

dei moderati. L'Opinione nel n. 212 pel 3 agosto p. p. ne diede una

particolareggiata descrizione
;
e da questa risulta che i Deputati Billi,

Trinchera ed Ungaro, capitanavano quella rnarmaglia raccozzata dall'in-

fima plebe, in numero di forse un migliaio di schiammazzatori da trenta

soldi per una nottata. Le parole date loro a gridare, erano: Viva la

Deputazione Provinciale f Abbasso il Municipio dericale! Abbasso

la consorteria f Viva il prefetto Fasciotti! Abbasso G-iussof Viva la

democrasia! Abbasso i bJasoni! Gosl vociando andarono per via Toledo

fino alia Prefettura e li il Fasciotti, Prefetto degno del suo padrone De-
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pretis, per ben ire volte si presentb a ricevere Tomaggio di coidpopoto
sovrano ed a ringraziarlo; quindi si dirizzarono verso la casa del Giusso;

ma loro si attraversarono Guardie di Questura, con grande stupore dei

dimostranti che esclamavano: Ma come, se vi siamo autorizzati dal Pre-

fetto ? e poi si sparpagliavano, colla coscienza sicura d' aver guadagnato
i pochi soldi.

Inchinandosi innanzi alia volonta del popolo sovrano il Prefetto Fa-

sciolti intimb al Gonsiglio Municipale la sospensione delle elezioni, finchk

la Gorte d'Appello non si fosse pronunciata intorno alia quistione tra

esso Gonsiglio e la Deputazione Provinciale per le liste elettorali. La

Gorte d'appello diede ragione in gran parte ai settarii del San Donato

e del Nicotera, benche riconoscesse doversi escludere dalle loro liste al-

cune centinaia di mascalzoni che non vi aveano alcun diritto. Le elezioni

doveano poi aver luogo la domenica 29 agosto. Per disporvisi, i mode-

rati deH'opposmone costituzionale erano venuti a patti coi conservator!

clericali, obbligandosi gli uni e gli altri a votare, secondo una lista con-

cordata, per la elezione di uomini onesti ed abili amministratori, senza

tener conto della loro tinta politica; ed a tal uopo aveano convocato ad

una riunione privata i loro aderenti. Ma i partigiani del San Donato e

del Nicotera non poterono tollerare siffatta provocazione ; e si valsero,

per impedirla, degli stessi mezzi che usarono per tanti anni i moderati

per opprimere i cattolici nella stessa Roma, in Piazza S. Pietro e per-

sino nella Ghiesa del Gesii. Qui ci bastera riferire il telegramma pub-

blicato dal Diritto, giornale del Ministero nel suo n 242.

Napoli, 28 ore 10, 47. leri a sera era convocata dalle Associa-

zioni riunite un'adunanza elettorale nel teatro del Fondo. Numerosi schia-

mazzatori impedivano agli elettori 1' ingresso nel teatro. L' intervento del-

1'autorita fu invocato invano. L'assenza della forza pubblica era completa.

I deputati Sorrentino, Mazziotti, De Zerbi, De Grecchio recaronsi a pro-

testare presso il Questore; ma le loro proteste non valsero a niente.

Nacque un tumulto. II presidente comm. De Siervo tent6, ma non riusci

a ristabilire la calma, pure pregando Hspettore di pubblica sicurezza pre-

sente ad espellere i disturbatori. Fallito ogni tentativo per mantenere

1'ordine, il Gomizio si sciolse.

Immediatamente formossi una dimostrazione imponentissima, tutta

composta di gentiluomini. A capo di essa erano i deputati suddelti. Nella

piazza del Municipio la dimostrazione sommava a parecchie migliaia. Si

gridava: Viva la liberta! Viva il Ee! Viva Giusso! Abbasso la de-

putazione! Abbasso ilprefetto! Improvvisamente sbucarono nella piazza

una ventina di questurini che assalirono a colpi di daga i dimostranti.

Tre feriti furono trasportati all'Ospedale dei Pellegrini. Al momento del-

1'aggressione si gridava: Viva il Ee! La confusione fu indescrivibile.

Deputati, gentiluomini e pubblicisti si recarono dal questore e protesta-
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rono energicamente. II deputato Sorrentino e il deputato De Zerbi di-

chiararono scandalosa la complicita dell'autorita a favore del provocatori

di disordini. La commozione e generate, profonda.

L'Opinione, nel n 238, e nei seguenti, rec6 i piu minuti partico-

Jari del tafferuglio e delle' violenze del partigiani del San Donato e del

Nicotera, contro di cui protestaronsi, con bando al popolo napolitano,

died Senatori e sei Deputati al parlamento, che del tumulto rendettero

apertamente mallevadrice 1'autorita politica che non 1'impedi.

A malgrado di ci6, le elezioni ebbero luogo il 29 agosto, con suffi-

ciente buon ordine, e questa volta si pote dire che la vipera morsico

il ciarlatano. I partigiani del San Donato e del Nicotera T ebbero tra

capo e collo, restando pienamente vittoriosi i candidati della lista con-

cordata tra liberali moderati e conservator! cattolici. Infatti il nurnero

massimo dei voti ottenuto dal primo dei candidati conservator] fu di 7016,
il minimo dell' ultimo loro eletto fu di 6124. Per contro il massimo nu-

mero di voti pel piu favorilo tra i loro avversari fu di 3736, il minimo

fu di 3264. II numero dei votanti fu di 10,752.

Trionfb pertanto il partito conservatore, e giova sperare che il conte

Giusso coadiuvato dai nuovi consiglieri eletti, potra continuare T opera

del ristauro dell'amministrazione municipale di Napoli, andata pressochfc

in rovina pel monopolio settario che ne aveano avuto il San Donato ed

i suoi complici favoriti dal Nicotera.

II.

COSE STEANIEEE
FRANC1A 1. Elezioni pel Consigli generali di spartimento; decisive vittoria dei

repubblicani 2. Viaggio del Presidente Grevy e dei President! delle due
Gamere a Cherbourg 3. Discorso del Gambelta, ed impressione da esso

prodolla in Francia ed Alemagna 4. Ammonizione dala ufliciosamente dal

Bismark al Governo francese 5. Discorso ulliciale del Freycinet a Monlau-

ban, circa la polilica esterna pacifica, e circa I'applicazione del decrelo del

29 Marzo conlro le Congregazioni religiose non autorizzale 6. Dichiarazione

proposta alle Congregazioni religiose per impetrare Tautorizzazione 1. Chiu-
sura dei collegi della Compagnia di Gesu.

1. I Gonsigli Generali di Spartimento in Francia esercitano, benche

per indiretto, massimamente dopo la caduta del Mac-Mahon e dei con-

servatori, una grande ed efficace influenza sull'indirizzo politico del Go-

verno nelle quistioni interne. Laonde la gara dei partiti, a fine di occu-

parne i seggi, non e meno energica ed ardente, che per conquistare quelli

del Senalo e della Camera dei Deputati.

Pel giorno 1 agosto, domenica, erano intimati i comizii per 1'elezione

di 1,412 Consiglieri in surrogazione di quelli che, scaduto il tempo pre-

lisso dalla Costituzione, uscivano di carica. Quest! erano cosi distribuiti

per fazione politica: 668 repubblicani; loro avversarii d'ogni tinta, legit-
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timisti, orleanisti, bonapartisti, repubblieani conservator! del colore del

Dufaure e del Waddington, e radicati, in tutto 744. I repubblieani per-

tanto, quelli cioe che per convincimento o per interesse parteggiavano

sinceramente pel Governo del Gre'vy ossia del Gambetta, benchfc fossero

in minor numero, non poteano temere dei 744 loro avversarii troppo di-

scordi e sgranellati. Giovava tuttavia alia politica dell' opportunismo la

conquisla della pluralita salda e compatta in codesti Gonsigli Generali, il

cui voto e di tanto peso pei Senatori amovibili e per 1' indirizzo ammi-

nistrativo dello Stato. Onde non e a dire se e quanto il Gambetta ed il

suo Ministero si adoperassero per riportare piena vittoria.

E la vittoria fu pienissima e decisiva, al di la delle speranze dello

stesso Gambetia. A primo scrulinio, nei comizi del 1 agosto, riuscirono

eletti 632 repubblieani, soli 240 in tutto delle diverse squadre sopra

mentovate dei loro emoli e rivali, restando indecisa la vittoria delle parti

per 57 ballottaggi. Otto giorni dopo, secondo la costumanza, si proce-

dette allo scrutinio di ballottaggio nei 133 cantoni che, la precedente

domenica, non aveano potuto compiere le operazioni elettorali pel par-

ziale rinnovamento dei Gonsigli Generali. In 80 di questi cantoni i can-

didati competitori erano repubblieani schietti, e conservatori o radicali
;

negli altri 53 cantoni la gara era tra repubblieani soli. II risultato fu

un nuovo trionfo pei repubblieani, che riuscirono eletti in numero di 96;

mentre i loro avversarii non vinsero che soli 37 seggi. I repubblieani

guadagnarono cosi 55 seggi, i loro avversarii soli 8, il che vantaggi6 i

repubblieani di una pluralita assoluta di 47 seggi nei Consigli Generali.

II partito Legittimista vide sacrificati parecchi dei suoi membri
; gli

Orleanisti e Bonapartisti furono addirittura stritolati: e grande smacco

pervenne pure a quell' ibrido partito, che fu gia tanto potente pel male

mentre era guidato dal Dufaure e dal Waddington, e che adesso si va

sciogliendo come sale in acqua.

Non e a dire qual vampo e qual trionfo ne menarono i Ministri che,

essendo membri di codesti Gonsigli Generali, non solo furono rieletti, ma
elevati alia loro presidenza. I loro discorsi tengono del ditirambo in modo
da farli credere veramente inebriati per tale e tanta vittoria. Quel che

debba uscire da questo stato di cose per 1'avvenire, solo Dio lo sa. Ma
fin d'ora si vede che i conservatori liberali non solo sentono di essere

sconfitti, ma disperano di poter mai piu riconquistare il perduto potere.

I cattolici, che niun vantaggio reale riconobbero dalla repubblica con-'

servatrice, e tutto possono paventare dalla dittatura politica del Gam-
betta e fa\Yopportunismo, pregano Dio che voglia muoversi a pieta della

Francia, la quale scende ognora piu precipitosa verso T abisso in cui dee

sparire il Senate, quando il Gambetta riconoscera giunto il momento di

spacciarsene, riorganizzando la costituzione dello Stato per mezzo d' una

Assemblea costituente. Intanto codesto demagogo pote assaporare la vo-
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iutta di vedersi gia riguardato e di sentirsi applaudito come arbitro dei

destini della Francia.

2. Alia festa nazionale del 14 luglio, di cui abbiamo parlato nel pre-

vSente volume a pag. 239 e 504, non avea avuto parte condegna la ma-

rina militare. Si voile rimediare a questo sconcio; ed il Gonsiglio mu-

nicipale di Cherbourg si risolvette a fare le spese d'una gran solennita

da celebrarsi il 9 agosto, con invito di 200 sindaci, cosi per6 che 1'eroe

della festa dovesse essere il Gambetta. L' invito gli fu portato da una

Deputazione. Ma non si tardo a sentire quanto fosse sconveniente per piii

riguardi il lasciar fare al Presidente della Camera dei Deputati la parte,

che a Parigi erasi fatta dal Presidente della Repubblica. Questi fu scosso,

e si riscosse finalmente, e fu deciso che 1' invito di Cherbourg sarebbe

fatto ufficialmente a Giulio Grevy ed ai due Leoni, Say^
e Gambetta ; e

che cosi i tre president! andrebbero a rappresentarvi gerarchicamente il

Potere esecutivo e legislative. Ed a tal fine, il treno regale dei President*

parti la mattina del)'8 agosto da Parigi e giunse lo stesso giorno a Cher-

bourg. Nel Dtfbats, del 10 agosto sono recitati i brevi discorsi con che

il Grevy fu salutato dai sindaci della citta, in cui soffermossi per pochi

istanti, ed eziandio di qualche vescovo.

II di seguente ebbe luogo la gran festa. Rassegna magnifica delle

squadre navali, varo d' una nave corazzata da guerra, visita agli arse-

nali ed alle batterie, bandiere senza fine, sollazzi popolari, lautissimi ban-

chetti, la sera gran luminaria, e nella rada un finto coirbattimento fra

le navi corazzate e quei loro terribili nemici che sono i navicelli^orfo-

torpedini, con vittoria, gia s'intende, delle corazzate: eccoja sostanza

della festa, la cui descrizione occupo per piii giorni i grandi giornali di

Parigi e della Francia tutta.

Ci6 che risalt6 piu spiccato in questa congiuntura fu il primeggiare
del Gambetta nelle ovazioni popolari, che parvero farsi per lui solo;

tanto che, come se egli si sentisse mosso a corapassione del Grevy e

del Say, cui poco o niente badavasi, ebbe a raccomandare, non senza una

certa affettazione, con un'arringa recitata dall'alto d' un calesse, che in-

nanzi tutto si rendessero al Presidente della Repubblica ed al Presidente

del Senato le prime ben dovute onoranze.

II Gre'vy, come voleva la convenienza, fece imbandire la sera del 9

un sontuoso banchetto nel palazzo municipale, al quale furono invitati e

sedettero, oltre i suoi degni colleghi nella rappresentanza della Repubblica,

Tammiraglio Jauregui berry, ministro della Marina, ii La Vieille deputato
della citta, il segretario dell'Ammiragliato inglese, e gran numero d' in-

signi personaggi ufficiali. Chi fosse vago di leggere i brindisi che vi si

fecero, li troverebbe scrupolosamente recitati nel D^afedell'll agosto;

dove pure e stampato il testo precise d'un discorso, destinato a risonare

forte assai in Francia ed in Alemagna, e detto dal Gambetta, la stessa
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sera, ad un'adunanza di giornalisti e di commessi-viaggiatori che aveanlo

invitato ad un punch.
3. Rispondendo ad un complimento del suo degno compare, deputato

La Vieille, che 1'avea ossequiato con un tributo di ammirazione, Leone

Gambetta si credette in dovere di ostentar modestia, e disse: Sono

uscito dalle piu umili file della democrazia; le appartengo completa-
mente. Non mai, nelle ore sinistre, ne oggi, ho aspirato alia dittatura ;

non ho mai inteso di essere altro che un servitore della democrazia, nella

rnia condizione ed al mio posto. Tutti furono colpiti assai di codesto

suo discolparsi d'ogni ambizione di dittatura ! Che bisogno c'era di toccar

questo tasto? Fu forserper dar intendere che dipendeva da lui 1'essere

non essere dittatore di diritto e per titolo, come ora e tale di fatto?

Voile dunque far risaltare la sua magnanimita nel contentarsi di lasciare

al Grevy la prima dignita onorifica?

Ricordate poi le sciagure, le umiliazioni e le perdite patite dalla

Francia per le sconfitte e le rivolture del 1870-71, continu6 in termini,

1 quali parvero sonare come la tromba che chiama i soldati a raccolta

sotto le bandiere, per marciare ad una guerra di rivincita.

La fortuna ci fu contraria, e da dieci anni non ci e sfuggita una

parola di iattanza e di temerita. Yi sono delle ore nella storia dei po-

poli, nelle quali il diritto soggiace ad ecclissi; ma, in quelle ore sinistre,

spetta ai popoli di farsi padroni di loro stessi senza volgere i propri

sguardi esclusivamente verso un uomo; essi devono accettare tutti i

devoti coopera tori, ma nessun dominatore (Bravo! Movimento pro- .

lungato!) devono aspettare nella calma, nel senno, nella conciliazione

di tutte le buone volonta, nella piena liberta delle loro mani e delle loro

armi all' interno eel all'estero. Le grandi riparazioni possono sorgere dal

diritto; noi o i nostri figli possiamo operarle, giacche I'avvenire non e

vietato a nessuno (Lunghe acclamazioni).

lo voglio, in poche parole, rispondere ad una critica che venne

fatta a questo proposito. Si e detto qualche volta che abbiamo un culto

appassionato per 1'esercito, per quell'esercito che riunisce oggi tutte le

forze nazionali, ch'e reclutato oramai non piii fra coloro che esercitavano

il mestiere del soldato, ma nel piu puro sangue del paese; ci si rim-

provera di consacrar troppo tempo aU'esame dei progressi della guerra,

che pone la patria al riparo dal pericolo.

Non e uno spirito beilicoso che anima e impone quel culto; e la

necessita, quando si e vista la Francia caduta si basso, di rialzarla, af-

finche riprenda il posto che le spetta nel mondo (Applausi).
Se i nostri cuori palpitano, gli e per questo scopo, e non per la

ricerca di un sanguinoso ideale; gli e affinche ci6 che resta della Francia ci

rimanga intero, gli e aflinche possiamo fare assegnamenlo suH'avvenire e
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sapere se nelle cose di quaggiu una giustizia imminente deve giungere

quando il suo giorno e 1'ora sua sono senate (Lunghi applausi).

In tal guisa, o signori, si merita di rialzarsi, si acquistano i veri

allori della storia. Spetta alia storia di giudicare definitivamente gli

uomini e le cose; intanto siamo vivi e ci e dovuta la nostra parte di

sole e d'orabra
;

il resto viene da se. (Lunghi applausi).

Si spoglino queste parole dell' artifizio rettorico, disse T Opinione di

Roma n. 221, e della veste diplomatica. Che cosa signiflcano esse? Vo-

gliono dire: L'esercito deve essere tutto per la Francia: la vita della

Francia si deve raccogliere tutta nell'esercito; noi fummo urniliati e dob-

biamo vcndicare 1'umiliazione; il territorio nazionale fu smembrato e

dobbiamo ricomporlo; non aspiriamo a conquiste, ma alia rivendicazione

4el noslro diritto, al compimento della giustizia; noi condurremo a ter-

mine questa missione; alia calma e alia saviezza si aggiunga la forza, e

risorga viva, efficace la fede nel destino della Francia; 1'esercito e la

flotta sono ormai degni di essa; risollevate, o cittadini, i vostri sguardi;

la Francia e pronta a riprendere il suo posto nel mondo. Questo e il

senso vero e sostanziale del discorso del signor Gambetta. Potea la Ger-

mania udirlo, potea udirlo il principe di Bismark, senza commuoversene?

II Principe di Bismark non e, ne sordo, n& stupido, si cbe non udisse

o non capisse quello che si cap! e si udi da tutti in Francia ed in Ale-

magna, anche prima che 1' Opinione tornasse da capo nel n. 223 a far

severe censure al Gambetta per Timprudente ed avventata sua diceria ai

commessi viaggiatori. Tanto piii che avendo La Verite ristampato come

cosa fresca una lettera scritta nel 1871 dal Gambetta, e riprodotta ora

in italiano dall' Opinione nel n. 226, che parlava chiaro d' una rivincita,

fu fatto dagli stessi cagnotti del Gambetta ben bene rilevare che, se la

lettera era d'antica data, i sensi erano pur quelli che vigoreggiano ancora

adesso. Ed aveasene prova nei lunghi applausi con cui era stato salutato

il discorso detto a Cherbourg, inteso appunto nel senso della lettera.

Codesti lunghi applausi echeggiarono forte in Alemagna, e da Ber-

lino furono ripercossi in Francia, sotto forma d' un' ammonizione carita-

tevole, dalla ufficiosa Nord~Deutsche-Allgemeine-Zeitung.

In un articolo, del 23 agosto, riprodotto nel Journal des D&bats

del 25, il giornale che e organo accreditato del terribile Cancelliere di

Guglielmo I, fece rilevare in prima che, se la parlata del Gambetta non

era ufficiale, e perci6 poteasi considerare come cosa sua personale non

imputabile al Governo della Francia: tuttavia gli applausi e le ovasioni

al Gambetta che cosi parlava, palesavano i sentimenti del popolo fran-

cese. E qui, ricordato per quali vicende 1'Alsazia e la Lorena, a titolo

di conquista a forza d' armi e per una specie di tradimento, erano state

annesse alia Francia; e che per via assai piu legittima, ciofc per vittorie in

guerra di difesa contro 1'invasione francese, erano tornate alVAlemagna:
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cambio tuono, e dedusse le conseguenze dei principii enunciati dal Gam-

betta circa la giustizia imminente; ed usci in queste gravi ed espressive

parole.

Se la Francia repubblicana, diretta dal signor Gambetta, vuol con-

tinuare le tradizioni della Francia monarchica e procedere sulle orme di

Luigi XIV, di Luigi XV e dei due Napoleoni, dovremo rassegnarci a

non fare assegnamento sopra una pace durevole colla Francia... Ci rin-

cresce che lo spirito bellicose, onde sono animati i nostri vicini, oggi

come 300 anni fa, ci costringa a guardarcene con un esercito forte e

sempre pronto a marciare in guerra. Noi non domandiamo ai nostri so--

dati che la nostra sicurezza; e questa noi vogliamo, e crediamo d'averla.

5. Tale articoletto produsse sulle teste calde Teffetto d'una doccia

d'acqua gelida, ed ottenne quello a che erasi provato, ma con poco sue-

cesso, il Governo francese. II presidente del Gonsiglio dei Ministri della

Repubblica, signor di Freycinet, costretto a rimediare il mal fatto dal

Gambetta, avea accettato un invito a Montauban, ed ivi, il 18 agosto,

avea a tal fine recitato un discorso cui diede tutto il valore d' una solenne

dichiarazione ufficiale del Governo, facendolo divulgare ed affiggere a

stampa in tutti i Gomuni di Francia, quale si legge nel Memorial Di-

plomatique n. 34 pel 21 agosto, a pagg. 555, 556.

Godesto discorso fu importantissimo, in quanto ebbe per iscopo di

chiarire (piii o meno sinceramente, non importa) gli intendimenti del

Goveruo, per una quistione interna che teneva ancora in agitazione, ben-

chein diversi sensi, la Francia tutta; e per fare alta professione di po-

litica pacifica nelle relazioni colle Potenze straniere. Girca la prima, cioe

1'applicazione, alle Gongregazioni religiose non autorizzate, del decreto del

29 marzo che le riguarda, il Freycinet parve promettere che si farebbe

sosta; circa la seconda della politica esterna, evidentemente si studi6 di

dissipare ogni apprensione che il Governo voglia avventurarsi in inter-

venti, od in tentativi di rivincita, che possano scatenare di riuovo la

guerra in Europa.

Grediamo pertanto di dover qui recitare tradotta questa che la

parte piii sostanziosa del discorso del signor Freycinet.

Devo parlarvi ora d'una quistione della quale i nostri avversari

hanno cercato di fare uu grande rumore e colla quale essi aveano spe-

rato d'influire sulle elezioni. Avete veduto con qual successo! Voglio

parlare delle Gongregazioni non autorizzate e dei decreti del 29 marzo. Gi

si rappresenta come neaiici della religione. Non credo, dal canto mio, di

dover protestare contro questa accusa; ho sempre rispettato, rispetto

profondamente la religione. Del resto nessuno la minaccia sul serio e, se

ci fosse bisogno, il governo che ho Tonore di presiedere saprebbe, cre-

detelo, proteggerla e difenderla (Benissimo! e vivi applausi).
Ma non bisogna che, sotto il pretesto della religione, delle Asso-
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eiazioni, ciie il Concordato non ha prevedute, pretendano di colloearsi al

disopra delle leggi. Fu nel momento in cui le intraprese di queste Asso-

ciazioni nel ramo dell'insegnamento eccitavano vive apprensioni, che ci

fu irnposto da uno del poteri pubblici di applicare le leggi. Abbiamo

tatto quest' applicazione sulla piii potente e la piu celebre di tutte, sulla

Compagniadi Gesii. L' abbiamo disciolta. Abbianao cosi dato una soddisfa-

zione, immediata al sentimento della Camera dei deputati nel mentre che

abbiamo dato una prova indiscutibile delia forza del governo e dell'auto-

rita delle leggi che si era osato contestare (Nuovi applausi). Quanto

alle altre Congregazioni, il decreto speciale che le riguarda non ha sta-

bilito la data del loro scioglimento ;
esso ci Iasci6 arbitri di scegliere la

nostra ora.

Noi ci regoleremo a loro riguardo sulle necessita che fara nascere

la loro condotta, e, senza rinunziare ad alcuno dei diritti dello Stato, di-

pendera. da esse di privarsi del beneficio della nuova legge che prepa-

riamo e che determinera in modo generale le condizioni di tutte le asso-

ciazioni laiche al pari che religiose (Applausi).

Permettetemi, terminando, signori, di dirvi alcune parole della nostra

politica estera. Voi vedete periodicame rite, nei giornali che ci sono ostili,

delle voci piu o meno inquietanti sullo stato delle nostre relazioni, su

pretesi tentativi d'intervento piu o meno inopportuni, ai quali si lasce-

rebbe indurre il governo della repubblica, su pretese complicazioni na-

scenti. Ebbene, non credete nulla di tutto ci6. Giammai la situazione e stata

migliore.

<( La Francia, e vero, e uscita dall' isolamento al quale 1' avevano

condannata gli avvenimenti, ed essa ha ripreso il suo posto nella politica

generale. L' isolamento non potrebbe convenire lungamente ad un

grande paese; esso non potrebbe conveniFe ne ai suoi interessi ne alia

sua dignita (Applausi). Ma da ci6 alia politica di avventure v'ha una

grande distanza, e questa distanza noi non la supereremo giammai (Vivi

applausi). Gonosco troppo, per parte mia, i sentimenti di questo paese,

che vuole decisamente la pace, per non far nulla che possa mettere a

pericolo. (Benissimof). Abbiate fede in questa assicurazione, e lasciate

passare le voci contrarie senza commuovervene (Applausi).

Voi lo vedete, signori, la situazione & buona all'interno ed all'estero:

all' estero e la pace, la pace profonda, la pace senza iattanza come senza

debolezza; alPinterno e la calma, la sicurezza, il lavoro; e una prosperita

tinanziaria senza precedent!, e un'attivita commercial ed industriale che

oltrepassa tutte le previsioni, e un ordine materiale che non e turbato

da nulla e che si basa non solo sulla fermezza del governo, fermezza di

cui nessuno dubita, ma, ci6 che vale ancor meglio, sulla saviezza delle

popolazioni (Applausi).
6. Lo zelo del Freycinet per la religione si e dimostrato a tante prove
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lampanti di fatto, e delle quali parecchie sono registrate nelle nostre cro-

nache, da rendere soverchio ogni commento alle sue parole. Sibbene e

manifesto che egli, o per cagioni politiche, o per non accrescere 1'agi-

tazione coll'eseguire subito, contro tutte le Gongregazioni religiose non

aulorizzate, il secondo dei decreti del 29 Marzo scorso, rivendicb pel Go-

verno la liberta di condursi in tale affare, come crederebbe piu op-

portuno.

In fatti, pochi giorni dopo il discorso da lui detto a Montauban, co-

mincio a correre voce che si trattasse d'un componimento, insinuate dallo

stesso Freycinet, discusso tra parecchi Prelati di Francia, esaminato a

Roma, e proposto alle suddette Gongregazioni. Queste dichiarassero di

rispettare il presente ordine di Governo e di cose in Francia, s'impe-

gnassero a non mescolarsi di politica per verun modo, rendessero omag-

gio alia Repubblica; e ci6 basterebbe perche il Governo considerasse tal

dichiarazione come una formale domanda di autorizzasione, la quale

sarebbe conceduta, almeno finche la legge che si sta preparando sopi'a

la liberta delle associazioni non definisse meglio le condizioni delle Con-

gregaziorri religiose,

II Moniteur Universe! a tal proposito pubblico un articolo che fu

reputato ufficioso, e riprodotto nel Le Monde pel lunedl 30 e martedi

31 agosto, sotto il n. 208. Ivi e esposta per filo e per segno la storia

delle pratiche perci6 condotte a Parigi ed a Roma. Ma, non avendo noi

finora trovato sopra ci6 alcuna autorevole notizia positiva nell'Aurora,
nell' Osservatore Romano, od in altro giornale cattolico di Roma, ci

asteniamo dal parlarne; e ci limitiamo a recitare la proposta formola di

dichiarazione, quale fu pubblicata nella G-uienne giornale cattolico di

Bordeaux, e riprodotta dagli altri di Francia, e tradotta nell' Osservatore

Romano n. 203.

In occasione dei decreti del 29 marzo, una parte della stampa di-

resse vivi attacchi contro le Gongregazioni non autorizzate, rappresen-

tandole come focolari di opposizione al governo della repubblica.

II pretesto di queste accuse era il silenzio serbato da queste Con-

jiregazioni, le quali infatti non chiesero sinora 1'autorizzazione che il se-

condo decreto imponeva ad esse di domandare.

II motivo della loro astensione era nondimeno affatto diverso da

quello ad esse attribuito e le repugnanze politiche non vi avevano alcuna

parte. Gonvinti che V autorizzazione, la quale nello stato attuale della

legislazione francese conferisce il privilegio della personalita civile, e un

favore e non un obbligo, esse non hanno creduto di mettersi in oppo-

sizione alle leggi continuando a vivere sotto un regime comune a tutti

1 cittadini.

Non gia che esse non riconoscano i vantaggi inerenti all'esistenza

legale; ma esse non credevano che convenisse loro di ricercare questi
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vantaggi in circostanze che avrebbero fatto interpretare un simile passo

come una condanna del loro passato e come la confessione d'una ille-

galita di cui esse non si sentivano colpevoli.

Per far cessare ogni malinteso, le Gongregazioni di cui si tratta

non hanno difficolta a manifestare il loro rispetto e la loro sottomissione

verso ie istituzioni attuali del paese.

L' obbedienza che esse professano alia Ghiesa, alia quale devono

r esistenza, non le costituisce in uno stato d' indipendenza verso il potere

secolare. Tale non fu mai la loro pretensione, come ne fanno fede le loro

rispettive Gostituzioni e la loro storia.

Lo scopo morale e spirituale cui esse tendono non permette loro

di vincolarsi esdusivamente ad alcun regime politico o di escluderne

alcuno. Esse non hanno altra bandiera che quella della liberta cri-

stiana e crederebbero di comprometterla, ponendola al servmo di cause

varidbili e d'interessi umani. Esse respingono quindi qualunque so-

lidarietd coi partiti e colle passioni politiche. Infine, esse non si oc-

cupano delle cose die riguardano il governo temporole senonche per

insegnare colla parola e coU' esempio V obbediensa ed il rispetto che

sono dovuti all' autorita, di cui Dio e la fonte. Questi sono i principii

che inspirarono sinora i loro pensieri ed i loro atti; esse sono decise a

non allontanarsene. Quindi esse non possono a meno di nutrire la speranza

che il governo accogliera con benevolenza le dichiarazioni sincere e leali

di cui prendono qui 1'iniziativa, e che, pienamente rassicurato sui sen-

timenti che le animano, le lascera continuare liberamente le opere di

preghiera, d'istruzione e di carita alle quali hanno consacrata la loro

vita.

Ecco, secondo lo stesso giornale, il modulo della formula che i su-

periori e le superiore sono invitati a trascrivere ed a firmare in fondo

alia dichiarazione:

lo sottoscritto (o sottoscritta) superiore (o superiora), generale della

Gongregazione (o comunita) di... dopo aver preso consiglio dal mio av-

vocato, dichiaro in nome mio e dei miei fratelli (o sorelle) che i pen-
sieri ed i sentimenti espressi nella nota suesposta sono quelli di tutta la

nostra Gongregazione (o comunita) e che siamo decisi di conformarvi la

nostra condotta.

Passato il primo stupore per la notizia di tal vero o supposto com-

ponimento circa il secondo dei decreti del 29 marzo, i Eadicali tratta-

rono il Freycinet da vigliacco e traditore, che devesi richiamare al do-

vere. I repubblicani d'ogni tinta, cominciando dalla Re'publique Frangaise
del Gambetta, si rifiutarono di tollerare pel Ministero la facolta di venire

a tal componimento; nel quale, per altra parte, i cattolici videro un tra-

nello allestito per iscopo elettorale. Parecchi diarii ufflciosi scolparono
subito il Freycinet ed il Ministero dell' imputazione d'aver fallito ai do-
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veri di obbedienza alia setta
; affermando che, se il Governo avea potuto

non isgradire tal dichiarazione di leale ossequio alia Repubblica, non

avea per6 mai, con chicchessia, contralto impegno di rinunziare percio

alia doverosa esecuzione del decreto che concedeva alle Gongregazioni
non autorizzate Ire mesi per sottoporsi alle leggi, passati i quali doveano

incorrerne il rigore.

Finalmente il Journal Officiel del 6 settembre pubblic6, in capo alia

sua parte non ufficiale, la seguente nota: Diversi racconti si divulgarono

intorno al contegno del Governo verso le Gongregazioni religiose non

autorizzate. Nulla havvi che li giustifichi. 11 Governo non ha assunto, n

verso il Vaticano, n& verso il Nunzio Apostolico, nfc verso chicchessia,

alcun impegno relative all' esecuzione dei decreti. La sua liberta d'azione

& intera, e le sue risoluzioni non dipendono che da esso solo. Ogni as>-

serzione contraria fc priva di fondamento.

7. Intanto il Governo fu fedelissimo esecutore dei voleri della Fram-

massoneria nell'eseguire il primo dei decreti del 29 marzo contro la Com-

pagnia di Gesii. Gome il di 1 di luglio tutte le case e residenze di co-

desti religiosi eransi fatte sgombrare con la forza, sfonclandone le porte

con le scuri od aprendole coi grimaldelli ;
cosi il 1 settembre furono

chiusi tutli i loro Collegi di istruzione ed educazione della gioventii. Non
fu d'uopo usar la forza che a Marsiglia ed a Poitiers, dove al Gollegio

era unita una residenza di operai apostolici. Da per tutto altrove non si

trovarono presenti, quando i Gommissarii della forza pubblica andarono

intimare la chiusura, se non i proprietarii dell'edifizio, od i rappresen-

tanti d'una Societal civile che era sottentrata nei diritti di proprieta.

II Governo, almeno da parte dei suoi agenti, parve contento assai di

uscire cosi facilmente da tal briga. Ma i moderati falY Opinione di Roma
se ne scandalizzarono, e videro con gran dispiacere che il Governo avesse

accettato per moneta di buona lega la cessione dei Gollegi de'Gesuiti a

preti secolari od a personaggi come il marchese Riant; e nel n 240

del loro giornale se ne dolsero sarcasticamente in questi termini : II

Governo francese pare lietissimo di esserne uscito in questo modo, e pro-

babilmente non guardera pel sottile se questi preti secolari son veramente

tali, oppure son Gesuiti che hanno mutato abiti. II Governo viene pure a

transazione colle altre congregazioni, considerandole, come legalmente au-

torizzate, a condizione che promettano di non occuparsi di politica e di

non far opposizione all'ordine di cose legalmente stabilito in Francia.

Nessun dubbio che le congregazioni si affretteranno a sottoscrivere questa

dichiarazione. E cosi della questione delle congregazioni religiose, che

tenne per tanti mesi agitata la Francia, si potra dire davvero: beaucoup

de bruit pour rien.ft verisimile che questa soluzione sia frutto di ac-

cordi fra il Governo francese e il Pontefice. Infalti, si annunzia che il rap-

presentante francese presso la Santa Sede ritornera fra breve n Ro^na.
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Qui giova notare, a lode della equita e giuslizia del Frammassoni,

che, se fosse stata chiusa a Parigi una sola di quelle cento offlcine

ebraiche, le quali servono di covo ad usurai e strozzini, tutto il mondo

sarebbe stato messo a rumore per le strida di quelle centinaia di gior-

nali che formano la potenza della pubblica opinione. Ma che siasi col-

pita d'ostracismo, d'esilio, di espulsione una moltitudine di piu migliaia

di cittadini francesi innocenti, tanto innocenti, che neppur un solo di

essi pote essere, non diciamo condannato, ma neppur citato ai tribunal*

per una semplice contravvenzione : che siasi sospesa sul capo a forse

40,000 uomini e donne, pel solo delitto di appartenere a Gongregazioni

religiose, la mannaia che gia colpi i membri della Compagnia di Gesii :

questo, per gli ebrei ed i rinnegati dell' Opinione, e un faire beaucoup
de bruit pour rienf Doveasi dunque addirittura tagliar la testa ai Ge-

suiti, per provar che si faceva davvero?

in.

AUSTRIA (Nostra corrispondenza) i. Nuova fase della polilica interna in Austria

2. Base storico giuridiea e catlolica della monarchia degli Habsburgq. Guerra

mossale confro dal moderno liberalismo. Missione provvidenziale di questa
monarchia. Indirizzo verso migliori condizioni 3. I due principal! partiti

politic! dell'Austria: centralizzatori tedesco -liberal!, e autonomist!. Mezzi od

espedienti adoperati dai tedesco-liberali per fare dell'Austria uno Slato tede-

sco e cenlrale 4. Cause, per le quali gli autonomist! non formarono per

lungo tempo un compatto parlito politico, e non riuscirono ad allontanare i

cenlralizzatori dal tirnone dello Slato. Dillieolta create agli autonomisli dalla

questione di nazionaliia.

1. Gome tutti sanno, venne finalmente a termine nel mese di luglio

la sessione del Reichsrath, e cessarono altresi di sedere le singole Diete

dell'Austria. Mentre sedevano tuttora le Diete, fu novamente ricostruito,

sotto la presidenza del conte Taaffe, il cosi detto ministero di coalizione

avendo quattro membri del cessato gabinetto preso il loro congedo ed

essendo stati surrogati da altri quattro. Oltremodo importanti pel con-

solidamento interno dell'antica monarchia degli Habsburgo, non meno
che per la potenza esterna di essa, riuscirono i lavori si del Reichsrath

Viennese, si delle singole Diete. Non pub negarsi che la politica interna

dell'Austria sia quest' anno entrata in una nuova fase, anzi giunta a tale

stadio da costringere altrui a dire assolutamente addio al moderno libe-

ralismo e al centralismo livellatore, e ad accostarsi viepiii d' ora in avanti

a quei principii storico-giuridici, che servirono di base alia fondazione

della monarchia degli Habsburgo, e in virtu de' quali essa and6 sempre

maggiormente sviluppandosi fino a mantenere per lungo corso di secoli

un'attitudine delle piu imponenti.

2. Gerti politici moderni, educati alia scuola della rivoluzione fran-

cese, si stringono sovente nelle spalle al sentir parlare del poliglotto
Serie XI, vol. Ill, fase. 726 48 11 aettemlre 1880
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Impero austriaco, e lo considerano come un'anomalia in confronto con

gli Stati ideali modern!, che si risolvono tutti in un accentramento ti-

rannico dell'autorita governativa, nel rovesciamento dei principii storieo-

giuridici, nell' oppressione di nazioni fra loro different*, e nella distru-

zione di qualsiasi positiva religione, specie della cattolica. Politici cosi

fatti non sanno al certo comprendere come la vecchia, la cattolica, la

federativa, e per giunta tuttora cosi poliglotta monarchia degli Habsburgo

possa al di d'oggi reggersi in piedi. Noi per6, austriaci per nascita, che

non siamo fanatici per i principii della rivoluzione francese, ne vagheg-

giamo le idee della civilizzazione prusso-nazionale, abbiamo tutt'altro

modo di vedere e tutt'altra persuasione intorno all'attuale esistenza e

alia missione provvidenziale deila nostra poliglotta monarchia. E questa

nostra persuasione non si fonda gia su fantasie politiche o sopra articol i

di gazzette giudaiche, ma si sopra fatti storici e principii di diritto in-

controvertibili, come pure sulle presenti reali condizioni dei vari popoli

e dei vari paesi, che costituiscono da secoli la monarchia degli Habsburgo.

Giammai, da che esiste, non fu la monarchia degli Habsburgo uno Stato

neutro, foggiato a unita, ma fu sempre una federazione di provincie o

di regni un tempo indipendenli. Di cio si ha una prova incontestabile

nella patente, colla quale sul principio del corrente secolo 1'imperatore

Francesco I proclamava T Impero ereditario d' Austria. In questo impor-

tante documento I'lmperaiore chiama 1'antica monarchia degli Habsburgo
una unione di Stati; il perche invalse anche Tusanza di parlare di

Stati austriaci, e non di Stato austriaco. La ragione di cio non potreb-

b'essere piu chiara ne piu evidente: quei popoli e paesi, i quali o per

causa d'eredita, o per causa di matrimonio, o in conseguenza di loro

spontanea volonta, sono venuti sotto lo scettro della casa d' Habsburgo,

si sono nel far cio premurosamente riserbati i loro diritti natural], na-

zionali e storici. Da un'altra parte, anche i governanti habsburghesi non

solo han sempre riconosciuto tali diritti, ma gli hanno guarentiti con

appositi rescritti e persino con giuramento. Fino a Ferdinando I, la

dinastia degli Habsburgo non possedeva che un piccolo dominio; soltanto

dopoche questi ebbe riunite sotto il suo scettro 1'Ungheriaela Boemia,

essa divento una grande Potenza europea. Da quel tempo in poi, il regno

d' Ungheria e quello di Boemia furono sempre i due elementi costitutivi,

sui quali si fondava e si fonda tuttora la potenza della dinastia degli

Habsburgo. Ora, quantunque Ferdinando I avesse legali titoli ereditarii

al possesso del regno d
:

Ungheria, e qualcheduno ancora potesse fame

valere al possesso del regno di Boemia, egli si dette per6 la piu dili-

gente cura per esser eletto re dai rappresentanti legali di ambedue

quei reami. E dopo avvenuta la sua elezione, egli giuro solennemente

per se e per i suoi successor! di rispettare e mantenere i naturali e

storici diritti di ambedue quei regni, T uno dall'altro indipendenti. Questa
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monarchia federal! va, fondata su base storico-giuridica e cattolica, e

stata dal moderno liberalismo veementemente combattuta con armi di

ogni maniera. Noi abbiamo veduto co' nostri occhi, quali e quanti sforzi

abbia fatti negli ultimi tre decennii il parlamentarismo e centralismo

francese per prendere stanza nelFAustria; abbiam veduto con quale vio-

lenza la pagana vertigine di nazionalita, da cui sono state invase le

popolazioni latine, sia penetrata nel poliglotto Impero austriaco, ed abbia

per una parte promosso J'egemonia del partito tedesco-liberale, per 1'altra

parte seminato la discordia e la perturbazione in mezzo ai popoli del-

1'Austria. Abbiamo anche veduto, come il razionalismo e il Kulturkampf

prussiani siansi lentamente insinuati nell'Austria, abbiano incominciato

a scalzare i fondamenti cattolici e giuridici della monarchia, e cagionato

con ci6 molti patimenti ai popoli cattolici. In mezzo per6 a tutti questi

avvenimenti dei tre ultimi decennii, noi potemmo accorgerci altresi come

tutta questa roba venuta di fuori, cio parlamentarismo, centralismo,

spirito di nazionalita, Kulturkampf ecc., non possa in Austria avere che

vita brevissima. Anzi, abbiamo oggimai i piii chiari indizi che tutti

questi rampolli del moderno liberalismo andranno infranti nella vecchia,

storico-giuridica e cattolica monarchia, e che questa servira d'esempio

alle nazioni cristiane e scristianeggiate dei nostri giorni del come popoli

di razze diverse possano, sulla base di principii cristiani, costituire uno

Stato potente, e vivere fra loro in pace e concordia. E in questo appunto

consiste, secondo il nostro modo di vedere e le nostre convinzioni, la

missione provvldenziale della vecchia poliglotta monarchia habsburghese.

Austria erit in orbe ultima! Gerto i processi di costituzione e ricosti-

tuzione politica non si co mpiono nel giro di poche settimane o di pochi

mesi, ma si ricfciede a ci6 un certo numero di anni. Pero nella vita po-

litica si danno, come nelle malattie dell'umano organismo, certe crisi e

certe evoluzioni, dalle quali si pu6 pronosticare con molta verisimiglianza

il pieno ristabilimento del paziente. Ora, poiche noi, nel corso dell' anno

passato, abbiarao in Austria attraversato una crisi di questa natura, e che

la nostra vita politica e giunta a prendere un indirizzo migliore, non sara,

io credo, senza interesse pei vostri lettori 1' avere sott'occhio una breve

descrizione di tutto il processo, per vedere cosi come la monarchia degli

Habsburgo cerchi di liberarsi dalle branche del moderno liberalismo, e

come le sia gia riuscito aprirsi la via a condizioni migliori.

3. La vita politica fu e sara sempre una vita di partiti. Quindi e che

in uno Stato le crisi ed evoluzioni politiche si manifestano sempre colla

depressione, col deperimento o colla finale dissoluzione di un partito po-

litico, che per un certo tempo ebbe in quello Stato il predominio. Nella

raonarchia austriaca v' hanno in complesso due principal! partiti politici;

i cosl detti centralist e gli autonomisti. Giascuno di questi due par-
titi principal! si suddivide naturalmente in alcuni partiti secondari, che
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hanno diverse gradazioni. I due partiti principal! vengono spesso desi-

gnati con nomi diversi : i centralist, cioe, chiamansi ordinariamente te-

desco-liberali o costituzionali, oppure anche antifeudalie anticUricali;

agli autonomist! invece si da la denominazione di federalisti opartigiani
del diritto, in opposizione ai costituzionali, ovvero 1' altra di feudali e

clerical*. Gli autonomisti prendono nel Reichsrath di Vienna il posto che

trovasi a destra del Parlamento e nel centro destro; il perche vengono

spesso designati col nome Destra. I centralisti occupano il lato sinistro,

del Parlamento e una parte del centro; onde chiamansi generalmente la

Sinistra. L' origine prima di quest! due partiti principal! e da cercarsi

in tempi lontani da noi. Fino dai tempi dell' imperatore Giuseppe II,

diversi partiti politic! posero, Tun dopo 1'altro, ogni studio a trasformare

1'antica federativa monarchia habsburghese in uno Stato centralistico,

ed anche a germanizzarla. In conseguenza di simili esperimenti, intro-

dotti per la massima parte dal difuori, la monarchia sofferse invero un

qualche danno, ma non perde affatto il suo originario carattere federa-

tive, conciossiache i singoli paesi appartenenti alia corona austriaca sa-

pessero energicamente mantenere la loro autonomia. Nei decennii ulti-

mamente decorsi i modern! liberali, che, come dappertutto, cosi in Austria

trovavano numerosi partigiani, tentarono infine di trasformare la mo-

narchia degli Habsburgo in uno Stato centralistico, germanizzato ed

ateo. In seguito delle ultime guerre con la Francia, Tltalia e la Prussia,

essendo riuscito al partito liberale, con Taiuto in gran parte del la pres-

sione esterna, di recarsi in mano la somma delle cose, anco il raziona-

lismo tedesco protestante e la giudaica mania di speculazioni e d'im-

brogli cercarono con esso e per esso di piantarvi le loro tende. Se non

che le different! popolazioni austriache sono, nell' immensa maggioranzn,

cattoliche, e nutrono in generale un'istintiva avversione contro il razio-

nalismo tedesco- prussiano, come pure contro gfimbrogli giudaici, che in

Prussia si praticano nelle piii vaste proporzioni. II partito liberate non

si sarebbe, per conseguenza, potato sostenere a lungo in Austria, se non

avesse posto in opera tutti i mezzi, che erano a sua disposizione, per

guadagnare, almeno fino ad un certo punto, le varie popolazioni austria-

che al modo di pensare tedesco-razionalistico. Ma siccome le popolazioni

dell'Austria parlano lingue diverse, che nulla hanno di comune coll'idioma

tedesco, cosi era pei liberali un'impresa assai ardua 1'ottenere una piena

trasformazione del modo di pensare delle popolazioni medesime. A ci6

si aggiunga che il tedesco, all'infuori di poche eccezioni, impara con

gran difficolta un' altra lingua. Se dunque al partito liberale premeva
d' introdurre in Austria il razionalismo tedesco-prussiano, non gli rima-

neva altro mezzo all'infuori di quello di far si che le diverse nazioni

austriache si germanizzassero il piu presto possibile, e che la poliglotta

Austria si trasformasse in uno Stato germanico. Per raggiungere tutti
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quest! intent!, i tedesco-liberali inventarono un'apposita parola d'ordine

politica, e la chiamarono : portare la civilta germanica verso 1'Oriente.

Alia fondazione pero della signoria tedesco-liberale in Austria era tut-

tavia di grande ostacolo la circostanza che i singoli paesi della Corona

hanno la loro antica, autonoma e giuridica costituzione, e che i tedesco-

liberali trovansi in tutti quei paesi in una picciola maggioranza. Per

assicurarsi dunque il dominio, dovettero questi ultimi combattere a ogni

costo T antico organamento federativo della monarchia, e far di tutto per

sostituirgli il piii assoluto centralismo, perche senza di questo non avreb-

ber potuto, neppure per breve tempo, tenere a freno la forte opposizione

autonomista esistente nei paesi ereditari. Eccovi pertanto brevemente

indicati i quattro mezzi principal!, di cui si valgono i tedesco-liberali, e

nel tempo stesso anco i quattro mali originari, cne essi cercano d' insi-

nuare nella monarchia degli Habsburgo; essi chiamansi: razionalismo

tedesco-protestante, bindoleria giudaica, germanizzazione e centralismo.

E quando si parla di partito tedesco-liberale, non si creda gia che esso

sia per avventura la vera ed unica rappresentanza deU'elemento tedesco

in Austria, e che per questo appunto si chiami tedesco-liberale. Una gran

parte dei tedeschi, che dimorano nell' arciducato d' Austria, in Stiria, in

Boemia, nel Tirolo e anche in Transilvania, non si accostano a quel par-

tito tedesco-liberale, ma appartengono invece al partito giuridico auto-

nomista. II partito centralista si chiama tedesco-liberale, perche tende a

conquistare senza verun ritegno e a spese di tutte le altre nazionalita

1'egemonia della lingua tedesca nell'intera monarchia, e perche fonda il

suo liberalismo sul razionalismo tedesco-protestante al modo stesso che

si pratica nel regno di Prussia. II partito centralista o tedesco-liberale

dicesi anche costituzionale, perche la costituzione originariamente accor-

data alia meta occidentale della monarchia subi sotto il suo regime tali

modificazioni, che, ad onta della sua rilevantissima minoranza, potrebbe

il partito stesso aspirare al possedimento, almeno per un certo tempo,

dell'egemonia su tulti gli altri partiti tedeschi e non tedeschi, qualora

gli riuscisse mantenere in piedi la costituzione in tal guisa modificala.

A questo oggetto il partito liberale, mentre teneva tuttora le redini del

governo, ridusse ai minimi termini Tautonomia delle singole Diete, e die

tali prescrizioni per 1' elezione dei deputati da poter conseguire una mag-

gioranza sufficiente al conseguimento de'suoi fmi. Per darvi un'idea della

mostruosa irregolarita di simili prescrizioni, bastera ch'io vi accenni che

nella Dieta boema, per esempio, il partito tedesco-liberale possiede la

maggioranza, quantunque gli abitanti di quel paese siano per un terzo

tedeschi e per due terzi czechi. Ora, gli abitanti czechi sono decisamente

autonomisti, e anche fra gli abitanti tedeschi non pochi ve ne sono, che

appartengono a questo partito. V hanno altresi in Boemia possessor! di

vasti terreni, alcuni de'quali pagano annualmente fino a 300,000 fiorini
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d'imposte; e siccome costoro, autonomist! per eccellenza, appartengono

per lo piii ad antiche famiglie czeche, cosl il ministero tedesco-liberale

stabili per 1'elezioni dei latifondi regole tali che, per 1'elezione di 54 depu-

tati alia Dieta, un solo elettore pu6 col suo voto decidere se questi deb-

bano, o no, riuscire definitivamente eletti. Tutto ci6 ridonda a vantaggio

del partito tedesco-liberale; cosicche famiglie storicamente illustri per

nobilta e fornite di grandi ricchezze debbono cbiamarsi contente, se ven-

gono eletti alia Dieta un paio di maestri ginnasiali per rappresentarvi

gl'interessi dei grandi possessor! di terreno. Nella Bassa Austria, all'op-

posto, accaclde piii d' una volta che fossero eletti deputati al Reichsrath

tre individui appartenenti al partito tedesco-liberale e alia classe dei pic-

coli possidenti, i quali in tutti e tre pagavano d'imposta annuale 28 soldi.

A questi e somiglianti maneggi dove ricorrere il partito tedesco-liberale,

se voile per qualche tempo mantenersi al potere. E qui giova pur anco

notare che i membri di questo partito non procedono d'accordo fra loro,

e che, come avviene soprattutto ai liberali moderni, non sanno essi me-

desimi indicare entro quali conflni sia il loro liberalismo contenuto. Nel

Reichstag di Vienna, i deputati tedesco-liberali formano due circoli se-

parati, 1'uno de' quali chiamasi il circolo dei liberali, 1'altro il circolo

del partito del progresso. Quest' ultimo si distingue dal circolo liberate

nel manifestare, siccome fa, piii apertamente e con maggiore zelo del

primo le sue aspirazioni a fare della monarchia austriaca uno Stato avente

a base i piii assoluti principii di democrazia e d'ateismo. Anche a ri-

guardo della eguaglianza delle nazionalita, il circolo del progresso si di-

scosta dal modo di vedere del circolo liberate. I membri di quest' ultimo

circolo vorrebbero, per mezzo di una conseguente germanizzazione di tutte

le altre nazionalila, estendere sempre piu 1'egemonia della lingua tedesca,

a un dipresso nel modo medesimo praticato dal gia ministro dell'istru-

zione Strehmayer. II circolo del progresso, invece, trova questo proce-

dimento troppo lungo; esso vorrebbe, potendo, decretare senza tanti com-

plimenti e una volta per sempre che la lingua tedesca e 1' unica lingua

nfiiciale dello Stato austriaco, e per le altre nazionalita fissare tutt'al

piii uri termine di grazia, da spirare colla loro esistenza. Gome curiosita

politica, si nota qui la circostanza che ambedue i rammentati circoli

tedesco-liberali contano fra i loro membri alcuni discendenti da antiche

famiglie, nobili tedesche, i quali ostentano dappertutto, anche per la loro

stessa persona, le piii pronunziate pretensioni aristocratiche, e a' quali poi

il sangue aristocratico, che loro scorre nelle vene, non impedisce di at-

teggiarsi riella vita politica a rappresentanti della piii pura democrazia.

Come tutte le cose di questo mondo, anche questi fenomeni trovano la

loro naturale spiegazione.

4. Gome avvenne pertanto che, sotto 1'impero di simili circostanze,

questo partito tedesco-liberale potesse mantenersi per tanti anni al go-
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verno in Austria, di fronte alia corrente autonomista, che novera tanti

rappresentanti in ogni paese della Corona? Piii e diverse cause hanno a

ci6 cooperato. In primo luogo pesava sull' Austria, in conseguenza delle

ultime guerre con la Francia, 1' Italia e la Prussia, una forte pressione

politica esterna la quale giovava sommamente e in piu d'un senso agl'in-

teressi del moderno liberalismo, e d'altra parte cercava continuamente

di tener lontane dalla scena politica le tendenze autonomiste. Gli auto-

nomisti quindi non avevano ne tempo ne opportunita di mettersi fra loro

in piu intima relazione, ne di formare un compatto partito politico, ca-

pace di fare una vigorosa opposizione al partito tedesco-liberale e di

allontanarlo dal timone dello Stato. A ci6 si aggiungeva la circostanza

seguente. I singoli paesi della Corona austriaca sono in tal modo costi-

tuiti sotto il rispetto religioso, economico e storico, che chiunque sia see-

vro da prevenzioni deve senza gran fatica riconoscere come il manteni-

mento dell' autonomia sia per ciascuno di questi paesi una condizione sine

qua non per la durata del pubblico benessere. Gli autonomisti quindi

erano tutti quanti persuasi della necessita di difendere con fermezza e

perseveranza la costituzione autonoma del loro rispettivo paese contro gli

assalti dei centralisti tedesco-liberali. Ma poiche gli autonomisti non ave-

vano fra loro verun contatto politico ne formavano un partito compatto,
ne segui che in ciascun paese della Corona essi assunsero, dirim petto al

partito tedesco-liberale e al Governo, un'attitudine loro propria, anzi por-

tarono spesso un giudizio troppo gretto e quindi falso intorno alia politica

degli altri autonomisti austriaci. II giornalismo liberale di Vienna, che

trovasi per la massima parte in mano di ebrei venuti di fuori, contribui

anch'esso a seminare la discordia nel campo degli autonomisti. Tutte

queste circostanze finirono col ridondare a vantaggio dei centralisti te-

desco-liberali
;
tantoche poterono questi mantenersi alia testa del governo,

quantunque avessero sempre da combattere con gravissime difficolta.Un'al-

tra delle fcagioni, per le quali il partito numerosissimo degli autonomisti

non riusci a toglier prima dalle rnani del partito tedesco-liberale le re-

dini dello Stato, e da cercarsi nella questione delle nazionalita, la quale

nella poliglotta Austria presenta la maggiore importanza. I centralisti

liberali si ascrivono tutti quanti sotto alia nazionalita tedesca, quantun-

que molti di loro non siano tedeschi per nascita, ma solo divenuti tali

o per educazione o per interesse. Gli autonomisti, invece, si dividono,

per effetto della nazionalita, in tedeschi, magiari, polacchi, ruteni, czechi,

sloveni, croati, serbi, rumeni. Le relazioni special! di queste singole na-

zionalita, di fronte al germanizzante partito tedesco-liberale, sono in cia-

scun paese della Corona austriaca di natura cosl differente, che andrebbe

sommamente errato chi intendesse misurarle a una sola e medesima stregua.

Conviene inoltre aver riguardo non solo alle relazioni delle suddette

nazionalita col partito tedesco-liberale, ma anche alle relazioni delle na-
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zionalita stesse fra loro. Infatti in molti paesi della Corona austriaca tro-

vansi non solo due, ma piii nazionalita insieme riunite. In Galizia, peresempio.

v'h-anno polacchi, ruteni e tedeschi, vale a dire per la massima parte ebrei,

che si professano addetti al parti to tedesco-liberale. In Ungheria la cosa

diventa piu complicate, imperocche, oltre ai magiari, trovansi cola riuniti

slovachi, ruteni, croati, serbi, ruraeni. In Boernia, all'opposto, non vi sono

che czechi e tedeschi, come pure net Tirolo soltanto tedeschi e italiani.

Prima che il partito liberate tedesco venisse al potere, gli autonomist!

de'singoli paesi della Corona sapavano a un dipresso quale attitu/line

prendere nel rispettivo loro paese rispetto alle questioni di nazionalita.

Le condizioni storico-giuridiche de'singoli paesi potevano loro almeno ser-

vlre di legittima base per comporre le questioni stesse in ogni paese se-

condo i principii di diritto e d'equita. I centralisti per6, cui ogni diritto

storico e un pruno riegli occhi, han messo da parte, anche rispetto alia

questione di nazionalita, il fondamento storico-giuridico, e in luogo di esso

hanno introdotto nello Statute fondamentale politico il paragrafo 19, che

stabilisce in teoria I'eguaglianza di tutte le nazionalita austriache negVim-

pieghi, nelle scuole e innanzi ai tribunal}. Da ci6 risultarono difficolta

incredibili si per gli autonomisti, si per i centralisti tedesco-liberali. Gli

autonomisti non possono ne debbono, nel discutere la questione di nazio-

nalita, por da banda in ciascun paese della Corona la base slorico-giu-

ridica, perchfc diversamente si scaverebbero il terreno sotto i piedi. D'altra

parte, ai termini del 19 dello Statuto fondamentale, tutte le nazionalita

debbono in Austria essere ammesse al godimento di uguali diritti. Ma
le condizioni di ci villa delle singole nazionalita sono nei vari paesi della

Corona assai diverse, e diverse del pari sonole loro condizioni numeriche. In

seguito di queste e altre simili difficolta, non era facile agli autonomisti

il trovare una norma generale per defmire la questione dell'uguaglianza di

diritti delle diverse nazionalita nei singoli paesi della Corona, a quel modo

che la defmisce teoricamente il 19 dello Statuto fondamentale. Fu questa

appunto una delle cause principal! per cui i molti e molti autonomisti

di tutti i paesi della Corona non riuscirono a costituirsi in un ordinato

partito politico, e a togliere la direzione dello Stato dalle mani del par-

tito tedesco-liberale *.

1 In un altro quaderno daremo il seguito di questa importantissima corrispOB-

denza, che ora ci vediamo costrelti a ironcare a mezzo, per roancanza di spazio.
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mera a favore <fe/ramnistia, che e sancita 6. II Senato approva
I' aboUzione dei cappellani militari 7. Le petizioni contra i

decreti del 29 marzo al Senato sono reiette 8. II Cialdini ri-

piglia I' esercizio della sua carica d' ambasciadore d
}

Italia presso

la Repubblica francese 9. Dibattimento nel Senato sopra la

legge per I' amnistia, die viene approvata, escludendone gli in-

cendiarii ed assassini 10. Esecuzione dei decreti del 29 marzo

contro i soli religiosi della Compagnia di Gesu in tutta la

Francia t 238

IV. PRUSSIA (Nostra corrispondenza) i. La conferenza degli

ambasciatori e le relazioni estere 2. La nuova legge di per-

secuzione, con le sue rivelazioni 3, Notizie diverse 249

Dall'8 al 29 luglio

I. COSE ROMANE 1. Udienza e discorso del Santo Padre

Leone XIII a sacri oratori 2. Partenza della Legazione Belga

presso la S. Sede da Eoma, e del Nunzio Pontificio da Bruxelles

3. Pubblicazione d'un Memorandum della Santa Sede circa le

trattative tra la Santa Sede ed il Governo del Belgio; replica

del Frere-Orban 4. Oblazioni ed indirizzi di cattolici Belgi
-

5. Ultima esercitazione teologica in Vaticano al cospetto del

S. Padre 6. Legge sancita dalle Camere della Prussia e da

Guglielmo I, per temperamenti alle leggi di maggio contro il cat-

tolicismo 7. Dichiarazione della formola Dimittatur, data dalla

S. C. deirindice 365
II. COSE STRANIERE IngMUerra (Nostra corrispondenza)

-

. 77 nuovo Governo e il nuovo Parlamento ne'loro primordi.
Fallita rielezione di due membri del Gabinetto. Contestazione
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fra i sigg. Gladstone e Donnel. Incidents del Bradlaugh
-

2. Meschina figura del nuovo G-overno nelle faccende estere -

3. Progetto speciale per rimediare ai mali dell' Irlanda 4. Aliri

due progetti d
3

interesse generale 5. Agitazione destata dalla

nomina di due cattolici a posti elevati 6. Situazione stazio-

naria della nuova Universita irlandese 1. Progetto di legge

sulle tumulazioni 8. Trionfo dei ritualisti 9. Ancora del-

r a/fare 'Bradlaugh Pag. 373

III. SVIZZERA (Nostra corrispondenza) 1. (Ticino) Sentenza

assolutoria pei fatti di Stabio 2. (Friburgo) Giustizia resa dal

tribunate di La Gruyere ai parrocchiani di La Tour de Treme

3. (Zurigo) Eeiezione di ricorso dei cattolici di Dietikon

4. (Berna) Eivoluzione del Consiglio di Stato a favore dei vec-

clu-catlolici di Dele'mont e Porrentruy. Coniizioni lacrimevoli, in

cui gl
}

intrusi han lasdato la Chiesa cattolica di quest' ultima

localita. Scacco toccata a'neoeretici di Chevenez. Procedimenti

contro i preti cattolici Lachat, Beuret e Tobin -- 5. (Argovia-

Lucerna-Ginevra) Abbassamento di fondi del Vescovo nazio-

nale 6. (Ginevra) Approvazione da parte del Gran Consiglio

del progetto di legge portante separations fra Chiesa e /Stato.

Hipristinamento da parte del medesimo di una disposizione abro-

gata sotto l
}

amministrazione Carteret. Doglianze del Consiglio

superiore della Chiesa scismatica a proposito del servizio reli-

gioso per le reclute militari 378

Dal 30 luglio al 12 agosto

I. COSE ROMANS - - S. Tommaso D'Aquino dichlarato pa-

trono universale delle scuole 4^2

II. COSE ITALIANS 1. Abnegazione del Ministero nel con-

ferire, e del Cialdini nel riaccettare la carica d
}

ambasciadore

italiano a Parigi 2. Eisultato delle elezioni amministrative a

Roma; smacco del Garibaldi e del sindaco Ruspoli
- - 3. Epi-

stola dell'EroQ dei due miliorii ed agitazione pel suffragio univer-

sale 4. Occupazioni della Camera dei Deputati, die scappano
a mezzo luglio; la legge per la riforma elettorale e rimandata

a discutersi in novembre 5. Legge per Vdbolizione graduate

della tassa sul macinato del grano, approvata dal Senato. . . 495

III. COSE STRANIERE (Francia) 1. Legge sancita dalle due

Camere e promulgata dal G-overno per amnistia plenaria ai

condannati per crimini e delitti dal 1870 al 9 luglio 1880

2. Decreti del Grevy a favore di assassini ed incendiarii che

sarebbero stati esclusi dal l)enefizio di tal legge 3. Eitorno

trionfale del Eochefort e dei. capi comunardi a Parigi 4. So-
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turnali del 14 luglio: violence di soldati indisciplinati 5. In-

dugio nell' effettuare il secondo dei due decreti dei 29 mar30

contro le Congregazioni religiose Pag. 501

IV. PRUSSIA (Nostra corrispondenza)
- - 1. La G-ermania e

I' Oriente 2. Le finance dell' Impero e la situazione economica

3. La legge di luglio; le cOnfessioni della stampa e dei partiti;

la confidenza dei cattolid nel centra 4. La persecuzione
-

5. Opere cattoliche 6. La tolleranza protestante 506

Dal 13 al 26 agosto

I. ROMA (Nostra corrispondenza) Considerate le conseguenze
teoriche e praticlie del Panteismo, se ne deduce la terza ragione

per cm esso fu e dovette essere adottato dalla Massoneria come il

suo Domma, il suo Arcano ed il suo Segreto fondamentale. . 605

II. COSE ROMANE -- 1. Concision del 20 agosto; Allocu-

zione del S. Padre Leone XIII; provvista di Chiese; alto di

di Eegio Pvtronato sopra le diocesi di Capua e Castellaneta

2. Breve del /S. Padre all' Episcopato del Belgio 3. Giudizio

del Constitutionnel sopra una Circolare del Frere-Orban contro la

Esposizione documentata della Santa Sede --4. Dispaccio del-

I'Emo Card. Segretario di Stato in confutazione della Circolare

del Ministro Belga 5. Nuove menzogne e contumelie pronun-
ziate dal Frere-Orban nella Camera dei Deputati; critica del

Correspond ant; altra Circolare del Frere-Orban contro il dispaccia

dell'Emo Card. Nina 6. Hescritto della' Sacra Penitenzieria

circa I'osservanza del voto solenne di poverta pei religiosi nelle

presenti congiunture 7. Largizione del S. Padre ai poveri di

jRoma 611

III. COSE STRANIERE Austria (Nostra corrispondenza)
-

1. Chiusura della sessione del Reichsratk 2. Sguardo retro-

spettivo su di essa. Cambiamenti nella stato dei partiti 3. Pro-

cedimento e risultati dei lavori parlamentari 4. Situazione del

Ministero. Sua ricostituzione. I nuovi ministri 5. G-ita del-

l' Imperatore in Boemia 6. Sessione delle Diete 7. U Un-

gheria e la Croatia 8. Politica estera 9. Sponsali del prin-

cipe ereditario 10. II primo parroco della chiesa votiva. . . >> 622

IV. INGHILTERRA (Nostra corrispondenza)
- - 1. Prove poco

soddisfacenti del Ministero liberale. I disastri nell'Afghanistan
2. Due progetti di legge, causa di discredito per il Ministero

3. Nobile indirizzo di alcuni mcmbri cattolici del Parlamento al

cardinale Arcivescovo di Parigi a proposito dell' espulsione de>

Gesuiti ddlla Francia 4. Condizioni sempre piu deplorevoh
della Chiesa anglicana stabilita. La legge sulle sepolture 5. No-
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tizie cattoliche. II cardinals Netvman a Oxford. Prossima aper-
tura del monastero di Forte Augusto nella Seozia Pag. 631

Y. SVIZZERA (Nostra corrispondenza)
-- 1. (Friburgo) Deci-

sions del Consiglio nazionale circa un ricorso dei protestanti
d' Ueberstorf, 2. (Berna) Processo di nuovo genere contro un

impiegato dello spedale. Arbitraria riduzione, da parts del Go-

verno, del numero delle parrocchie cattolicJie 3. (Ginevra) Reie-

zione popolare del progetto di legge portante separazione tra

Chiesa e Stato. Nobile
'

dichiarazione del clero cattoUco . . . . 635

Dal 27 agosto al 29 settembre

I. COSE ITALIANS - - 1. Questions pel Dazio di consumo a

Roma 2. Condizioni di Roma e dei Romani descritte da un

Deputato 3. Espropriazione di possidenti per mancato paga-

mento di tasse --4. Emigrazione del 1879 --5. Errori e di-

spendii per I' armata di mare - - 6. Dissapori colla Francia

per una quistione di ferrovie in quel di Tunisi 7. Gare e

violenze partigiane a Napoli; risultato delle elezioni ammini-

strative 732

II. COSE STRANIERE (Francia)
- - 1. Elezloni pei Consigli

generali di spartimento; decisiva vittoria dei repubblicani
-

2. Viaggio del Presidents Grevy e dei Presidenti delle due Co-

mere a Cherbourg 3. Discorso del Gambetta, ed impressione

da esso prodotta in Francia ed Alemagna --4. Ammonizione

data ufficiosamente dal Bismark al Governo francese 5. Di-

scorso ufficiale del Fwycinet a Montauban, circa la politica

esterna pacifica, e circa I' applicazione del decreto del 29 marzo

contro le Congregazioni religiose non autorizzate 6. Dichiara-

zione proposta alls Congregazioni religiose per impetrare Vauto-

rizzazione 7. Chiusura dei collegi della Compagnia di Gesu. 743

III. AUSTRIA (Nostra corrispondenza)
- - 1. Nuova fase Mia

politica intcrna in Austria 2. Base storico-giuridica e cattolica

della monarchia degli Habsburgo. Guerra mossale contro dal

moderno liberalismo. Missionsprovvidenziale di questa monarchia.

Indirizzo verso migliori condizioni 3. I due principals partiti

politici dell'Austria: centralizzatori tedesco-libsrali, e autonomisti.

Mezzi od espedienti adoperati dai tedesco-liberali per fare del-

l'Austria uno Stato tedesco e ccntraU 4. Cause, per le quali

gli autonomisti non formarono per lungo tempo un compatto
e prevalente partito politico. Difficolta ad essi create dalla que-

stione di nazionalitd . . 753
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