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INDIRIZZO DEL S. C. DEI CARDINAL!

ALS. P. LEONE XIII

PER LE FESTE NATALIZIE

E RISPOSTA DI S. SANTITA

Nella vigilia della solenne ricorrenza della Nativita di N. S.

Gesft Oristo, il S. Padre nella Messa che celebrava nella Sua

Cappella Segreta, dispensava, giusta la consuetudine, la San-

tissima Coinunione alia nobile "Famiglia PontiMa.

Sua Santita era assistita nell' Incruento Sacrificio dagli Illmi

e Revmi Monsignori Sanminiatelli Arcivescovo di Tiana e Suo

Elemosiniere Segreto, Marinelli Yescovo di Porfirio, Parroco dei

SS. Palazzi Apostolici, Cataldi Prefetto delle Ceremonie Ponti-

ficie, e dai Suoi Cappellani Segreti.

La Santita di Nostro Signore riceveva quindi sulmezzodi nella

Sala del Trono gli Eminentissimi e Reverendissimi signori Car-

dinal].

Sua Eminenza Ema il signor Cardinal Di Pietro, Decano del

S. Collegio, col seguente nobilissimo indirizzo esprimeva a Sua

Santita, in nome proprio e degli Eminentissimi suoi Colleghi,

gli augurii e le felicitazioni per la ricorrente Solennitc\.

Beatissimo Padre

Cosa gratissima al Sacro Collegio, del quale ho Fonore di

portare. la parola innanzi a Yoi, Beatissimo Padre, si e die

presentinsi spesso occasioni di trovarsi riunito intorno al Ponti-

ficio Trono non solo per dare pubblica testimonianza della sua

venerazione e stretta unione con. la Sede di S. Pietro, ma anche
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per esprimere i sensi di sincere affetto e "ben sentita riconoscenza

verso il Sommo Pontefice che la occupa. Ma se in ogni altra

ricorrenza i Cardinal! di S. E. Chiesa accorrono qui volenterosi,

molto piu lo e oggi, quando, non solo si ricorda quell*Angelica

Osanna che echeggiava giulivo ed echeggia ancora nei Cieli per

la Nascita del Dio fatto Uomo, ma per avere udito pronunciarsi

in Yatieano in questa solenne ricorrenza dal Yostro oracolo il

decreto solenne, col quale si dichiaro, che Fulget in tenebris

lux nova de Coelo. E si, che devesi percio da Noi ripetere col

Santo Dottore Bernardo: Sonet vox laetitiae in terra nostra,

vox exultationis etsalutis: giacche' Yoi dichiarate seguaci eroici

del Redentore e delle Cristiane virtu quei quattro Santi, che

Spedaculum facti sitnt Anc/elis et hominibus ; sicche ebbe a

lodarli esaltati in gloria nel Cielo la moltitudine del celeste eser-

cito, e poi questa nostra Citta, Sede della Cattolica Religione

che li festeggift per la prima, ed il Mondo che applaud! e vi

accorse numeroso ad udire la Vostra voce infallibile. E poich6

la ricorrenza attuale non solo ci invita col citato Santo Scrittore

ad esprimere voci di esultanza, ma anche voci di salvezza; SA-

LUTIS, accettate o Santo Padre nella Vostra cosi angustiosa situa-

zione F augurio quale di cuore Yi facciamo, che cioe, Leone XIII

nella lunga vita che Gl' imploriamo, anche in ispecie dai quattro

eroi canonizzati, possa vedere difesa e rispettata dai principi e

dai popoli questa Santa Sede, onde la Eeligione possa seguitare

ad inculcare i suoi clogmi, la Chiesa Cattolica a mantenere la

sua disciplina, ed il Papato ad invigilare liberamente sulla cu-

stodia degli uni, ed osservanza dell' altra; non che in questi

tempi nei quali con tanta ansieta, ed in modi si diversi pro-

nunciasi la parola liberta venga poi a conoscersi che solo ubi

Spiritus Domini ibi libertas. Sara cosi ricondotta presto fra

le Nazioni, che tanto si stanno agitando, la fede, la pace, ed

alle parole Yostre, alle Yostre beneyole insinuazioni il rispetto

e 1'obbedienza! Sicche volgendo Yoi allora lo sguardo ai tristi

tempi che decorsero, e contemplando con santa gioia un presente

felice, possiate ripetere : Quare fremuerunt gentes et populi
meditati sunt inania ? perche i popoli tanto si commossero ed
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immaginarouo cose vane? Allora riceverete indirizzi, che non

saranno solamente, come scrive lo stesso Santo Dottore, verbum

consolatorium, ma sermo iucunditate plemts, non parola di con-

forto, nia discorso di plena allegrezza.

E perch& le preghiere, che a questo fine indirizziamo al

nato nostro Eedentore ottengano presto il bramato effetto, accor-

dateci che ricevano ora appoggio dalla Yostra Apostolica Bene-

dizione, quale umilmente imploriamo.

II S. Padre accoglieva gli augurii ed i voti del S. Collegio

significatigli dall' Eminentissimo Cardinal Decano, ed in segno

del Sovrano Suo aggradimento pronunciava il seguente discorso :

Alia soave giocondita gustata nella faustissima occasione

della solenne Canonizzazione poco fa celebrata, succede ora la

santa letizia di cui 6 apportatrice al mondo cattolico Panniver-

saria ricorrenza del Natale. Nella quale Ci tornano sommainente

graditi i sensi di ossequiosa devozione e i fervidi voti che Ella,

signor Cardinale, formava teste, a nome pure del Sacro Collegio,

augurando a Noi e alia Chiesa un piu lieto avvenire.

Dal canto Nostro, mentre a titolo di pieno ed affettuoso

ricambio facciamo anche Noi pel Sacro Collegio e per la Chiesa

siraili augurii, sentiamo il dovere di ringraziare, nella umilta

del Nostro Spirito, il Signore, che a sostegno della nostra in-

fermita si conipiace di mescolare di tanto in tanto le sue con-

solazioni alle molte ainarezze ed incessanti sollecitudiui dell'Apo-

stolico ministero.

Le quali, a dir vero, si fanno per Noi sempre pii\ graTi

e pungenti per la difficilissima condizione a cui fummo ridotti,

e che diviene di giorno in giorno piu intollerabile. Parlando

al S. Collegio non Ci e d'uopo lungamente trattenerci ad ad-

durne le prove. Esso ricorda i recenti dolorosissimi fatti, che

sulla attuale Nostra condizione in Roma sparsero gia uua luce

si fosca: esso e, come Noi, tutto di spettatore di quanto qui

accade contro la religione cattolica e il supremo Suo Capo.

La stessa recentissima occasione della glorificazione dei nuovi

Santi, dalla quale si e voluto trarre argomento della liberta
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lasciata in Roma al Pontefice ed ai cattolici, e riuscita a di-

mostrare il contrario. Astretti per ragione di sicurezza e di altis-

simo ordine a celebrare la solenne cerimonia neH'interno del

Nostro Palazzo, dovemmo vederne diminuita immensamente la

pompa, offuscato lo splendore, limitato il nuinefo dei sacri Pa-

stori invitati ad intervening e reso impossibile di assistervi ad

una moltitudine grande di fedeli di Boma e di fuori. Ne

tutto ci6 6 valso a difendere da' offese e da insulti la digniti

del Pontefice, e i quattro gloriosi campioni della fede. Ch5,

mentre Noi, dopo i piu maturi e rigorosi esami che le leggi

della Chiesa prescrivono, procedevamo ad uno dei piu solenni

atti della nostra pontificia autorita, qui in Eoma per piil giorni,

sotto gli occhi di tutti, non si e dubitato di mettere in deri-

sione e scherno 1'augusta cerimonia, di fare impunemente in-

sulto alia fede di tutti i Bomani e del mondo credente
;

e con

sacrilega audacia gittare a ptene niani lordure e fango contra

la Nostra Persona, contro la Nostra Autorita, e contro gli stessi

Santi glorificati.

E questo modo indegno si tiene sovente al presentarsi di ogni

piu lieve pretesto. Poiche, se Noi solleciti del bene della

Chiesa Cattolica alziamo la voce a sostenerne le ragioni concul-

cate e a difenderne i diritti vilipesi; se fedeli alia santita dei

giuramenti solennemente prestati reclamiamo come necessario alia

liberta e alia indipendenza del Nostro spirituale potere, il tem-

porale dominio, che Ci fu tolto e che per tanti titoli e per piu
di dieci secoli di legittimo possesso si appartiene alia Sede Apo-

stolica, si levano tosto contro di Noi furiose grida, ingiurie, mi-

naccie e offese senza misura. Se i cattolici si commuovono per
Noi e si provano di far valere il diritto che hanno di vedere

in modo stabile ed efficace assicurata 1' indipendenza del loro

Capo, si accusano tosto o come ribelli o come nemici d'ltalia, o

come provocatori di disordini. Se pellegrini devoti mossi da
filiale affetto vengono in Eoma per recare conforto al Nostro

cuore paterno, e per professarci la" loro inalterabile devozione,
sono sovente fatti segno agli insulti della stampa e alia violenza

della plebe.
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Qnal meraviglia pertanto seper quest! ed altri . simili fatti

che continuamente si succedono, i Vescovi delle diverse nazioni,

che qui convengono, riconoscono apertamente essere il presente

stato di cose del tutto inconciliabile colla liberta e colla dignita

della S. Sede? Qual meraviglia che tutti i cattolici del mondo si

mostrino grandemente ansiosi e trepidi per la sorte riservata al

loro supremo Maestro e Padre? E certamente, chiunque attenta-

mente tieu dietro allo svolgimento delle pubbliche cose in Italia,

riconosce a prima vista quanto sieno fieri i propositi dei. nemici

contro di Noi, quali nuove offese si vanno preparando alia GMesa,

e quanto di peggio dobbiamo attenderci per 1'avvenire.

Tuttavia fidenti in Dio, sicuri dell'efficace concorso del S. Col-

legio, sostenuti dalle continue preghiere di tutta la Cristianita,

Noi Ci studieremo di guidare in un mare si tempestoso la sbat-

tuta navicella di Pietro, attendendo fiduciosi il momento che il

divino Maestro comandi ai venti e alle tempeste e riconduca la

calma. Di questa tranquillita ci sia felice presagio il ritorno

della Nativita del divin Eedentore, dal quale imploriamo su di

Lei, signer Cardinale, sul S. Collegio e su tutta quanta la Chiesa,

la pienezza dei celesti favori, impartendo a tutti dal piu intimo

del cuore, come pegno di specialissimo affetto, 1'Apostolica Be-

nedizione.



IL PAPA E L'OLIGARCHIA ITALIANA

ENTRANTS L'ANNO 1882

I.

Giuseppe Ferrari che, tra i corifei del moderno rivolgimento

italiano, fu uno de'meno improvvidi, deplorava nella Camera la

cecita de'suoi colleghi, che, proclamata Roma capitale, crede-

vano assicurata per sempre anche 1'unita dell' Italia. E sog-

giungeva: Yoi resterete in Roma forse un tredici anni; ma poi?

Strana parve allora e pare anche adesso questa sentenza del

Ferrari, die, secondo tutte le apparenze, non dovea godere del

dono profetico. Ma noi sappiamo che Dio, il quale ludit in orbe

terrariim, profet6 talvolta anche per la bocca de'suoi nemici. E

ad ogni modo, i fatti che da parecchi mesi vanno svolgendosi,

debbono costringere anche i piu- spregiudicati a riflettere seria-

mente su quelle parole.

Col principiare del 1882 e per Roma gia inolto inoltrato 11

dodicesimo anno dell' occupazione di quell' oligarchia, la quale,

giusta i calcoli di Giuseppe Ferrari, dovrebbe spadroneggiare in

Roma un tredici anni. Ma e eziandio palese che un subito e gra-

vissimo rivolgimento si produsse da poco nella politica europea,

rispetto all' occupazione medesima.

Avvenuta colla violenza, questa aveva da principio cagionati

dentro e fuori d' Italia timori non pochi n6 lievi. Ma a forza

d' intrighi e di diplomatiche menzogne, i timori vennero sopiti ;

e non riconosciuta formalmente da verun Governo, ma tollerata

da tutti, valic6 di molto il decimo anno, cio6 quel tanto che cre-

devasi bastasse per mutare il fatto in diritto colla prescrizione.

Quand'ecco,tfprincipalmente per gli scandali del 13 luglio e del

7 agosto, e messa ogni cosa in forse, e la cosi detta questions

romana incomincia di bel nuovo a trattarsi, non che da tutto il

giornalismo europeo, dai Parlamenti altresl, dai Governi, e dallo

stesso Principe di Bisrnark, il formidabile Cancelliere dell'Impero
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germanico, cio6, come si crede universalmente, del fortissimo fra

tutti gli Stati d'Europa.

Un diario tedesco, autorevole per le sue relazioni officiose col

Bismark, cMam6 questa una crisi del Papato. E se tale parola

del linguaggio medico s'intenda pel suo verso, non abbiamo dif-

ficolta ad ammettere anche noi, *che non gia il Pontificato ro-

mano, in quanto & istituto spirituale e divino, ma la questione

della Sovranita temporale del Papa, intimamente connessa con

quello, si porge, al principio del presente anno, in uno stato di

crisi.

Avvertasi per6, che dallo scioglimento di questa crisi puo

derivare notevole danno all'oligarchia dominante in Eoma, col

nome di Gtoverno italiano. Per conseguenza ci pare che il Temps

supplisse molto opportunamente ad una dimenticanza, commessa

si dalla Post, ne'suoi celebri articoli sulla crisi del papato, e

si dal Mancini, nel suo discorso alia Camera sulla politica estera,

quando scrisse che, se gli incoraggiamenti che il Bismark da

al Yaticano non sono un passeggiero capriccio dell'uomo di Stato

tedesco, e un simulato movirnento di strategia politica, 1' Italia

attraversa ora una delle crisi piu gram della sua storia con-

temporanea. >

Ora chi ben consider! le condizioni dei due contendenti, il

Papa doe e 1'oligarchia italiana, dovra di leggier! convenire con

noi che esse, entrante 1'anno 1882, non forniscono certo a que-

st' ultima argomento di una fine della doppia crisi assai favo-

revole ai proprii desiderii ed interessi.

II.

II Santo Padre Leone XIII, sempre rinchiuso nella sua pri-

gione del Yaticano, che da oltre due lustri 6 tutto il patrimonio

rimasto ai Sovrani dell'orbe cattolico, di la dentro pu6 solo man-

dare un malinconico saluto all' alba dell' anno che sorge. Nelle

solennita sacre all'Infanzia del Redentore, il maggior tenipio

della terra non ripete il canto del Sommo Sacerdote, tra le ma-

gnifiche pompe del Pontificale. It venerando Consesso dei Car-

dinali, i Principi ed il popolo fedele di Eoma, i Yescovi ed i
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cattolici, sparsi su tutti i lidi, non possono far pervenire ai piedi

del Yicario di Dio i felici Ipro augurii, se non che o richiedendo

i servigi di un Governo ateo, 11 quale per ora degnasi compia-

cerli, o passando attraverso una siepe di guardie, poste, con animo

ostile, a custodire le porte dell'Augusto Prigioniero.

La prigionia del Papa, col procedere degli anni, non fece clie

aggravarsi ;
e dopo i disordini del luglio e delFagosto e le dichia-

razioni ufficiali del Mancini, anziche persistere nel negarla, si con-

viene universalmente in Europa, che essa divenne INTOLLERABILE.

Ma Fautorita del Papa apparisce piu grande, come piu chia-

ramente si manifestano i biechi propositi delle sette, congiurate

a distruggerla, e Foligarchia, che regge le sorti d' Italia, si fa

piil feroce in eseguiiii. Pu6 dirsi che ciascun giorno ci arreca

una nuova prova della necessita del Potere papale per la pace

del mondo. Quindi popoli e Govern! domandano che quel Potere

sia libero dai ceppi, nei quali lo tiene costretto uno Stato, che

pur solo per le tendenze demagogiche de' suoi reggitori, ispira

a tutti poca fiducia. Popoli e Govern! domandano che quel Potere

dispieghi, come in passato, tutta la dovizia delle sue benefiche

influenze, sopra la societa umana, ora sconvolta e minacciante

ruina. Ma il grande Personaggio, investito di quel Potere, ai

popoli ed ai Govern! risponde: Yoi lo veclete bene. lo sono sub

kostili dominatione. lo sono prigioniero di una oligarchia in-

teressata ad impedir Fespansione della niia sovrumana autorita.

Scioglietemi dalle catene. Datemi libere le man!. Perocche io

nulla piu desidero che di indirizzare la potenza sovrumana del

papato al ristabilimento dell'ordine, alia salute dei popoli, alia

stability di tutti i legittimi poteri. Ma la sciaguratissima ed anzi

intollerabile mia condizione presente m'impedisce di farlo.

I piccoli uomini di Stato italiani ed i politicanti volgari che

li servono hanno un bel diminuire le proporzioni della lotta che

il Papato ora sostiene contro di essi : la lotta non diviene meno

grande perci6. Essi uguagliano il Papa ad un Principe sposses-

sato, che si tragitti senza posa per rivendicare quattro palmi
di.Sovranita terrena, e ripetono fino alia nausea che, pur rispet-

tando il Pontefice, periranno tutti, come i trecento di Leonida,
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anzich cedere al pretendente. Ma e chiaro la lotta esser ben

altra da quella die dicon costoro. E lotta gigantesca, onde ri-

solverassi, se Timmensa Potenza morale del Papato debba o non

debba andar perduta per la difesa del principii sommi di ordine

contro Fanarcliia universale, die il liberalismo, anche a senno

del Bismark, va maturando. Difatti 1' indipendenza vera e reale

del Pontefice e condizione necessaria, perche si sentano nel mondo

i benefizii della sua autorita spirituale; ed il Pontefice non sara

mai veramente e realmente indipendente, finche non ritorni So-

yrano ne' suoi proprii dominii e principalmente nella sua Eoma.

Leone XIII, salendo al trono di S. Pietro misur6 d
7

un guardo

solo tutta 1'ampiezza di quella lotta e nel grande suo cuore con-

cepi il proposito generoso di vincere o di morire. Alia nobilissima

ineta da tre anni Egli consacra le meditazioni del profondo suo

intelletto, adeguandovi con sicurissimo discernimento i mezzi pra-

tici piu proporzionati. Non gli vennero meno un solo istante

1' abnegazione, la costanza, la prudenza, la fiducia in Bio. Pari

senipre all'altezza de'suoi doveri, misurato negli atti, nobilis-

simo nel linguaggio, sgoment6 i nemici, si cattiv6 rammirazione

degli indifferent!, infervorft i figli devoti, ebbe il plauso del

mondo. E quando nelle ammirabili sue Encicliche confut6 le

massime funeste del socialismo e difese il principio di autorita,

gli stessi Governi scismatici e protestanti accolsero con rispetto

la sua parola, che scendeva tanto opportuna ai loro proprii bi-

sogni, e incominciarono a desiderarlo alleato, riconoscendo che

dalla forza materiale e bruta, ora prevalente dappertutto, non

v'ha piu scampo, fuorch& per la forza morale, rifuggitasi nel

Papato.

Quindi vediamo i maggiori Potentati del mondo stringersi

vieppiu al Papa regnante. E mentre queiroligarchia che prende

il nome d
7

Italia, dopo averlo spogliato e chiuso nel Yaticano,

meclita i mezzi di ridurlo alle condizioni d'un Yescovo in par-
iibus infidelium, non pure si fa sempre piu cordiale 1'antica

amicizia deH'Austria-Ungheria colla Santa Sede; ma la Prussia

disegna aprire ne'bilanci un credlto per un suo rappresentante

presso il Papa, la Eussia vuol rinnovare con Lui le relazioni
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diplomatiche, ed anche 1'Inghilterra pensa a trattare piu diret-

tamente, per mezzo di un suo inviato col Capo del cattolicismo.

E certamente gloria imperitura di Papa Leone XIII, Favere

in pochi anni di regno guadagnate alia Santa Sede le simpatie

degli Stati, che serbano ancora in parte le vetuste tradizioni

monarchiche, e si oppongono allo straripamento della demagogia

e del socialismo. Ma fa grande onore a quegli Stati medesimi

che abbiano capito prima e megiio di altri, benche cattolici ed

appartenenti alia razza latina, che il Sommo Pontefice nella sua

lotta contro 1'oligarchia italiana non e guidato dalla cupidigia

di un angusto dominio terreno; nia piuttosto dalla nobile am-

bizione di ordinare la Potenza morale del Papato alia salute

dell'umanita. Leone XIII vuole esser Re nella sua Roma, per-

che non pu6 altrimenti mostrarsi Papa nell'universo: concetto

degnissimo di un Pontefice, impossibile in un pretendente. Ed

il Santo Padre 1'espresse stupendamente il 12 dicembre 1881,

nella sua Allocuzione agli Eminentissimi Cardinal!, agli Arci-

vescovi e Vescovi presenti in Roma per la canonizzazione. Ecco

le parole di Sua Santita, nelle quali si assomma, per cosi dire,

tutto il disegno del suo glorioso Pontificato. E intollerabile che

si oppugni quell'autorita divinamente stabilita, la quale, nelle

distrette presenti, porgerebbe la principale e piu sicura speranza

di salute. In verita, se v' e chi possa reprimere le smoderate vo-

glie degli uomini e contenere nei giusti termini la sfrenata li-

cenza della moltitudine, questo pu6 ottenerlo la Chiesa cattolica,

per la sua virtu, per la sua dottrina, per le sue leggi. Ne~ minore

stoltezza o temerita e quella di coloro che fanno segno al loro

odio accanito il Pontificato romano, a cessar dal quale ogni offesa,

quando nulValtro vi fosse, per certo dovrebbero bastare le sue

geste e i benefizii da esso impartiti a tutte le genti. Ed oh !

prima degli altri, capissero bene gli italiani, che ogni opera,

intesa a rivendicare la liberty ed i diritti del Romano Ponte-

fice, non torna gia in danno, ma, come piu volte dicemmo, in

durevole vantaggio e grandezza deiritalico nome. >
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III.

Colla ringagliardita Potenza del Papa fa singolare contrasto

10 sfacelo dell'oligarchia, che lo ha spogliato e lo tiene prigione.

11 Governo italiano ci appare al principle del nuovo anno asso-

lutamente isolate in Europa, quasi un Ismaele ramingo nella

solitudine del deserto: perocche le grandi speranze fatte conce-

pire dal viaggio di Vienna furono una bolla di sapone, che tosto

svani. Di questa desolante realta, che nessuno osa negare, i par-

titi, con ridicola vicenda, si rovesciano la colpa in capo gli uni

gli altri. V'6 anche chi ne rawisa la cagione nella incertezza

della politica esterna del Governo italiano. Esso, osservava non

ha guari il Memorial diplomatique, spiega una febbrile at-

tivita nella ricerca d'alleanze, onde crede aver uopo, e si volge

per otteneiie or da un lato, or dall'altro... Pero, nello spazio di

dieci anni, vedemmo 1' Italia domandare di stringers! alia Ger-

niania, poi alia Repubblica francese, poi all'Austria; quindi an-

cora alia Francia, dopo all'Inghilterra ed alia Russia, finalmente

all'Austria ed alia Germania *.

E questo che il Memorial diplomatique affermava & senza

dubbio verissimo. Ma dovevasi aggiungere che, dopo 1'occupazione

di Roma, era impossibile avvenisse altrimenti. Perocche nessun

savio Governo d'Europa vorra mai ferire a morte la coscienza

religiosa de' suoi sudditi cattolici, per guadagnarsi il fragile ap-

poggio dell' oligarchia, che in un istante di fortuna si stabili

sopra il trono dieci volte secolare del Capo del cattolicismo. La

quale ragione, fondata neirintima natura delle cose, 5 suffragata

eziandio dal fatto, che nessuna Potenza si ridusse mai a ricono-

scere diplomaticamente il diritto del Governo italiano sopra

Eoma, e nessuno dei Monarch! stranieri a visitare il Re d' Italia

dentro le mura della citta eterna. Anche pift calzante poi e la

circostanza, notata dallo stesso Memorial diplomatique, che

Tassoluto abbandono del Governo italiano data da un dieci anni

indietro, cio6 appunto da quando profitto delle sventure della

Francia, sua antica alleata e protettrice, e dello scompiglio ge-

4 L'ltalie et I'Europe, nel N. 50, per il 10 dicembre 1881.
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nerale dell' Europa, per confiscare violentemente a proprio profitto

quel medesimo trono papale, die poco prima avea dichiarato

doversi religiosamente rispettare da tutti.

Ne con ci6 noi vogliamo punto negare le altre ragioni dell'iso-

lamento dell' Italia, spiegate in quell' articolo del Memorial Di-

plomatique, confermate dall'ufficioso Diritto, segnatamente nel

suo N. 350 per il 16 dicembre, e lungamente svolte dal Minghetti

nel recente lavoro sui partiti politici e nell' interpellanza da lui

inossa al Mancini intorno la politica esterna. Esse, spoglie del-

r involucre parlamentare e giornalistico, si compendiano in questa

sola proposizione: nessuno si fida pift del Governo italiano, perche,

in Italia, Governo, come tale, non esiste piu.

Or si pu6 arzigogolare all' infinito, si possono unire periodi

reboanti senza numero; ma rimarra sempre indubbiamente vero,

che la cagione principalissima di questo sfacelo della cosi detta

politica interna d' Italia e" nell a separazione assoluta, esistente

tra il paese e 1'oligarchia che s'& posta a dominarlo. II che con-

fessavasi anche teste, quantunque a malincuore e come per bocca

altrui, dal Minghetti, con dire che fuori d' Italia si sospetta che

le istituzioni italiane non abbiano cosi salda base nella fede del

popolo, come 1'oligarchia medesima vorrebbe far credere *.

La nazione italiana, essendo profondamente cattolica, ripugna

dal prender parte ad uno stato di cose apertamente avverso alia

Chiesa e dal diventare carceriera del Vicario di Gesu Cristo.

Quanti poi sono in essa uomini assennati e veramente coscienziosi

veggono che non c' e costrutto nel perpetuare la piu funesta lotta

tra Chiesa e Stato, Religione e Patria, unicamente per il forsen-

nato puntiglio di mantenere la capitale del Regno in una citta

die, sotto qualsivoglia aspetto la si riguardi, & fra tutte la nieno

acconcia all' uopo. Quindi la somnia delle pubbliche cose cade in

balia di pochi, i quali, salvo 1'odio settario contro il cattolicismo,

non hanno un pensiero comune che li unisca. Onde, per conse-

guenza inevitabile, la piti deplorevole scissura di partiti, di gruppi
o meglio di fazioni, giusta le cupidigie insaziabili e presso che

infinite dell'orgoglio e della volutta.

* Atti Uff. della Camera dei doputati. Tornaia del 6 die. 1881. Pag. 7572.
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Oli ! per guarire questa piaga si vogliono ben altri cerotti die

i libri dello Zini e del Minghetti, le dicerie del Bonghi e del

Sella, e gli articoli interminabili del giornalisnio liberale, sopra

la ricomposizione o I'epurazione del partiti. Per ci6 si richiede

che il Groverno, cessando di essere un' oligarchia, diventi rappre-

sentanza verace della nazione. Ma tale non sara mai, finche la

questione romana non sia sciolta secondo i desiderii, della quasi

totalita del popolo italiano e dell' orbe cattolico, che sono i desi-

derii medesimi del Santo Padre.

La questione romana pertanto, posta da quelli che entrarono

in Roma per la breccia di Porta Pia, e dai medesimi voluta di

proposito deliberate mantenere, essa sola & il vero porno della

discordia, la causa della Babilonia presente e dei mali tutti in-

terni ed esterni della nostra patria infelice. L' Italia, piu d'ogni

altra nazione, esperimenta ora, a suo grande disdoro e danno,

la verita di quella sentenza di S. Bernardo, che il dolore del Capo

della Chiesa e dolore di tutte le membra di essa. E 1'esperimenta

raccapricciando, peccatrice ostinata, anche 1' oligarchia domi-

nante
; perche non pu6 dare un passo senza trovarsi tra i piedi

quella terribile questione, che 1'arresta, la stanca, la accascia,

la riduce alia pift vergognosa impotenza; ed ora e: ingrossata

tanto che addirittura 1' affoga. Perci6 i sostenitori tutti di quel-

F oligarchia, senza distinzione di partito, si uniscono spaventati

a domandar merce. II Gloverno poi del Depretis, condannato dalla

Camera a passar trepidando le ferie natalizie, colla spada di

Damocle sospesa sul capo, fa mettere al piu autorevole de'suoi

diarii, il Diritto, questo grido di all'armi! che in verita somi-

glia moltissimo all' estremo lamento d'un moribondo: Finche

1' Italia ha il Papa in casa come nemico, e finch& questo Papa

pu5 divenire strumento di gravi fastidii ed anche una minaccia

e perfino un'offesa, il Gloverno italiano non ha la liberta di ba-

dare unicamente ai fatti suoi, e nemmeno e libero di indugiare

a prendere questa o quella via, o di non prenderne alcuna. Com-

prendiamo la prudenza e la reclamiamo, nia la prudenza & una

sola: quella che fa risolvere e provvedere opportunamente
1

. >

1
II Diritto N. 358 per il 24 die.

XI, vol. IX, Jae. 737 2 28 dicemlre 18SI.
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IV.

Per togliersi d'impaccio, si lia per avventura ricorso alle gua-

rentige, strano portento di legislazione politica ed ecclesiastica

uscito, come da vaso di Pandora, dalla testa dell'onorevole Bonghi?

Si, si : le guarentige son tirate in iscena troppo spesso e troppo

leggerinente dai governanti italiani; il perche esse non possono

piu godere n5 all'interno n6 di fuori credito alcuno. An/A le

Eccellenze dei ministri, se volessero esser sincere, dovrebbero

confessare che quelle guarentige stesse sono e all'interno e di

fuori fonti copiose di nuovi e ben grand! imbarazzi. Imperoc-

che o le fanno applicare, ed eccoti guai senza nuniero da parte

de'circoli anticlerical!, de'diarii demagogici e de'deputati del-

T estremar sinistra, coi qjiali il ministero 6 costretto pure a con-

tare sovente, se vuol tirar innanzi la vita. i ministri non

fanno applicare quelle guarentige, ed eccoti disordini e scandal!

che conimuovono F Italia, procacciano ingrate interpellanze nel

Parlamento e rabbuffi, quando non sono schiaffi, dai Govern!

esterni. Sventuratissime Eccellenze! Facciano o non facciano, ne

vanno sempre colla testa rotta; ed a ciascuna di loro s'attaglia il

detto dell'antico poeta: incedisper ignes Suppositos cineri doloso.

II piu delle volte per altro i signori ministri si danno 1'aria di

uomini soddisfatti, e ad ogni difficolta che sorge rispondono: Ci

sono le guarentige ;
le guarentige bastano a serbare Integra e

piena la maesta del Pontefice e la pace d' Italia. Yogliamo che

siano mantenute ed esattamente osservate le guarentige! E intanto

che il Depretis ed il Mancini vanno ci6 ripetendo al Senato, alia

Camera, ai ministri de' Govern! esterni, ed i diarii ufficiosi ese-

guiscono mille stucchevoli variant! sul medesinio motivo ;
il Papa

6 insultato ogni giorno brutalmente, non pure nella stampa repub-

blicana, ma anche nella monarchica e governativa, e si giunge

ad intimargli d' andarsene o di prendere alloggio alia locanda

di Roma: il cattolicismo co'suoi dommi e le sue istituzioni, per

il pretesto che la discussione religiosa e libera, viene coperto di

fango ed in orribili guise dilacerato: nel Parlamento deputati

autorevoli bestemmiano i Santi teste canonizzati dai Yicario di



ENTRANTE L' ANNO 1882 19

Cristo, ed il ministro Baccelli grida: bisogna scacciare i profa-
natori del tempio! Oh! i cattolici d' Italia e del mondo hanno ogni

ragione di riposare sopra queste famose guarentige, sicuri che il

loro Capo spirituale non potrebbe nulla desiderare di meglio per

la difesa della propria autorita, liberta, dignita ed indipendenza.

Ma via ! signori ministri e deputati, siamo serii. Nessuno pu6

farsi piu illusione sill valore pratico di sitfatte guarentige e

meno di tutti i Goverm, che hanno interesse a serbar tranquille

le coscienze de'proprii sudditi cattolici, ed a vantaggiarsi della

vigorosissima Potenza morale del Papato, per combattere 1'inva-

sione de'principii anarchici od anche solo repubblicani. II Can-

celliere di Germania principalmente fece sopra di ci6 una buona

lezione ai carcerieri del Papa ;
e non puo per fermo negarsi che

qoesti 1'intesero a dovere. Infatti il deputato Sonnino Sidney, nella

tornata del 6 dicembre, avvertiva i colleghi ed i ministri, che

tutto questo esagerare che si fa a Buda e a Berlino dei pericoli

della democrazia italiana, pu6 avere un sinistro significato, come

indizio di un pericolo ben piu serio e grave, che ci niinacci ef-

fettivamente nella cosi detta questione vaticana > I
. E nella tor-

nata dell'8 successivo gli dava ragione il ministro Mancini di-

chiarando, che soprattutto in questo momento il programma
della politica ministeriale si propone non di autorizzare, ma di

dissipare pericolose suspicioni >
2

. Gli dava ragione lo stesso Crispi,

dicendo poco dopo: Ci fu apposto che noi andiamo alia repub-

blica! II che vuol dire che si dubita di noi> 3
.

II Principe di Bismark, in quella medesima occasione, dichia-

rava, in pieno Reichstag, che la Potenza del Papa e somma Potenza

anche politica, e non pu6 considerarsi straniera all'Impero ger-

manico. Cosi ^ per 1' appunto. II Papa non e Potenza n& italiana,

ne germanica, ne francese, n5 in somma di altra nazionalita

particolare; ma cosmopolita e propria di ogni nazione e di ogni

Stato, ove sieno cittadini cattolici. Tale 6 la natura di questa isti-

tuzione del Papato, come 1'ha fatta Cristo e la riconoscono due

cento e piu milioni di uomini; n& all'oligarchia italiana ^ riuscito

' Atti uff. della Camera dei deputati pag. 7564.

* Ivi pag. 7617. - 3
Ivi pag. 7618.
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o potra m'ai riuscire di mutarla. Laonde, avendo quest' oligarchia

voluto spogiiare il Papa della guarentigia reale e propria che la

Provvidenza e volere di Principi e popoli aveangli procacciata ;

essa era in obbligo di sostituirvi qualcosa, che potesse dirsi di

diritto internazionale e cosmopolitico : il che, a dir vero, fuori

della Sovranita territorial, cosa impossible, come fu piu volte

diinostrato; e pero se ne ha nuovo argomento della necessita

del dominio temporale del Papa, per guarentire la sua autorita

spirituale.

Qual & invece la guarentigia dell' autorita papale che, dopo

invaso Roma, diede al mondo cattolico 1' oligarchia italiana? Una

legge, la quale per quanto dicasi organica, 6 perd useita dalla

fucina ordinaria di tutte le altre leggi italiane; e per conse-

guenza, come e stata fatta, cosi pu6 essere quandochessia da' suoi

autori medesimi disfatta. E dunque una legge che per 1' intrin-

seco suo scopo deve avere valore internazionale; ma per intima

origine e natura non ha n& pu6 avere se non che valore nazionale

ed interne. Laonde, a guarentigia dell' autorita papale, V oligar-

chia italiana non seppe dare al mondo che una contraddizione

giuridica. Contraddizione la quale si fa manifesta anche per ci6

che, mentre si vuol porre il Papa sopra la legge, lo si sottomette

ad una legge ;
e lo si riduce nella condizione di suddito, intanto

che vien dichiarato Sovrano.

Omettiamo che troppe cose mancano nella legge, perche si

possa dire in essa provveduto alia stessa regolare esistenza del

Papato; imperocch & palese per altri titoli che essa non guaren-

tisce certamente nulla. Non la liberta del Papa, che nonostante

quella legge, e costretto a starsene rinchiuso dentro il Yaticano.

Non, la dignita del Papa, che si abbandona ai morsi rabbiosi di

protestanti e di miscredenti d' ogni fatta, sotto colore della li-

berta di discussione in materia religiosa, sancita nell' ultimo ca-

poverso dell'articolo 3 della legge stessa. La legge di guarentige

non guarentisce Tautorita del Papa ; perche Egli se ne trova anzi

in molte cose impedito di esercitarla. Non la sua indipendenza,

perch6 il Pontefice deve in pratica guardarsi da tutto do, onde

il Gloverno armato, che sta alle porte della sua casa, potrebbe



ENTRANTS L' ANNO 1882 21

togiiere argomento di nuove persecuzioni contro la Chiesa e la

Santa Sede. Finalmente la legge di -guarentige non guarentisce

puuto la prosperita e la stabilita del Papato ; perchfc gli toglie

quasi ogni mezzo di educarsi un nuinero bastevole di persone

capaci di sostenere onorevolmente e, secondo le tradizioni sue

proprie, la maesta del Papato nel mondo; e inoltre lo mette

alia mercd di uomini inforinati a principii anticristiani e bramosi

di distruggere, non pure il Papato, ma il cristianesimo stesso.

Onde s'inferisce con ragione, che o la Potenza morale del Papato

deve cessare, o bisogna guarentirla in altro modo. N& pare che i

Govern!, ancor fedeli alle tradizioni monarchiche e nemici dichia-

rati del socialismo, sieno disposti a lasciarla piu lungamente in

balia di uomini troppo tenaci dei sistemi liberaleschi, i quali, a

detta del Bismark, non sono che repubbliche mascherate. Gli e

appunto per essersi intesa questa chiarissima e certissima verita,

che presentemente fa capolino il disegno della retrocessione di

Roma al Santo Padre.

Y.

No! non intendiamo certo di dare soverchia importanza ai

recent! articoli della Post, i quali potrebbero anche essere troppo

interessati
;
tanto piu che consigliano bensi il Governo italiano di

rendere Roma al Pontefice; ma insistono assai piu nel persuadere

il Pontefice che gli conviene di premiere, e subito, la via del-

Tesilio.

In quest! ultimi mesi, il consiglio di restituire al Papa la sua

Roma venne primamente dal Times; ed esso non parve sprege-

vole anche ad uomini gravi. Se ne parl6 poi lungamente nei diarii

liberali d' Italia, parent questi vollero rispondere ai due notissimi

opuscoli, francese Tuno, sopra la Situation du Pape, F altro

italiano, sopra il Papa e I'Italia. Quest' ultimo, che 6 scritto con

molta elevatezza di concetti e nobilta di linguaggio, tratteggiata

largamente la natura della lotta ora fervente in Italia tra la

Chiesa e lo Stato, affermava che in un solo caso i liberali

d' Italia potrebbero riuscire a far valere il loro asserto diritto al-

r Italia una con Roma capitale; se venisse lor fatto di distrug-
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gere totalmente il cattolicismo . E soggiungeva molto giusta-

inente : A ci& mirano infatti gli abili ed occulti guidatori del

partito rivoluzionario italiano . Passava poi a dimostrare come

la lotta tra i due poteri, colla prevalenza del civile sul religiose,

e riuscita n'no ad oggi tutta a scapito dell' Italia
;
e guai al-

1' Italia, se il Papa fosse costretto a partirsi dal Vaticano! Impe-

rocche 1'ombra del Papa, come gia quella di Pietro, e salutare

air Italia, e gl'italiani cattolici debbono adoperarsi, per la salute

e la dignita della loro patria, che il Papa esca Sovrano di bel

nuovo dal Yaticano, per fatto degli italiani medesimi . In

quest
7

ultime parole tutto s'assomma il concetto pratico del libro;

il quale e, non la falsa conciliazione del Curd, ma la riconcilia-

zione colla Santa Sede, che 1' Italia deve yolere, per non rimanersi,

con suo estremo periglio, piu lungamente isolata nel mondo. E

siccome, fallite le guarentige, non potra altrimenti assicurare

al mondo cattolico la liberta del Papa che col restituirgli lo

scettro, F Italia dalla ragione di Stato, dalla coscienza pubblica

italiana, dalla pressione europea, dalla stanchezza e dal malcon-

tento delle popolazioni, nonche dall'istinto di conservazione sara

costretta a cercarsi una meno pericolosa capitale, e ad iniziare

nel tempo istesso le trattative di un modus vivendi colla Santa

Sede.

E cosi la riconciliazione tra il Papa e 1' Italia avrebbe luogo

senza scosse, senza eserciti stranieri, senza violenze di sorta: e

T Italia che, come un fiume improvvisamente ingrossato da pioggie,

uscita fuor dalle sponde ha inondato anche Eoma, appunto come

un fiume che a poco a poco rientra nel suo alveo, si ritirerebbe

prudentemente dalla fatal Roma, dove il vecchio Pontefice, ve-

nerato dal mondo, qual Capo libero ed indipendente di duecento

milioni di cattolici, attuerebbe mirabilmente, con infinito vantag-

gio e decoro delia nazione italiana, il concetto storico guelfo della

eta dei Comuni: Papa Sovrano in Italia indipendente.
Contro di questa conclusione pratica si avventarono furiosi i

fautori tutti deH'odierna oligarchia. II Diritto, per la sinistra,

dichiarava che la riconciliazione non pu6 significare che una

cosa, cioe : la rinunzia completa e definitiva del Papa al do-
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minio temporale
1
. La Riforma, per i dissident!, urlava: Si

sappia in Vaticano che 1' Italia e disposta a tutto, pur di conser-

varsi una; a combattere magari contro tutta Europa coalizzata

pel Papa contro di lei, come a fare rientrare il Papa nella legge

comune e trattarlo poi come qualunque altro perturbatore delta

pubblica tranquillita . IJOpinione, per i moderati, poco inode-

ratamente in vero e molto ridicolosamente, protestava che tutta

I'Italia guidata dal suo Ee & pronta a seppellirsi sotto le sue

mine, prima di cedere un palmo di Roma 2
.

Naturale! Da gente settaria, che mira a distrugc/ere total-

mente il cattolicismo, V esimio Autore dell' opuscolo non poteva

aspettare, n5 aspettossi di certo altra risposta. Nazionalita, unita,

liberta politica, sono mezzi a quel fine
,
come diceva gia il Diritto

,

in un articolo rimasto celebre per la sincerita delie dichiarazioni

settarie in esso contemite. Or bene e evidentissimo die il mezzo

deve cedere al fine, e che per conseguenza i promotori e patroci-

natori della presente oligarchia italiana debbono essere disposti

a sacrificare e la nazionalita, e la unita, e la liberta politica della

loro patria, anziche abbandonare Roma, che essi vollero come

mezzo indispensabile allo scopo di distruggere il cattolicismo.

Ora che son padroni di Roma, si danno a credere di aver quasi

in pugno anche quella satanica meta. Imperocche, come essi

venivano ripetendo prima del 1870. nei loro diarii e principal-

mente nel Diritto: Togliete Roma al Pontefice, e la macchina

del cattolicismo perdera inevitabilmente tutta la sua armatura .

Incredibile pertanto che tal falange sgombri tal posizione, ftiorche

per forza! Eppure la piu volgare strategia indicherebbe, come

necessario, 1'abbandono di un posto, divenuto, non che insoste-

nibile, sommamente pericoloso per Fesito della battaglia. Eppure
la piu dozzinale politica insegnerebbe a cedere d'amore e d'ac-

cordo il poco, per non mettere a repentaglio il tutto.

Questa strategia, questa politica seguirebbe di certo, nelle di-

strette presenti, chi in cirna a tutti i suoi pensieri ponesse F Italia,

la nazione, la patria. Ma all' oligarchia fra noi dominante che

importa di tutto cio? Che pu6 importare a costoro delF Italia?

N. 348 per il 14 dicembre 1881. * N. 348 pel 18 dicembre 1881.
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che della nazione? che della patria? Patria, nazione, Italia per

essi e la setta, nella quale crebbero, onde ebbero dovizie e gran-

dezza,e cui, insieme coiloratetri ideal! antireligiosi ed auarchici,

vanno strettamente legati i proprii interessi terreni. Pera dunque

la patria, ma trionfi la setta ! La nazione italiana diventi pure

ludibrio e scherno degii stranieri; corra estremo periglio la pa-

tria; venga il tremuoto, il diluyio, Teccidio; tutto ci6 che monta?

Eoma, o morte! Questo fu il grido di guerra della rivoluzione

italiana, finche non ebbe posto il trono sulle ruine della Sovranita

pontificate; e questo comincia ad essere il suo grido di dispera-

zione, poi che, pel risorgere della Soyranita pontificale, sente che

il trono traballa sotto i suoi piedi e minaccia sfacelo.

L'oligarchia italiana non abbandonera dunque volontariamente

Eoma. E ci6 quasi & desiderabile per piti ragioni, ed anche solo

perche essa non yi ritorni, subito dopo ayere giurato al cospetto

dell'universo di rinunziaryi per sempre. All' opera dell'indipen-

denza italiana per6, questa ostinazione dell'oligarchia medesima

non pu6 non tornare fatale. Laonde ci sembra bene che yoci auto-

revoli siensi levate in quest' ultimo periodo di tempo ad avvertire

il pericolo, a mostrare che yi sarebbe per ayyentura una yia ra-

gioneyole di comporre la questione romana, appagando il niondo

cattolico e le giustissime richieste del Santo Padre, senza coni-

promettere quanto puo trovarsi di veramente utile e grande nel-

1' opera dell' indipendenza nazionale.

Cos! & tolto ogni pretesto di calunnie agli ostinati settarii, che

reggono le sorti d' Italia. Cosi 6 dimostrato una yolta di pi.u, che

solo i cattolici italiani amano yeracemente il loro paese. Cosi

ci prepariamo la nostra pienissima giustificazione, per i giorni

angosciosi delle sventure della patria.

E 1'invitto Pontefice Leone XIII, che quando ai reggitori

d' Italia dice parole d'amore, ne 6 insultato come debole; quando

rivolge parole di giustissimo sdegno, ne e maledetto come riot-

toso pretendente; passera alia storia glorioso dell' aureola si di

grande Papa, e si di grande italiano. Perocch&, difendendo le

ragioni del Papato, Egli difende 1' Italia da un'oligarchia, che e

all' Italia cagione d'ogni rovina.
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I.

I pianeti interni Venere

la stella del mattino e del tramonto, Lucifero ed Espero.

Eipresentandosi all'onorevole comitiva in sull'entrare del nuovo

anno, la guida si permette di offerirle un mazzetto d'augurii,

che essa ha colti per la via, da ciascun pianeta il suo. Augura

pertanto a tutti un anno di felicita, misurato in lunghezza sui

calendarii d'Urano o di Nettuno; con giorni cosi ampii e insieme

cosi lieti, che uguaglino in durata quelli del nostro satellite, e

pur sembrino correre pifr veloci di quei di Saturno e di Giove.

Piu specialmente poi alia cara gioventft che ci accompagna, bam-

bini e bambine, fanciulle e giovani, anima e vita della comitiva,

auguriamo che in loro si rifletta la vispa allegria dei piccoli

pianeti, per la felicita loro e per gioia dei loro genitori : e gli

uni e gli altri campi Iddio in perpetuo dagl'influssi del sangui-

nario pianeta Marte, che in giorni di buon pronostico ci guar-

deremo dal pur nominare.

A compimento della gioia comune, la guida comunica inoltre

all'onorevole brigata il lieto annunzio che in non pii\ di due

stazioni si sara giunti al grand' astro solare, centre del nostro

sistema e termine ultimo del presente viaggio. E poiche in opera

di gite planetari siamo oramai tutti bastevolmente impratichiti,

sara, a parer suo, un esercizio di gradimento pari alFutilita,

massime pei giovani, il mettersi essi a capo della carovana e

guidarci quind'lnnanzi nell'esplorazione dei due pianeti che soli

ci restano a visitare, Venere, cio&, e Mercurio. Animo dunque;
chi vuol tentare la prova, e saranno parecchi, ci entri innanzi,

ch6 noi li seguiremo. Via
;
verso qual regione del cielo ci si ha

da avviare?

Verso .la, dov'6 il Sole.

1 Vcdi quad. 75/J-, pagg. 40-4-421 del vol. VIII di questa Serie.
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- Bravissimi: per una prima direzione, serve: e vbrrebbero

anche dircene il perche?

E chiaro: non ci restano a visitare i due pianeti pin vicini

al Sole? Se gli son vicini, non s'avranno niai a cercare nella

regione opposta del cielo, ma o presso a lui o non molto discosto.

Ottimamente. Fra i pianeti sono infatti da distinguere gli

esterni dagP intern! ;
tutti del pari gravitano intorno al centre

o foco comune che & il Sole, e tutti generalmente a un dipresso

nel medesimo piano : ma gli esterni girano in orbite pift ampie,

al di fuori dell'orbita terrestre; ^V interni invece, essendo pi ft

vicini al Sole, le girano al di dentro in orbite pift ristrette. Pu6

quindi e deve talvolta avvenire- che la Terra s'imbatta a trovarsi

posta fra un pianeta esterno, puta Nettuno o Glove o Marte, e il

Sole; nel qual caso un osservatore terrestre dovra cercare un tal

pianeta nella regione del cielo opposta a quello: ma ci6 non si

verifichera mai dei pianeti interni, i quali per la ristrettezza

delle loro orbite non possono girare si largo che passino dietro

alia Terra e si mettano in opposizione al Sole. Insomnia i nostri

nuovi condottieri hanno deciso benissimo, per una prima appros-

simazione, che "ci dovremo avviare verso la parte del cielo dov'

il Sole, poich6 in quella dirittura o gift di li s' ha da incontrar

Yenere, qualunque sia la stagione dell' anno.

Un bambino: Presso al Sole? allora Venere s'avra a vedere

di giorno?

Un battimaui a cotesto Newtoncino in erba, e si faccia

passare senza meno fra le nostre guide, ch6 ci ha tutta 1' atti-

tudine. Yenere, ha detto egli, s'ha a vedere di giorno: e cosi e.

II piu del tempo il pianeta sta still' orizzonte quando v' e il Sole,

e vuol dire di giorno. E di giorno altresl sogliono osservarlo di

preferenza gli astronomi, perch6, tolto il contrasto deiroscurita

notturna, 5 minore il raggiamento o, per meglio dire, e meno

diffusa ed irregolare 1'impressione che la luce smagliante del

pianeta eccita nella retina; onde 1'occhio ne discerne piu net-

tamente i contorni e le macchie. Anche succede non di rado che

Yenere si scorga, ad occhio nudo, di giorno; e persino di pien

meriggio, specie nel nostro bel cielo d' Italia. Per ordinario non-

dimeno 5 vero che, senza aiuto di canocchiale, essa ci vien veduta
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o la sera a ponente, dove continua a mostrarsi sopra 1'orizzonte

dopo che il Sole ne e tramontato, precedendola or meno or piti,

e talvolta fino di 48 gradi, ossia di circa 4 ore : owero la ve-

diamo la mattina a levante, quando ella precorre a vicenda 1'astro

del giorno. Di qui procedette il credersi per lungo tempo dagli

antichi che non fosse quello un astro solo, ma due diversi, donde

altresi i due diversi nomi di Espero o Vespero, che significa

stella del tramonto; e di Lucifero, che s'interpreta apportator

della luce.

Una bambina. Uh! il nome del diavolo!

Precisamente: e 1'esclamazione di cotesta buona bambina,

cosi attenta ai discorsi della guida, anzi che muoverci a riso, ci

richiama opportunamente alia memoria una di quelle imagini,

che solo nei libri ispirati s' incontrano, impareggiabili per la vi-

vezza dell'espressione e per la grandiosita del concetto. Le antiche

religion! finirono di empire il cielo di favole e d'imbratti, quando

ebbero la sgraziata idea d'immedesimare il piu grazioso degli

astri o con Griunone o con Iside o con Venere, che a tutti e tre

questi numi variamente lo dedicarono. I Greci e i Romani se-

guirono in cio 1'esempio dei Fenicii: gl'Indiani piu saviamento

la nominavano, senza allusioni mitologiche, Sukra ossia la splen-

dida; e gli Arabi, Zohra ossia Splendore del cielo; e Omero,

quando bellissima fra gli astri del cielo, e quando Appor-
tatrice dell'Aurora. Ma la denominazione di Lucifero appro-

priata dalla Scrittura al piu grande e al piu reo degli Angeli

decaduti, riassume tutta un'epopea d'inarrivabile sublimita. La

scena si apre nel mondo degli spiriti sui primi albori della

creazione. A chi paragonare quell' universo d'Angeli che, usciti a

milioni di milioni dalle mani dell' Onnipotente, avvivano ad un

tratto gli abissi del nulla, moltitudine innumerable di creature

cosi remote nella loro celestiale bellezza da ogni tipo terreno?

La Terra non ha colori con che dipingere tali quadri. Solo i mi-

lioni di luci che tacite, misteriose, scintillano nel cupo fondo del

firmamento, poteano darcene un' imagine non disadatta. Ma fra

quei miliardi di luci angeliche, vincendole tutte per chiarezza

e belta, una ne brillava in quell' alba della creazione, come la

stella del mattino rifulge fra gli astri del firmamento. Tal era
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Satana fra gli Angeli. A cui rammentando il Profeta le mutate

sorti: Come cadesti o Lucifero? gli .chiede; tu che sorgevi cosi

splendido al mattino, tu che dicevi in cuor tuo: mi sollevero nel

cielo, esalter6 sopra gli astri il mio trono, sar6 pari all'Altis-

simo? La sconsigliata stella del mattino, inorgoglita di se, voile

disconoscere che tutto il suo splendore altro non era che un ri-

verbero dei raggi, onde F irradiava con infinite amore 1' eterno

Sole, sorgente d'ogni belta e grandezza. Yolendo bastare a se

medesima, si sottrasse dispettosa a quei raggi, e 1' astro del mat-

tino spento per sempre precipitft per gli abissi della tenebra

eterna dove fra grinnumerevoli compagni della perfidia e della

pena, gli $ rimasto il nome di Lucifero a memoria degii antichi

splendori. Cosi avviene a chi essendo pianeta s'atteggia quasi

splendesse di luce propria. Or che diremo di quella turba d'in-

creduli piu o meno scienziati che atteggiandosi da se ad appor-

tatori di luce agognano alle glorie di Lucifero nella loro ribel-

lione contro 1'Altissimo? Sciagurati !. Lucifero era gigante: una

ribellione di nani non e argomento di epopea, ma o di satira,

o di sdegno, o meglio di compassione. Ma rimettiamoci ai n.ostri

sentieri. Noi dicevamo poc'anzi che Yenere d'ordinario si vede o

a ponente poco dopo il tramonto...

Un'altra bambina: lo non ce la veggo, io.

Un'altra: Eccola costassu piu alto. Bella! Come risplende!

Un'altra: Oh! Le son due, Tuna piu chiara, 1'altra meno;
e'vuol essere Mercuric, quest' altro.

Buoni, buoni! Questa piecola generazione d'astronomi fa

miracoli; ma vuol essere disciplinata. Lei, quella bambina, crede

che cotesto astro piu pallido, che adesso, nelle sere di questa pri-

ma meta di gennaio, abbiamo quasi sopra capo, si a Mercurio?

Forse.

E non le pare che sia troppo lontano dal Sole? Mercurio gli

.e sempre d'accosto. Dunque cotesto non e Mercurio. E per6 un

pianeta: e posto ci6, quel color piombino e pallido Le dice nulla?

Si, si : dice che 6 Saturno.

Bravissima! Lo tenga a mente. Veniamo all'altra inteiio-

cutrice. Lei ha detto che cotesto altro pianeta vicino a Saturno ma

piu splendido, e Yenere: e prescindendo dalla posizione, ci si
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potrebbe prendere abbaglio, perch5 lo splendore stesso di Yenere,

a seconda della sua lontanauza e della posizione, varia alquanto

d'intensita. Ma Yenere non 6: sibbene il pianeta die dopo lei

e il piu vistoso: cio6?

Cio5 Giove.

- Ma benone ! Bingraziamo queste due bambine, che ci hanno

fatto osservare due pianeti a cui non avevamo posto mente, men-

tre ci stavano quasi sopra il capo ;
e ci staranno ancor parecchi

giorni, se non die, procedendo ognuno per la sua via, si trove-

ranno in quadratura col Sole, come dicono gli astronomi, e per6

al massimo grado di visibilita, G-iove ai 5 del prossimo febbraio,

e Saturno il 25 del corrente gennaio. Ma intanto, insiste la prima

bambina, Yenere non si vede. Desidera dunque di vederla?

Sissignore.

Ebbene eccogliene il segreto. Domattina si levi per tempo

un'ora incirca prima del Sole e si metta in agguato, mirando

a levante. Non sara corso un quarto d'ora, che vedra sorgere

Yenere dall'orizzonte come stella del mattino, die precede 1' astro

del giorno di poco oltre a 15 gradi. Anche questa distanza perft

andra ogni di scemando
;
cotalch& in breve il pianeta scomparira

nella luce solare, per ricomparire poi di qui a circa un mese

visibile la sera, a ponente. Se la bambina preferisce d'aspettare

cotesta seconda opportunity non le daremo torto
;
anche gli astro-

nomi, sia detto qui dove nessun di loro ci sente, usano far tardi

la sera, e la niattina podii se ne trovano alle vedette.

Chiarito finalmente in qual precisa regione del cielo si trattenga

ora Yenere, possiamo avviarci ad essa senza pericolo di fuorviare,

e intanto si verra discorrendo per via delle cose di quel mondo :

ma prima sara da soddisfare al desiderio di qualcuno die vor-

rebbe forse chiarita meglio la ragione e il modo di quel mostrarsi

Yenere visibile per alcuni mesi la mattiua a levante, poi di

seguito per alcuni altri mesi la sera a ponente, e fra 1'una e

1.' altra comparsa diventare invisibile per parecchi giorni e set-

timane, sicch6 non si scorge n^ la mattina n^ la sera.

La cosa ci tornera assai piana ad intendere, se ci rappresen-

teremo alia sdiietta il Sole come, un astro che percorre ogni

giorno la volta celeste da levante a ponente, accompagnato da
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Venere come da un satellite che gira intorno a lui in 224 giorni,

poiche tanti ne mette Venere a compire la sua rivoluzione : soltanto

vuol notarsi che sebbene 1'orbita percorsa da cotesto satellite sia

quasi circolare, a noi tuttavia, che la vediamo in iscorcio, appa-

risce come la sezione di una lenticchia, cio5 schiacciata nel verso

di tramontana e mezzogiorno. Per cotest' orbita apparentemente

lenticolare va dunque scorrendo Yenere a mano a mano e spo-

standosi, mentre tutto il piccolo sistema, costituito da lei e dal

Sole, continua a ripigliare ogni giorno e compiere per la volta

celeste il suo giro diurno.

Ci6 inteso, supponiamo da prima che il pianeta si trovi per

1'appunto neU'estremita anteriore della lenticchia (un astronomo

direbbe in quadratura, o nella massima elongazione occiden-

tale). Chiaro e che la mattina, quando il sistema dee spuntare

dall'orizzonte, la prima a vedersi sara Yenere, che precedera ad

oriente la levata del Sole; e noi vedemmo che, in tali condizioni,

essa lo precede fin anco di 4 ore, e sale cosi, visibile fra le

stelle, fino a 48 gradi di altezza dall' orizzonte. Ma alia fine il

Sole spuntera anch' egli e, rischiarando tutto il firmamento, ren-

dera invisibile coi suoi bagliori, come le stelle, cosi per ordinario

anche Yenere; la quale non si scorgera pi ft per tutto quel di; e

neanche la sera, poiche ella tramonta precorrendo al Sole, e

percio a cielo tuttora chiaro.

Dalla quadratura supponiamo che Yenere procedendo nella sua

orbita sia passata a collocarsi di la dal Sole in congiunzione

superiore, come parlano gii astronomi, in guisa che questi, per

T inclinazione vera e per lo schiacciamento apparente dell'orbita,

sia e ci apparisca posto fra lei e noi in linea quasi retta. In

tali condizioni e evidente che Yenere non sorgera piu ad oriente

prima del Sole, ma insieme con lui al suo fianco e immersa nei

suoi bagliori; e cosi di eonserva con lui compiera tutto il giro

diurno, sempre invisibile in qualunque ora.

Ma dalla congiunzione superiore il pianeta sia passato al-

1' altra quadratura, e come a dire alia coda del sistema. Ognuno
intende ci6 che dee conseguirne. Siccome il Sole precede ora il

pianeta, primo a spuntare la mattina e il Sole
;
e quando dopo

4 ore sorge Yenere, trova giorno chiaro, sicche non ha modo di
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farsi vedere n& la mattina ne tutto il di: ma alia fine il Sole

che la percorre, ha pur da trainontare
;
e lasciando il cielo oscu-

rato, da campo al suo satellite di sfoggiare a ponente per quelle

4 ore che gli riniangono, fino a dovere anch'egli, seguendo il Sole,

trainontare dall'orizzonte.

Sia passata finalmente Venere dalla seconda quadratura alia

eongiunzione inferiore, dov'ella si trova posta fra il Sole e noi

quasi in linea retta: e qui ognuno & capace di applicare il di-

scorso gia fatto in proposito della eongiunzione superiore, e in-

ferirne che il pianeta sara quivi necessariamente invisibile a

tutte Tore. Ognuno parimenti sapra attemperare ai punti inter-

medii della rivoluzione di Venere ci6 che abbiamo detto dei

quattro punti cardinal!
;
dal momento che il pianeta emergendo

dal bagliore della eongiunzione inferior comincia a precedere

solo di pochissimo il Sole ad oriente e guadagnando ogni di

qualcosa in vantaggio arriva al sommo dell' elongazione ; poi da

capo riperdendo a poco a poco il vantaggio, si riduce a perdersi

nei raggi della eongiunzione superiore, cessando d'essere stella

del mattino : poi trascorso il breve tempo della sua occultazione,

trasporta il teatro delle sue comparse a ponente, dove per simil

guisa va ritardando ogni di piil sul Sole fino all' altra quadra-

tura; e, superata questa, di nuovo gli si avvicina di piu, e per

ultimo scomparisce nella eongiunzione inferiore, per ricominciare

da capo il verso di prima.

Nessuno poi certamente trovera difficolta a sostituire nella

precedente esposizione al supposto moto diurno del Sole il con-

cetto del vero moto diurno della Terra, e ridurre cosi compiu-

tamente le apparenze dei fenomeni alia realta.

II.

Le fasi di Venere

e i snoi famosi passaggi davanti al Sole.

Nel rappresentarci all'imaginazione il moto di Venere intorno

al Sole come quello di un satellite intorno ad un pianeta, ci

siamo serviti di un antico concetto che diede a Copernico la prima
occasione di fissarsi sul suo sistema. Fin dalla meta del V se-
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colo Marziano Copella avea asserito che Mercuric e Venere gi-

rano come satelliti intorno al Sole. Copernico che conosceva

questa opinione di Marziano, e la cita, domandft a se stesso :

perchS non possiamo supporre del pari che si muovano intorno al

Sole, ancor tutti gli aitri pianeti e la Terra stessa? Tutti i fe-

noineni del cielo si spiegherebbero assai megiio e piu convenien-

temente che nel sistema antico. Alia dimostrazione di questo

fatta si riduce la grande opera De revolutionibus orbium cae-

lestium che mise in mano all' astronomia la chiave del vero si-

stema del mondo.

Un' obbiezione non pertanto si sollevava fra le altre centre alle

novita del valoroso canonico, tratta dai fenomeni di quello stesso

pianeta, che 1'avea scorto a indovinare il vero. Se Venere, dice-

vasi, girasse intorno al Sole come una sua luna, essa dovrebbe

presentarci delle fasi somiglianti a quelle della Luna. Ora questo

non si avvera. Rispondeva il buon canonico concedendo tutto, e

sperando che Iddio mostrerebbe quando che fosse a qualcuno

ancor quelle fasi. Ci6 potea veramente farsi anche di quei di senza

miracolo, dacch5 si citano oramai parecchi esempii di viste si

acute che poterono scorgere le fasi del pianeta. Ma a si rari

testimonii non si sarebbe dato fede; e T obbiezione cadde soltanto

e si ritorse anzi contro i suoi autori, quando Galileo, appuntato

nel pianeta il sue canocchiale, v'ebbe scoperte le fasi richieste.

Fatta appena questa scoperta, Galileo ne mandft I'annunzio a

Klepero in questo motto : Haec immatura a me iam frustra

leguntur o. y. Se qualcuno dei nostri esploratori non intende

il latino, non se ne dolga, che il motto non sara capito punte

megiio da chi e latinista, come non fu capito dal Keplero che

per di piu era astronomo. Oggimai queste cose immature si col-

gono da me invano o. y. Che vuol dir questo gergo ? Ma tale era

la moda di quei tempi; e anche in quei tempi le mode aveano

del buffo. Ai nostri di uno scienziato che credo di avere fatto un

ritrovato importance, bisognevole tuttavia di migliori prove o di

svolgimento, ne consegna a qualche pubblica accademia la rela-

zione in un foglio sigillato da aprirsi poi a sua richiesta. Allora i

dotti usavano di uno spediente piu semplice e pubblicavano a di-

rittura il ritrovato sotto forme sibilline; come sarebbe quest' altra
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colla quale I'Huygens si assicurft 1'onore d'avere scoperto 1'anello

di Saturno:

aaaaaa, cccc, d, eeeee, y, h, iiiiiii, llll, mm, nnnnnnnnn,

oooo, pp, q, rr, s, itttt, umm.

le quali lettere, distribuite nel modo che solo 1'Huygens avrebbe

saputo indicare, dicevano che Saturno Annulo dngitar tenui,

nusquam cohaerente, ad eclipticam inclinato; che si traduce: E
corso intorno da un anello sottile, che non lo tocca da nessnna

parte ed e imlinab) all' eclittica. Di simile tenore era il motto

inviato a Keplero da Galileo; il quale, verificato a suo agio il fatto

con nuove osservazioni, ne diede poi la seguente interpretazione

colle medesime lettere altramente disposte:

Gyuthiae fiyiiras emnlatur mater amorum

cioe

Venere imita gli aspetti della Lima.

La vista del lembo e del mezzo disco di Venere illuminato dai

raggi solari ripagherebbe gia largamente il disagio che altri si

prendesse di recarsi in un osservatorio par contemplare di cola le

bellezze celesti. Ne da altro luogo che da un osservatorio terrestre

potremmo goder meglio di quella vista, neppure quando nel nostro

viaggio ci saremo avvicinati maggiormente al pianeta; perchf3

siccome lo smagliante suo splendore impedisce col suo raggia-

mento che noi ne discerniamo ad occhio nudo le fasi dalla Terra,

cosi e molto piu avverra quando, per la minor distanza, la sua

luce ci ferira piu vivamente la pupilla. Ma quanto al descrivere

per filo e per segno come quelle fasi si producano, dopo il concetto

che ci siamo formato pocanzi del moto di Venere intorno al Sole,

non v'6 nessuno della nostra brigata a cui non bastasse la vista

di farlo: e la guida, poich&, i giovani si sono fiatto oggi tanto onore
r

yuole che proprio essi c' istruiscano ancora su questo punto.

Eipigliamo pertanto le quattro posizioni cardinali in cui ab-

biamo pocanzi considerata Venere: e ftngiamo da prima che ella si

trovi in congiunzione superiore, cioe col Sole fra lei e noi, nou per6

Serie XI, vol I
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esattamente in linea retta. Bisponda una bambina qualunque:

come apparira illuminato il disco di Yenere? in tutto o in parte?

Una bambina : Sara invlsibile.

Ha ragione Lei ! La guida questa volta ci 6 rimasta di sotto :

poich& abbiam pur detto dianzi che Yenere in congiunzione su-

periore, pel bagliore del Sole che le si mostra vicino, 6 resa invi-

sibile a noi. Ma se ci riuscisse di ammorzare quel bagliore, come

yedremmo allora illuminato il disco di Yenere?

Tutto intero.

E la vedremmo perci6 come una piccola Luna piena. Ma di

quindi innanzi procedendo nella sua orbita verra ognora scemando

appunto come suol fare la Luna; perch& Feinisfero illuminato dal

Sole, ci si presenta ognora piu in iscorcio. Sicche, giunta che sia

Yenere alia quadratura, che fase avremo? Klsponda un bambino.

- Avremo un quarto di Yenere.

- A meraviglia; e lo stesso si avverera nella quadratura op-

posta; non e cosi? Che cosa avvenga poi quando il pianeta & ar-

rivato in congiunzione inferiore, cioe si trova collocato fra il Sole

e noi, non importa domandarlo, essendo manifesto che egli ci pre-

senta allora tutto un emisfero non illuminato dal Sole
;
onde ancor

per questa sola ragione Yenere in tal postura ci dev'essere invi-

sibile, come la Luna nuova.

A proposito delle fasi di Yenere, pu6 chiedersi in qual sua po-

sizione il pianeta ci si mostri piu splendido. La Luna, come ognun

yede, raggiunge il massimo suo splendore quando e piena, il che

non puo essere di Yenere, non solo per quell' estrinseca circo-

stanza del trovarsi essa immersa allora nel baglior solare, ma

in ispecie perch& quando il pianeta e in congiunzione superiore

ci6 importa in lui un allontanameuto notevolissimo, specie se

anche la Terra al tempo medesimo sia nel punto opposto della

sua orbita. Allora infatti trovandosi fra noi e lui il Sole, la sua

distanza dalla Terra somma a circa 256 milioni di chilometri,

laddove questa si riduce a 40 milioni, quando il pianeta e in

congiunzione inferiore, e fra questi due limit! raria nei punt!

interraedii. Quindi e che anche il suo diametro apparente yaria

dai 9" ai 63" ed a proporzione dee variare Tintensita della sua

luce. Compensaiidosi pertanto gli effetti della distanza e del-
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1'ampiezza della superficie illuminata a noi visibile, il massimo

di splendore corrisponde al tempo in cui il pianeta si trova in

circa 39 gradi di elongazione orientale od occidentale e ci mostra

una quarta parte del suo disco illuminata, come la Luna al suo

quinto giorno, con un diametro apparente di 40" e un lembo

rischiarato di soli 10" nella sua maggior larghezza. In tali con-

dizioni Yenere e visibile ancora nel pien meriggio: ma esse non

si verificano se non a periodi di 8 anni incirca a motivo del moto

annuo della Terra. Del qual moto a bella posta la guida non tenne

conto fin qui, per non intralciare improvidamente le question! ;

ma ora le e pur mestieri mentovarlo, per dar ragione di un fe-

nomeno notissimo ai nostri di, qual e il passaggio di Venere sul

disco solare. E per 1'appunto se n'avra uno ai 6 di dicembre del

corrente anno 1882: e chi e curioso di osservare cotesto feno-

meno, pel quale si commosse, otto anni or sono, tutto il mondo

civile piu che per nessun altro avvenimento o naturale o politico

della nostra eta; non si lasci sfuggire Toccasione presente, cha

fino all' anno di grazia 2004 un'altra non se ne offrira.

Si ricordano i phi dei nostri esploratori con quanto dispendio di

denari e disagio di persone, a spese e commessione di varii stati

d'Europa e d' America, si spedissero brigate di osservatori, capi-

tanate dai piti celebri astronomi, in tutte le parti del mondo, dove

sapevasi dover esser visibile il passaggio di Yenere sul disco del

Sole. Si piantarono osservatorii momentanei in Cina, nella Cocin-

cina, nella Nuova Caledonia, nelle Indie, in Egitto, in Persia, nel

Griappone, al Capo di Buona Speranza, in Tasmania, a GKava, in

Siberia, fino allo stretto di Behring, e neU'emisfero australe fino

all'isola Kerguelen.

II motivo di si gran movimento non era per fernio la soddisfa-

zione di veder passare un punto nero, quale apparisce in tale oc-

casione il globo di Yenere, sul disco del Sole; ma bensi la spe-

ranza di cogliere da quell' osservazione un frutto scientifico di

assai maggior momento, qual era la determinazione pid esatta

della distanza che corre fra la Terra e il Sole
;
atteso massima-

mente cbe daU'esattezza di cotesta misura, dipende per gli astro-

nomi 1'esattezza delle distanze da loro calcolate per gli altri corpi

del nostro sistema. Del che, per non accumular materie, basti
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raver dato qui solo uu cenuo, riserbaudoci, ove occorra, a dichia-

rarne pienameute il modo in altra occasione.

Si aveva dunque una buona ragione.di largfceggiare in ispese

ed in fatiche per istudiare un fenomeno di si gran momento per

la scienza della natura: ma la spinta a risolvervisi senza indugi

provenne dalla rarita di quei passaggi, che non si ripetono se

non ad intenalli alternati di 113 anni e di 8 anni: che con tal

legge di vicenda ritornano la Terra e Yenere a rintopparsi in

linea diritta col Sole.

Cotesto incontrq, diceva testfc la guida, si deve al inoto annuo

della Terra combinato con quello di Yenere. Noi sappiamo difatti

che ambedue i pianeti girano bensi intorno al Sole come a centro

coiimne, ma in piani diversi, inclinati fra loro di circa 3. Ora

ognuno comprende, ed anche i bravi bambini della comitiva in-

crociando per taglio due cartoncini, possono sincerarsi, che fra

due piani cosi inclinati a vicenda non vi che una linea comune,

cioe quella dove s' intersecano. Adunque perche il Sole, Yenere

e la Terra sieno sulla stessa linea, conviene che i due pianeti

s'irnbattano tutti e due nel tempo stesso sulla linea d'interse-

yjone (il Sole essendovi sempre): il che, atteso la diversa velocita

e distanza dei due pianeti, non avviene se non di rado e cogl' in-

ter valli gia indicati.

III.

// mondo di Vemre. Stagicni. Atmosfera.
Luce cenerina. Geograjia.

II nuovo mondo a cui possianio supporci arrivati. per parecchi

capi ci parra dover essere somigliantissimo al nostro. Per gran-
dezza il globo di Yenere poco si differentia dal terrestre. II suo

diametro non e che d' un decinio minore di queilo della Terra, e

conforme a ci6 il volume 6 di JL, la suporficie di
-^-;

il peso e

la densita, di poco inferior!: similmente la durata del giorno,

determinata in modo definitivo nel 1841 dal p. De Yico, prede-

cessore del p. Secchi, e di 23 ore 27 minuti e 6 secondi, cioe a

un dipresso la medesima che sul nostro globo. L'anno al contrario,

per la maggiore ristrettezza dell'orbita, si compie in soli 230 giorni
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inveca dei 365 che ne conta il nostro: e le stagioni ne:o noa vi

hanno che la brevissima darata di 57 giorni, invece dei 90 che

in ragguaglio se ne appropria ciascuna delle nostre.

Ma fra tanti riscontri che c' inchinerebbero a raffigurarci il

niondo di Venere come somigliautissimo al nostro, ed eccoti una

particolarita menoraissima yiene a coafondere tutte le aostre ra-

gioni e a mantenere la varieta sempre inesauribile della natura.

L'avvicendarsi delle stagioni e la distinzioae delle zone torride,

temperate e glaciali, colle quali si collega si strettamente la di-

stribuzioae della vita e tutto il governo della natura inaniinata

sulia superficie della Terra e nell' oceano atmosferico che F in-

volge; tutto cotesto, ricordiamcelo, ha fondamento nella inclina-

yjoae dell' asse terrestre verso il piano dell' orbita. Fingiaino che

il Creatore con un dito raddirizzasse in piombo Fasse, intorno a

cui va rotando il nostro globo; sicche la Terra non rotasse piu di

sghembo, come fa, a moclo di trottola, ma coll'equatore adagiato

nel piano dell'eclittica; tosto cesserebbe ogni alternare di sta-

gioni,e tatta reconomia dell'atmosfera e della superficie terrestre

ne andrebbe sconvolta e tramutata in altra.

Ora sul niondo di Venere il Creatore voile dato un esempio

dell
7

estremo contrario, dando all' asse di quel globo un'inclinazione

due tanti maggiore di quella dell' asse terrestre. Se un tal cain-

bianiento si effettuasse pel nostro globo, il nostro mondo ne an-

drebbe tutto sossopra. Non solo la nostra Italia, ma la Francia e

buona parte della Gennania, il Belgio e F Olaada, diverrebbero

paesi tropicali durante Testate, salvo il passare a freddi peggio

che polari durante 1' inverno. Tale e pertanto il caso di Venere,

la cui inclinazione fa determinata dal P. De Vico in 55. Al polo

adunque e nelle regioni equatorial!, ommessi i ragguagii proprii

di ciascun clima, si debbono avvicendar quivi in tempo bre-

vissimo, poiche brevissime sono le stagioni, F estremo del caldo

del freddo. Nessun vegetale ne aniinale di quei che vivono sulla

Terra, vi troverebbe luogo confacentesi al suo organismo; sicche,

nato appena, non gli fosse addosso la temperatura contraria ad

ucciderlo; il gelo, se tropicale; gli ardori canicolari, se polare; e

Funo e gli altri, se abbisognasse di climi temperati.

I romantici popolatori degli astri si clanno alle bertucce per
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dar posto in quel globo ai loro client!. Paion certi conduttori

di ferrovie che quando il treno & gremito di passeggieri menano

i piu tardivi da un capo all'altro del convoglio andando e ritor-

nando con quel codazzo e non riescono a collocaiii in parte nes-

suna. Al polo no; non e" da viverci: alle zone temperate? ma se

non ve n'e: all'equatore? peggio che peggio: due estatida disfar-

cisi, se non basta una
;
e due inverni da basire fra F una e 1' altra.

Finalmente sperano d'aver indovinato il compenso che li torra

d'impaccio, ed e Fatmosfera. Perocche Venere ha un'atmosfera e
r

a giudicarne dagli effetti della rifrazione, due tanti piu densa della

nostra. L'atmosfera adunque con tutti i densissimi vapori che

1' ingombrano perpetuamente, avra a temperare insieme e gli ar-

dori della canicola e gli stridori di quelle Ternate
;
e i romanzieri

dei mondi celesti s'avvisano che, avuto riguardo a questo vantag-

gio, gli abitatori di Venere dovranno stimarsi beat! di vivere in

quel perpetuo bagno a vapore, senza annoiarsi mai di quell' aria

rannuvolata ne sentir mai desiderio di vedere ne il sole ne le

stelle ne un ciel sereno. Non diciam nulla delle bufere e delle

piogge che a giudizio non irragionevole degli stessi romanzieri,

debbono dominare costi senza interruzione, come effetto delle

vicende eccessive della temperatura in tutte le latitudini. Pero se

costoro avessero mai 1'intenzione di condurre costa una colonia, o

di dar pure ad intendere che cotesta sia abitazione da collocarci

degli esseri ragionevoli altro che per castigo, noi li consiglie-

remmo ad ogni modo di non discorrerne con Italiani : sebbene in

verita nessun uomo, in qualunque clima nato, sarebbe per fare

niiglior viso alle loro proposte. Eipigliano qui al solito i roman-

zieri, potervi essere in Venere altre creature ragionevoli differen-

tissime da noi. Chi lo nega ? Certamente non la teologia cattolica

ne la Fede. Se alcuno mostra di opporvisi, e piuttosto la scienza

positiva coi suoi canoni
;

i quali non permettono di asserire ci6 che

non ha per se o F osservazione diretta o una ben fondata analogia.

Certo 6 che mentr.e consideriamo Venere come un astro osservato

dalla Terra, la mente umana vi trova ognora un paseolo deguo di

se nello scioglimento per lei ottenuto di grandiosi problemi e

nello studio di fenomeui sempre nuovi; intantoch5 cotesta ubbia

di voler popolare anche Lei dopo tutti gli altri pianeti non giova
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ad altro che ad intorbidare la sciensa coi sogni deirimaginazione.

Quanto ai nostri esploratori, non vorremmo che la descrizione

degli stemperati climi di cotesto mondo li sgomentasse dal farvi

una discesa. Sara il male di logorare grimpermeabili, e di passare

ogni poco dalle pellicce agli abiti d' estate e da questi alle pel-

licce. In compenso di do si procacceranno la soddisfazione di re-

care agli astronomi del nostro globo dei ragguagli sicuri intorno

a due punti, sui quali non siamo ancora ben risoluti. II primo ri-

guarda la luce cenerognola, onde si scorge leggermente rischiarato

il disco oscuro di Yenere, quando ella e scema. II qual fenomeno,

notato gia nella Luna, si attribuiva in quel caso al lume riverbe-

rato dalla Terra sul nostro satellite, e ritornato da quello alia

Terra. Ma per Yenere non potendosi allegare la medesima ragione,

si crede che quel bagliore provenga da fosforescenze o fulgori

elettrici sorti nell'atmosfera di quel pianeta.

Un altro punto non potato ben chiarire fin qui, e quello della

distribuzione dei mari e dei continent! sul globo di Yenere: colpa

i Tapori che intorbidano di continue la sua atmosfera involandoci

la vista della sua superficie. II perche non si posseggono di Ye-

nere quelle belle carte geografiche (sarebbe da dire Citereografiche

o un quissimile) che si posseggono di Marte. E pure, a potere

cacciar Focchio sotto quel velo, vi scorgeremmo verosimilniente

un mondo non poco diverse dal nostro, se si dee giudicare da ci6

che finora sappiamo di certe sue montagne che si levano all'altezza

di 44,000 metri! Yero & che quest' altezza si vuol misurare dal

piano pi ft basso, e varrebbe quanto dire non dal livello, ma dal

fondo dei nostri mari. Ad ogni modo per6 que'monti superano due

volte le piu alte cime deirHimalaia: e se in ragione di questa

inaspettata differenza vanno le altre che concernono i mari e le

isole di quel mondo, a chi ne riportera esatte notizie tutti gli

astronomi si professeranno oltremodo riconoscenti.

IY.

II mondo di Mercurio. Sue condizioni fisiche e meteorologiche.

Chi ha studiati i movimenti e visitata il globo di Yenere, si

pu6 ritenere per informato a sufficienza ancor sul couto di Mer-
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curio, tanti sono i capi per cui i due pianeti si rassomigliauo y

salve le particolarita che noteremo qui-in succinto.

Per dimensioni, Mercuric 6 il minimo fra tutti i pianeti del

sistema solare, toltine gli asteroidi che gravitano fra Marte e

Giove: in volume S-l-del nostro giobo, in superficie-i-, essendo il

suo diametro-^-di quello della Terra. E pur questo pianetino la

pretende a una cotale aria di solennita, girando intorno a se stesso

piu lentamente che non faccia la Terra, cio5 in 24ore
21

mi
% die

tanto dura il suo giorno solare: mentre poi perde il contegno

correndo intorno al Sole e compiendo il suo anno e la sua piccok

orbita in 87 giorni 23ore
15

min
I nostri esploratori gia sanno che

cosa significhi piccolo quando si ragiona delle grandezze del

creato. L'angustissimo cerchio, o piuttosto Tellissi notevolmente

alluugata, in cui si muove Mercurio, cotesto gingillo fra le gran-

diosita dei cieli, gira in tondo 356,000,000 di chilometri, variando

le distance del pianeta dal Sole, mentre la percorre, fra i 45 e

i 68 milioni di chilometri.

La piccolezza del pianeta e la sua gran distanza dalla Terra

anche allora che le passa piu da vicino, cioe fra il Sole e lei, e

gia per se una circostanza poco favorevole alia sua visibilita. Di-

fatti egli si scorge di qui, nelle migliori condizioni, sotto il piccolo

angolo di 12". Aggiungiamo a ci6 rallungamento della sua ellissi,

in ispecie quando si collega col tempo della congiunzione superiore,

e 1'apparenza del pianetino s'ha da assottigliare vie piu e s'as-

sottiglia di fatto ilno alia tenuita di soli 4", 5.

Yero e che almeno nelle quadrature V allungamento dell'ellissi

dovrebbe favorirne la visibilita; ma pure con questo aiuto non

avviene mai che Mercurio si dilunghi dal Sole piil di 28, e di piu
che due ore lo preceda quindi a levante, o seguendolo resti visibile

dopo il tramonto di quello a ponente. Ne consegue che questo

pianeta non si scorga mai di notte, come si verifica pur talora di

Yenere, n& ben alto in cielo; ma solo fra i chiarori dell' alba o del

crepuscolo vespertino e presso 1'orizzonte ora a levante ed ora a

ponente.

Ci6 nulla di meno fin dai secoli primitivi deH'astronomia Mer-

curio fu notato dagli osservatori del cielo: e sebbene i primi, in-

gannati dalle sue vicendevoli comparse matutine e vespertine, le
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attritwissefo a due astri e dessero percio a lui due nomi, come

a Yeuere; tattavia assai per tempo tanto i Caldei quanto gii

Egizii scopersero la trappola, e del due nomi datigli dianzi, die

erano Apollo e Mercurio, scartarono il primo, e ritennero il se-

condo tolfco in prestanza al dio delle trappole, o dei medici, o dei

mercanti, o, confessiamolo a voce bassa, degli scienziati; che a

quei vecchi, poco usati alle cerimonie, pareva tutto un dire.

E per avventura in questo fa-.to non si seppero tener esenti da

un cotal sentimento di dispetto per quel molto che intendevano

dover essere loro celato intorno alle condizioni di quel pianeta,

sempre appiattato nei bagliori del Sole o in quel torno, quasi a

deludere la curiosita delle loro osservazioni. Certo e che solo dopo

il ritrovato dei migiiori istrumenti fu dato scorgere le fasi di

Mercuric somigiianti a quelle di Yenere, e scoprirne la rotazione

diurna, e la presenza di un'atmosfera uguale alia terrestre e 1'incli-

nazione probabile dell' asse di rotazione, e persino delle montagne
che si elevano, qualcuna di loro, a 19,000 metri, ossia, a proporzione

del diametro di Mercurio, assai piu di quelle di Yenere. Di gran

lunga maggiore che in Yenere e eziandio Finclinazione che pur

ora dicevamo dell' equatore, la quale s'accosta a quella di Urano.

Ne consegue che il Sole, all'uno de'solstizii, illumina e riscalda

quasi a piombo Tuno dei poli, e 1'altro al solstizio opposto; con

quell' alternarvi in soli 44 giorni (che 6 la meta dell' anno mer-

iu*iano) gli estremi freddi e gli estreini calori, che ognuno puo

congetturare ; inassime ripensando che il calor solaro piorein quel

mondo con una intensita sette volte maggior di quella che pro-

viamo noi. E qui fermiamoci per non cadere in troppe ripetizioni,

e assai piu per riprender h'ato e disporci ad ammirare il piCi gran-

dioso per noi dei corpi celesti, la stella a uoi piti vicina, dalla

quale ci possiamo formare un concetto delle altre che a milioni

ha sparse Iddio nelle profondita del create, il vero gigante e Ho

del nostro sistema, il Sole.
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DEGLI S T U D I I LINGUISTIC!

I.

NoUlta della parola. Cagioni della noncuranza degli studn

storici delle lingm presso gli antichi.

Ci6 che 6 il Sole nell'universo, & nell'uman genere la Parola.

Fonte inesauribile di calore e di luce il sole crea, rinnovella, con-

serva e scopre quanto v' ha di grande e di bello nella natura.

Ondeche se quest' onda benefica di luce e di vita cessasse una

volta di scorrere per gli spazii celesti e su la terra, cesserebbe

ad un tempo il magnifico spettacolo di tutte le maraviglie che i

cieli, i monti, le valli, le colline, gli oceani, i fiumi e 1'infmita

varieta di forme e di color! degli animali, delle piante e de' fiori

porgono all'occhio che insaziabilmente se ne pasce ed allegra.

L'orrenda notte e il silenzio mortale e lo sterminio della vita e^

della bellezza di tutto il creato che seguirebbero lo spegnersi del

sole, ci fanno meglio intendere la sua potenza e la gloria nel-

1' universe. Tutto al simile nell'umano consorzio rivelatrice fe-

dele di tutte le grandezze maravigliose dell'ingegno e dell'arte,

e di tutte le piu sublimi e tenere ispirazioni della fantasia e del

cuore di tutti i popoli e di tutte le eta, e la Parola. Potenza ar-

cana che tra intelletto e intelletto, tra cuore e cuore stabilisce

ineffabili commerci e care corrispondenze di pensieri e di aifetti, e

i pii\ profondi abissi, i seni, i recessi piu intimi ^ell'anima apre r

rischiara e manifesta. Vincolo che lega fra loro e stringe i popoli

di tutta la terra, e che il vivere nella eompagnia degli altri uo-

mini ci rende desiderabile e grato. La sua origine, la natura, Tim-

pero, la forza e 1'infinita varieta delle sue fo-rme e le vicende-

della sua vita, tutto 6 pieno di maraviglie e di mistero. Fingasi

che essa piu non suoni sul labbro umano, e nella ferita del vi-

vere in che traboccherebbero i mortali, ne' loro error! sconsolati

per deserti e boscaglie, senza citta, senza altari, meglio s' inten-

dera quanta nell'umana societa sia 1'importanza, la virtu e la

gloria della parola.
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Ne alcuno certamente s'ammirera del fascino onde la Parola

sopraffaceva gia le vergini e vivaci fantasie di quegli antichis-

simi Arii che da se stessi si diedero nome e lode di nobili e di

valorosi. Yenerarono essi qual Dea la Parola (Yak), e sotto lo

splendido cielo indiano, in mezzo alia perenne verdezza di piante

gigantesche e il mormorio di cento scaturigini, da mane e da

sera scioglievano a lei inni immortali.

1 lo (parla Yak, la Santa Parola) cammino co' Eudri, i

Yasu, gli Aditya, i Yicjedeva. lo porto Mitra e Yaruna, Indra

<e Agni, i due Acjin.

2 lo porto il fonnidabil Soma, TVashtri, Pushan, Bhaga.

lo concedo 1'opulenza a colui che onora (gli Dei) con 1'olocausto,

la libazione, il sacrifizio.

3 lo son regina e signora delle ricchezze; io son saggia; io

sono la prima di quelle che il sacrifizio onora. Cosi mi conoscono

i D6va, che m' hanno dato gran numero di sedi e di santuarii.

4 Colui che vede, che respira, che intende, mangia meco le

dapi (sacre). Gl'ignoranti mi distruggono. Amico, ascoltami; io

dico una cosa degna di fede.

5 Io dieo una cosa buona per gli Dei ed i figli di Manou.

Colui che io amo, io lo fo terribile, pio, saggio, illuminato.

6 Per viccidere un malefico inimico, io tendo Tarco di

Eoudra. Io fo la guerra a 1'empio; io percorro il cielo e la terra.

7 Io genero il padre (del sacrih'zio). La mia dimora 6 sopra

la sua stessa testa, in mezzo all' onde, nel (santo) Samoudra. Io

sono in tutti i mondl, e mi stendo infino al cielo.'

8 Come il yento, io respiro in tutti i mondi. La mia gran-

dezza s'eleya sopra questa terra, sopra lo stesso cielo
1

.

Ma ben parra strano e quasi incredibile ad uomo d' intelletto,

che gli antichi savii e i filosofi di Grecia e di Roma, i quali ri-

1

Riff- Veda, Inno VI. Fra gli Dei delPOlimpo indiano sono dodici Aditya, otto

Vasu, undid Rudri. Tutti insieme si dicono Yicvedevah* cioe Ognidei. Indra e il prin-

cipale, creatore, fulminante, guerriero ecc. Varuna e il cielo stellato; Mitra il sole, il

giorno; Agni il fuoco; Acvin i due cavalieri, i crepuscoli. Piishan il fecondatore, il

sole congiunto con 1'aurora. Rudri genii del venlo urlanli nella tempesla ;
Vasu rap-

prosenta gli elementi e i corpi celesti. Tvashlar e il Vulcano Vedico; nel femminino

plurale, le nu-vole considerate come esscri demoniaci. Soma, il succo inebbriante del

Sanjostema viminale o Asclepiade acida: in cielo e il nettare, 1' ambrosia. La pianta
''!esic che da il Soma e la nuvola. Samudra, c il marc, Poceano. '''edi DE-GUBERNATIS
Piccola Enveloped, indian. 1867.
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cercarono con diligenza ed amore ttitti i regni dell'iimano sapere,

e le scienze piu astruse e difficili coltivarono, di qualita che in

pill d'una di quelle le dqtte loro fatiche sono ancora lodate e

avute in altissimo pregio dalla posterita, non volgessero il pen-

siero al linguaggio, non ne investigassero la catura e 1'origine,

come se esso non fosse oggetto degno dolle loro speculazioni.

Usarono essi la parola a trattar le science, l-'usarono divinamente

nella poesia e nell' eloquenza, e fu anzi quello il tempo in che

Farte della parola giungesse al colmo della perfezione e della

gloria ;
ma lo strumento onde si operavano tante marayiglie non

fu studiato storicamente nella sua origine e nel suo svolgimento,

ma sol filosoficamente nella sua natura e nelle sue proprieta per

rispetto alia logica, alia grammatica, alia rettorica ed alia poesia.

La diversita stessa degli idiomi tra popoli che erano in relazioni

di commercio e di traffichi o di federazioni o di studii, avrebbe

dovuto aguzzar la curiosita e indurre all'animo il desiderio di

risapere donde, come e da quando questa diversita di favelle.

Doveva pur chiedere a s5 stesso il filosofo : questa parola onde fa

palesi altrui i miei pensieri, che e? donde Tho io o chi la diede a

coloro, da'quali io Tappresi? quale ragion di proporzione corre da

un suono articolato a una idea? v' e rispondenza e connession na-

tarale, ovvero e opera di convenzione fatta tra coloro che prirai

cercarono questi segni a significar certe cose fisse e determinate?

Nel Cratilo di Platone, allorche si disputa onde accada che la

parola sia intesa da chi 1'ode nel significato voluto da colui che la

proferisce, si resta attoniti che alia posta quistione non si da rispo-

sta di sorta. Ignorava Platone la verita ? o la conobhe e non istim6

che portasse il pregio di occuparsene ? Owen) non voile attaccar

hrighe con altri filosofi che avevano forse altra sentenza dalla sua?

Non e questo il luogo di dissertar sulle idee che Platone espose

nel Cratilo intorno alia natura e T origine del linguaggio; ne

parleremo quando si trattera de' varii sistemi inventati a spiegar

questi difficili ma. sempre interessanti problemi deiFumano sa-

pere. Ben per6 possiamo fin d'ora asserire che le idee di Platone

circa 1' origine del linguaggio sono state o non intese rettamente,

ovvero non compiutamente svolte in qualche opera peraltro sti-

inabile di linguistics. Certo e nondimeno che Platone conobbe
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Fimportanza e Faltezza della quistione intorno alia retta deno-

minazione delle cose ed alia oscura origine de'vocaboli primitive

o piuttosto delle radici de'nomi e de'verbi, e mostra non essersi

potuta inventar dall'iiomo, ma da una potenza maggior del-

Fumana, comech& tutte queste cose asserisca n-tox^r^^ non

foyiM'MtoS, pordifc la materia del dialogo non pativa altra forma,

Imperocch6 neile cose sensibili e mutabili, come le politiche e

Fetiche, si da luogo alia controversia o al conflitto delle opinioni;

nelle certe ed indiscutibili, qnali sono quelle che riguardano Dio,

Fanimo, la felicita, la vita futura e il giuclizio ultimo del bene o

del male operate, Platone non disputa in utramque partem, ma

pone certe e immutabili conclusion!.

Forse ad alcuno verra naturalmente vaghezza di sapere la ca-

gione di questa noncuranza degli antichi per la conoscenza e lo

studio delle lingue degli altri popoli, donde si sart3bbe potuto

trarre grandissimo pro alia ricerca dell' origine e delle affinita

degli idiomi usati nelle diverse contrade della terra. Ma quanto

e grande ii diletto che viene all'animo dalla conoscenza dellfr

cause e de' principii di tutte le cose, altrettanto malagevole ed

arclua e la fatica e lo studio dell' indagaiii e scoprirli ;
massima-

mente allora che i fatti sono per lunga tratta di secoli lontani da

noi, e non appariscano tali vestigi che porgano alcuna buona spe-

ranza di vincer la prova. Crediamo nondimeno che in questa ma-

teria se non certo argomento, si potra aver almeno un probabile

indizio dalla comune appellazione di barbari cho i popoli si da-

vano fra lore, e per6 lo studio di quosto vocabolo ci fornira ma-

i

teria di non ispregevoli congetture.

Che cosa infatti significar voleva ii greco quando tutti gli

altri popoli denomiuava barbari (pd?pxp o j)? II pensiero e la in-

tenzion del greco (e il medesiino si vuol intendere del romano

che ne tolse da'Greci il vocabolo e Fus5 allo stesso fine), ci pos-

sono esser chiari per due vie, quella delFautorita e quella d'una

accurata analisi etimologica della parol-i (Zzpfi&Mg. Strabone

parlando de'Carii detti da Omero fapft&riywwi NacrTv?; aJ

aro ft&oft&poyww
1

: Stimo, dice, che la parola

formata per imitation di suoao (onomatopea) siasi nel

Iliad., II, v. 867.
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principio usata a significar quelli, i quail non possono pronunziar

se non se con difficolta, con durezza ed asprezza, come il bal-

bettare, il ciangottare, il biasciare malamente le parole di chi la

lingua ha tonda troppo. Or poich5 tutti quelli che cosi grossa-

mente parlavano, si chiamavano barbari, fu creduto che tutte

le iuvelle degli stranieri, cio& non greci, fossero siffatte. Cosi

dunque barbarilingui devono intendersi coloro che parlano scon-

ciamente greco
1

.

Nel sanscrito barbara barvara varbara e varvara sotto forme

diverse si ha lo stesso significato del greco /3a/3a<s5. Nel Rik-

pratigakhya barbaratd corrisponde esattamente al fiappapirqg e

significa pronunzia grossa e falsa dellV 2
. Nel persiano barbar

denota un ciaiione e bdrbdr grido mormorio. L'arabo esprime

con barbarat il mormorio della collera, e barbar e chi brontola,

chi e irritato. II Legerlotz
3

e il Fick *
opinano che il vocabolo

sanscrito barbara sia stato preso a' greci dagl'indiani in un'epoca

anteriore a la guerra co' persiani
5

. Si osservi parimenti che

gl'indiani a signiflcare un parlar confuso, un balbettare, adope-

ravano ii verbo mlecch, e ml^ccha esprimeva una lingua inin-

telligibile insieme ed un barbaro. Nella radice mlecch che presenta

altresi le forme mrksh, mraksh, mlaksh si ha una onomatopeia

come in barbara, e viene cosi indicate il confuse loqui, lingua
barbara nil

6
. D'altra parte ayXooro-sg 5 talora in greco sino-

nimo di Ttp6yl&<Mg \ donde conseguita che uno straniero nel

> TO

T&9

TO $ATT&pikt9 lett Tp&Vhifylf HO,\ ^hh'l^lV ..... TTOLtTMV ^ TMV 'TTdfyV-

<rTQ/u.ovT0r ovT&f $a.f>$&pcv teyo/mivtay, iy&w TO, ray a.KKo'eftvw <rTO,uetTA

hiyc* cTg TO, TUV w 'EKhfauy. STRAB. Lib. XIV, cap. II. Caria.

ovv x.ti TO
$a,[>$Af>o<peai>$ly *.ai TOV* $Af>$&f>o<f>&fov{ hniov TOV; nawf

Wfc?. Ibid.
'

Cf. KUHN Zeitsch, f. v. Spr. F., 1. 382.
3
LEGERLOTZ, Z. S. 8, 116 sulla parola barbara.

4 FICK. VERG. W. B 134.
s

Cf. A. PICTET, Lss.origines indo-europeennes T. 1. pp. 72, 73, 74, 75, 76
deux edit. 1878, dove alia nota 4, della pag. 73 e 1, della pag. 75 riporta lacon-
traria opinione di Max Mttller.

6
Cf. A. PICTET, loc. cit.

7 E. EGGER, Observations et Reflexions sur le developpement de ^intelligence
et du langage chez les enfants. p. 48. Paris, 1881.
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concetto de' greet era un uomo che per questo appunto che nou

parlava la loro lingua, si aveva in conto di muto per loro. II

che si conferma dalle voci onde polacchi, sloveni, bulgari e lu-

saziani chiamavano i tedeschi, cioe" dire muti l

. E qui ben ri-

flette 1' Egger che : les peuples dans leur enfance, sont sujets

a ces m6prises que reproduit 1'enfance de 1'individu, et le te-

moignage s'en retrouve jusque dans Tage miir
2

.

Dalle cose finora discorse 6 lecito inferire che causa probabile

dell'indifferenza e negligent degli antichi nel ricercar 1'origine

del linguaggio e la sua intima natura e la ragione della mul-

tiplicita e diversita degli idiomi, pote ben essere il dispetto in

che avevano la lingua degli stranieri, come qnella che all'orec-

chio loro sonava male, e rozza ed incolta e per6 spregevole si

riputava .

Un'altra cagione e forse la principale di questa noncuranza

vuol riconoscersi nella funesta e pressoche totale dimenticanza

delle antiche tradizioni circa 1' unita originaria di tutti i popoli.

II lento lavorio del tempo, le guerre, le migrazioni, il mescolarsi

e confondersi insieme di genti vincitrici e di vinte, i viziosi co-

stumi e tanti altri accidenti vennero cancellando a poco a poco

i preziosi ricordi di quelle vetuste eta, in che gli uomini erano

labii unius et sermonum eorumdem sopra la terra. Kotta cosi la

catena, anche le poche anella che qua e cola ne restavano, da

prima mal note e poscia col volgere di molti anni arrugginite

e consunte perirono. La luce deU'Evangelio rifolgorera sulla terra,

e la parola degli Apostoli e de' Missionarii ricordera e insegnera

a coloro che sedevano nelle tenebra e neH'ombra della morte la

storia dell'origme e delle colpe de'padri loro.

Queste ci sembrano le cagioni probabili del non essersi dato

opera allo studio storico e comparative del linguaggio e alia in-

dagine dell' origin sua presso gli antichi. E dove si ponga mente a

quell' accesa bramaond' erano infiammati gli animi della gioventfi

romana ed ellenica di darsi chiarezza e giugnere a'sommi onori

nel reggimento de' popoli con 1'eloquenza e il valor militare, si

intendera di leggier! che lo studio della parola per rispetto alia

1 MAX MiiLLER, Lect. on the science of language lect. III.

2 E. EGGER loc. cit.



'
}g DEL PRESENTE STATO

migliore e piu viva ed efficace . espression del pensiero e delle

passion! doveva anzi trarre a se tutta T energia e tutta la di-

ligenza degli antichi, che ;ion le erudite e quasi oziose ricerehe

degli idioini mal conosciuti e poco intesi di genti stimate di

nessuna cultura e di nessuu pregio, ma rozze e selvagge e buone

solo da essere soggiogate e ridotte a servitu.

No dara maraviglia che 1'esempio de'filosoft fosse seguito e

imitato da' grammatici, i quali tutto intesi alle regole della de-

dinazione, del genere, della comugazione e del reggimento di

tutte le parti del diseorso, secondo I'uso e 1'esempio de'classici,

non avranno neppur sospettato che vi potesse esser un'altra

scienza di quelle stesse cose, sulle quali essi decretavano da giu-

dici ed arbitri di somma autorita. Ben per6 dee sapersi grado

alle loro iatiche, le quali tornarono utili a' modern! studii filo-

logici, per un tesoro di voci antiche da loro registrate e per assai

notizie che nell'opere loro ci conserva:'ono del sermon prisco e

del success! vi suoi mutamenti. La scuola meritamente celebre di

Alessandria con la correzion de'testi degli autori classici e la

incredibile erudizioue di tutta Tantichita conservataci dagli scrit-

tori di quel tempo, come di par! le opere di grammatica di

Donato e di Prisciano nelle quali per ben dieci secoli furono

ammaestrate in latiuita tutte le colte nazioni di Europa, se non

apriron la via alia scienxa del linguaggio, ci trasmisero non-

dimeno il linguaggio stesso do' due pifi grand! e piu famosi po-

poli che a tatita eccellenza il recarono.

Se egli intanto e vero quel che asserisce il Whitney,
1

che

il processo delle ricerehe linguistiche poggia sullo studio del-

Tetimologie e sulla storia individuale delle parole e de'loro ele-

ment!... e che clalla esattezxa delle ricerehe etimologiche dipende
il successo generate, ed il perfezionamento del metodo applicato

a questo studio distingue ii moderno linguista da' suoi predeces-

sor!, si deve per necessita inferire che un grande ostacolo allo

studio scientifico del linguaggio ne
1

secoli andati e fin dalla piu
remota antichita, fu Tabuso anzi lo strazio che fecesi della eti-

mologia, non governata ne diretta che da semplici somiglianze

1

WITHNEY, La vita del linguaggio, p. 257.
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di snoni, da vivezze e sottigliezze d'ingegno e dal piu licenzioso

arbitrio. Tutte ie etimologie di Platone, di Varrone, di Cicerone,

di Festo, di Verrio Flacco, di S. Isidore non ebbero altre leggi

che queste. Eest5 famoso il Credamus quia FIAT quod di-

ctum est appellatam jidem, di Cicerone, il quale pur si rideva

di Orisippo che d'ogni parola voleva dar 1' etimologia, Magnam
mok'stiam sascepit Chrysippus reddere rationem omnium ver-

borum. A tempo di Tiberio fu fatto un processo alia parola Em-

blema, die fu accusata di greca, e il terribile imperatore per

decreto del senato la mise al bando dalia latinita. I grammatici

greci intanto credevano di trovar la luce della mente e del pen-

siero neila voce ocovv? quasi vug wv, mentre gli stoici ricono-

scevano in vehemens, quod vehit mentem. N minore ne manco

accesa fu ne
7

grammatici indiaui la passione etimologica. Agni,

fuoco, ha per essi due radici verbal!, any, ungere, e nt coudurre
;

brahman, preghiera, due altre, brih
t crescere, alzarsi e man pen-

sare. Che piu? le attrattive di questa Sirena seducono talvolta

e allacciano i piu fort! intelletti, e fanno dar degli inciamponi

ad uoinini di quel valore e di quella dottrina che tutti ammi-

rano ne'Bopp, ne'Pott e ne'Benfey
1

;
ne deAre restar ignota e

ingloriosa 1'autopsia che di faOsg fece il Gobel, ii quale in cin-

que element! di lettere scopri tre corpi o vogliam dire radici

efficacissime, perch6 tutte e tre di verb!, /3a andare^ dha/are;

e as essere
2

.

Abbiamo consigliatamerite lasciato di far menzione delle eti-

mologie e degli etimologi degli ultimi tre secoli, perche vi vor-

rebbe un buon volume. Chi poi volesse svagarsi un po' e pia-

eevoleggiar negli allegri ritrovi di amici tinti alcuua cosa di

lettere greche e di latine e auch'essi di buon umore e baloni,

potra razzolar per bene nelle opere di Griacomo de Voragiue, di

Q-oropio Becano, di Guieciardo Marino, del Tommasino, del Me-

nagio, dell'Ortelio e di cento altri.

1 Cf. BREAL, Introduct. au T. IV, de la Gram. Comp. des lang. indo-eu-

ropeen. de F. BOPP, deux. cd. ptigg. XVI! I, XIX, XX.
2 Criornale di Kuhn X, pag. 53.

Se.rit, XI, vol. IS, fasc. 757 4 29 diccmbre 1881
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II.

Principii e progressi degli studii linguistici sino al presente.

Perche non siano nella diritta via di creare una vera e

perfetta scienza del linguaggio. Necessity che i cattolici

coltivino questi studii.

II merito d'aver piu profittevolmente diretto e promo sso lo

studio dell' umano linguaggio con bonta di metodo ed operosita

di ricerche nel campo degli idiomi viventi, dev'essere dato con

pieno diritto a Groffredo Leibnitz. II quale bene intendendo che a

voler prender le mosse dalla lingua ebrea o da qualsivoglia altra

delle piu antiche, si sarebbe battuto una via n& diritta, ne si-

cura, perciocche ignota era a tanta distanza di tempi la natura

e 1'indole, degli estinti idiomi, sapientemente pens5 doversi te-

ner altro cammino, e muover dal noto, cioe dalle lingue moderne

che ci son familiari, e risalir a grado a grado sino alle antiche.

Per questo modo divenivan piu facili e piu naturali le indagini

della parentela od affinita delle lingue tra loro e con quella

prima onde tutte in ciascuna famiglia rampollarono come rami

da un solo e medesimo tronco. Era percio mestieri raccogliere

quanto piu si poteva di voci e costrutti grammaticali d'ogni ra-

gione idiomi, riscontrarli fra loro divisandone le somiglianze o

le diversita e stabilirne inftne le leggi ganerali e proprie d'ogni

faraiglia.

Nell'aringo felicemente aperto dal genio di Leibnitz entra-

rono nobili e generosi campioni Federico Schlegel, Herder, il G-e-

suita Hervas y Pandura, Adelung, Yater ed altri molti, i quali

con dotte e lodate fatiche, ovvero crebb^ro il tesoro de'vocaboli

d'uno sterminato numero di lingue, oyvero no studiarono le forma

e le leggi grammaticali, o altrimenti allargarono i conftni e me-

glio determinarono la natura degli studii tilologici ed etnograftcu

Vero e che a conseguire il frutto di tanta veglie e di tanti su-

dori, conferl mirabilrnente la scoperta della lingua e della lette-

ratura Indiana. Un profondo studio del sanscrito congiunto a

un' incredibile potenza di analisi rendevano immortale nel 1816,
il nome di Francesco Bopp che nel suo Sistema della coniuga-
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zione della lingua Sanscrita comparato con quello delle lingue

greca} latino, persiana e germanica, dava all'Europa la prima

opera di filologia comparata secondo norme e principii di rigorosa

e quasi matematica esattezza. Dal 1833 al 1849, con la Gram-

matica comparata del sanscrito, del zend, dell'armeno, del greco,

del latino, del litnano, dell' antico slavo, del gotico e del tedesco,

diede 1' ultima perfezione al metodo storico-comparativo, ed a se

stesso merit& il pin bel titolo alia riconoscenza ed airammi-

razione de' posted. Le dottrine di Bopp furono per tutto accolte,

studiate ed applicate con grandissimo yantaggio a nuove ricerche

in ogni maniera di lingue particolari o d'intere famiglie. Alcune

leggi fonetiche non tennero a martello, altre furono meglio

chiarite, confermate altre.

lacopo Grimm con la sua tanto celebre Grammatica tedesca,

Pott, G. Curtius, Benfey, Schleicher, Kuhn, L. Meyer, Eask,

Burnouf, Whitney, Ascoli e parecchi altri di chiaro nome che

mano mano nel corso di questo lavoro saranno con la dovuta

lode ricordati, illustrarono in ogni sua parte il vastissimo campo
della filologia storico-comparativa. Non essendo 1'istituto nostro

quello di scriver la storia degli studii linguistici, rimettiamo il

lettore che ne sia yago, alle opere che meglio e con piu lode

furono scritte su questo argomento. Si consulteranno con pro i

layori di L. Lersch ',
di H. Steinthal

2

,
di Benfey

3

,
di Aug.

Grafenhan 4

,
di N. M. S. S6guier

5

,
di G. F. SchOmann 6

,
di K. E.

A. Schmid 7

,
di G. I. Ascoli

9
,
di E. von Eaumer 9

,
di Deutschle 10

.

Assai notizie storiche e biografiche occorrono nelle opere del

1

Sprachphilosophie der Alten,
2 Geschichte der Sprachwissenschaft bei den Griechen imd Romern, i 862-63.
3 Geschichte der Sprachwissenschaft und orientaUschen Philologie in Deut-

schland, 1869.
4 Geschichte der Klassischen Philologie in AUerthum, 1843.
5 La philosophic du Langage exposee d'apres Aristote, 1838.
6 Die Lehre von den Eedetheilen nach den Alten dergestellt, 1862.
7
Beitrdge zur Geschitchte der Grammatik des Griechischen und Lateini-

schen, 1859.

8 Studii orientali e linguistici, 1854.

9 Geschichte der germanischen Philologic, 1870.

10 Die Platonische Sprachphilosophie, 1852.
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3

Card. Wiseman
!

,
di Max MOller

2

,
di Sayce

3
,
di D. Pezzi

4

,
e

in particolari monografie e discorsi sull.a scienza del linguaggio.

Senonehk da filologia comparata a linguistica o scienza del

linguaggio propriamente detta, ci corre di molto. Quella di fatti,

questa si occnpa di teoriche : quella raccoglie i piii minuti par-

ticolari intorno a'suoni, alle forme ed alle leggi grammaticali.

d'una o piu lingue, e con lingue o dialetti affini accuratamente

le confronta affin di affermarne ovvero negarne la parentela;

questa ha per oggetto suo proprio lo studio clell'origine e natitra

intima del linguaggio, delle leggi fisiologiche della forinazion

de'suoni, de'principii n'losofici di relazione tra il segno e 1'idea,

tra la parola e il pensiero, ne puft passarsi dell' etnologia ed

etuografia, essendo il linguaggio dell'uomo inesplicabile senza una

profonda scienza della natura stessa fisica, intellettuale, morale e

sociale dell'uomo e delle condtzioni particolari in che vive, di

tempi, di regioni e di temperament! d' aria e guardature di cielo.

Ora si pu6 chiedere se questa scienza del iingaaggio esista, e

se dopo rinduzione di tanti fatti studiati nel campo di pressoche"

tutti gl'idiomi delle piti important! famiglie di lingue d'oriente

e d'occidente, delle Amariche, dell'Africa e delle isole del grande

oceano, e dopo i piu sottili e geyefi studii di antropologia e di

fisiologia, si possa dire che la verita sull'origine, la natura e

V infinite multiplicita e diversita delle umane favelle, sia posta

in soclo ed abbia pi^na certezza Eispondiamo che questa scienza

del linguaggio vera e perfetta, un complesso doe di principii certi

ed incoocnssi, pe'quali tutti i problem! cha presenta 1'umano

linguaggio in se e nel suo storico svolgimento restino con cer-

tezza sciolti e dimostrati, non esiste ancora, e il nome che un

numero tragrande di opere porta scritto in fronte di Scienza del

linguaggio, dimostra bensi un desiderio, un voto, una nobile am-

bizione, se cosi voglia chiamarsi, ma non una verita, no un fatto.

1 Discoars sur ks rapports entre la science et la Religion reve'lee, 1850.
2 Lectures on the science of Language, 1881.
3 Introduction to the science of Language, 1880. The Principles of Com-

parative Philology.
* Introduction a Vehicle fie la science da langage, 1875. Glossologia aria

recentissima, 1877.
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Accermeremo piu imanzi le cagioni die secondo noi renclono

inntili tutti gli sforzi e vane le fatiche che si prendono a fondar

questa scienza a'di nostri.

Ed acciocche altri non creda che 1'aver affermato non esistere

finora una vera scienza del linguaggio, sia effetto di turpe igno-

ranza del presente stato degli studii linguistic!, ovvero deliberate

consiglio di dar lore mala voce, ecco quel che ne pensa il Whitney
celebre indianista e riputato autore di eccellenti opere sulla

scienza del linguaggio. Un lavoro comparative della pi ft ampia
estensione e del massimo valore s'e fatto per gran tempo e si

va tuttavia facendo
;
ma la scienza del linguaggio ha presa una

forma precisa solo recentisshnamente, e i suoi primipii sono

tuttora soggetli a gran diversita di opinion! e a vivaci con-

troversie. E ormai tempo che questo stato di cose, tollerabile solo

nel periodo d'adolescenza e di formazione d'una disciplina, venga
a fine, e che, come in altre scienze di osservazion) e di dedu-

zione, per esempio, la chimica, la zoologia, la geologia, vi si ri-

conosca I'esistenza d'un corpo, non di fatti solo, ma di verita,

cosi saldo, che a sconoscerlo si perda il diritto ad esser consi-

derate uomo della scienza *. E poco piu in la chiama questo

stato degli studii perieio del caos. L' illustre Autore spera

che questo stato, al punto a cui & la linguistica da un late e

Tantropologia dall'altro, non pu6 essere che abbia a durare an-

cera molto. Finalmente 1'Autore pur confermando con gravi

parole che la scienza del linguaggio non esiste ancora, finisce

collocandoun'altra speranza ne
7

Tedeschi e s'esprime cosi: Men-

tre la Germania e la patria della filologia comparata, i dotti di

quel paese si sono segnalati assai meno in quella che abbiamo

chiamata la scienza del linguaggio. Fra loro non e minore, di

quello che sia al trove, la discordia su punti di fondamentale

importanza, la incertezza di opinion!, la mancanza spensierata di

coerenza; cosicch^ d'una scienza del linguaggio tedesca non si

pu6 ancora parlare. Ed, avvezzo come 6 il mondo a guardare alia

Germania come a sua guida in tutto quante concerne questo sog-

getto, ben difficilmente si potra dire d'avere una scienza mon-

1 Vita e sviluppo del linguaggio, trad, del Prof. FRANCESCO D'Ovioio, p. 38 1 .
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diale del linguaggio insino a che i Tedeschi non vengano a una

certa quale concordia
1

.

Ora essendo le speranze del dotto lioguista americano,-secondo

che noi avvisiamo, mal fbndate e pero vane, 6 mestieri conchiudere

che una scienza del linguaggio ora non si ha, n& si avra per

innanzi, fintantoch& lo studio di questa scienza sara disgiunto da

quello della vera filosofia e della vera religione. Imperocche non

vi pu6 essere scienza dell'umano linguaggio senza scienza del-

Fuomo, ne 1'origine di quello e separabile daH'origine di questo.

Or la vera scienza dell' uomo non s' ha che nella cristiana filo-

sofia, dove le verita del puro ordine naturale ricevon nuovo lume e

conferma dalle verita rivelate, essendo Iddio primo e sommo prin-

cipio di quelle e di queste. Se poi si rifletta che la quistione

delForigine dell' uomo e del suo linguaggio e quistione storica,

la sola vera religione la pud risolvere, perciocch& essa sola pos-

siede e conserva la-piu antica storia deH'origine dell'uouio e

del suo linguaggio, e come questo dur6 ne'suoi discendenti il

medesimo comune a tutti fino all'edificazione della torre di Babel,

dove il linguaggio fu confuso e rotto in una niultitudine d'infiniti

idiomi. Sia che questa storia si prenda come 1' opera d'un uomo

che scrive di proprio consiglio, senza altro aiuto, ne altri docu-

menti che quelli ond'egli pot& provvedersi con la sua diligenza

e consultando le prische tradizioni e i monumenti vetusti; sia

che si consider! come un' opera scritta con lume e assistenza so-

prannaturale, in ambi i casi il linguista n'losofo ha obbligo di

accertarsi sulF autorita di quel libro. Dove poi questa autorita o

come puramente storico-umana o come d'origine divina o 1'uno

e 1' altro insieme, fosse irrefragabile, e a provarla tale sono in

gran copia argomenti e criterii della piu evidente certezza, allora

dev' essere ammesso e ritenuto vero quanto in quella Storia si

eontiene. Ma chi non sa che la scienza antropologica a'di nostri,

fuori della scuola filosofica cristiana, e" caduta nelle piu. vergognose

e stupide dottrine e nei paradossi pii\ mostruosi, in ispecie del

trasformismo? forse non & risaputo che quasi tutti i modern!

linguist! hanno la Sacra Scrittura in conto di favola, di mito e

di leggenda, e 1'autorita sua deridono nelle quisttoni deli'origine

1 Ibid. p. 381.



DEGLI STUDII LINGUISTIC! 55

dell'uomo e deH'umano linguaggio e della confusione di esso

ne'campi di Sennaar? Yeda dunque il chiarissimo linguista ame-

ricano quanto la sua buona speranza negli studii antropologici

& fieramente delusa. Resta 1'altra che egli pone ne' linguist! te-

deschi, i quali vogliano una volta venir in concordia tra loro e

cosi crear la mondiale scienza del lingaaggio. Ma questa, a no-

stro giudizio, 6 la piu fiacca e la piu fallace delle spsranze leg-

gerniente concepite dal Whitney. Conciossiach tutti i linguisti

della Q-ennania, come razionalisti od increduli, ricusano la luce

della verita biblica, e come fllosofi sono o inventori o sostenitori

acerrimi ovvero seguaci fedeli di sistemi i piu caliginosi, i piu

strambi ed assurdi che da cervello umano si possano escogitare.

Quindi non e~ senza verita che si e detto : Nolle part peut-etre

il n'y a plus de vrais savants qu'au de la du Rhin
;
mais nulle

part aussi il n'y a plus de reveurs et de sophistes. II che

dimostra, a parer mntro, due cose, la fora, la feracita, 1'acume

dell'ingegno tedesco, e la mancanza di istituzione con forme alia

vera religione ed alia buona filosola. La irrefrenata liberta

d'esame pass6 tosto gli stretti confini delle pagine ispirate della

Bibbia e de'Vangeli, ed ora dilaga su fcutti i campi delle umane

scienze. Quello della lingaistiea vasto e fecondo e corso e messo

sossopra con ardore e costanza degni della robusta ed instanca-

bile libra germanica. Ernesto Renan fulmina iroso la novella

scuola de' linguisti alemanni dicendo: I meravigliosi risultati

ottenuti da'Bopp, da'Schlegel, dagli Humboldt, da'Bumouf hanno

in G-ermania come inebriato i giovani avidi di nuove tesi, in

tanto che si son fitto in capo di poter fin da'primi pas si nella

scienza pareggiar le scoperte de
7

grand! maestri... E svolgendo

un qualche dizionario, si sono a buon mercato data una cert' aria

di filologia comparata. E piii facile cominciar da ravvicinamenti

arditi di vocaboli, a' quali non si richiede vastita di sapere, che

dedicarsi alia paziente fatica de'testi... Filologia timida puo

esser incompiuta, ma minor male & non esser compiuto che esser

chimerico
l

. E altrove rimproverando a Furst e a Delitzsch

1
(( Les merveilleux resultats obtcnus par les Bopp, los Schlcgel, les Humboldt,

les Burnouf, ont inspire en AUemagne une sorte d'ivresse a des jeuaes gens avides de

theses nouvelles, qui ont cru pouvoir, des leurs premiers pas dans la science, egaler
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cli voler troppo visibilmente per mezzo di ardite novita prender

posto tra' Critic!
, soggiunge: II gran male delle scienze filo-

logiche in (Jermania e que'sta febbre d'innovazione, la quale fa

si che nn ramo cli ricerehe condotte quasi a perfezione dalle in-

cessanti fatiche di perspicaci ingegni, si vede il di dopo, in ap-

parenza abbattuto da certi principianti prosuntuosi, che da un

primo lor saggio aspirano gia ad atteggiarsi a creator! e capi-

scuola
l
. Chi cosi giudica i tedeschi, esagera forse un poco, ma

del vero c' e, e ce n' e cli niolto
;
che anzi nelle temerita para-

dossali e nelle contradizioni piu vergognose in che t' abbatti a

ogni pagiDa dell' opera del Renan, ben potrai scorgere che i mo-

delli da lui tolti a imitare sono appunto i tedeschi, e nel disce-

polo si par manifesto la virtu de' maestri.

Intanto le teoriche tedesche di antropologia e di linguistica

si propagano, e crescono ogni di piu i ciechi ammiratori e lo-

datori della scienza germanica, si che appena e chi dia opera

alia linguistica e pubblichi alcuna cosa, che non si faccia un

merito e una gloria d'essere stato a scuola da' tedeschi, e averne

le dottrine in riverenza. In Francia \i sono Riviste di filologia

e di linguistica, nelle quali la giovane scuola francese difende

ie teoriche trasformiste cli Schleicher. Nell'.Inghilterra v'e ge-

neralmente ua po'piu di buon senso e pid indipendenza di giu-

clizii; in Italia pericolo ancora non v'e, essenclo pochissimi i cul-

tori del la scienza linguistica, molt! quell! di filologia comparata,

massimamente per rispetto alle lingue e a' dialetti romanzi. Ma

qualche panegirista iperbolico della scieoza linguistica de' tede-

schi pur troppo non manca fra noi
;
innocuo per altro, perche e

qui e fuori e in poco credito per la esorbitanza de' suoi giudizii

Ics decouvertos dos grands mailrcs... Et, feuillelant quelques dictionnaires, on s'osl

donne a peu de frais un semblant de philologie comparee. 11 est plus commodo d<-

debutor par dcs rapprochements hardis, qui n'exigent pas un bien vaste savoir, tine

de se livrer an travail patient des texles... La Philologie timide peut etre incomplete;

mais il est moins facheux d'etre incomplet que d'etre chimerique. j Hist, des lam/,

semit., Pref. p. V, Vl.

1 Le grand mal des sciences philologiques en Allcmagne est cetle fievre d'inno-

vation qui fait qu'une brariche de recherches amenee presque a sa perfection par

1'effort de penetrants esprils, se trouve en apparence demolie le lendemain par de

presomplueux debutants, qui aspirent, des leur coup d'essai, a se poser en createur.s

et en chefs d'ecole. Ibid. p. 452.
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snl merito di qua'filologi. In fatti un valoroso linguista francese

Vassomigliava a que'dabbenuomini, i quali quando hanno in sugli

occhi alcun' opera di natura o d'arte, ammiran tutto a torto e a

traverse, e fanno gli sveneveli e i cascamorti, pur di darsi 1'aria

d' esser buoni iatendenti. II m'a toujours produit 1'effet de ces

bens bourgeois, qui en face des oeuvres de la nature ou de Tart,

admirent tout a tort et a travers, et se pament d'aise pour se

donner un air de fins connaisseurs. II Prof, d' Ovidio in una uota

all' opera del Whitney, Vita e sviluppo del liHcjuaggio, da lui

recata nel nostro volgare, ha certe consideration! giuste e degne

di risapersi dal panegirista piemontese, affincha egli non diventi in

Italia Manser inter olores. Su quelle parole dunque del Whitney :

Fuori di Germania, Rask in Danimarca, Burnouf in Francia,

o Ascoli in Italia, hanno il inaggior diritto ad esser citati ac-

canto a'grandi maestri alemanni. > Qui, dice il d' Ovidio, mi devo

permettere un'osservazione. Anderebbe distinto piu che il mio

autore non faccia, il valor della uazione, collettivamente presa,

dal valor dell' individuo. Certe individualita d'una nazione poco

operosa possono quanto a s5 valere ben piu delle singole indi-

vidualita, numerose e compatte, e per ci6 solo proiucenti un

complesso piti robusto, di una nazione piu operosa. La Ger-

mania ha i grossi battaglioni, e il numero e la disciplina, nel

campo della scienza non men che in quello di battaglia, le as-

sicurano la vittoria (II numero de' battaglioni si, la disciplina,

secondo il Whitney, pag. 381, non regna tra i linguisti tedeschi,

ma la discordia, la incertezza e 1'incoerenza), E essa un Briareo

che punta la leva dappertutto, e cosi riesce a smuovere il mondo.

E sta bene; chi vince ha sempre ragione. Ma non tocca allo

storico di dimonticar la vera ragiono della vittoria.

II nostro Autore doveva -

parlar

'

piuttosto di una grande
scienza tedesca, che di grandi maestri tedeschi

;
o per lo meoo

non doveva credere di fare un encomio sufficiente di alcuni

ingegui non tedeschi, mettendoli semplicemente accanto (on the

same page) a quelli ch'ei chiama i grandi maestri alemanni; i

quali, un per uno, son spesso degni d'esser messi qualche gra-

dino pifr giu di coloro che il nostro Autore mette loro accanto.

E davvero singolare che i Burnouf e gli Ascoli vaclan lodati
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di poter stare a pare, per esempio, con Leone Meyer! Che le

genial! scoperte e le mirabili divinazioni de'due nostri sien pa-

reggiate alle congetture, spesso brusche ed avventate, del Te-

desco! E Curtius e Schleicher stessi sono grand! riassuntori

della scienza, grand! espositori, piu artista il prime, pid ma-

teniatico 1'altro, grand! vagliatori delle altrui ricerche; ma come

ricercatori, benche sien tutt'altro che volgari, non reggono al

confronto de'due nostri (pag. 380).

Non deve poi far maraviglia che da una scienza ancor tanto

tenera e gracilina, fornita non d'altro arnese da guerra che di

mere e sovente ridevoli ipotesi, e cio che e" pid, con la discordia

tra' suoi migliori campion!, abbia taluno voluto con somma im-

pudeuza e non credibile audacia torre arm! a combattere le

verita rivelate. Fu questo 1'usato costume delle mezzanita scien-

tifiche e letterarie, mentre la scienza e" ancora imperfetta, trarre

innanzi a giudicare e sentenziar sopra le piu ardue e spinose

quistioni, quanto poveri di dottrina e di senno, altrettanto ricca-

mente provveduti di baldanzosa temerita. I veri dotti son timidi

e rigaardosi e, per amor della scienza, caldamente raccomandano

altrui d'andar cauti, acciocche dall' iniprudente awentataggine

d'alcuno, non venga a correr pericolo il buon nome e la meritata

riputazione degli altri e della scienza stessa. ITillustre Oppert

paiiando di certe traduzioni di testi assiri dello Smith, e detto

che la personality de' dotti ha suoi diritti, ma la scienza an-

cora i suoi, conchiude con nobili parole che posson servir di

lezione agli studiosi di scienze nuove e ancora imperfette. E
ormai tempo, pel bene della scienza, di tagliar corto con tutti

cotesti tentativi di traduzione, che non rendono il testo e di

impedirne la pubblicita con lavori troppo indigesti e con troppa

imprudenza compilati. I testi sono difficilissimi ad esser intesi
;

ma questa e una ragion di piu perche la fatica e 1'ardore di

interpretarli s'accresca. Una scienza novella qual e la assiriolo-

gia, deve sopra o'gni altra cosa star in guardia, e i suoi rap-

presentanti non si dovrebbero esporre al meritato rimprovero

di eccessiva leggerezza, riproducendo come fatti gia passati

nel dominio della scienza, certe version!, delle quali, dopo un
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esame coscienzioso del testo originate, non restera piu nulla
l
. >

La Chiesa di Gesu Cristo non teme assalti, ondunque vengano,

sia dalle scienze sia dalle perverse e nemiche volonta degli

uomini. Conciossiachfc ne il vero pu6 far contrast o al vero, n6

la volonta deli'uomo a quella di Dio. Ora la Chiesa 6 colonna

e sostegno di verita, ed ha da Cristo promessa suggellata omai

dalla storia di diciannove secoli di vittorie, che la potesta infer-

nale e quelli in cui essa sulla terra s'incarna, non rideranno mai

della sua sconfitta. Ma se la Chiesa non paventa i dardi della

falsa scienza, ha per6 sempre fatto gran conto della vera, e F ha

promossa, 1'ha protetta, l'ha propagata e onorata in ogni sua parte

e in tutti i suoi nobili cultori. La vera scienza a lei ed alle verita

rivelate delle quali essa 6 fedele custode e vindice inespugna-

bile, ha seinpre recate novelle e splendide prove della sua divi-

nita. L'Egitto e FAssiria, quello ne'geroglifici, questa ne'suoi

cuneiform! hanno a di nostri (e i lettori della Civiltd Cattolica

ne son chiari) maravigliosamente confermata la verita della Sacra

Storia mosaica. Ed e pur bello che i suoi nemici con le stesse

armi onde s' argomentano di farle oltraggio ed offesa, le cadano

a'piedi, atterrati e trafitti.

E dunque sopramodo giovevole e torna a grande onore della

Religione, che a questo nuovo genere di studii volgano Famine

i giovani ecclesiastic! cara e bella speranza della Chiesa, e con

ogni diligenza li coltivino. Ad eccitar in loro questa generosa

brama di rendersi atti a respingere gli assalti contra la verita e

la fede in questo nuovo campo di studii, fu presa da noi questa

non piccola n6 piacevol fatica. Yedranno in queste pagine quanto

v'ha di importante, d'utile e di sommamente dilettevole nello

studio del linguaggio, e al tempo stesso faranno ragione delle

*
II est temps enfin, dans Pinteret de la science, de couper court a toutes ces

tentatives de traduction qui ne rendent pas le tcxte, et d'en emp^cher la vulgarisation

par des ouvrages trop peu muris et trop imprudeinmont compiles. Les textes sont

tres difliciles a comprendre: mais c'est une raison de plus pour travailler davantage

a leur interpretation. Une science nouvelle, comme 1'assyriologie, doit surtout etre sur

ses gardes, et ceux qui la representent, ne devraient pas s'exposer au reproohe merite

d'une excessive legerete, en roproduisant, comme fails acquis a la science, des ver-

sions dont rien ne subsistera apres un examcn conscienckwx du texte original.

Traduct. de quelques textes assyriens, nel Vol. I, deglS Atti del IV Congresso in-

ternazionale degli Orientalist} tenuto in Firenze, pag. 238.
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clifficolta e de' pericoli in die convien die cadano coloro, die vi

si metton dentro senza fpde salda e senza buona cio cristiana

filosofia. Fa dunque mestieri che le opinioni false sieno conosciute,

discusse e combattute, tanto nella filologia coinparata, quanto

nella linguistica propriamente detta. E la prima cosa si vuol co-

noscere qual' e lo stato presente dell'una e dell'altra, quali sono i

conquisti veri, quali i supposti, e finalmente dii sono i cultori

pid famigerati di qaesta scienza, die sanno, che valgono e che

pretendono.

Senonche la necessita piu che la sola utilita di ben intendere le

principal! quistioni che si agitauo nella disciplina del linguaggio,

apparira manifesta, se si ponderi che nessun autore cattolico ha

iinora scritto ex-professo opere di linguistica, e chi voglia am-

maestrarsi in questa scienza, deve di necessita ricorrere a fonti

nonche sospette, generalmente infette e avvelenate. Imperocche

tutti i lavori di filologia e di linguistica sono per la maggior

parte d'autori tedeschi protestanti, razionalisti ed increduli. Le

poche opere elementari scritte in Francia, sostengono quasi som-

pre le stesse idee delle tedesche, singolarmente per ci6 che ri-

guarda 1'origine del linguaggio. Ne' libri apologetic! non niancauo

capitoli dove si ribattono gli argomenli tolti dalla linguistica

contro la Eeligione; nia le cose Ad si trattano con brevita e non

sempre con molta esattezza e precisione di linguaggio. Dottissinie

pagine su questa inateria scrisse il Card. Wiseman e, pel sno

tempo, con molta destrezza d' ingegno e con gloria. Ora poi che

nuovi studii e piu vast! hanno multiplicate senza numero le opi-

nion! e i sistemi, occorrono altre arm! e piu fort! aiuti. D' altra

parte il caro de' libri di siffatto genere, la difficolta della lingua

in che sono scritti, che suol essere d'ordinario la tedesca, poco

studiata in Italia, e la necessita di stare in pari con tutte le

pubblicazioni di nuove opere, di periodic! e di riviste linguistiche,

rendono quest! studii inaccessibili a' piu, e per6 solo di pochi che

s'arrogano per consegueuza il diritto di oracolare. Dopo le quali

cose niuno e che non vegga se portaya il pregio di tentar qual-

cosa d'utile e di profittevole alia gioventu massimamente eccle-

niastica, e se perci6 questa nostra fatica, qual ch'essa sia, non si

debba in tut-to aver in non cale.
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RACCONTO CONTEMPORANEO

LXIII.

LO SPIR1TO FAMJGLIARE

La mattina seguente il signer Marcantonio entrava, in atto di

affaccendato, nella camera della figliuola, che appunto allora

finiva di abbigliarsi per andare all'Istituto di chiaroveggenza

colla maestra.

A che ora, le dimandft, ha detto Ofelia che possiamo cola

incontrare il Direttore?

Dalle undid alle tre, babbo: per6 mi sono vestita. che

non ve lo dissi ier sera?

Ben be', abbiamo tutto il tempo di arrivarvi. Mi e forza far

priina tm'altra visita per via.

Corinna, un po' indispettita di questo indugio, disse con arro-

ganza: E bene, presto accomodato: fate voi la vostra visita,

io fard la mia.

- Flemma, bainbina. La mia visita non guasta. M'6 giunta

stamani una lettera dal nostro senatore (volea dire dal conte

senatore spiritinto), al quale abbiamo tante mai obbligazioni : e

lui mi si raccomanda che io porti in nome suo un biglietto di

visita al signor Crookes...

- Chi & costui?

- Scrive il senatore che il Crookes e uno scienziato da bal-

dacchino, della Societa reale di Londra, il quale fece e fa di

grandi studii sugli spirit!, ed 6 per ci6 conosciuto in tutta 1'In-

ghilterra; ed aggiugne che, se ci occorre qualche schiarimento

sui fenomeni veduti, ricorriamo piuttosto a lui che a niun altro.

Guarda il biglietto.
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Si rasserenft Corinna in udire quest! particolari, molto piu che

sol biglietto da rimettere al signer Crookes era scritto, che il

senatore gli mandava un ossequioso salute, per mezzo del si-

gner Marcantonio Schiappacasse, deputato al parlamento, e della

sua gentilissima figliuola, spiritisti entrambi novellini, ma di

molte speranze: e per6 glieli raccomandava come al piu dotto

investigatore dei nuovi fenomeni spiritici. Miss Ofelia, udite

questo mutamento proposto dal signer Marcantonio, trov6 subito

il ripiego per giovarsene al suo proposito. Benissimo, diss'ella

a Corinna: mentre lore yanno dal signer Crookes, io li precede

air Istituto, e la li aspetto.
- - E in cuor suo diceva : Cacio sui

maccheroni ! cosi ho tutto T agio di tirar le mie fila per benino.

Trover6 ben io il ganghero di far paiiare a Corinna, come 1' in-

tendo io... II Morosini si chiamera contento, e io ci beccherft

questa volta una mancia coi fiocchi. -

II signor William Crookes, non appena ebbe scorso il biglietto

di visita fattogli porgere dai visitatori, usci del suo studio nel

salotto ad accoglierli con tutta la cortesia d' un gentiluomo in-

glese. Ascolto con piacere le novelle del conte senatore italiano,

ed in breve si era scivolato nel vivo delle question! spiritiche, di

cui egli era grande maestro. Da prima, confessava egli, io

ero persuaso, e F ho anche pubblicato per le stampe, che tutti

i fenomeni detti spiritici non fossero aitro che singolari effetti

della forza psichica del medio.

- Che sarebbe, domandd Corinna, cotesta forza psichica? Noi

non siamo molto ferrati in sul greco.

Sarebbe quella stessa forza intima dell'uomo, che costi-

tuisce Tanima, Io spirito, 1'intelletto, il principio insomnia della

nostra individuality : e i fenomeni spiritici li riguardavo non

come una operazione ordinaria della forza psichica, ma come una

operazione straordinaria, cio^ a distanza dell'operante.

Cotesto, esserv6 Corinna ormai dottoressa in ispiriterie, di-

struggerebbe tutte le teoriche degli spiritisti, che c' insegnano, i

fenomeni venire causati dagli spirit!, o piuttosto dalle anime dei

defunti, separate dal corpo terrene, e conservanti solo un leggero

involucre materiale, che chiamano il perispirito.
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- Lasciamo andare la questione del perispirito, disse il Croo-

kes
;

il fatto mio e che ho smesso poi la prima opinione, ed ora

sono convinto convintissimo, non bastare la sola forza psichica

del medio a produrre i fenoineni, ed intervening necessariamente

una secon.da intelligenza che metta in attivita la forza del medio.

Sara poi questa intelligenza un' anima separata, come dite voi,

un angelo, un diavolo; io non me n'impiccio. Mi basta stabilire

che il medio e la causa dei fenomeni costituiscono due esseri in-

telligent! ben distinti. Ne ho troppe prove in mano : ve ne potrei

red tare cento, concludenti, chiare, palpabili : ma non vi voglio

tediare...

Anzi, anzi; interruppe 1'onorevole Marcantonio, che non

seppe dir altro.

E Corinna: Ma che? Ci fate una grazia, che noi pregiamo

piu che 1'oro: cosi, tornandoci in Italia, potremo dire che cert!

fatti gli abbiarno dalla bocca del piu illastre scienziato di Londra.

II Orookes entr6 a piene vele nel mare delle sue dottrine e

de'suoi sperimenti. lo'mi sono valso di different! niedii, invi-

tandoli al mio studio, in presenza di amici dotti, e, il piu che

potei, di scettici e di avversarii. Si operava ora a lume di lucerna,

ora di gas, ora di elettrico, ora sotto il raggio della luna, il piu

spesso a pieno giorno : e debbo chiamarmi obbligato alia condi-

scendenza dei medii, che a tutte queste varieta di luci si accon-

ciarono
; specialmente poi alia signorina Fox e al signor Home.

Questo 1'ho veduto tre volte innalzarsi per aria, ritto, seduto,

inginocchiato, e...

- L'ho veduto anch'io a Firenze, interruppe Corinna con ma-

raviglia di suo padre, che ora lo imparava per la prima volta.

-
Qui il fatto, continu6 il signor Crookes, segui in presenza

di centinaia di spettatori, gentiluomini, letterati, professori. Ma
il medio, che piu mi aiut6 nelle mie scoperte fu la famosa signo-

rina Cook.

Quale? dimand6 Corinna: forse la Kate Cook... Cio&, cioe,

ora me ne sovvengo, la Kate & quella che lavora presso il si-

gnor Bondi, pittore italiano: la vostra dev'essere sua sorella Flo-

rence, di cui mi fu parlato.
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Appunto appunto. La signorina Florence frequent6 per tre

anni il mio laboratorio chimico, accompagnatavi dalla nmdre; e i

nostri studii si facevano sotto gli occhi vigilant! di persone gravi,

e versate nelle scienze. Non vi posso raccontare gl' innumerabili

sperimenti fatti per suo mezzo e con tutte le cautele immagina-

bili per allontanare ogni ombra di ciurmeria. Quanto a me, mi era

impossibile di dubitare della verita dei fenomeni: quando vedevo

comparire, per influenza di lei, sempre una stessa forma, chiama-

tela spettro, fantasima, come volete; e questa forma simile a don-

zella si nominava da s& Katie King, rispoudeva sempre allo

stesso nome, mi si rigirava per casa come una persona della fa-

mi gli a...

Quanto sarei stata curiosa di vederla! disse Corinna. Ne

ho inteso parlare anch' io.

Mi duole, prosegui il professor Crookes, che siate giunta

troppo tardi di qualche mese. Non saranno piu di sessanta o set-

tanta giorni, dacche la mia Katie mi si congedo per sempre,

dicendomi che la sua missione era terminata, e lasciando a cia-

scheduno de'presenti un particolare avviso per ricordo delle sue

lunghe conversazioni con noi.

E la vedevano tutti egualmente?

Tutti, e nello stesso modo che io veggo voi, signorina, e

voi vedete me.

E anche a voi pareva bella quanto diceva la fama?

Bella! bella e poco: era un prodigio di avvenenza nelle

fattezze del volto, un prodigio nel garbo delle movenze, un pro-

digio nella soavita della voce e del tratto, un prodigio in tutto;

massime poi abbigliata di vestimenti candidi come la neve e col

turbante in capo.
-

perche" il turbante?
- Vi dir6: Katie si diceva indiana, nella precedente vita ter-

rena, e si piaceva di vestire a quel modo.
- Di che ragionava essa?

- Di quaiunque cosa fosse richiesta, e sempre sensatamente

e secondo la capacita degFinterlocutori. Ricordando, per esempio,

le dolorose vicende della vita anteriore, i snoi lineamenti dolcis-
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simi si velayano di una leggera tinta di tristezza; laddo?e trat-

tenendosi co'miei figii che le facean corona, a raccontare altre

sue avventure piacevoli, brillava d'una gioia ingenua e quasi in-

fantile.

- E i "bambini non avean paura del fantasma? diniand6

Corinna.

Punto: ci si erano avvezzati come con qualunque persona

umana. Del resto io la chiamo fantasma, per non sapere come

chianiaiia altrimenti: perche in verita di fantasma non avea

nulla, tranne il suo sfumare ad un tratto, e il cpmparire grada-

tamente, senza che si vedesse donde.

Perche dite voi gradatamente?
Perche pid volte nella mia sala, mentr' ero circondato

dagli uomini piu valenti in scienza, la media Florence Cook si

addormentava al lume d'una lucerna; presso lei si formava una

nube azzurrina, le molecole della nube si dilatavano
;
e noi assi-

stevamo alia nascita graduate di Katie King in grembo alia

nube, e alia plasmazione del suo corpo. Da principio le sue mani

erano fredde e vischiose al tatto, 1' occhio spento, F epidermide

bianchiccia e scialba ; poi a poco a poco la bianca apparizione

prendere colore e anima, le mani affilarsi, dintornarsi le fattezze,

scintillare le pupille, la voce acquistare corpo e il proprio me-

tallo
; palpitava il cuore, battevano i polsi, e il sangue circolava

evidentemente nelle arterie e nelle vene, tutta la persona stava

in essere, piena di vita.

II signer Marcantonio, che fin qui era rimaso presso che mu-

tolo e a bocca aperta, non pote pifr oltre contenere la maraviglia :

- Gran cosa mi dite yoi, signer Crookes, che in Italia nessuno

mi vorra credere.

Ma in Londra questi fenomeni gli hanno visti tanti e tanti

spettatori, che per discrederli sarebbe d'uopo trarsi gli occhi

dalla fronte, e chiudere V animo alia luce della mente. Io sono

un investigatore, d'ogni cosa spassionato fuorche della verita.

Tutti questi sperimenti gli ho condotti a termine colla tranquilla

serenita del fisico e del chimico: di che innumerabili persone mi

possono rendere testimonianza. Ho fotografata la fantasima vi-

Serie XI, vol. IX, fasc. ".51 5 30 dicembre 1881
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vente quante volte ho voluto, mentre la media, signorina Cook,

era li vicino, visibile a tutti, separata dalla visione, e profonda-

mente addormentata : 1'ho fotografata tenendola io a braccetto; e

il ritratto veniva differentissimo dalla media per eta, statura,

carnagione, abbigliamento. Le recisi parte de'suoi vestimenti e

uua ciocca di capelli...

E si dicendo mise mano ad una bacheca, ne forbl il cristallo,

e fece vedere quelle reliquie strane ;
cui il signer Marcantonio e

la ftglia poterono esaminare a loro grande agio.

II signor Crookes si continue: Ascoltai le pulsazioni del

suo cuore, applicando 1'oreccMo al torace, e ne contai sino a set-

tantacinque per minuto, misurai il suo caloreco'miei termometri,

e da ultimo una volta che Katie si trattenne con noi piu di due

ore, e vivissima in sembiante, le chiesi il permesso di abbrac-

ciarla...

E ve lo concesse? diuiand6 subito Corinna impaziente.

Sicuro! E con che gentilezza! Ed io trattandola col riserbo

d'un gentiluomo, potei verificare che 1'apparizione aveva un

corpo carneo, ossuto, resistente, reale insomma quanto qualunque

fanciulla umana. E per giunta ella mi confess6 che in questo

stato di perfetta materializzazione, provava le stesse commozioni,

le stesse impressioni, gli stessi desiderii che una donna vivente

di vita terrena. Non credo che altri abbia piu di me spinto in-

nanzi le investigazioni serie.

A quest' ultimo punto Corinna trasalendo di stupore, e non

senza un rapido discorrimento mentale dal fisico al morale, pose

una questione importante:
-- E bene, dottore, che pensate voi di

tali fenomeni, dopo tanti studii ed esperienze? quale e, secondo

voi la natura di questi spettri viventi? Credete voi che li sieno

anime di trapassati, ovvero altro?

Corinna non ardi mentovare il demonio. Ma il signor Crookes

troppo bene s' avvide del dove mirava la dimanda di lei, italiaua

e cattolica
;
e rispose con tutta la franchezza propria : Yoi mi

proponete, signorina, un quesito assai arduo, e tale ch'io non ar-

direi risolverlo con certezza. Anzi bramo con tutto il cuore s'isti-

tuisca una societa psicologica, la quale prenda ad esaminare i
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fenomeni, e logicamente risalga alia loro causa. Per ora le solu-

zioni che si danno, si possono ridurre a poche. Alcuni rigettano

assolutamente la esistenza di fenomeni realmente spiritici, e

quelli che si raccontano per tali, essi li spiegano per giuochi di

bussolotto, o per allucinazioni degli spettatori, che credono di

udire e non odono, di yedere e non vedono, di toccare e non toc-

cano. Questa spiegazione non ispiega altro che la leggerezza di

chi 1'adduce. Altri attribuiscono i fenomeni detti spiritici a genii,

a folletti, a silfidi, ad esseri misteriosi di cui nulla conosciamo di

deterininato : ignotum per ignotum. Altri, e questi sono gli spi-

ritisti propriamente detti, gli ascrivono ad anime umane che ri-

tornano dall'altra vita: e questa opinione io la rigetto, siccome

non provata da alcuna esperienza sicura e concludente. Altri, io

tra costoro, assegnano per causa efficiente la forza psichica ossia

spirituale del medio e degli astanti, e dubitano che questa forza

sia governata da una intelligenza straniera, non si sa ben quale.

Altri infine, che varrebbe dissimularlo? opinano che i fenomeni

sono opera del demonio, il quale cospira a rovina del cristiane-

simo e delle anime nostre
l
.

A Corinna il cuore diede un rivoltolone terribile. Intese che

quest
7

ultima era in Inghilterra la opinione dei cattolici, ed anco

dei protestanti onesti, sebbene il dotto professore non Fappro-

vasse ne la disapprovasse. Le venne meno la baldanza di sfon-

dare piu addentro la spinosa questione ;
tanto piu che il signor

Crookes mostrava di aver detto assai per contentare cortesemente

i suoi visitatori. II signor Marcantonio si Iev6 in piedi, confuso

e mezzo fuori di se dalla maraviglia. Da parecchi giorni in qua
le teoriche e le pratiche spiritiche paravane assorbirlo in guisa,

che ne restava come incantato e percosso di mente, ne" trovava

facilmente le parole. Ricuperatosi alquanto, annaspo un viluppo

di complimenti, e gli profferse ogni cosa sua, dove Tillustre

scienziato capitasse a Roma o a Pegli.

1

Proprie parole delPillustre William Crookes, il quale mentre eonfuta varie altre

opinioni, di questa nulla afferma ne pro ne contro. Tutte le altre parole che gli

mettiamo in bocca, sono tratte in sentenza dalle scritture sue, pubblicate colle starape.

Noi le diam6 come documento storico, e nulla piu. L'unica vera soluzione e 1' ultima.
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Nell' uscire della sala, eccoti, inaspettatissima, miss Ofelia.

non e lei ita all'Istituto di chiaroveggenza ? le dimand6

il signer Marcantonio.

Ne torno, rispose Ofelia.

- E perch5 non ci ha piuttosto aspettati cola ?

- Yi dir6: il direttore era fuori, i professor! chi qua chi la:

ho pensato di prevenirvi, perch non faceste la gita invano.

Bene, "bene, disse il signer Marcantonio, torniamoci a casa :

ho fatto il capo come tin cestone.

Corinna pure era spossata, agitata, e tremava a verga a verga ;

e non mal volentieri sarebbesi acconciata a prendere qualche

ora di riposo. Ma Ofelia le soffi6 negli orecchi due parole tur-

chine: E non si ricorda, signorina, il consulto?

-
Scapata! esclam6 Corinna battendosi la fronte: non ci pen-

savo piu. Che vuoi? II signer Crookes ci ha raccontato un monte di

cose da far perdere la testa. Ma dimmi hai tu gia concertato tutto?

Si, tutto. La yenga meco, se pu6, sola: non 6 lontano.

II signor Marcantonio era gia disceso sulla via, e guardava
attorno in attesa di un omnibus o di un fiacchero, che lo ripor-

tasse all'albergo. Corinna gli salt6 agli occhi con tanta smania

del consulto, che gli disse a dirittura: Babbo, bisogna che

mi lasciate andare un tratto a fare una visitina con miss Ofelia.

Ma che? sole sole per Londra due bambine? Ci si pensera

dimani, se pure non partiamo stasera : ne ho fino sopra i capelli.

E affare d'un momento.

Benedetta ragazza! te ne sogni una nuova ogni quarto d'ora.

Sentiamo. Che visita 6 cotesta ?

Eispose Ofelia per 1'allieva: - - Si tratta d'un circolo, dove

opera ora appunto o a momenti un medio, gia mio condiscepolo

nella Scuola di chiaroveggenza ;
e io gli ho promesso di non

mancare alia seduta.

Corinna incalz6 la proposta. II pover'uomo, stanco morto, noiato,

stonato, fu sul punto di rispondere : Ci vada Ofelia, e festa. >

Ma non gli di6 il cuore di contristare la figliuola, e si rassegnd,

sebbene con un sospirone :
- -

Basta, vi ci accompagno. Ancora

questa volta, e poi punto fermo; facciamo le valige, e via.
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LXIV.

L' ULTIMO SEME E IL PRIMO FRUTTO

La sala era gremita di spettatori niente volgari : perchfc lo

spirito usato bazzicare a questo circolo, e regolarne gli esperi-

menti aveva proniesso fenomeni singolari e non piu visti. Ofelia

poi badava a tutt'altro che a' fenomeni: si era intesa col medio,

affinche o prima o dopo la seduta parlasse con Corinna, e le in-

ventasse una storiella quale die fosse, pure di favorire i disegni

del dottor Morosini. Ma, pur troppo! non vi fu necessita di far

scoccare questo tranello.

Si aperse la tornata con una novita : e fu che prima di am-

mettere i forestieri all
7

assemblea, s
7

interrog& lo spirito regola-

tore, se egli li gradisse. II signor Marcantonio, la figliuola e

1'Ofelia vennero ammessi a gala; parlando lo spirito per mezzo

d'una trombetta di cartone. Nella sala tutto era disposto seconclo

che usasi comunemente quando s' intende di evocare spirit! nia-

terializzati : il medio chiuso in un gabinetto formato di tende, e

fuori gli spettatori seduti in cerchio, formanti la catena colle

man!, in oscurita perfetta. Fu una vera invasione di spettri fan-

tastici di ogni generazione. Prima si udirono voci, poi musiche,

poi si divisero le cortine del gabinetto, e si vide guiz&are per

entro un fantasma biancovestito, in aspetto di donna adulta, ma

di membra si piccine e si delicate, da rappresentare piu una

silflde poetica che una creatura umana. Alcuni de' present! osser-

varono che essa era il piu piccolo corpicciuolo comparso sino al-

lora sulla scena : e pure ben dodici altri spirit! nelle sedute ante-

cedent! si erano degnati di vestirvi umane apparenze. La silfide

sparve e ricomparve un cinque o sei volte, e finalmente svani, n5

piu si vide.

Ma questo non fu altro che un primo saggio. Perch^ poco

stante si affaccift tra mezzo le cortine uno degli spirit! o piu tosto

una spiritessa, assidua frequentatrice delF assemblea, che si fa-

ceva chiamare May. Tentava la May di avanzarsi tenendo per

mano il medio, e tosto retrocedeva, come se le fallisse la lena.
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Dopo piu tentativi male riusciti vinse la prova, e si presento in-

teramente fuori delle cortine, tirando seco il medio, e saluto F as-

semblea a guisa di attrice chiamata dal pubblico favore alia ri-

balta. Essa risplendeva di tutte le grazie e di tutti i vezzi onde

pu6 la natura adornare una donzella; e vestiva d'un abito di

fattura spiritica, somigliante ad ampia gonna di raso bianco, con

sopravi una tunica di merletto, portava sulle trecce un velo lungo,

candido, pur di merletto, spiovente tutt' intorno sulla bella per-

sona, e cingeva attorno alia fronte un come diadema di gioie scin-

tillanti. Prendeva risalto la fatata apparizione dalle nere cortine,'

che le servivano come di campo, e dal medio che si teneva a

fianco, giovanotto molto piu alto di lei e vestito di nero. Ghiardava

quest! lo spirito come un fanciullo teneramente rivolto alia ma-

dre, e negli atti suoi pareva muoversi a guisa d' un sonnambulo.

La leggiadra fantasima gli accenn6 d'inchinarsi a lei; e il medio

tosto cadde genuflesso a' suoi piedi nelFattitudine piu rispettosa

e riverente. Poi, fattolo rialzare, s'inchin6 essa stessa fin quasi

a terra, dinanzi air assemblea, e lentamente disparve col medio

dietro le cortine.

Non si batterono le mani, ma segui un bisbiglio universale

di applauso. E trattanto s' intese la voce dello spirito regolatore

che diceva : Amici, abbiamo ottenuto uq, gran trionfo per lo

spiritismo : il fatto di questa sera smentisce 1' idea, che la forma

spiritica materializzata sia lo sdoppiamento del medio sonnam-

bulo
1
. >

1
Quoste parole (storiche come tutto il fatto di questa tornata spiritica) alludono

all' opinione assai divulgata in Inghilterra e allrove, che il medio cadendo in letargo

magnetico, lasci svolare da se il suo spirito, e che lo spirito pellegrino dal corpo

prenda umane sembianze per farsi vedere da cui vuole. La quale immaginaria ope-

razione si chiama sdoppiarsi lo spirito, cioe spartirsi, quasi che in un luogo resli solo

1'involucro materiale dello spirito e nell' altro lo spirito stesso. Ora nel caso accaduto

dinanzi all' assemblea, la fantasima e il medio avendo amendue compiuti atti umani

separatamente, se ne inferiva che entrambi erano esseri umani separati, e non gia una

1'anima e 1' altro il suo astuccio. I nostri lettori gia sanno il valore di cotali piu fre-

nesie che teoriche: giacche queste apparizioni sono cose volgarissime nella storia clella

necromanzia antica e moderna, e gia spiegate migliaia di volte dai sanli Padri e dal

Catechismo. Ma chi puo impedire di ingannarsi i dotti ignorant! che bramano acce-

samente d' essere ingannali, pur di non sottomettersi alia verita insegnala dalla Chiesa?
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Ecco, disse Corinna nell' orecchio ad Ofelia, come gli spi-

rit! confermano 1'opinione, che ci manifestava stamani il si-

gnor Crookes, che il medio e lo spirito apparente sieno esseri al

tutto distinti e diversi.

Mentre ciascuno s' immaginava che ormai fosse vicina al ter-

mine la seduta, si riaprono a un tratto le misteriose cortine, e

si avanza in mezzo alia sala uno spirito in sembianza di donna,

la quale uno degli astanti riconosce per sua moglie defunta, e

n'& dolcemente accarezzato; poi la forma d'un marito morto yiene

a baciare la sua vedova yivente; poi una terza fantasima d'un

trapassato fratello si presenta con in mano un fiore, e lo dona

a un vivo fratello. Era una fantasmagoria oltre ogni dire mara-

vigliosa, e da dare le vertigini a chi fosse stato nuovo di sif-

fatti prestigi. Ma la piti splendida apparizione fa quella di uno

de'parecchi spiriti famigliari a quella chiesuola spiritica, per

nome Thos Ronalds. Questi usci liberamente fuori delle cortine

in forma gentilissima e maestosa ad un tempo, salutfc nel solito

modo cordiale, porse la mano a piu persone tra gli astanti. Gli

fu dimandato, perche la sua mano fosse piu fredda che d'ordi-

nario. Eispose : La ragione della freddezza del mio corpo si &,

che questa sera ho tirato a me maggior fluido daH'atmosfera che

dal medio.

Di questa sciocchissima risposta si appagarono gli spettatori.

Del resto 1' attenzione loro veniva attratta ed assorbita dal fatto

singolare, che lo spirito si rigirava tra loro, come un amico di

ciascheduno, e in ciascun atto suo simile a vera persona di uomo

vivente. Yenne pregato di dire brevi parole ad una signora

presente, su di una materia segreta, ed egli yi condiscese con

molta bonta, sedendosi a scriverp, come aveva fatto in precedenza

due volte
;

indi pieg6 lo scritto, si Iey6 in piedi, e lo porse alia

signora. A questo punto Ofelia frugo vivacemente col gomito

Corinna, e le disse sotto yoce : Ecco il momento ! Non in-

tese a sordo. Corinna invit5 con uno sguardo riverente lo spirito

Thos Ronalds ad accostarsi a lei. Ma lo spirito invit6 lei a se-

dergli a lato presso un tavolino, come poc' anzi avea fatto col-

1'altra signora. Ella corse subito al forte del suo grande affare:
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Anima gentile, mi potresti dire una parola intorno ai miei

due pretendenti?

Lo spettro non rispose," ma prese un foglio cli carta, e vi scris-

se: Li conosco: uno & nostro amico e vostro fratello in reli-

gione, 1'altro, nemico vostro e nostro: che dubitate? Consegnfr

lo scritto; e, come se ayesse fornito il c6mpito della serata, entr6

*
sotto le cortine del gabinetto, n& piu si lascio vedere. Lo spirito

che presedeva agli esperimenti avvis6 si levasse la seduta.

Gome ne tornasse Corinna appena si puo dire. Non avea n&

nervo ne muscolo che stesse fermo, il sangue le martellava nel

cuore e nelle tempie,|il passo le vacillava si, che per discendere le

scale si fece reggere dalla maestra. Si getto tra i guanciali della

carrozza, come uno infermo vinto dalla febbre si abbandona sul

letto. Con tutto ci6 non volea farsi scorgere, e fece gii ultimi

sforzi per dissimulare le interne passioni. Se le notti precedent!

avea dormito poco, e sognate fantasime, quest' ultima notte che

pass6 a Londra non pot5 pur un istante velar gii occhi a tran-

quillo riposo. Le passavano dinanzi all'agitata fantasia una dopo

.
1'altra le forme spiritiche, ne'giorni precedent! comparse visi-

bilmente a'suoi occhi, e i fenomeni misteriosi ucliti o contem-

plati, e piu ostinataniente che niun altro 1'aspetto dello spirito

Thos Ronalds, e 1'oracolo da lui scritto. Ne rilesse cento volte

le parole : Li conosco : uno 6 nostro amico e vostro fratello in

religione, 1'altro, nemico vostro e nostro: che dubitate? Yi si

abbandonava sopra col volto tra le man!, naufraga in un vortice

di pensieri scuri, lacerata 1'animo da disegni contrail!, ma tutti

dissennati, e costernata da crescente disperazione. Talvolta sorgeva
dalla seggiola, e si gittava tutta vestita sul canape, per cogliere

un istante di requie, e non la.trovando, balzava e misurava a

gran passi la stanza a guisa di delirante, e finiva col ripiombare
sulla seggiola e inchiodarsi col capo sul tavolino. Rimastavi buon

tratto, perduta in vaneggiamenti che la portavan lontano lontano,

alienata da se; tornava quasi in se stessa, frugava nella sacca

da viaggio ove teneva riposta la genealogia speditale dal Moro-

sini, la spiegava, la ristudiava da capo, vi componeva mille sogni
d' infermo, e si beeva a lunghi sorsi la demenza ispiratale dalla
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immaginaria genealogia e dalla risposta dello spirito consultato:

e cosi fmchfc la stanchezza, anzi che il sonno, la vinceva, e trat-

tenevala qualche minuto mezzo assopita.

In uno di quest! donniveglia disagiati le parve un tratto di

vedere illuminarsi di viva luce la camera, questa dilatarsi e pro-

lungarsi in una chiesa, con in capo erettovi un altare. Se stessa

poi vedeva in "biancM veli di sposa e coronata di fiori. Riguard6

un uomo che le stava daccosto: era il Morosini. In quella le

sembrava che arrivasse suo padre, affannato e cruccioso
;
si po-

nesse tra lei e lo sposo, e discacciasselo villanamente, e lei tra-

scinasse lungi dall'altare. Gitt6 un grido acutissiino, e si trov6

sveglia.

Checche fosse del sogno, il grido fu si vero, che fu inteso

dal signor Marcantonio, che dormiva nella stanza attigua. Balz6

egli di letto, si butt6 indosso ci6 che primo gli venne alle mani,

ed entr6 nella camera della figliuola. Che c'&? dimandft egli:

ti senti male?
-
Nulla, rispose Corinna, nulla davvero.

- PerchS dunque urli a quel modo?

lo ? urlare ? nianco per ombra.

- M' era sembrato... Ma che fai costi, invece di andare a

letto?

Leggicchio qualcosa, aspettando il sonno.

Intanto era sopraggiunta miss Ofelia, destata anch'essa dallo

strido di Corinna, e faceva sottosopra le stesse dimande che il

signor Marcantonio. Questi accostandosi al tavolino a cui sedeva

Corinna, vide una gran carta distesa, la riguardft. Che diascolo

vai tu leggendo a quest'ora?... E un albero genealogico... dei Mo-

rosini... E proprio il tempo di studiare la genealogia !

- E una vecchia carta: me Fha data il nostro dottore, sa-

ranno tanti mai mesi.

Yai, yai a dormire. -

Non vide 1'altra carta, che vi era sotto, cio5 la scritta dello

spirito. Si raccomand6 all' Ofelia caldamente, che non uscisse di

cola, senza aver prima veduto Corinna entrare in letto.

Tutto ci6 avveniva presso il tocco dopo la mezza notte. La di-
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mane Corinna mal si reggeva in piedi, aveva il viso di cera ver-

gine, pareva una cosa andata ai cani, ad ogni poco la battevano

moti convulsi. II padre *suo ebbe tanto senno, quanto bast6 per

affrettare la partenza, immaginando che il viaggiare avrebbe anzi

giovato, che nociuto alia figliuola. Egli stesso si doleva di non

aver membro die bene gli volesse, e, ci6 di die non dolevasi,

era intronato di inente in modo strano: scordava ora una cosa

ora 1'altra, smarriva le chiavicine, non sapeva rinvenir gli oc-

chiali, la tabacchiera, il portafogli: avea dei moment!, die pareva

al tutto un uomo fuori della memoria. Peggio era, ehe a certi

quart! d'ora usciva del suo naturale pacioso e bonario, e dive-

niva estroso, aspro, cattivo persino colla sua Corinna.

A- Corinna giov6 1'aria elastica del mare: secondo che venivasi

allargando dalle basse sponde del Tamigi, veniva rimettendosi

a occhio, ripigliava colore e rifioriva: salita ne'vagoni francesi,

pareva un'altra. Forse in lei pote molto lo svago die la distrasse

da'pensieracci spiritici. II suo padre invece, fosse effetto del ner-

voso entratogli malamente addosso, o che altro, diventava ogni

ora piu strano e piu permaloso. Corinna un tale cambiamento

attribuiva all'averla esso sorpresa di notte a studiare la genea-

logia del Morosini : chi e in fallo, di leggier! s' immagina che

ciascuno gli legga in fronte la sua colpa. In realta il dabbene

babbo non ci aveva dato dentro, neppure vi aveva attinto il pift

remoto sospetto : tanto egli era lontano dal sognare che la figliuola

potesse innamorarsi di quel dottoricchio, agli occhi suoi, presso

che pezzente !

Cosi uscivano padre e figlia dal diavoleto spiritico : diavoleto

nel senso rigorosamente proprio e non punto metaforico; poiche

alia fin fine patullandosi nelle congreghe spiriteggianti, aveano

in verita conversato col fallacissimo nemico deir umana natura,

trasfigurantesi in angiolo di luce, e non gia colle anime felici

che ess! vanamente s'immaginavano. Di che la colpa loro ben

piu graA
re doveasi riputare, che non quella di quei poveri ingles!

ed americani protestanti che loro facevano corona. Educati costoro

Iddio sa come, orb! d'ogni luce, fuorche d'una bibbia muta e

frantesa a capriccio, si gittano talvolta nelle teurgie spiritiche
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per la innata necessita del cuore anelante al soprannaturale, e

bramoso di sollevare come che sia un lembo del misteri oltremon-

dani : e per6 si avvisano, traviati in buona fede, di trovare nelle

prestige diaboliche un pezzo di cielo. Laddove Corinna, cresciuta

presso che a piedi dell'altare di Dio vivo e nutricata delle cele-

stiali verita del catechismo cattolico, mal poteva ignorare i tre-

mendi anatemi che si aggravano sopra di chi tenta di formare

comunella e servitu con ispiriti deli'altro mondo, che certamente

non si manifestano per angeli o per giusti. Come non rammentare

i gravi ammonimenti dello zio Pierpaolo? Chi la impediva, al

bisogno, di gettarsi un velo in capo ed affacciarsi ad una delle

tante chiese cattoliche di Londra, e da uno dei natural! consi-

glieri dei fedeli implorare lume e consiglio ? Ed essa per con-

verso, vaga di novita, disprezzatrice orgogliosa de'primi rimorsi,

si era con imperdonabile baldanza inoltrata in una strada, cui

sentiva pericolosa e falsa, e dirupata negli abissi dell'errore e

della pratica apostasia.

Ma ben pifr grave colpa pesava sul suo padre; forse anche

perci6 piu gravemente aggravate nella punizione. Era venuto al

punto che per ogni nonnulla dava nelle escandescenze ; pel solo

motivo che soffriva esso le paturne. Cervello debole era stato seni-

pre, ma ora per giunta gli si era stravolto il senso commune,

massime dopo le ultirne tregende, in cui s'era ammusato a tu per

tu cogli spirit! in forma umana; e per6 a proposito e sproposito

entrava in sulle teoriche spiritiche, e s'imbarcava in disqui-

sizioni, troppo piti elevate che non potesse reggere la sua mente

ineducata. Delirava spesso, parendogli filosofare, della vita oltre-

terrena, delle dimore degli spirit! disincarnati, giusta i placiti

della setta; de'quali tuttavia aveva attinti alcuni strambelli

disparati, anzi che un complesso di dottrine. E quando non ar-

meggiava di spiriterie, cadeva infallibilmente nella questione del

matrimonio di Corinna, e ragionava da ebbro e da mentecatto.

Devi sposare due milioni, le predicava egli brutalmente. Non mi

parlare' di accomodamenti, se no, non ti guardo piti in faccia.

Corinna penava a credere a se stessa in udire queste ubbie pe-

riodiche e frequent!. Babbo non aveala mai trattata a questo niodo,

avea si sempre abbondato in ogni incontro di affettuose carezze :
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eel ora non sapeva piu aprir bocca su questo proposito senza pro-

rompere in rainacce. Ci6 die piu Foffendeva, si era 1'entrare in

materia che babbo facevd fuor di tempo e luogo. Nella stazione

di Calais, mentre si aspettava il convoglio per Parigi, ed era la

sala piena di passeggeri, a Marcantonio tocc6 1'umore di fade

un sermone a voce alta: Parlami del Pensabene... se quello

non ti va, sara un altro... un deputato al paiiamento, un prin-

cipe romano, un marchese di Genova...

Corinna, uggita del vedere volgersi gli occhi di tutti sopra di

lei, si Iasci6 sfuggire : Si, principi e marches! sono li che

covano.

Non 1'avesse mai detto! Marcantonio le fu sopra, tutto arron-

cigliato e ringhioso : Screanzata, ch& non sei altro, cosi ri-

spondi a tuo padre? Non voglio grilli, ti ripeto, voglio milioni e

milioni da ipotecare la tua dote in debita forma. -

E la gente ridere sotto i baffi. Corinna bruciava di rossore,

ayrebbe bramato di profondarsi sotterra, ogni minuto secondo di

aspettare cola le pareva un anno, credette uscire dell' inferno,

quando fu aperta la porta ai viaggiatori per salire ne'carrozzoni.

Fortuna che non c'erano altri passeggeri nel compartimento, ed

ella pot& raggomitolarsi in un angolo un po'lungi dal babbo.

Non sapeva piu che acqua si bere : approvare i disegni di lui non

voleva, ed in questo era fermissima ad ogni costo
; contrastarli,

era mettere il diavolo in un canneto. L' unico suo conforto, per

comportarsi il men peggio che si potesse questa sciagura, era nel

lusingarsi che questi umori avessero a sbollire tra poco. Intanto

un vantaggio ne raccolse: e fu, che le stravaganze del babbo,

incredibili e novissime in lui, contribuirono a levarle dal capo

le fantasmagorie spiritiche de'giorni passati, che la travagliavano

di e notte. Cosi un diavolo ne cacciava un altro, e Corinna ci

guadagnava un tanto. Era vero altresi, che il povero Marcantonio,

dopo dato giu il parossismo della mattana, tornava il bonaccioso

paccheo che era sempre stato ed amorevolone delia figliuola.

Sembrava che due uomini, d' indole diversissima, in lui si avvi-

cendassero.

Giunsero a Parigi una sera che pioveva a catinelle. II signer

Schiappacasse si trov6 avere le lune peggio che mai per 1'ad-
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clietro : nulla gli era a punto nella camera, nulla gli sapea buono

in tavola, nulla gli andava a fagiuolo nella conversazione con

Corinna e colla Ofelia. Costei, vista la mala parata, subito dopo

le frutta, sgusci6 clestramente e si ritird nella sua camera. Ma
Corinna non pot& fare altrettanto, o non voile: le parea male

lasciar solo il padre a digrumare il suo umore cervellotico ;

tanto piu che al suo occhio di figliuola era parso di vedergli

le luci delle pupille alquanto intorbidate. Si rassegn6 pertanto

a succiarsi le solite stramberie sulle disincarnazioni e sulle rin-

carnazioni, che parevano dover essere i discorsi di quella sera,

e per contentino 1' inevitabile predicozzo sui milioni. Non sapendo

che si fare di meglio, taceva e lasciava spiovere.
- E non hai parole fatte questa sera? le dimandft a un

tratto il babbo alquanto serio.

Ho dato la lingua al fabbro, rispose Corinna per pacificare

la materia con una celia.

- La dai quando non vuoi rispondere, replied Marcantonio

imbruschito.

Che volete ch'io risponda, babbo? Gfia si sa, sono le vo-

stre idee.

E le tue, no?... Non so che mi tenga dall' insegnarti una

volta a pensare come tuo padre. E faceva atto di misuraiie.

un ceifone.

Corinna, offesa: Non fate, babbo: non si ragiona colle mani.

Ah, non vuoi che ragioni colle mani... ragioner6 colla fru-

sta... ti vo'dare tante nerbate, che... E dire, e slanciarsi a

slegare una mazza che era in fascio cogli ombrelli, fu un punto

solo. Corinna balzo spaventata, e si rannicchio tra il letto e il

muro. Nel balzare rovesci6 un deschetto, sul quale era un. vas-

soio colla teiera e le chicchere. Allo sfracassamento trasse un

cameriere che a caso passava nel corridoio, spalanc6 la porta e

grid6: Che c'6?

II pover'uomo rimase brutto di venir colto colla mazza in

mano e la figliuola rincantucciata : annasp6 un viluppo di pa-

role e non disse cosa di senso. Corinna, preso animo, usci del

nascondigiio, trasse fuori della stanza il cameriere, e con pieta

filiale tent6 abbuiare Taccaduto, dicendogli: Andate subito
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per un medico, subito, subito : temo che il vino gli abbia fatto

male, o vi 5 qualche altro accidente.

II medico fu trovato, e -gli sforzi uniti del medico, del ca-

meriere, delle donne ottennero che il signor Marcantonio sorbisse

una pozione antinervosa, e si ponesse a letto. Ma non and6 gia

a riposare la infelice Corinna. Piti forse che non suo padre ab-

bisognava essa di calmanti : tanto era sottosopra per le busse

a mala pena sfaggite, e per lo stato a che vedea ridotto il padre !

Pur facendo di necessita virtu, si serro a consigliare coll'Ofelia,

sgomenta anch'essa piu che la parte sua. E tutta ancora an-

sante e stralunata,. disse: che facciamo, se babbo continua

con queste scenate?

Ma lei, 1'avea provocato?
- No davvero: qualche parola un po' risentita.

- E nulla piu?

Nulla, il gran nulla. E lui prendere i cocci, e volermi dare

le mani in faccia, e agguantare il bastone: insomnia, cose da

pazzo, massime per me che lo conosco, che non farebbe male ad

una mosca.

Che stesse per. dargli la balta il pensatoio? disse T Ofelia.

Speriamo di no : ci mancherebbe anche questa ! Sara stato

un insulto di sangue al capo.

Bisogna tuttavia guardarlo a vista...

Chi? noi? Ci butta all' aria tutte e due con una manata. Ci

vorrebbe un uomo robusto.

- E dove si pesca?
- Per questa notte, disse Corinna, mettiamo un cameriere di

piantone al suo uscio, noi ci chiudiamo in camera con tanto di

palette e di stanghetta : domani si ragionera.
- E pel viaggio? Sara una bella musica lo stare sempre a tu

per tu con un uomo grosso e gagliardo a quel modo, e che pu6
visto e non visto dare in ciampanelle. E se gli pigliasse la furia

proprio nel carrozzone?

- Non sara, speriamo.

Senta, signorina, lei faccia quello che crede
;
ma nel loro

compartimento io non ci entro davvero, se non ci e un uomo di

nostra fiducia.
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-
Capisco... ci vorrebbe... Yediamo, chi potrebbe accompa-

gnarci ? dimand6 Corinna.

- La sua sarebbe che volasse qua il dottor Morosini.

- Che che? non 5 cosa: manco pensarci. M'intendo io nelie

mie orazioni.

Cosi disse Corinna, perch& le si era sempre piu invasata la falsa

opinione, che il babbo si movesse per gelosia del Morosini, dove

che il dabben uomo non ci pensava alle mille miglia. Non restava

altro ripiego che raccomandarsi allo zio Pierpaolo, venisse lui a

Parigi a trarle d' impaccio. Dopo molto discutere e ripugnare a

questa dura necessita, vi si acconciarono. Facciamo un tele-

gramma, chiaro, compito, e non contiamo le parole, conchiuso

Corinna. Prese la penna e colla mano tuttavia tremante scrisse :

Avvocato Pierpaolo Schiappacasse, Pegli presso Genova. Babbo

ammalato, non pericolo, non dite a mamma, necessita urgente

yostra presenza per trarci d'imbarazzo, supplico per amore di Dio

non tardate. Telegrafer6 domani fermo stazione Yentimiglia, e

stazione Marsiglia. Corinna. Hotel du Louvre 121.

Fu spacciato il fasservizii dell'albergo all'ufficio del telegrafo,

con commissione di pagare la tassa di precedenza e la risposta.

La mattina seguente fu gran conforto a Corinna, che quasi non

avea chiuso occhio, il trovare gia rimesso all' Ofelia un dispaccio

che diceva : Parto immediatamente. Dimander6 telegrammi

Yentimiglia e Marsiglia. Pensabene giunto qui saluta. Pier-

paolo. Parve alia sbattuta fanciulla le si aprisse un raggio del

cielo : ma avrebbe desiderato che il Pensabene non capitasse a

Pegli n6 ora ne mai. Del resto non avea n6 voglia n& agio di oc-

cuparsi d' altro fuorchk del suo imferoglio. Intanto il suo padre si

destava, un po'piu tardi del solito. II dabben uomo era riposato,

fresco, tranquillo, e sonava che gii si portasse il caff&. Si affacci6

Corinna. Egli fu con lei tutto fiori e baccelli, mentr'essa glielo

mesceva in persona ;
e parlava di partire in giornata. Corinna a

indagar meglio le condizioni di lui, gli veniva bellamente chie-

dendo: -- Avete riposato?

Benone !

- Ho piacere, perch^ ier sera mi sembravate alquanto nervoso.

Uhm ! non me ne sono accorto.
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Stuzzicato e pressato con destrezza, non mostrava di serbare la

minima reminiscenza del tafferuglio della sera precedente. Era

meglio? Era peggio? Corinna nol seppe deciferare. Trov5 Fappi-

glio del sentirsi un po'stanca* per indugiare la partenza, e mando

secretamente battere il telegrafo, secondo la promessa datane allo

zio : Babbo meglio. Aspetto vostro arrivo necessario. Parlate

prima con me secreto. > Si maneggift poi in guisa da trattenersi

collo zio una bella mezz'ora, prima che egli si presentasse al suo

fratello, e gli espose dall'a alia zeta la scena dell'altra sera e i

timori per 1' avvenire. Al fiero avvocato cento volte yenne alia

lingua un acerbo: Vi sta il dovere! ve 1'avevo detto e ridetto

prima ! Ma cento volte sel mand6 giu in gola, e disse invece

brevemente tutto il suo disegno : Non ti dare piu affanno, bam-

bina : ora accommodo io tutto. Non ci 6 altro spediente piu sicuro,

che prendere i treni omnibus, e a piccole tappe tornare a Pegli.

Se per via alcuna cosa nasce, ci penso io. La poi troveremo forse

ancora il signer Pensabene... Non me ne hai manco chieste no-

velle!...

Ho tante cose pel capo !

La prima uscita ch' egli pot5 fare, fu venire a trovar te.

Quanto gliene sono tenuta! sclamo Corinna con simulate

affetto. Ci aspettera, neh vero?

Si e no. Dopo quattro mesi di ozio forzato, si trova ora un

monte di faccende sulle braccia. Sara molto, se potra aspettarci

tanto da passare con noi una giornata.

Corinna non rispose altro, ma in cuore diceva: Se ha fretta,

vada. Tanto meglio ! >

Col fratello poi Pierpaolo invent6 facilmente un motivo plausi-

bile della sua venuta a Parigi : Yolevo avere un abboccamento

col signor Baudon, presidente delle Conferenze di S. Yincenzo

de'Paoli... E se tu mi aspetti mezza giornata, si torna a casa tutti

insieme.

Ma perch& non telegrafarmi prima un motto?
- E non ista bene fare qualche volta una celia?
- Ben be', siamo intesi. Fai le tue conferenze, ch& noi ti

aspettiamo troppo volentieri, per viaggiare di brigata.
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// Rosminianismo sintesi dell' Ontologismo e del Panteismo.

Libri tre di GIOVANNI MARIA CORNOLDI d. C. d. Q-. Eoina, tipo-

grafia e libreria di Eoma del Cav. Alessandro Befani, 1881.

Edizione in carta avorio di lusso e caratteri elzeviriani, Prezzo

L. 5. Franco per posta in Italia L. 5, 50, per 1'Estero L. 6..
1

Da varii variamente si scrisse sopra la dottrina del Bosinini,

ma'perche a base del proprio giudizio si presero le opere ch'egli

dett6 in tempo remote e specialmente il Nuovo saggio sulla or I-

gine delle idee, vi fu nei giudizii grande incertezza, peculiar-

mente rispetto ai principii fondamentali del conoscere e dell'es-

sere. La massima parte de'critici si avvisarono che il sistema

ideologico del Eosmini si fondasse sopra 1' idea innata dell' ente,

onde tutte le altre dovessero derivare, e per idea s'intendesse ci6

che intesero gli scolastici, cio5 una forma immateriale esistente

come in soc/getto nella mente, la quale oggettivamente conside-

rata si riferisse alia cosa, della quale dicevasi idea. Non manca-

rono. alcuni che sospettassero essere vero ontologismo il sistema

ideologico del Eosmini, ma di ci6 non si avea generalmente ferma

sentenza. Cosi rispetto all' essere si sospett6 e quasi quasi si cre-

dette star celata nella sua dottrina una tinta di panteismo, ma

non la si voile dire panteismo a dirittura.

La pubblicazione della Teosofia del Eosmini, fatta da'suoi

amid, dopo la sua morte, tolse il velo e chiari qual fosse accerta-

tamente la filosofia rosminiana. La Teosofia e un' opera di cinque

volunii, n^ in essa sono punto trattate question! politiche o di

morale o di Chiesa, ma soltanto discussi i fondamenti del cono-

1 Trovasi vendibile in Roma, Libreria
-

Befani, piazza del Gesu; Firenze, Ma-

nuojli
; Bologna, Mareggiani ; Milano, Libreria Ambrosiana

; Venezia, Battaggia.

Serit XI, vol. 7Z, fasc. 757 30 diamlre 1881.
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score e dell'essere, nel die, come ognun vede, consiste la base

della filosofia speculativa, da cui, come da fonte ruscello, deriva

la filosofia pratica o monastica o economica o politica, cio6 quella

che regola rindividuo, la famiglia, la societa civile. L' opera della

quale facciamo la rivista apparve prima nel nostro Periodico, e in

essa il Cornoldi dimostra che la filosofia rosminiana esposta nella

Teosofia e" rispetto al conoscere Ontologismo, rispetto all'essere e

panteismo : e come 1' uno e 1' altro di questi due sistemi son degni

di riprovazione, cosi n'e" degna la filosofia del Eosmini.

L' opera e divisa in tre libri: 1' Ontologismo e" il soggetto del

primo; il Panteismo del secondo; il Eosminianismo del terzo. II

, primo e piu prolisso degli altri, perche non si pu6 convenientemente

trattare 1' Ontologismo senza svolgere moltissime e nobilissime

question! della ideologia; e perche esso Ontologismo e un sistema

specioso, comeche falso, onde viene che molti e specialmente i

giovani, spesso piu vaghi dell' appariscente che del vero, vi sono

grandemente inchinati.

Questo primo libro e" diviso in nove capi. Da prima 1'Autore

dimostra come 1'intelletto umano abbia una cognizione positiva di

Bio, benche non ne abbia una immediata intuizione
; e, seguendo

1'altissimo concetto dell'Angelico, chiarisce come noi, in qualche

modo, sempre intendiamo Dio, perch& la nostra mente e informata

dalle specie intelligibili, le quali sempre ci riferiscono similitu-

dini, imagini o ritratti di Dio stesso. Ma appunto perche dalle

similitudini di Dio, e non immediatamente da Dio, ne cogliamo

notizia, la cognizione di Dio yuolsi dire non propria bensi analo-

gica ed astratta. Come bella e cara riesce in questo punto la filo-

sofia dell'Angelico !

Nel capo secondo e esposta la dottrina delle idee archetipe e

della cognizione che ne abbiamo, secondo sant'Agostino, san Tom-

maso e san Bonaventura. Qui si vede come le nostre idee sono

imagini delle idee archetipe, e che queste stesse non sono imme-

diatamente da noi vedute.

Nel terzo capo si tratta della visibility intellettuale di Dio. Con-

sigliatamente e con peculiare chiarezza parla il Cornoldi sopra la

discrepanza che corre tra soggetto e soggettivo, oggetto ed ogget-

tivo; concetti che dalla massima parte de'filosofi vengono confusi.
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Quindi dimostra come si possa intellettualmente vedere Dio. Po-

scia con solide ragioni prova la sentenza dell'Aquinate, che in

ogni intellettuale cognizione e necessaria la generazione di un

qualche verbo.

II quarto capo coi filosofici e sodi argomenti dell'Angelico di-

mostra che la visione intellettuale di Dio & soprannaturale. Percio

vengono confutati parecchi error! degli ontologi. Altri de'quali

ammettono che non 5 naturale la cognizione di Dio autore della

grazia, ma 6 naturale la cognizione di Dio autore della natura.

Altri dicono che 6 naturalmente invisibile la essenza di Dio
;
ma

non la sua idealita, o 1'essere ideale, o 1'essere indeterminate, ini-

ziale, virtuale eccetera; cose tutte che non hanno reale distinzione

dall' essenza divina, e per vedere le quali evvi indispensabile ne-

cessita che la essenza divina si congiunga all' intelletto umano a

guisa di specie intelligibile. Dal che si vede che la distinzione

tra Ontologismo moderato e Ontologismo immoderato non regge ;

e che anzi se si dovesse fare distinzione tra Ontologismo e Onto-

logismo, si dovrebbe dire, seguendo 1'Aquinate, che piuttosto &

moderato 1' Ontologismo che ammette la intuizione immediate

della divina essenza ed 6 immoderato quello che ammette la

immediata intuizione delle idee archetipe, dell'es'sere ideale, e

va dieendo. II passo dell'Aquinate che prova ci6, & riferito per

intero piu sotto, al capo secondo del terzo libro.

La verita e la sua cognizione occupa il quinto capo, fi chiaris-

simamente esposta la dottrina deH'Angelico intorno alia verita, e

si mostra come 1' atto della mente, in cui v' e la verita, deve dirsi

assolutamente soggettivo, ma la verita stessa deve dirsi ogget-

tiva. Glli ontologi confondono ci6 ch' & oggetto con ci6 ch' 6 ogget-

tivo, e quindi cadono in gravissimi error!. Per la qual cosa si fa

manifesto come la verit& ch' e nella mente umana non & 1' identica

verita della mente divina, ma n'6 imagine: e siccome all' imagine

si danno quegli onori stessi che si danno all' esemplare, cosi alia

verita dell' umana mente si danno quelle appellazioni che con-

vengono alia divina verita. Quindi la fermezza della scienza, 1'uni-

formita di tutti gli uomini riguardo a'principii speculativi e pra-

tici e la divina autorita dei medesimi. E ridevole cosa ed effetto

d'ignoranza accusare di soggettivismo e di sensismo 1'Aquinate
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e i suoi seguaci, perocche quello consiste nel negare Foggettivifa

delle uoiane cognizioni e questo nel non ammettere la facolta e

gli atti intellettivi conterrfcandosi del senso e de'fantasmi.

Grli ontologi sostenevano da prima che 1'intelletto agente e

oggetto della mente -nostra, e il lurae oggettivo, e 1'idealita di

Dio e va dicendo. Ma costretti e dall'autorita e dalle convincen-

tissime prove dell'Aquinate, diedersi a sostenere che quantunque
1' intelletto agente sia soggettivo, tuttavia il suo luine e non solo

oggettivo ma oggetto; e che questo suo lume 6 1'essere ideal e, il

quale realmente non si distingue dalla divina essenza. Esso si

pu6 dire idea innata dell' ente, non prendendo gia la parola idea

innata nel senso scolastico, ma in questo che dal principio della

esistenza dell'anima umana, questa abbia avuta, come naturale,

la intuizione dell'essere ideale. L'Autore non solo con somma evi-

denza dimostra che secondo 1'Aquinate 1'intelletto agente e una

facolta intima dell'anima; ma eziandio che 1'Angelico e S. Bo-

naventura (seguitatori in ci6 di Aristotile) insegnarono sempre
che non vi e distinzione reale tra 1'intelletto agente e il suo

lume, perche 1'intelletto agente stesso e il lume della umana ra-

gione, che non puo costituire razionale 1' uomo, se non e intimo a

lui quale facolta naturale. Adunque quando gli ontologi clicono

che il lume della ragione non e nell' essenza dell' anima come in

soggetto, ma che 5 fuori dell' uomo ed innanzi alia sua mente,

quale oggetto, in realta ti dicono che 1'uomo non e per la sua

essenza, razionale. In questa sentenza nulla & detratto al potere

di Dio, il quale cred cosi 1'uomo a sua imagine; ma e insiemer

riconosciuta 1'alta dignita della mente umana, disconosciuta dagli

ontologi.

Siccome questi studiaronsi di aggiustare alia dottrina, da lor

vagheggiata, ci6 che disse 1'Angelico della cognizione delle idee

archetipe, cosi nel capo settimo si da a'etta interpretazione a

quell' articolo di san Tommaso, dove insegna che le divine idee

archetipe sono -veramente principio della nostra cognizione, ma,

nou sono gia oggetto immediatamente veduto dal nostro intel-

letto nel quale oggetto veggansi tutte le cose. E qui con giustis-

sima ragione F Autore accenna alle mutilazioni che hanno fatto

gli ontologi di que'passi di S. Agostino e dell'Aquinate, i quali
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apertamente contrastano a loro principii. Ma prima di chiudere

questo settiino capo, 1'Autore reca la spiegazione che da 1'Aqui-

nate di molti passi di S. Agostino, i quali a primo aspetto pre-

sentano una qualche difficolta, e sono giustamente interpretati

supponendo che S. Agostino parli della verita che sta in noi in

senso oggettivo, cio& in quanto 6 imagine della divina verita. E
a dire il vero ci sembra che 1'Autore abbia con si gran diligenza

trattato questo argomento, da far pienamente risaltare la ragion e

d
7

imagine che v' 6 nella cognizibne umana rispetto alia divina,

nelle idee umane riguardo alle divine, nella verita umana com-

parata alia divina, e da questa stessa ragione d' imagine abbia

dato il bandolo per isciogliere le piu gravi difficolta che obbiet-

tavano gli ontologi.

II capo ottavo 6 tutto consecrate tulYItinerarium mentis in

Deum di san Bonaventura. Giustissimamente osserva il cattivo

vezzo degii ontologi i quali dimenticano tutte le opere del Sera-

fico, nelle quali chiaramente si vede 1'accordo con la dottrina

dell'Angelico; e quasi S. Bonaventura non avesse scritto altro che

Vltinerarium (operetta affatto ascetica), da questo solo vogliono

trarre la sua ideologia. Dimostra come gli ascetici assai spesso

parlarono in guisa, che se le loro parole non si prendessero con

senno, darebbono uua dottrina falsissima. N6 solo talvolta par

che ammettano una immediata visione di Dio, ma ancora tu gli

udirai dire che il corpo e la carcere delTanima, quasi fossero

seguaci dell' errore di Platone
;
e che le cose come fiumi da fonte

derivano da Dio, il che tornerebbe al panteismo di emanazione se

ben non s' interpreta. II Cornoldi cliscorre per tutti i capi del-

Vltinerarium e mostra che non si ha diritto di dare la taccia di

ontologo al Serafico dottore ed in maniera nuova, ma molto

acconcia, spiega quell' ascendere dalla nozione dellWe a Dio, che

insegna il medesimo dottore.

Col capo nono, nel quale San Tommaso porta tutti gli argo-

menti fondamentali degii ontologi ed egregiamente gli scioglie,

si chiude il primo libro: in fine del quale riehiamando breve-
1

mente alia memoria del lettore i principii dell' Ontologismo, si

dimostra come questo sia, nelle~ varie sue forme, una dottrina

affatto antifilosofica ed insieme antiteolcgica.
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Da quest! accenni ben vede il lettore di quale e di quanta

importanza sia questo Libro primo dell' opera; ne ci peritiamo

di dire che la sua lettura non solo piacera, ma tornera assai

utile a que' professor! della filosofia, i quali non hanno avuto

agio di sviscerare le principali question! ideologiche, studiandole

profondamente negli immortali volumi dell'Angelico dottore.

II libro secondo tratta del Panteismo e assai piu breve del

primo e contiene solo tre capi. Questa brevita era ricliiesta dal

soggetto medesimo. Inutile cosa sarebbe stata trattare del pan-

teismo, direm cosi, rozzo e triviale dei materialist!, il quale e

reso abbietto presso tutti e da tutti dichiarato assurdo. Ci6 che

al presente appariva necessario era il dimostrare 1'assurdita del

Panteismo ontologico, ch' e il professato a di nostri da moltissimi

in Germania e da non pochi in Italia. Ne fia di ci6 meraviglia;

perche si pu6 presentare sotto tali forme, che uomini pii ed

anche ecclesiastic!, acuti d'ingegno e di specchiatissima virtu,

rimangano presi. E di questi ne abbiamo conosciuti parecchi.

Solo abbiamo osservato che questo non avvenne mai in quelli

che all' ingegno acuto hanno congiunto lo studio spassionato della

soda filosofia e si sieno in questa molto approfonditi. Si lasciano,

generalmente parlando, traportare dalle vaghe forme del panteismo

ontologico anche uomini pii ed eruditi, ma di tendenza sofistica,

di idee oscure e assai spesso disdegnosi di mostrarsi discepoli

o altrui seguaci. Un po'di leggerezza c'entra spesso; un po'di

orgoglio non rare volte : le poche eccezioni conferinano la regola

universale.

II Cornoldi dopo di avere toccate le varie forme del panteismo
e portata la condanna che ne fece il Concilio Yaticano, entra a

svolgere con 1'Aquinate il concetto ortodosso della creazione.

Questo e il punto principale in cui si debbe insistere, perche il

panteismo nasce dal falso concetto della creazione, o dal negarla
a dirittura. II panteismo ontologico si fonda sull'unita dell'essere:

imperocche secondo questo sistema v'6un essere solo increato,

eterno e necessario sotto tre forme; soggettiva o reale, oggettiva
o ideale, santitativa o morale. Onde viene che 1' essere non si

pu6 dire fatto o create, ma diconsi le cose tratte o congiunte
all' essere che ab eterno preesisteva, e del quale altro non sa-
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rebbero che limitazioni. I panteisti ontologi in ogni cosa che

dicono creata (adoperando in senso falso questa parola) distin-

guono 1'essere dai limiti, e dicono quello 1'elemento positive,

questo 1'elemento negative: affermano ancora che tolto 1'essere

dalla cosa ci resta un bel nulla, e poi sostengono che 1'essere

non 6 effetto di Dio creante, non e 1' oggetto proprio o il ter-

mine della Creazione. Anzi v'e chi afferma che ogni sostanza

creata e non essere e non ente, e non intende che s'egli fosse

non ente, non potrebbe dire quegli spropositi che pur dice.

Laonde il nostro Autore dopo di avere con 1'Aquinate svolto il

concetto dell' Onnipotenza di Dio e descritto il panteismo, viene

a chiarire il germane concetto della Creazione, e come, secondo

verita e secondo 1'Angelico dottore San Tommaso, e propriamente

1' essere ch' e Veffetto di Dio creante ed e il termine e il proprio

oggetto della creazione. Ma appunto perche T essere creato e

contingente non puo trarsi dal nulia se non determinate in quei

limiti, onde n'& costituita la essenza, assai bene si dice dal-

1'Aquinate che la creazione e propria dei sussistenti. I passi

recati dall'Aquinate, nei quali si afferma la produzione dell' es-

sere dal nulla, sono tanti, cosi svariati e cosi chiari, che fanno

proprie pieta coloro che, dando aH'Angelico una sentenza dia-

metralmente opposta, hanno 1'audacia di farlo passare per pan-

teista ontologo. Le inezie, piuttesto che argomenti, le quali si ad-

ducono per sostenere questa strana opinione, vengono dalP Autore

sventate assai facilmente. Quindi dopo avere dimostrato che am-

mettendosi dai panteisti ontologi che 1'essere divino 6 1'atto di

egni ente, ed e tutto ci6 che v' ha di positive nell' ente mede-

simo, prova che la robusta confutazione che fa 1'Angelico di

coloro che dicevano 1'essere divino 1'essere formale di tutte le

cose e pur diretta a confutare il moderno panteismo ontologico.

Nel libre terzo, T Autore fa toccar con mano che 1'ontologismo

e il panteismo ontologice sono il tutto della filosofia del Ro-

smini, quale viene esposta nella Teosofia. Da prima fa un quadro

della stessa filosofia, dove in un solo colpo d'occhio se ne vede

la stranezza, comeche sia presentata storicamente e senza veruna

critica con le stesse parole del roveretano. IT ontologismo quindi

della teosofia e reso manifestissimo dali' Autore. Poscia coi passi
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stessi del Rosmini dimostrasi che la.sua dottriua s'accorda in

realta con quella de'panteisti alemanni e specialinente dell'Hegel.

La dimostrazione poi, con Ta quale direttamente si prova con le

testimouianze luculentissime del Eosmini, che la sua dottrina e

panteismo, a noi sembra convincente e chiara fino all'evidenza.

Essa & tolta in primo luogo dalF aininettere che fa il Rosmini

un essere solo nella realta, non accettando la distinzione tra essere

increato e creato; e in secondo luogo dal negare la creazione

quale s' insegna dalla vera filosofia ed anco dalla teologia. Nella

lunga descrizione che fa il-filosofo roveretano della creazione

manca affatto la creatara
;
e cosi deve essere perche egli nega

che 1' essere delle cose sia creato, e pone la essenza delle cose

stesse nei soli limit! riferiti all' essere divino.

Opportunamente dimostra il Cornoldi che la terminologia del

Rosmini trae sovente in inganno a causa della frequente equi-

vocazione. Cosi, ad esempio, se la parola fuori si dovesse in-

terpretare nel senso scolastico, il Rosmini si scuserebbe dal

panteismo, perchfc sostiene che le cose create sono fuori di Dio

e del Yerbo; ma dicendo espressamente il Rosmini che con la

parola fuori vuole significare il non costituire 1' essenza d'una

cosa; 1'adopera in guisa che non, punto al panteismo si opponga.

Le difese che il Rosmini fa della sua teorica sono chiarite vane.

Mentre poi sostiene in realtti (sebbene a parole il nieghi) 1'unita

di sostanza, ii panteismo ontologico, abbellito con le tinte teo-

logiche, non si discosta gran fatto dal panteismo dello Spinoza :

questo & una logica illazione di quello.

Finalmente 1'Autore dimostra che con piena ragione molti

hanno accusato il Rosmini di togliere I'intrinseca ed essenziale

spiritualita deH'anima umana, perch6 insegna che Tanima sen-

sitiva, generata dai parent!, si tramuta in intellettiva per lo

affacciaiiesi dell' essere ideale, (sentenza meritamente detta un

rifiuto di San Tommaso): ma osserva che cotesta accusa deve

essere modificata dai principii panteistici esposti dal Rosmini

nella sua Teosofia.

Si chiude 1' opera con un opportunissimo compendio, il quale

dall'Autore ^ detto Indice Sintetico.

Dopo questo scritto del Cornoldi non pu6 esservi, crediamo,
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veruno che possa clarsi in buona fede a credere che tra la filo-

sofia del Eosmini e quella di San Tommaso non vi sia discre-

panza di moniento. Le due filosofie sono dianietralmente opposte.

Ci contentiamo di questa esposizione storica delFopera del Cor-

noldi, la quale & veramente di polso e di grande importanza.

Chiudiamo riportando le ultime parole dell'avvertenza che 1'Au-

tore fa al lettore. Oom'io scrissi quest' opera affatto libero

da'pregiudizii, cosi desidero che sia letta. Se questo avverra,

per certo la mia fatica tornera a bene della Chiesa e della so-

cieta civile, per la difesa che assume della verace filosofia.

Per ci6 poi che si attiene al materiale del volume, diremo che

esso e di tale eleganza che fa proprio onore all'egregio tipo-

grafo che ne ha curata T edizione.

II.

NICOMEDE BIANCHI e la sua storia della Monarchia piemontese.

Appunti di un elettore torinese. Torino, tip. Gr. Derossi, 1881.

In 8, di pag. 68.

Tra i nionopolii che la massoneria predominate fra noi si e

usurpati, 5 molto capitale quello delle riputazioni o nomee scien-

tifiche e letterarie, ch'essa fabbrica e gonfia a posta sua, senza

riguardo ad altro merito, fuorche a quelli resi alia sua causa. Gli

esempii abbondano in ogni genere. L'ltalia 6 ora piena d'uomini

che, nell'opinione del volgo ignorante, vanno per la maggiore e

si godono grande fama d'illustri, d'insigni, d' impareggiabili

maestri, professori, poeti, scrittori, economist!, filosofi, pensatori

e dite voi
;
ma nella sostanza sono gente che non tocca la me-

diocrita piu meschina, e appena si pu6 dire di essi il beati mo-

noculi in terra coecorum.

Una bella riprova di quanto asseriamo ci 5 data dall' amenis-

simo e sensatissimo epuscolo dell'elettore torinese, il quale si 6

preso il gusto di rivedere un po'le bucce al famigerato sig. Ni-

comede Bianchi, grande illustrazione della scienza storica dei

nostri tempi, come lo strombazzano i panegiristi della setta, am-
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mirato gigante e quasi atlante della mole storica di questa Italia

rigenerata.

Or chi e" egli mai codesto celebratissimo storiografo? Un fo-

glio intitolato Torino-Elettore, il quale si & assai diffuso que-

st'anno in tale citta, quando vi si preparavano le elezioni mu-

nicipali, ci da questa biografia del grand' uomo.

Eeggio d' Emilia gli fu patria. Yi nacque il 20 settein-

bre 1818 da un brav'uonio, die era farmacista di quello spedale.

II padre, che Iasci6 fama di persona laboriosa ed onesta, provossi^

facendo sacrifizii, ad incamminare il suo Nicomede negli studii

di medicina e lo mand6 airUniversita di Parma. Ma la farmacia

rendeva poco e se non fosse stato qualche aiuto straordinario,

Nicomede ayrebbe forse, per vivere, dovuto adattarsi a qualche

umile arte. Ma il soccorso gli venne dal suo Sovrano, e il soc-

corso fu generoso, poiche il Duca di Modena mand& Nicomede in

Vienna a proprie spese, perch6 potesse istruirsi e perfezionarsi

nella medicina, caldamente raccoinandandolo ad un suo suddito,

tenente maresciallo ed aiutante generale dell' Imperatore.

Nicomede Bianchi pochi anni dopo, a sfogo della sua grati-

tudine, scriveva : Francesco IY ebbe stabilito che la maggior

parte dei suoi popoli dovesse rimanere quanto piu era possibile

nella ignoranza: che a passiva serviti\ crescerebbero gli ingegni

e nelle scuole si compartirebbe una istruzione ciarliera, eunuca,

incapace a formare robuste intelligenze.
l La sua intelligenza

fu tanto robusta che non esit6 nel giorno 21 marzo 1848 di far

parte della Comune formatasi in Eeggio, benche a sua stessa

confessione fossero restii alle novita il minuto popolo e la

borghesia stessa che difettava dell' esaltamento necessario; e ben-

che mancasse 1'elemento piu possente e fecondo, 1' abitatore dei

campi.
2

Dopo i disastri, fece Vemigrato buscandosi bravamente, prima

una cattedra a Nizza, poscia la presidenza del Liceo Cavour a

Torino, e nel 1864 il segretariato generale della pubblica istru-

zione. Dove i servigi resi alia setta furontf tali, che n' ebbe una

bellissima ricompensa colla direzione dell'Archivio di Torino e col

1 BIANCHI. I ducati estensi; Savona, 1852; I, 147.

2
Ivi, I, 234.
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successive esaltamento all' assessorato fatalissimo nelle nostre

scuole municipali.

Quando era a Nizza nella libreria di quel Collegio, invano

ridomandata dal suo proprietario, il Conte della Scarena, pesc5

parte di quei document! ch'egli poi si mise ad aggiustare per use

e consumo della setta.

Si parl6 poco di lui sino al 1861, quando pubblicft le rive-

lazioni sul Cavour, giudicate imprudentissime dai liberal!. Poi

mand6 fuori i pesanti volumi della Storia della diplomazia in

Italia, e dal 1877 ci sta cucinaudo quell! ancor piu pesanti della

Storia della Monarchia piemontese. >

Ma quest! cenni biografici che mostrano quanto il sig. Nico-

mede Bianchi, per le sue virtu massoniche, fosse degno di sentirsi

dire il dignus es intrare nella setta e di prendervi il nome di

fido, che porta nella pagella di aggregazione
l

,
non dicono nulla

della sua bravura storica. Perci6 prinia di parlare degli Appunti
delFelettore alia sua Storia della Monarchia piemontese, ci

piace riferirne alcuni pochissimi, ma solennissimi, che abbiamo

letti nel foglio sopra mentovato, intorno all'altra sua Storia della

diplomazia, per la quale la setta lo ha innalzato agli onori di

Maestro di color che sanno in questa materia. Ci6 serva di pro-

lessi alia serie degli appunti che seguiranno.

No! per curiosita, cosi 1'arguto critico, abbiamo percorso il

solo primo volume di quella famosa Storia e vi abbiamo tosto

rilevato il valore delle traduzioni Nicomediane.

Un dispaccio da lui trascritto (p. 391) dice: L'offre que nous

fait I'Autriche de se charger de la defense d'une des FORTES de

I'ltalie... ed egli interpreta: L'offerta che I'Austria ci fa di

volersi incaricare della difesa d'una delle PARTI d'Italia (p. 1 1 7).

1 Allorche il signer Nicomede Bianchi, quale assessore nel Municipio di Torino,

giunse a far abolire il catechismo nelle scuole di quel Comune, ebbe dalle logge raas-

soniche di Milano un diploma d'onore, in premio di cosi alta e civile irnpresa. II

Bianchi, rispondendo telegraficamente a tanta onorificenza, premise ch'egli non era

ascritto alia rispettabile massoneria, e percio gli riusciva il diploma tanto piw

gradito (veggasi VEmporio popolare di Torino, num. dei 5 decembre 1877). Ma il

Bianchi voile coprire con un velo diafano la luce. Anche il mondo profano sa che

egli e ascritto alia setta, che la sua pagella dMnscrizione esiste in mani profane ed

egli TI e indicate col nome di guerra Fidus.
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E non c'fc caso di rimetteiia sul tipografo, perche piu sotto dove

il testo dice (p. 392): Bien loin done que I'ltalie ait a crain-

dre de voir toutes ces PORTES confiees a nos troupes; egii tra-

duce (p. 117): Ben lungi pertanto eke I'Italia abbia a temere

dal vedere QUELLA PORZIONE delle sue naturali difese affidate alle

nostre forze.

Cita un dispaccio dove del ministro spagnuolo Bardaxi (che

egii amenamente chiatna Bardaini) si dice: (p. 261) che non e

per nnlla in buoni termini con Napoli, e per conseguenza in

questa pratica E FAVOREVOLE a noi. Sapete come sta nel testo?

(p. 461) et par consequent il POURRAIT dans cette affaire nous

etre favorable.

Ma la versions modello & di quel passo d' una lettera del

Ee Carlo Felice, dove parlando di Casa d'Este si dice che FAu-

stria voleva insinuarsi in quella famiglia, educandone la figlia,

EN ELEVANT i/BERiTiERE. Ma lui, priiiia moltiplica i figli e poi li

passa al regime dell'acqua tofana e stampa: (p. 59) LEVANDO DI

MEZZO GLI EREDI! Ah! traduttore, traditorel!

Uno che s'impanca a storico del la diplomazia, scrive che nel-

Vannp 1799 Yittorio Emanuele I fu oltraggiato dall'Austria

nella sua dignita di Ee indipendente (p. 13). E non sa che

Carlo Emanuele IY non abdic6 che ai 4 giugno 1802!

Ma qui quanto meno abbiamo un Sovrano che regno tre anni

dopo, ma che esistette. Ma, di grazia, dove ha mai ritrovato il

Papa Gregorio XYII?Eppure a pag. 292 lo santifica per giunta!

Dove trovasti, o Nicomede, un Granduca di Toscana Francesco III

(p. 8)? E non 6 sbaglio di proto, perch& lo ripeti piu sotto. Anzi

sembra che il nome di Ferdinando non ti sia geniale, perche

sempre lo sostituisci con Francesco; e mi fabbrichi un Francesco

Carlo Gouzaga duca di Mantova nel 1708, che e di la da venire

(p. 130). Anzi codesta storia 6 tutta deH'avvenire perchfc se tu,

o Nicomede caro, avessi conosciuto i viventi, ti saresti risparmiato

quella tenera apostrofe alia < sventurata principessa Maria Te-

resa, figiia del nostro Ee Yittorio Emanuele I, che fa consorte

al Daca di Lucca. Tu ripensando alle amarezze che essa cosi

bnona e religiosa dovette soffrire tutto compunto e pietoso escla-

mavi (p. 282): MA NON TURBIAMO LA SANTA PACE DEL suo SBPOLCRO!
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Ci6 scrivevi nel 1865, o Nicomede, e la principessa Maria

Teresa, senza il tuo consenso, se ne visse ancora beneficando per

altri quattordici anni, sino al luglio 1879!

Premesso ci6, 6 chiaro che il merito enciclopedico del sommo

storico della Monarchia piemontese non doveva essere d'un punto

inferiore a quello che spicca nella sua storia della Dyplomazia,
accomodata per servigio della setta che ha cosi ben fatta e con-

ciata T Italia.

Confessiamo il vero, il monte degli spropositi trovati ed indi-

cati dall'elettore torinese, sul conto del gigante degli storici con-

temporanei della massoneria, in quest' opera, & cosi enorme che

da gravissimo impaccio a chi pur deve ragionarne in compendio.

Chi asserisce che i tre volumi sinora pubblicati della Storia della

Monarchia sono un tessuto continue di strafalcioni, di equivoci,

di incongruenze, di contraddizioni, di confasioni, nulla dice che

non salti agli occhi di un lettore sagace, qual & il critico che

ha preso ad analizzarne il contesto. II quale cita un canone di

moralitd storica alia massonica, stampato gia dal Bianchi in sua

gioventu, allorche faceva le sue prime armi nell''Annotatore pie-

montese. Discorrendo egli di una versione delle commedie spa-

gnuole del Calderon, si Iasci6 sfuggire dalla penna questa frase :

Che in alcune commedie poi di questo poeta si ritrovi brut-

tata la verita della storia di qualche menzogna, non molto im-

porta, come si voglian considerare le infinite bellezze che a comun

sentimento per entro a questi lavori si ritrovano.
1 > Questo & il

caso di rammentare Vab ungue leonem. Chi da giovane profes-

sava si auree dottrine, preludea davvero alle palme accademiche e

politiche di quella setta che, divenuta Governo, bandiva per bocca

del Salvagnoli in Firenze il gran principio: Colla verita nun

si governa.

L'elettore comincia col notare un saggio di errori di fatti, che

possono da tutti i piemontesi facilmente essere riconosciuti, come,

per esempio, che i bastioni fascianti la citta di Torino fosser 14,

*
Questo carione si legge nol volume del 1839 dell'Annotatore, a pag. 29. Se

non che a pie di pagina la direzione, stomacata di tanla impudenza del giovane scrit-

torc, si tenne obbligala di corrcggerne la crudita con questc parole : le grandi

bellezze non possono mai scusare gli errori della storia e il nascondimento del vero.
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meutre un'occhiata alia pianta basta a mostrare die erano 16,

oltre la cittadella; o che il conte Pinto fosse relegato per tre

anni in un forte del Biellese, mentre nel Biellese non esistevano

forti, e il conte invece fu semplicemente confinato per tre anni

nella citta di Biella.

Passa poi ad accennare fatti important!, taciuti od esposti in

modo difettoso; e quindi il disordine della narrazione, intorno al

quale cosi si esprime: si direbbe che 1'A. abbia raccolte quante

piu notizie abbia potuto da fonti diverse, e scrittele senza veri-

ficarne troppo pel sottile 1' esattezza, in tante cartelline, e mes~

sele rotolate in un bossolo, le abbia poi estratte ad una ad una,

e registrate in quell'ordine che la sorte gliele presentava ;
e poi

viene alle citazioni ed alle prove.

Ma classico & quel che segue. II generale Kellerman ordina

a Bagdelonne di fortificarsi a Conflans: bisogna dire che co-

desto generale, a tale comando, sia rimasto di sasso, giacch&

poche righe piu sotto lo troviamo trasformato in un monte: i

distaccamenti penetrati nel Faucigny salivano ai varchi Cormet

e Bagdelonne. Meno male che pi ft. avanti Lodoyen gli pu6 dar

la mano e, rompendo 1'incanto, lo ritorna all'essere primiero,

permettendogli di avanzarsi in Tarantasia! In parola d'onore, le

metaniorfosi d'Ovidio non ci stanno per nulla!

Ne di conio diverso e quest' altra. Parlando dell'esercito fran-

cese soggiunge : Colla sinistra e col centre si facessero dimo-

strazioni contro la linea nemica, mentre la sinistra, in varie

colonne, si spingerebbe fino ad Oneglia : cosi i francesi avevano.

un centra e due sinistre e nessuna destra, proprio, esclama

1'elettore torinese, come la nostra Camera attuale!

Passati in rassegna i madornali scerpelloni di cui il Bianchi

ingemma le pagine della sua Storia, rispetto al cerimoniale e

alle dignita di Corte, ai sistemi feudali, agli ordinamenti mi-

litari ed a quelli della magistratura, ai pesi, alle misure, ai

metodi agricoli, alle pratiche della coltivazione, agli usi ed alle

costumanze dei tempi di cui scrive, il censore registra un'altra

serie di errori, che farebbero vergogna ad un gazzettiere de'piu

triviali, non che ad un gran baccalare di diplomatica e di storia;

ome verbigrazia il dire che. la reale villeggiatura della Yeneria
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era una solitudine, che il principale passeggio di Torino era

fuor delle mura, quand' era invece dentro la citta sulla spia-

nata; die per far danaro fu ordinato lo strappamento dei sigilli

fforo e d'argento dalle bolle pontificie, le quali sempre li hanno

avuti e li hanno di piombo; e per ultimo come sono i non pochi

sbagli di date e di aritmetica, arrivando egli persino a preten-

dere che la sua Storia, la quale nella copertina dei volumi si

annunzia andare dal 1773 al 1861, comprenda il corso di 97 anni

e non di 88, quanti sono.

Intorno a che piacevole fc la correzione che il nostro critico

fa ad un calcolo di mera moltiplicazione, tentato dal Bianchi: il

quale si 5 accinto a provare che gli onorarii di messe 687,400

celebrate dai frati delle province piemontesi, ponendoli a cente-

simi 50 1'uno, fruttavano lire 206 mila annue. II censore invece,

mettendogli sotto gli occhi le cifre, come il maestro allo sco-

lare, gli mostra che 687,400 X 0,50 fa 343,700, e non 206,000;

e poi giustamente al magno storico aggiunge questa staffilata:

Yia, confessi che se nelle scuole d'allora, come dice a pag. 223,

le regole di sommare e sottrarre, con quelle di moltiplicare e

di dividere, formavano tutto 1'insegnamento deH'aritmetica non

era poi cosi poca cosa, nientre oggidi non occorre nemmeao di co-

noscerle, per essere membro inagari dell' Accademia delle scienze !

Omessi gli error! di lingua e di ortografia, che sono abbon-

danti, & proprio incredibile lo strazio che il Bianchi ha fatto dei

nomi proprii, che pur sono tanta parte della storia, servendo a

dinotare con verita le persone. II censore ne tesse un lungo ca-

talogo, che dovrebbe far arrossire, non diremo uno storiografo,

ma uno scrivano di bottega. Per saggio, trascriviamo quest! po-

chi: Vicardel per Wilcardel, Antonio Bertola per Ignazio Ber-

tola, che fu un tutt' altr'uomo da Antonio; tra le figliuole di

Yittorio Amedeo II, pone una Maria Giuseppa, che invece era

Maria Cristina; poi Uvij per Vuy, Duntes per Dutens, Aigblan-
che per Aigueblanche, sfarfallone ripetuto ben 18 volte; poi

Lachetta per Ladatte, conte Triqueti per conte Trincheri,

Foras per Forax e via via. In due sole pagine del suo opuscolo,

1'elettore torinese vi fa sfilare piil di cinquanta nomi sbagliati

o svisati o alterati.
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II quale stile spropositato il Bianchi ha seguito anche rispetto

ai nomi di luoghi, trattati non diversaraente dalle persone, come

Carana per Crana, Roche- Chdrin per Boche Cervins, Tuech

per Tuere, Carorio per Carisio. In una pagina e mezzo il cen-

sore registra piu di trentotto di questi storpiamenti, che fanno

perdere la bussola ai piu pratici di geografia. Sebbene questa

altresi, in capi piu principal!, e talmente dal sommo storico

malmenata, che non si trova in condizioni migliori della gram-

inatica, delFortografia, dell'aritmetica e del resto.

In prova, bastino questi due appunti del critico : Bellissima

e poi, dic'egli, quella che troviamo a pag. 615 del Yol. II. Due

barche, provenienti dalla riva lombarda del Lago Maggiore sbar-

carono a Lomello. II Lago Maggiore in Lomellina! degna del

caporal Fabiola di esilarante memoria. Citiamo ancora nel Yol. II

a pag. 235 questo capolavoro. Wukassowich, che marciava a

sinistra del Po, occup5 le allure di Superga e spinse i suoi

avamposti sino a Moncalierij Chieri e Villanova : e natu-

ralmente essendo tutti questi paesi, per la circostanza, andati

a star di casa alia sinistra del Po, Caselle e Pianezza passarono

sulla destra insieme a Eivoli: infatti 1'Autore. ci dice che il

principe Bragation, per arrivarvi, progredendo a destra del

fiume, da Montanara gir6 attorno a Torino e si spinse per Ca-'

selle e Pianezza fino a Eivoli (sic, sic, sic
!) Questo sarebbe

come dire a un fiorentino che il Monte alle Croci, colla passeg-

giata dei colli, sta alia destra delPArno, e Fiesole, co
7

suoi verdi

poggi, alia sua sinistra; o ad un romano che il Yaticano 5 posto

alia sinistra del Tevere, ed il Quirinale alia sua destra.

Con ragione il censore, giunto ai due terzi del suo scritto,

cioe alia pagina 45, esclama: Potremmo supporre che bastino

oramai gli argomenti e ci crederemmo licenziati a domandare

al lettore, se 1'Autore si possa davvero pigliar sul serio e con-

venga discuterlo come grande o, se vogliamp, pur come piccolo

storico. Nulladimeno, per dissipare qualunque dubbio intorno

alia serieta della mente e della scienza enciclopedica di codesto

gigante degli storici contemporanei, presenta ancora un maz-

zetto di graziosissime corbellerie, che s'e pigiiato il diletto di

raccogliere fra i piu bei fiori degli orti Nicomediani. Noi,
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per non avere spazio di dar a gustare ai lettori nostri queste

delizie, ci contenteremo di dire che il Bianchi, fra Je altre cose,

ha scambiato il ratafib, ossia il liquore fatto con ciliege, dai

francesi detto eau de vie de cerise, per una famosa acquavita del

signer Cerise ! Si domanda di piu per metterlo in compagnia di

un marchese Colombo qualunque?

La condanna chiara, aperta, inesorabile di questo cumulo di

spropositi d'ogni natura, onde il signor Nicomede Bianchi ha

infardata la sua Storia delta Monarchia piemontese, non dee

proferiiia altri dal signor Nicomede Bianchi stesso in fuori.Egli,

nel suo recentissimo libro Le carte degli Arcltivi piemontesi,

a pagina XXXV, cosi scrive: La verita particolareggiata e

famigliare : la verita, non solo nelle grandi cose, ma eziandio

nelle mediocri e nelle infime; la verita, non solo sulle persone,

ma sul complesso dei loro atti, oggi e voluta e professata

nella storia, la quale indubitatamente non sta soltanto nei fatti

splendid! e rumorosi, ma eziandio nei minuti particolari, che

rivelano la costituzione politica e la condizione economica,. la,

vita privata e civile di un popolo.

Avete inteso, o lettore? Adunque ex ore tuo te iudico, potete

dire al sommo storiografo della Rivoluzione italiana: voi signor

Nicomede, lasciando stare i fatti splendidi, che sapete lumeg-

giare a senno vostro, inciampate quasi ad ogni pi6 sospinto in

qualche strafalcione contro la verita, ora degli ordinamenti aulici,

militari, civili, politici, ora dei nomi, delle cose, dei luoghi e

della stessa geografia ;
che professore siete voi pertanto di storia

r

a dispetto dei diplomi e degli allori, onde la massoneria vi

abbella ed onora?

Intento dell'elettore torinese che, con si fino senso, ha com-

pilato questo curiosissimo volumetto, non 6 gia stato propria-

mente di soffiare sopra la fumosa nube di gloria artificiale, onde

la setta ha voluto circondare il suo volgarissimo storiografo :

ma pid alto ha mirato. Finche gli scritti di Nicomede Bianchi
T

soggiunge egli, suscitavano ammiratori e panegiristi del suo-

profondo ingegno e del suo vasto sapere, non c' era a ridire,.

poich^ tutti i gust! sono gust! ;
ma alloi*ch6 la sua riputazione

Serie ZJ, vol. 17, fasc. 757 7 fll dicem^re 1881
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di grande storico gli apriva le porte del nostri archivi e gli

dava nelle mani 1'istruzione e 1'educazione del nostri figli, le

memorie cio5 del passato e- le speranze deU'avvenire, era per lo

meno prudente, se non vogliam dire doveroso, 1'andarlo a stu-

diare nei suoi libri ed assicurarci, se interessi cotanto gelosi

fossero stati veramente affidati a mani esperte e sicure. >

II critico, dopo mostrata 1' inettitudine scientifica e storica del

Bianchi e dopo fatta vedere la qualita altresi dei principii mo-

rali e religiosi che costui nelle opere sue ostenta, con ragione

deduce che adunque quest uomo, tanto incielato, e" una vera nul~.

lita e non merita di esser tenuto in conto veruno dagli elettori

torinesi, i quali amino il vero bene e il decoro della citta loro.

Ma un' altra piu ampla conseguenza si pu6 trarre da questo

opuscolo : ed e che, valendo generalmente in questo caso la re-

gola ab uno disce omnes. non i torinesi solaineate, bensi gli

italiani tutti dovrebbero imparare a fare della odierna ciarla-

taneria massonica il capitale che si merita. Ecco ben venti anni

a che la Penisola e in mano d'un pugno d'impostori, i quali,

sotto speciose finzioni di libertdt, di amor patrio, di progresso,

di civiltfr, la gabbano, la truffano, la disonorano e la pervertono

in politica, in morale, in economia, in letteratura, nelle scienze,

nei costumi, nella fede. Questa tarba di ciarlatani, portata in

palma di mano dalla setta e magnificata del continue da un

giornalismo, che e la bocca stessa del vitupero e della menzogna,

occupa tutti i posti piu eminenti e lucrosi e yive del sangue

della nazione. Non sarebbe egli tempo che sorgessero uomini di

vaglia e di petto, com' e questo nostro elettore torinese, e sma-

scherassero tanti pulcinelli ed arlecchiai, e mettessero la ridicola

realta loro in evidenza, e facessero intendere agli innumerevoli

illusi d'ogni condizione, ch'essi sono zimbello d'una setta senza

cuore e senza fede, la quale, al danno di spolparli e corromperli,

aggiunge la beifa di far loro incensare e adorare per idoli gli

stessi loro ingannatori ecorruttori? Fortunata la Italia il giorno

in cui principiasse a capire, che ella e stata finora, e in politica e

in letteratura, scherno e ludibrio dei Dulcamara del massomsmo!
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>colla ingegnosa invenzione, colle grazie

dello st4e e colla ben lemperala armonia

del verso, dargli forma di un veramente

teggiadro poemetlo. Noi ce ne congratu-

liamo col bravo Autore, augurandoci dalla

sua penna, si colla e forbita, altri simili

lavori; e, se gli piace, sopra argomenti

anche piii gravi; ad incremento del buon

gusto, si bruttamente insidiato ai giorni

nostri da una scuola, non sappiamo se piu
falsa o piu immorale.
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FERRANTE ANIGETO - II mcse di gennaio. Letture religiose e mo-

rali; per Monsig. Aniceto Ferrante dell'Oratorio di Napoli, gia Ve-

scovo di Gallipoli ed ora di Gallinico i. p. i. Prato, per Ranieri

Guasti, editore-libraio, 1881. In 16, di pagg. 436. Prezzo lire 2,80.
Veridibile nncora in Firenze, presso L. Manuelli libraio.

Questo libro porta il suo elogio nel- rante, il quale in tante-sue opore spiritual!

1'argomento su cui e scritto, e nel nome ha dato sempre pruova di cio che valga

dell'Autore che lo ha scritlo. Esso ha per si per la pienezza e solid'ta dolla dottrina,

soggetto i misteri piu sublimi e piu teneri come per le doti di uno stile, quanta scm-

della umana Redenzione, compendia ti nel plice nella sua eleganza, altrettanto pene-

nome santissimo di Gesii, e la vocazione trativo pel calore deH'affetto. Le qaali

delle genti alia Chiesa, iniziata in quella doti, per la natura de' soggetti, ci pare

de'santi Re Magi. E quest! argomenti li che abbiano anche maggior efficacia in

iratta il chiarissimo Mons. Aniceto Per- quest' ultimo suo lavoro.

Vita di S. Francesco di Paola, fondatore delPOrdine dei Minimi; per

Mons. Aniceto Ferrante dell'Oratorio di Napoli, gia Vescovo di Gal-

lipoli, ed ora di Callinico i. p. i. Vol. II. Monza, 1881. Tip. e libr.

de'Paolini. In 16 pice., di pagg. 160.

Si veda cio che dicemmo di questa vita, neH'annunziarne il primo volume.

GIBELLI GAETANO Vita di S. Tommaso d'Aquino, del prof. Gae-

tano Gibelli. Sesta edizione; coll'aggiunta dell' enciclica Aeterni Pa-

tris di Sua Santita Leone XIII. Monza, 1881, tip. e libr. de'Paolini

di Luigi Annoni e G. In 16 pice., di pagg. 176. Prezzo cent. 70.

E una breve vita di S. Tommaso ne'quali il sapientissimo Pontelice Leo-

d'Aquino, egregiamente scrota, di cui la ne XIII si adopera si efticacemente a far ri-

Civilta Cattolica fece una rivista nel vivere la dottrina del S. Dottore ed a pro-

X vol. della II serie, rettificando qualche pagarnc la divozionc, gli editor! di Monza

lieve abbaglio slorico, in cui il ch. Autore ne abbiano curata la ristampa.

incorse. Godiamo che in questi tempi,

GRAZIOLI ENRICO Ecco la madre tua; ossia nozioni e pratiche per

amare Maria. Operetta di Enrico Grazioli, canonico della metropoli-

tana di Ferrara. Bologna, tip. Poritif. Mareggiani, Via Volturno,

n. 3, 1881. In 32, di pagg. 144.

LEONORI GOSTANT1NO -- Genni sulla societi di S. Francesco di

Sales, istituita dal sacerdote Giovanni Bosco; per Gostantino Leonori.

Roma, tip. Tiberina, Piazza Borghese, 89, 1881. In 16, di pagg. 62.

Prezzo lire 1. A vantaggio dell' Oratorio che si edifica in Roma.

La Societa di S. Francesco di Sales, zione gia matura e gagliarda. Di questa,

cominciata da tenui principii, come quasi e del suo fondatore, che e quell' uomo di

tutte le opere grandi, sta rallegrando la Dio, si ammirabile specialmente per 1'at-

h'iesa, dentro e fuori 1'Europa, con tai tivita del suo zelo, da succinte notizie il

t'rutti di opere insigni in pro delle anime, ch. Autore del presente opuscolo.

ali si possono asneliare da una istitu-~
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MARIA SUOR SERAFINA BELLA GROGE Le divine maraviglie

di Gesu Gristo e del suo SS. Guore neHa vita della sua fedel serva

Suor Maria Serafma della Groce, fondatrice del monastero delle Ado-

ratrici perpetue del SS. Sacramento in Mon/a; compilata da un Padre

della Gongregazione dei Figli di Maria, suo ultimo direttore. Vol. IL

Ala, tip. editrice dei figli di Maria, 1881. In 8 gr., di pagg. 492.

Prezzo lire 4, 50.

Demmo conto riel quaderno 747, del

primo volume della storia di questa vita,

al tutto straordinaria per eroiche virtu e

divini carismi. Ripetiamo cid che allora pro-

testammo : che, cioe, rispetto a questi doni,

*,ome ad ogni altra cosa, rimettiamo pie-

lamente il nostro giudizio al giudizio della

Chiesa. Gli apprezzamenti degli uomini,

auche piu competent! in queste- materie,

variano sempre ;
e sappianio che le anime

piii sante e piii privilegiate, come una Ca-

terina da Siena, una Teresa di Gesu, una

Maddalena de' Pazzi, ed altre mnumerabili

da molte savie e prudenti persone furono

giudieate illuse. Nelle vis'oni di questa

Serva di Dio, alcune potranno sembrare

accompagnate da circostanze poco conve-

nienti alia dignita del divino oggetto che

era rappresentato. Puo essere: ma osser-

viamo, che quella specie di sconvenienza

puo provenire, non dalla cosa in se, ma

ial modo di esporla ;
o anche (e perche

non potrebb' essere?) in que'casi e per ri-

guardo a quelle circostanze, la serva di Dio

potrebb'essere andata soggetta a qualche

illusione della fantasia. Checche sia, alcune

rare eccezioni non potrebbero far decidere

contro la verita di altre divine comunica-

zioni, e in generate contro la rettitudine

del suo spirito. Tanto piu che ne' due vo-

lumi, e massimamente in questo secorido,

abbondano oltre il necessario i piu chiari

indizii che non fosse un'illusa, cosi nella

sanlita sua, come negli esperimenti, non

sempre a giusta misura, che ne fecero i

suoi- Superior!, e nelle pruove a cui lo

stesso suo Sposo celeste la soggetto con

acerbissimi patimenti di spirito, desolan-

tissime aridita, e crudeli persecuzioni che

permise contro di lei dalla parte de'de-

monij. In tutti quest' incontri, stando ai

document! recati nella presente Storia, la

sua virtii si ando sempre afiinando, come

1'oro nel crogiuolo. Sicche fatta ragione

di tutti questi criterii, ci sernbre affatto

incredibile che Suor Maria fingesse Spo-

critamente, ne punto probabile che fosse

vittima di diaboliche iilusioni. Contra la

quale ultima ipotesi sta ancora quest'ar-

gomento, che tutte le volte che il malo

spirito si attentava di trarla in inganno,

trasformandosi in angelo di luce, era im-

mediatamente scoperto da lei e messo in

fuga.

NOBERASGO FILIPPO Gli esempii del Guor di Gesii svelati alle

anime riparatrici. Pensieri, affetti e preghiere per il primo venerdi

di ogni mese; del Sac, Filippo Noberasco. Seconda edizione, con 1'ap-

pendice di una novena al divin Guore e la dichiarazione della grande

promessa falta da G. G. alia B. M. Alacoque. Torino, tip. Giulio

Speirani e figli, 1880. In 32, di pagg. 212.

PAIELLI LUIGI ANTONIO Institutiones theologiae dogmaticae, quas
in usum seminarii Ripani concinnabat Aloisius Antonius Paielii

Benedictiensis, S. Theologiae. et iuris utriusque doctor, maioris ec-

clesiae Ripanae archidiaconus, et in eodem seminario S. theologiae
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dogma ticae ac moralis antecessor. Vol. IV. Uffizio delle opere di

Scotti-Pagliara, via Orticello 9. Napoli, In 8, di pagg, 232. II prezzo

dei 4 volumi e di L. 12, vendibili all'uffizio delle opere di Scotti

Pagliara, via Orticello 9.

Di questo corso di Teologia facemmo a termine. II ch. canonico Augusto Stuz-

i raeritati encomii quando vennero alia zuglia, che gli fu discepolo e poi gli e

luce i precedent volumi. Quest'ultimo non succeduto nella cattedra di teologia nel

e del tutto opera dell'Au tore, il quale Seminario Ilipano, gli ha dato il compi-

colto da immature morle, con dolore di mento, parte servcndosi degli scritti la-

quanti lo conoscevano e ne apprezzavano sciati dal Paielli e parte apprestandoli egli

Ic virtu, non cbbe il tempo di condurlo stesso.

PELLEGRINAGaiO (IL) dell'uomo cristiano; per un religiose

dei Servi di Maria. Torino, lip. Giulio Speirani e figli, 1880. In 16

pice., di pagg. 220. (Estratto dalla Buona Settimana anno 1880).

Prezzo cent. 30.

PELLIGANI ANTONIO Cento novelle di genere allegro, ad uso delle

persone oneste; per Antonio Pellicani. Parma, tip. Fiaccadori, 1881.

In 16, di pagg. 450. Prezzo lire 2,50.

Chi desidcra un ricreamento non pure ad un esito festive, senza che in veruna

oncsto, ma che giovi altresi alia culture di esse rimanga per nulla offesa la de-

letteraria, si rechi in mano qucste cento cenza, e molto mono la morale. Colla ga-

novclle del ch. sacerdote Antonio Pelli- iezza della invenzione va cangiunta la vi-

cani. Sono tutte condolte con grazioso e vacita e il brio dello stile, nutrito di buona

semplice inlreccio, e riescono generalmente lingua c bei motti familiari.

EELAZIO^E delle feste centenarie celebrate dalla citta e diocesi di

Grema, ad onore e gloria dell'antica e miracolosa immagine di Gesu

Crocifisso, che si venera nella cattedrale, ed in ringraziamento per

lo impedito scoppio delle polveri il XIX agosto MDCCLXXX. Crcma,

agosto 1881, tip. Carlo Cazzamalli. In 8, di pagg. 60.

SALLUSTIO CAIO CRISPO C. Crispi Sallustii, de bello Jugurthino

historia, in usum tironum. Curavit, adnotationibus auxit Joannes

Baccius Ecclesiae cathedralis Pratensis canonicus, magister rhetori-

cae in sacro Seminario. Augustae Taurinorum, ex offlcina Salesiana,

anno MDCCCLXXXII. In 10, di pagg. 160. Prezzo cent. 75.

SALVO-COZZO GIUSEPPE Giunte e correzioni alia lettera A della

bibliografia Siciliana di G. M. Mira. Palermo, Stabilimento tipogra-

fico Yirzi, 1881. In 8, di pagg. 216.

Questo saggio di giunte e correzioni mette un piii ampio lavoro bibliografico ;

(comprese soltanto sotto la lettera A), che e, se potra mantenere, come gli auguriamo,
il ch. Giuseppe Salvo-Cozzo fa alia Biblio- la promessa, le sue fatiche non potranno

grafia del Mira, lo mostrano fornito a do- che riuscire a sempre maggior lustro dolla

vizia, non meno di vasta erudizione biblio- letteratura, non solp della Sicilia, ma anclio

grafica, che di sagace critica. Egli pro- dell'Italia.
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8ANESI TOMMASO -- Vocabolario greco-italiano, compilato ad uso

delle scuole da Tomraaso Sanesi. Pistoia-, fratelli Bracali, 1881. In 16,

di pagg. 861. Prezzo lire 6.

per la retta interpretazione di essi. Perch e-

si possa debitamente apprezzare, in con-

fronto anche di altri che sono in uso nelie

scuole, consigliamo a leggere la g'udiziosa

prefuzione che il ch. Autore vi premette.

II vocabolario greco-italiano del chiaro

Senesi fa bel riscontro all'italiano-greco,

da lul pubblicato alcuni anni fa, essendo

non minori i vantaggi che anco da questo

proverranno alia gioventu sludiosa, si per

la copia de'vocaboli e delle locuzioni, come

SGHNEEMANN GIRARDO Gontroversiarum de divinae gratiae libe-

rique arbitrii concordia ioitia et progressus enarravit Gerardus Schnee-

mann S. I. Friburgi Brisgoviae. Herder, V, 491, in 8 grande.

Crediamo essere cosa convenientissima

lasciare dormire quelle controversie che

suscitate potrebbono togliere la pace e la

concordia tra i filosofi e i teologi cattolici,

i quali, spec
:

almenle ora, debbono unire

!e forze per combattere gli error i che si

oppongono al verace progresso delle scien-

ze, e rodono le fondamenta dell'umana

societa. Fra tali controversie e riporrc

quella che prese a trattare il ch. Schnee-

mann; ma egli si tiene giustificato per due

ragioni. La prima, perche la^prcsente dis-

(juisizione era richiesta dalla necessita della

propria difesa; la seconda perche T En-
dclica Aeterni patris veniva applicata

fuori di quel soggetto al quale fu ristrelta

dal Santo Padre, volendosi avere come dot-

trine delPAngelico Dottore san Tommaso
tulte affatto quelle che nei secoli trapas-

sati correvano sotto il titolo di dottrine

tomistiche. Noi non vogliamo certamente

negare a questo scritto il carattere di di-

fesa giusta; ma ci asterremo dalP entrare

nell'esame o nell'analisi un po'profonda
del medesimo. Ci contentiamo di dire ch'e

wn pregiato lavoro, specialmcnle pei nuovi

documenti che reca a rischiarare certi fatlr

storici, che non erano per anco manifest!

nel loro vero aspetto.

Tocchiamo di volo i punti che tralla

lo Schneemann. Proposta la dottrina di

Sant' Agostino intorno alia grazia ed alia

liberta; entra ad esaminare la sentenza

dell'Aquinale, dell'antica scuola del mede-

simo, e quello che intorno a cio fu stabil'to

nel Tridentino Concilio. Discvssi poscia i

sistemi di que' teologi che in tale contro-

versia furono piu rinomati, parla delle di-

sputazioni teologiche che s' ebbero innanzi

ai Pontefici, e dell'esito loro. Aggiunge
finalmente una lunga Appendice, la quale

contiene le controversie celebri dell' Uni-

versita di Lovagno, i responsi delF illustre

P. Leonardo Less
r

o e 1'esame che fa il

Kleutgen della dottrina del medesimo ri-

spetto alia divina ispirazione.

L' opera dello Schneemann e utilissima

per li professori di Teologia e quasi quasi

direm necessaria
; percio a quesli e solo a

questi la raccomandiamo, perche certe de-

licatissime quest
;

oni non Toglion esser

messe in piazza ne trattai-si da chicchessia.

SFORZA PALLAVICING Arte della perfezione cristiana, del cardi-
nale Sforza Pallavicino; con discorso di Pietro Giordani sulla vita e
sulle opere dell'Autore. Vol. II. Torino, 1881, tip. e libr. Salesiana.
In 16 pice., di pagg. 516. Prezzo dell

1

opera lire 1,50; legato in tela
lire 2.
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TAGGONE-GALLUCGI DOMENICO Monografia della cilia e diocesi

di Mileto; per Domenico Taccone-Gallucci, canonico penilenziere della

Ghiesa caitedrale della stessa cilia, esaminalore prosinodale e dollore

in sacra leologia. Napoli, tip. degli Accalloncelli, 1881. In 8, di

pagg. 208.

Se quasi in ogni rcgione d' Ilalia eletti

ingegni si stanno con somma lode adope-

rando di richiamare in vita le antiche me-

morie de'lor paesi, per cio che riguarda la

loro storia c'vile e politica; non possiamo

non far plausoa'molti dotti ecclesiastici, i

quali con pari ardore hanno rivolte le loro

cure a rivendicar daH'obblio le antiche

notizie delle part colari chiese e diocesi,

preparando cosi un ricco materiale che

venga ad aggiungersi ai fasti della Chiesa

universale. Fra costoro, di parecchi de'quali

abbiamo avuto occasione di parlare nel

nostro Periodico, e ora da collocare 1'egre-

gio Canonico penitenziere Domenico Tac-

cone-Gallucci, per la dotta monografia che

pubblica della cilia e diocesi di Mileto.

Egli prende le mosse dalle prime origini

della cilia, e fa un sunlo delle sue varie

vicende civili e politiche; dopo il quale

passa a narrare e descrivere gli avvenimenti

e le cose, che si attengono piu d'appresso

alia storia ecclesiastica. II lavoro e per tutt'i

capi pregevole, o si consider! la materia che

contiene, raccolta con molta diligenza e

vagliata con giudiziosa critica, o la forma,

veramenle colta ed elegante. Anche la parte

materiale della edizione, eseguita con carla

di lusso e bei lipi, concorre a rendere piu

accettevole 1' opera.

TRINCHERA TEODORO Conference sulla Sacra Scrittura, dette nella

Ghiesa cattedrale di Ostuni, dal Teologo Teodoro Trinchera. Vol. II.

Ostuni, lip. Ennio di Gaetano Tamborrino, 1881. In 16, di pagg. 314.

Prezzo lire 1,50.

Sono comprese in questo seeondo vo-

lume delle Conferenze del ch. teologo Trin-

chera trenta soggetti sopra due argomenti

della divina Scrittura, 1'uno de'quali e il

sagrificio d'Isacco, e 1'altro i prodigi di

Mose che incominciano colla visione del

Roveto. II ch. Autore non si propone una

esposizione semplicemente storica: il suo

scopo e propriamente d'illustrare 5 misteri

della Redenzione, adombrati profeticamente

ton quelle iigure. Percio il senso letterale

non e che il fondamento, sopra il quale

fa poggiare le sue spiegazioni ne'sensi al-

legarici, anagogici e morali, che vi sono

nascosti, tenendosi sempre alle interpreta-

zioni de'Padri e de'Dottori della Chiesa.

II che fa con bellissimo garbo, procurando

allo stesso tempo d'istruire le menti colla

luce delle celesli dottrine che svolge con

colta c lucda parola, e di comniooverc

efiicacemente i cuori, invogliandoli alhi

pratica delle cristiane virtii; e cogliendo

sempre 1' occasione, in questo doppio com-

pito, di confutare i modern! errori, e di

mettere in guardia i fedeli c
(

ontro la pre-

sente corruzione. E un eccellente corso di

lezioni scritturali, del quale ci congralu-

liamo assai col ch. Autore.

UGAZIO GIUSEPPE Ragionamento sui ministri della religione di

Gesii Gristo, del sacerdote Giuseppe Ugazio, parroco di Isola supe-

riore. Milano, lip. Arcivescovile Ditla Giacomo Agnelli, Via Sanla

Margherita, 2, 1881. In 16 pice., di pagg. 90.
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ZOCGHI GAETANO Verismo e verita,-ai poeti modern!. Terza edi-

zione con molte aggiunte. Prato, Tip. Giachetti, Figlio e G. Un vo-

lume in 16, di pagg. 205/Prezzo lire 1,50 franco di porto. Si trova

vendibile al nostro Ufficio in Firenze, alia Jibreria Ambrosiana in

Milano, alia libreria Befani in Roma] e presso tutti i nostri signori

Gerenti ed i principal! librai cattolici.

Noi raccomandiamo molto quest' ope- molto sopra le precedent!, non solo per-

retta gia accolta in tutta Italia con tanto

plauso, principalmente come utilissima a

preservare la gioventii studiosa dal per-

vertimento artistico e morale della poesia

satanica che si vorrebbe far prevenire tra

noi. Questa terza edizione si vantaggia

che il ch. Autore ha procurato di ren-

derla migliore nel tutto, ma anche perche

vi ha aggiunto assai cose di nuovo, spe-

cialmente un ragg.uaglio degli ultimi pro-

gressi della questione, donde proviene al

libro un colore particolare di novila.

- Le due Rome dopo la breccia. Quarta ediz. Con un' appendice sulle

due capitali. Prato, tip. Giachetti, Figlio e G., 1882. Prezzo lire 1,50

franco di porto. Si vende in Firense, presso Manuelli e Gini; in

Roma presso Befani; in Milano alia libreria Ambrosiana e altrove

presso i signori Gerenti della Civilta Catiolica.

E un Vol. in 16 di circa pag. 200, mantenerla viva, di attizzarla continua-

slampato accuratamente in Prato dalla

Tip. Giachetti, con nitidi caratteri elzevi-

riani e carta scelta. Quanto poi al pregio

intrinseco dell' operetta, basti il dire che

essa e, sotto le gaie e spigliate forme di

un giornale da viaggio, dimostrazione vi-

gorosa dell' intollerabile condizione fatta

al Santo Padre, per la breccia di Porta Pia.

Tutti i cattolici sinceri giudicano, che Ro-

ma, qual e presentemente, ha qualcosa di

anormale, ripugnante al senso cattolico,

alia dignita ed indipendenza della Santa

Sede ed anche al verace benessere del-

r Italia. Ma coll' andar degli anni questa

persuasione puo affievolirsi anche nei

migliori, facendo luogo ad una specie

di pratico scetticismo. Pero e mestieri di

mente, di diffonderla sempre piu. E a

questo scopo le letture popolari, sullo

stile di questa del P. Zocchi, che nascon-

dono il severo e stringato 'sillogismo tra

i fiori dell'aneddoto, del dialogo, delle de-

scrizioni variate ed attraenti, e giungono
all' intelletto per mezzo della fantasia e del

cuore, non potrebbero non tornare molio

opportune. Ci figuriamo pero che questa

graziosa operetta, la quale, benche non sia

nuova di zecca, ha pero tutti gli alleUa-

menti di un lavoro novissimo, per le cure

che P Autore vi pose nelle successive edi-

zioni, quasi raddoppiandola e sempre ri-

forbendola da capo a fondo, trovera una

d'ffusione pari all'alta importanza del lin^

cui e indirizzata.



CRQNACA CONTEMPOEANEA

Firenze 30 dic-embre 1881

i.

MOMA (Nostra corrispondenza) Gli ebrei osservanti conlinuano anche ora a=d

osservare la Pasqua sanguinaria. Questa loro osservanza e ora piu facile e men

pericolosa che nel medio evo. II lalmudismo padre del massonismo. Samuele ebreo

rivela che nella Pasqua giudaica non solo si mangia ma si heve il sangue cristiano;

e con esso si benedice la mensa. Perche gli ebrci si tengano obbligati in coscienza

a tali osservanze.

Gome il torcolo, che quanto piii cammina tanto piu stringe, cosi questo

processo che abbiamo per le mani piu precede e piu dimostra la legge e

chiarisce il rito della Pasqua sanguinaria ebrea. E perci6, in mezzo a

questa cotanto e sempre crescente smania di disotterrare inediti documenti

talvoHa non dimostranti altro che futilita note o meritevoli di rimanere

ignote (come, per esempio, molti di quelli che nelle sue Appendici pub-

blica 1' Opinions) ci parve osservabile il presente, dichiarante un si arcano

rito rabbinico continuatosi tra le tenebre per tanti secoli in tanti paesi,

e senza dubbio ancora continuantesi per tutto dove gli ebrei osservanti

possono, anche con qualche difficolta, osservarlo. Giacche se tutti e dap-

pertutto fossero ora gli ebrei si inosservanti come certamente lo sono tra

noi parecchi di loro; ovvero se, anche essendo gli ebrei tutti e dapper-

tutto osservantissimi, questo rito della Pasqua sanguinaria non fosse per

esso loro che secondario ed iridifferente alia santificazione delle anime

loro e dei loro bambini, potremmo facilmente inclinare a credere che forse

fsso fosse ora caduto finalmente tra loro in disuso. Ma cio non possiamo

credere: giacche e notissima ad ognuno Tosservanza ed anzi la supersti-

zione di non pochi ebrei tenacissimi, ancora presentemente, dei loro riti.

Ed e ora anche dimostrata Timportanza che essi danno al rito della Pasqua
e della Girconcisione sanguinaria. E perci6 non pu6 fare che esso non sia

tra loro anche presentemente osservato ogni qual volta possono, anche

<;on qualche difficolta, osservarlo. Incredibile infatti ed a nessuno ignota

^ la pertinacissima ostinazione di questa razza ingegnosa, astuta ed in-

domabile; pazientissima dalFun lato e daH'altro impazientissima di ogni

freno: vincente ogni difficolta: ricominciante sempre da capo, come Sisifo,

lo stesso viaggio ad ogni caduta, che per altri forse irreparabile, pare

a lei infondere, come ad Anteo, nuovo vigore. Non e perci6 credibile che

una tale razza abbia mai per qnalsivoglia difficolta smesso, ne sia mai
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per ismettere un rito da lei termto per santoe per santificante ed inoltre

si facile, se ben si considers, a praticarsi anche ed anzi specialmente nei

nostri tempi. Dobbiamo infatti'ricordarci del rivelatoci gia da Samuele :

cioe che, quantunque il sangue sia migliore ed il sacrificw del fanciuUo

piu grato a Dio qunndo si fa nei giorni piu prossimi aUa Pasqua,
tuttavia omni iempore potest interfid piter et extrahi sanguis. E come

in ogni tempo, cos) in ogni luogo. Nulla ostando che il sangue di un bam-

bino ucciso, poniamo, qualche anno fa in Asia od in Africa, serva poi

qualche anno dopo coagulatus et durus anche, se si vuole, sotto forma

ed apparenza di polvere di mattone, in Europa ed in America o vice-

versa. II che se si pote praticare nei secoli passati per mezzo degli ebrei

girovaghi, cosi che quelli di Trento poterono per anni ed anni celebrare

la loro Pasqua col sangue di bambini uccisi in Germania : e se si pra-

ticava in tempi di si difficili commercii e di si gravi pericoli per gli

ebrei; assai piii agevolmente si pu6 praticare presentemente quando i

commercii sono facilissimi e gli ebrei si onnipotenti che perfino ne ve-

demmo taluno non solo magistrate (chfc di quest! se ne contano a cen-

tinaia) ma Ministro della Giustizia in paesi cristiani ed anzi cristianissimi.

E per6 verissimo che, quanto & ora piii agevole che non nei media

cvo la pratica della Pasqua sanguinaria, altrettanto e ora piu malage-

vole che non nei medio evo di trovare molti ebrei, che almeno qui tra

noi si curino di praticarla. Del che abbiamo una pressoch ufficiale infor-

mazione dal signor L. Wogue gran rabbino e capo redattore dell' Univers

Israelite, organo parigino degli ebrei conservatori dei veri principii del

giudaismo. II quale, a pagina 3 del suo numero di settembre del 1881 y

parlando del disgraziatissimo stato (spirituale, sMntende) in cui si trovano

gli ebrei di Francia: la Sinagoga (dice) trova in molti luoghi cagioni

di dolore e di timore, di lacrime e di paure, sia che guardi se stessa

<r sia che si miri d'attorno. Nei suo interne, specialmente in Francia ed

in Germania, essa vede un rilasciamento sempre crescente delle credenze

unilo alia noncuranza delle praticke anche pm devote. I nostri tempi!

sono vuoti: 1'osservanza del sabato b diventata un'eccezione alia re-

gola: la circoncisione stessa e ormai in pericolo di non essere piu

pratica ta. L'istruzione religiosa domestica e nulla: le vocazioni all'uf-

<c fizio di rabbino diminuiscono ogni giorno, si che tra poco rion avremo

piu rabbini. E toccatopoi deirantisemitismo (che egli chiama pester

liirida come il suo nome: che avrebbe dovuta essere schiacciata nel-

Tuovo e cresce inveee sempre piu schifosa) conchiude a pagina 6 che;
la condizione della Sinagoga e ora tnstissima sotto molti rispetti, tanto

all
1

intorno quanto all'esterno. Piangono parimente sopra questo rila-

sciamento israelitico les Archives Israelites, rappresentanti dell'ebraismo

progressive, a pagina 315 del loro numero dei 22 settembre, cosi par-
lando ai loro lettori: Fratelli di Francia! Yi auguro di mostrare maggior
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zelo pel nostro culto. Se voi non manifeslate meglio la vostra fede, vi

e da temere che essa non isvanisca affatto in mezzo allo scetticismo

che respirate.

Ne crediamo che in Italia siano ora, in generale, gli ebrei piu os-

servanti che in Francia. Gosi che e il caso ora per noi di dire, sotto questo

rispetto, aU'ebraismo: Tibi gratulor et mihi gaudeo. Giacche si sa

che quanto meno gli ebrei osservano i loro rili e le loro leggi, tanto piii

sono necessariamente onest' uomini e per noi meno pericolosi. Non pochi

infatti, nfc poco influenti sono ora nel governo anche d'ltalia gli ebrei;

benche assai meno che non in Francia ed in Germania. Giacche dei sei

milioni e mezzo (od al piu sette) di ebrei, che secondo le pin recenti sta-

tistiche vivono ora nel mondo, 1'Italia non ne ha che quarantamila; con-

tandone la Fraricia cinquantamila (ne contava assai piu quando posse-

deva 1'Alsazia); 1'Austria (grazie specialmente alia Polonia) un milione e

mezzo; la Germania piu di mezzo milione; la Russia presso a tre milioni;

la Romania presso a mezzo milione: il milione reslante dividendosi tra

le altre parti dell'Europa e del mondo. Ma di nessuna razza quanto del-

Tebrea si dee dire che non bisogna numerarla ma pesarla: sapendosi ed

esperimentandosi da tutti che nessuna possiede come lei si eletti doni

di natura e di arte per dominare dovunque si mostra ed e lasciata fare.

Scelta infatti da Dio per il suo popolo eletto a conservare e poi, se

fosse stata fedele, a spargere nel mondo la vera religione, dovette, secondo

la consueta provvidenza, ricevere i doni naturali opportuni alia sua so-

prannaturale missione. Mancata la quale, come gia a Lucifero, cosi a

questa razza rimasero i doni naturali che 1'avrebbero cotanto giovata a

propagare la vera fede; ed ora le servono invece cotanto per conservare

la sua mala e danneggiare la nostra buona fede. Ne e percio da mara-

vigliare che gli ebrei, specialmente quando sono protetti e favoriti, benche

pochi di numero riescano pero quasi sempre a dominare o superare i

molti. E piu appunto dove piu regna la civilta moderna cioe anticri-

stiana. A Londra infatti, a Vienna, a Berlino ed a Parigi, capitali di

questa civilta, o vedemmo o vediamo regnare sopra la razza cristiana

1'ebraica anche nei sommi e piu gelosi ministerii degli Affari estcrni,

degli Interni, della Giustizia, della Finanza; essendosi cosi affidate le pe-

core ai lupi e le galline alle volpi. Delia quale sapienza moderna vediamo

i frutti anche in questo che, per opera delle leggi stesse e dell'economia

politica inspirata dall'ebraismo, i poveri diventano ora da pertutto sempre

piii poveri, ed i ricchi sempre piu ricchi, fabbricandosi cosi quasi a mano

e con istudiato artifizio la morale necessila ui quella guerra civile tra

poveri e ricchi, sterminatrice di tutto e di lutti, che, sotto il nome di

nichilismo, & il voto arcano dell'odio ebraico e settario contro la presente

society ancora pressoche tutta, nei paesi civili, non ostanti tanti slbrzi

anticristiani, fondata di fatto sopra la morale e la fede cristiana. Gontro
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la quale fede cristiana si sa ora finalmente e si ripete ogni giorno da

tutti, che specialmente milita la Massoneria: la quale gia spesse volte

accennammo essere cosa rabbinica nelle sue origini. Del che a suo luogo

parleremo piii di proposito.

Ma non vogliamo ora lasciarci sfuggire sopra ci6 una preziosa confos-

sione degli stessi ebrei. Giacche leggiamo a pagina 463 del numero

16 aprile del 1881 dell' Univ?rs Israelite il sunto di una conferenza te-

nuta a Cincinnati e poi stampata a parte dal rabbino dottore Wise sopra

il Giudeo errante. Nel quale sunto, dice Isaac l>vi gran rabbino di

Vesoul, che, secondo il rabbino Wise, il Giudeo errante e la perso-

nificazione dello spirito di ricerca e del libero esame: e questo Giudeo

errante sussistera e correra il mondo fino a che ogni citta sia diven-

tata una Gerusalemme, ogni casa un Tempio, ogni mensa un altare,

fmche 1'unita di Dio (in qu into si oppone al domma cristiano deUa

SS. Trinitd) e la frateJlmza umana (panteistlcamente cons'derata)

siano parimente riconosciute e ammesse: in una parola finche gli inse-

gnamenti sublimi del giudaismo non siano diventati il patrimonio co-

niune di tutti gli uomini. Massoneria e giudaismo sono dunque ora

la stessa cosa secondo tre viventi rabbini : cioe ii Wise rabbino di Cin-

cinnati, il Levi rabbino di Vesoul ed il Wogue rabbino di Parigi capo

redattore del giornale citato. II Giudeo errante non e, in effetto, che il

rappresnntante simbolico di quell' accanimento anticristiano che, partito

dal ghetto, si trasfuse nella societa massonica tutta fomiata sopra I'odio

anticristiano velato dell'ipocrita formola deirUnitik di Dio, cioe del Grande

Architetto dell
1

Universe, e dtlla fratellanza umana, cioe deirunita pan-

teistica del genere umano sempre camminante fatalmente, come il Giudeo

errante, verso il suo perfezionamento con progresso indefinito.

Ma e da tornare a Samuele, il quale continuera a narrarci anche

in questa corrispondenza cose nuove ed inaudite. Giacche interrogate

perche essi giudei (non gia con un coltelluccio ma) con una tanaglia

estirparono le carni della mascelh destra del fanciullo? E perche nella

gamba sinistra? Et quare in summitate virgc pcrforaverunt? Perche

non fecero cosi in altre parti? E perche cogli aghi cosi lo punsero?

Tnterrogatus quare ipsi iudvi cum tenalea absciderunt carnes maxille

dexfre pueri? Et quare in tibia dextra? Et quare in summitate virge

perforaverunt? Quare non ita in aliis locis fecerunt? Et quare cum
acubus ita perforaverunt ? Rispose (folio L verso) che cosi fecero

perche se mai i cristiani avessero trovato poi il detto corpo del fanciullo

(secondocke doveva gia loro essere capitato altre volte) non avessero

motivo di credere che loro giudei 1'avevano inciso per estrarne il san-

gue. Dicendo che da qualsivoglia parte del corpo si pu6 estrarre il

sangue. Ma essi lo presero dalla mascella e dalla gamba per la ragione
* suddt-tta: e che lo forarono cogli aghi in disprezzo di colui che i cri-
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stiani dicono essere Dio, come gia disse di sopra. Respondit quod
idco fecerunt ne, si postea cristiani reperirent dictum puerum (sic)

corpus pueri, haberent causam cogitandi quod ipsi iudei illud fecissent

causa accipiendi sanguinem. Dicens quod de omni parte corporis po-
tcst extrahi sanguis. Sed ipsi acceperunt sanguinem de maxilla et de

tibia rations qua supra: et quod perforaverunt cum acubus in con-

temptum illius quern cristiani dicunt esse Deum, ut supra dixit.

Interrogato (per la seconda volta) perche estirparono le carni colla

tanaglia e non le incisero invece col coltello. Interrogatus quare

extirpaverunt carnes cum tenalea et non inciderunt cum gladio ?

Rispose che : perche, se per caso il corpo del bambino fosse poi stato

trovato, avrebbero i cristiani potuto pensare che loro giudei fossero

stati coloro che 1' avessero inciso per averne 11 sangue. E perci6 lo

tanagliarono. E do tanto piu perche due anni prima o in quel torno,

essendosi per alcuni giorni smarrito un fanciullo Eissembusch (doe
cosl chiamato) e poi essendo stato ritrovato, ed essendo stata la cosa

< riferita al Remo Signor Vescovo di Trento, lo stesso Remo Signore

disse che i cristiani dovessero ben osservare se il detto fanciullo aveva

le carni tagliate in qualche parte del corpo: essendo sua opinione che,

se il fanciullo fosse stato trovato tagliato (ossia con cicatrici di tagli)

i giudei dovevano essere stati quelli che 1'avevario cosi tagliato per

averne il sangue. E per questo principalmente loro giudei non vol-

lero tagliare le carni col coltello, ma piuttosto lacerarle colla tana-

glia. Eespondit: quia, si forte corpus pueri fuisset repertum, po-
tuissent cristiani cogitare quod ipsi iudei fuissent illi qui incidissent

ad finem liabendi sanguinem. Et propter hoc absciderunt cum tenalea.

Et hoc ideo magis fecerunt quia, iam duobus annis vel circa dum

quidam puer Eissembusch stetissct deperditus per aliquos dies
t
et

postea faisset reperlus, et fuisset nunciatum Rev.mo Domino Episcopo
Tridentino quod dictus puer fuerat deperditus et postea repertus,

ipse R. mut Dominus dix t quod bcne deberent advertere cristiani an

dictus puer haberet carnes incisas in aliqna p irte sui corporis : crc-

dens quod si reperlus fuisset incisus, quod iudei fuissent illi qui
sic incidissent causa habendi sanguinem. Et propter hoc mnxime

ipsi iudei noi'uerunt incidere carnes cum gladio sed potius dilacerare

cum tenalea. 11 che prova T uso comunissimo tra gli ebrei di allora

della Pasqua sanguinaria. Tanto infalti era comune che in generale si

credeva da tutti che, se si smarriva per caso un bambino, esso doveva

essere stato rubato dagli ebrei. E se si trovava tagliato nelle carni, subito

se ne deduceva che gli ebrei ne avevano cavato sangue per la loro Pasqua.

Ondechfe gli ebrei ammaestrati dalla lunga sperienza, non piu tagliavano

ma tanagliavano i bambini per averne il sangue; come ci narr6 Samuele.

Novella prova dell' antichita di quel rito sanguinario nei ghctti del medio
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evo. Donde anche apparisce che quel piii barbaro martirio della tena-

gliazione, cui fu sottoposto il B. Simoncino da Trento (e chi sa quariti

aliri!) nori si dee propriamente attribuire ad uria maggiore crudelta, ma
ad una maggiore prudenza di quegli ebrei. E nemmeno allo scopo, pri'

mario e principale, di recare onta e contumelia a Gristo ed alia sua Pas-

sione, ma piuttosto al fine legale e rituale talmudico-rabbinico di avere

del sangue cristiano nella guisa piu sicura e meno, come ora si dice,

compromettente, per celebrare la loro Pasqua in modo grato a Dio e

salutare alle anime loro. Non era insomma che divozione, pieta, ascetismo

e misticismo cabalistico di ebrei osservanti scrupolosamente e prudente-

mente la loro cmpia legge. E s'intende anche quinci bene perche il Vescovo

e Signore di Trento, stufo fmalmente di un si licenzioso debaccare di ebrei

nella stessa sua diocesi e rielle circonvicine, abbia colta 1'occasione di

quell' atroce assassinio consummate nella sua stessa citta metropolitana,

per fare un po'piu di luce sopra si nefandi misterii
;
chiamando all' uopo

anche d'altronde i migliori giureconsulti e giudici istruttori di allora. 1

quali non lasciarono nulla d'intentato per trovare ii bandolo di quell' in-

tricata matassa. E la luce, per quanto loro appartenne, fu fatta; secondo

che gia in parte vedemmo e sempre meglio si vedra da cio che segue.

Interrogato infatti Samuele (folio LV verso) se egli o qualcurio

della sua famiglia oppure altri si siano serviti del sangue del detto fan-

ciulio che nel giorno di Giovedi di sera uccisero. Interrogates an

ipse Samuel val aHqius de eius familia vel alii usi fuerint de san-

guine dicti pueri, quern in die iovis de sero interfecerunt? Rispose

che nella delta sera prima di cena egli Samuele pose del detto sangue
nel suo bicchiere: nel quale poi pose del vino. E poi benedisse la

mensa nel modo e nella forma suddetta. Similmente fece nel giorno

seguente di sera. E dice che nessima focaccia fecero nel detto giorno

di Giovedi ne, nei giorni seguenti; ne sa che altri giudei si siano

serviti di quel sangue. Rtspondit quod, dicto scro, ante cenam ipse

Samuel posuit de dicto sanguine in ciato suo; /n quo postea posuit
de vino, et delude benedixit mensam modo et forma quibus supra
dixit. Similiter fecit die sequenti de sero. Et dicit quod nullas fu-

gatias fecerunt in dicto die iovis nee in diebus scquentibus. Nee
scit quod alii iudei fuerint usi de dicto sanguine.
Dove e da por mente che, come da altre precedent! testimoniarize,

cosi specialmente da questa (e cosi parimente da altre seguenii) si

ricava chiaramerite come il sangue cristiano nella Pasqua ebrea si mc-

scola rilualmente per legge rabbinica non soltanto, come ordinariamente

finora si credeva, negli azimi ossia nelle focacce pasquali, ma an-

cora nel vino. Si beve cioe e si mangia dagli ebrei nella loro Pasqua il

sangue riostro. Che anzi con esso si benedice ancora la loro mensa.

Posuit (Samuel) de dicto sanguine in ciato suo
t
in quo postea posuit
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de vino. Et deinde bened>xit mensam. Appunto come ci narro fin dal

principio Giovanni da Feltro iigliuolo di Sacheto. II quale Sachcto in

die pasce et etiam in die sequent i (come anche Samuele che simili-

ier fecit die sequenti de sero) accipiebat de dicto sanguine et de illo

ponebat in ciato suo in quo erat vinum ; et deinde aspergebat men-

sam. II che sottosopra accenn6 anche Paolo Medici, secondo che gia

scrivemmo altrove. Che se gli ebrei, per rito antichissimo introdotto

dai loro dottori nel Talmud di Babilonia, credono dovere mangiare e

bere del sangue cristiano nel pane e nel vino; e ci6 per salute deUe

anime loro, si rende quinci ragionevole il sospetto non forse gli ebrei

credano, superstiziosamente e cabalislicamenle al loro solito, all'efficacia

spirituale anche sopra di loro del sangue di Gristo. Gia vedemmo in-

fatti come i loro dottori medesimi, in rituali stampati, ammettano che

Cristo e almeno uno dei due Messii che andranno a braccetto nel regno

da loro aspettato. Ne e percio strano, considerata la frenesia di questa

genie, che per assicurarsi in ogni caso ed ipotesi la salute spirituale, i

piii osservanti, cioe i piu empii di costoro, tentino comechessia di parteci-

pare al sangue di Gristo nel pane e nel vino, non che nella circoncisioiie,

che per loro e ora falsamente quelio che per noi e in verita il Santo

Battesimo. Del che, per ora, sia detto abbastanza.

II.

COSE ROKANE
1. Decrato e Solennita della Canonizzazione di quattro Bcati, il di 8 dicembre, in Va-

Ucano 2. Largizioni del Santo Padre Leone XIII ai poveri di Roma 3. Di-

scorso del Sommo Pontefice all
1

Episcopato convcnuto in Roma per la Canonizza-

zione 4. Favore conceduto da Sua Santita al pellegrinaggio francese 5. Udienza

particolare a' pellegrini di Spoleto ;
discorso del Santo Padre 0. Parole del

principe Uismark circa le ragioni per rislabilire una Lrgazione prussiana presso la

Santa Sede 7. Discussion! di giornali ufficiosi di Berlino sopra le present! con-

dizioni del Papa in Roma; proposte d'un compoiiimento sotto la garanzia delle

Potenze europee interessate 8. Notizie d' una probabiie istituzione della rappre-

sentanza del Governo inglese presso il Santo Padre; discorso di Monsignor Yaughan

vescuvo di Salford alia associaz'onc caitolica di Manchester 9. Pubblicazione

dell
1

indirizzo del Sacro Collegio al Santo Padre per SS. Natale; e della gravi.s-

sima risposla di Sua Santita.

1. La mattina dell' 8 dicembre p. p., giorno anniversario della memo-

randa defmizione dommatica dell'Immacolato Goncepimento della Beata

Vergine Maria madre di Dio, ebbe luogo nel palazzo Apostolico Yaticano

la soleune carionizzazione dei Beati Giovanni Battista De Rossi, Lorenzo

da Briridisi, Benedetto Giuseppe Labre e della Beata Ghiara della Groce

vergine di Monte Falco.

Serie X/, vol. Ii
t fa&c. 1^1 8 31 divtmbre 18SI.
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La tristizia del tempi non permettendo che I'auguslo rito si cele-

brasse, come pel passato, nella Basilica di S. Pietro, questo si compie

nel vasto sovraportico di essa, in cui usavasi il giovedi Santo fare la

commemorazione della Cena pasquale, coi poveri serviti dal Papa. Quel-

1'aula era stata convertita in Chiesa con magnifico addobbo, che nulla

lasciava a desiderare. La particolareggiata descrizione del sacro rito,

quale si legge nelf Osservatore Romano n. 281 pel 10 dicembre, non

pu6 trovare posto nell'angusto spazio di questa cronaca. Ihsti accennare

che si osservarono a puntino tutte le formalita corisuete, e che eziandio

la splendida Corte del Papa vi si spieg6 con tutta la magniiicenza com-

patibile colle dimensioni del recinto, ed il numero dei personaggi. Fu

ammirabile la processione che precedeva il S. Padre portato in sedia

gestatoria e col triregno in capo, ed in quella forma che usavasi pei tre

solenoi Pontificali del SS. Natale, della Pasqua e di S. Pietro.

Fatte le tre postulazioni, dopo la prima delle quali si cantarono ie

Litanie dei Santi, e dopo la seconda si canto il Veni Creator Splritu?,

il Supremo Gerarea, tenendo in capo la mitra, e seduto sulla sua cat-

tedra come Dottore infallibile e capo visibile della Ghiesa di Gesii Gristo,

pronunzio il decreto della canonizzazione con la formola seguente:

Ad honorem Sanctae et Individ uae Trinitatis, ad exaltationem Fidti

catholicae, et christianae religionis augmentum, auctoritate Domini nostri

lesu Ghristi, Beatorum Apostolorum Petri et Pauli, ac de venerabilium

fratrum Nostrorum Sanctae Romanae Ecclesiae Gardinalium, Patriarcha-

rum, Archiepiscoporum et Episcoporum in Urbe existentium consilie,

Beatos: loannem Baptistam de tiubeis, Laurentium a Brundusio, Be-
nedictum losephum Labre, Gonfessores, et Claram a Cruce virginem,

Sanctos esse decernimus, et definimus, ac Sanctorum Gatalogo adscribi-

mus: Statuentes ab Ecclesia universal! illorum memoriam quolibet anno r

nempe loannis Baptistae, die vigesima terlia maii
; Laurentii, septima

iulii; Benedicti losephi, decima sexta aprilis, inter Sanctos Gonfessores

non Pontifices ; Clarae die decima octava augusti, inter Sanctas Virgines

pia devotione recoli debere. In Nomine Patris, et Filii et Spiritus Saacti.

Ainen.

Gompiute le altre formalita per la spedizione delle Lettere aposto-
liche sopra questo grande atto e pel rogito della Ganonizzazione, 1'au-

gusto Gerarca, deposta la mitra, intono il Te Deum, che fu proseguito
dai Gappellani cantori. Invocati quindi i Santi cosi glorificati, e fatta

Tassoluzione, Sua Santita imparti la trina apostolica benedizione.

Quindi comincio il solenne Pontiflcale. La messa, celebrata dal S. Padre
fu quella deH'Immacolata Goncezione con Torazione propria dei novelli

Santi.

Dopo il Vangelo, Sua Santita pronunzi6 una dotta omelia nella quale,
ricordata con parole di letizia e di coaforto la circostanza del giorno
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sacro alia Immacolata Concezione di Maria, e lamentata la tristezza dei

tempi che hanno offuscato lo splendore della Solennita, impedendo di

celebrarla nella maestosa ampiezza della Basilica Vaticana, il S. Padre

con calde parole ringraziava il Gielo di potere in questo giorno solenne

decretare gli onori dei Santi a quattro Eroi della Ghiesa Cattolica. Di

fssi faceva 1'encomio ricordandone i meriti e le virtu. Da cio poi faceva

rilevare 1'onore e la gloria che dalla loro esaltazione deriva alia Ghiesa

che ha potuto genera re tali figli. Vicendevolmente la Ghiesa militante

trova in essi grandi raotivi di speranza e di conforto per la protezione

potente che da essi giustamente si attende. Seorge in essi esempii di

perfetta vita cristiana, e modelli da imitare: e ci6 per ogni ceto di per-

sone; gli Ecclesiastici, sia secolari, sia regolari, hanno San Giovanni

De Rossi e S. Lorenzo da Brindisi; le sagre Vergini S. Chiara di Mon-

tefalco: i fedeli del secolo S. Benedetto Giuseppe Labre. Gonchiudeva

implorando per la Ghiesa Universale le preghiere e la intercessione di

Maria Immacolata e dei novelli Santi.

La sacra funzione, cominciata poco dopo le 9 ore antimeridiane, non

ebbe termine che verso le 3 pomeridiane; e, come fu divotissima per

parte dei bene avventurati che vi poterono assistere, cosi procedette con

ordine perfetto.

2. II Santo Padre voile che in questa congiuntura i poverelli della

sua diletta Roma avessero una novella prova della sue paterna carita,

ed ordino che fossero posti a disposizione deU'Emo Card. Vicario Lire

it. diecimila, delle quali cinquemila tolte dalla sua cassetta privata, e

le altre cinquemila offerte dalle quattro Postulazioni. La distribuzione fu

fatta subito per mezzo dei Parochi, cui sono troppo note le vere miserie

degne di essere soccorse.

Avvicinandosi poi la solennita del SS. Natale, il Santo Padre, tut-

tochfc ridotto dalla rivoluzione a dover provvedere a se stesso ed al Sacro

Gollegio con le spontanee oblazioni dei fedeli suoi figli, voile fame no-

vamerite partecipi i poverelli di Roma, ordinando che dal suo Elemo-

siniere segreto fossero distribuite altre \\reqiiindicimila; e Fintenzione

di Sua Santita fu subito eflettuata, essendosi distribuita quella somma,

parte ai poverelli delle diverse Parrocchie, e parte mandando al domi-

cilio di novecento e piu famiglie un sussidio non minore di lire dieci.

3. II di 11 dicembre, terza domenica d'avvento ebbe luogo, per be-

nigna disposizione del S. Padre Leone XIII, in quella stessa aula in cui

erasi tre giorni innanzi celebrata la Ganonizzazione, una Gappella Papale

in onore dei quattro novelli Santi; alia quale furono ammessi grandis-

simo numero di personaggi, nostrani e stranieri, e di fedeli che non aveano

potuto assistere al Pontificale deirimmacolata Goncezione.

II giorno seguente, lunedi 12 dicembre, la Santita di Nostro Signore

Leone Papa XIII, dopo avere gia ricevuto in particolari e distinte udienze
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tutti gl'IlliTii e Rmi Arcivescovi e Vescovi convenuti in Roma per la

solennita della Canonizzazione, si compiaceva di riceverli alle 11 1$ di

questa mattina nella sala dd trono. come in udienza generale di paterno

commiato.

Di questa nobile e distinta corona dell' Episcopate cattolico facevano

pnrle eziandio gli Emi e Rmi Gardinaii: Guibert Arcivescovo di Parigi,

de Bonnechosc arcivescovo di Rouen, Ledokowski arcivescovo di Gnesen

e Posen, Parocchi, arcivescovo di Bologna.

Appena la Santita Sua si fu assisa in trono, 1'Emo e Rmo sig. Car-

dinale Schwarzenberg, Arcivescovo di Praga, Primo dell'Ordine dei Preti,

ha letto all
1

Augusta Sua presenza un indirizzo latino nel quale ha detto

che 1' Episcopate coglieva con giubilo 1'occasiorie di manifestare anche

una volta dinanzi al roondo la stretta sua unione colla Santa Sede. Ha

ringraziato il Santo Padre di avere glorificato colla odierna Ganonizza-

zione quattro Santi i quali colle eroiche loro virtu, di carita in pro delle

anime, di povert volontaria, di mortificazione e di umilta, saranno di

salutare esempio alia presente generazione troppo spesso sedotta dalle

ricchezze, dai piaceri, dall' orgoglio. Ha aggiunto che 1' Episcopate si

accordava col Santo Padre nel lamentare che, per la tristizia dei tempi,

non avesse la solerme cerimonia potuto rivestire T usato splendore, ma

che confidava fossero i novelli Santi per di venire presso Dio altrettanti

avvocati in pro della Chiesa di Gesii Gristo, e che grazie alia loro in-

tercession? il Signore rion manchera di consolarla. Del che ha soggiunto

aversi gia sicuro pegno nell'essere stato, per divina volonta, eletto a di-

rigere la barca di San Pietro un Pontefice tanto prudente e nel tempo

stesso coraggioso, e tanto degno per la sua sapienza e la sua virtu della

ammirazione dei popoli, quanto e Leone XIII. Ha conchiuso facendo i

piu fervidi voti ed i piii vivi augurii perche a gloria della Chiesa e per

la felicita dei popoli Icidio accordi a Sua Santi la lunga e prospera vita,

sicche possa egli lungamente far udire al mondo quella parola evange-

lica dalla quale soltanto puo ottenere, in questa e nell
1

altra vita, sal-

vezza F uraana societa.

11 Santo Padre risponieva col seguente discorso:

Vcncrabiles Fraires. Periucundum solatium, quod acta vobiscum

solomnia nuper Nobis attulerunt, augetur ac prope cumulatur hodierno

die, cum et vos hoc loco tarn frequentes intuomur, et sapienter gravit^r-

quo dictn consideramus, quibus est huius frequentiae vestrae caussa ra-

tioquc dcclarata. Fides enim et pietas erga lesu Ghristi Vicarium per-

movit uriumquemque vestrum: qui auspicia redeundi ad vestras sedcs

tune optima fore censuistis, cum vestrae in Nos observantiae essent

renovala testimonia. Qua in re nee dubium divinae benignitatis vestigium,

nee mcdiocris curarum Noslrarum consolalio inest. Nihil enim potest

magis gratum optatumque contingere, quam ut singularum Ecclesiarum
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Episcopi summa animorum coocordia idem ac Nos velint, idemque sen-

tiant, non oflicio solum et munere, sed etiam gaudiorum et molestiarum

voluntaria communicatione Nobiscum coniuncti. In hac quippe conspira-

tione et velut concentu animorum expressa imago et forma perspicitur

unitatis eius admirabilis ac plane divinae, ex qua fortitudine'm suam et

robur ducit Ecclesia cailiolica, atque ipsas adversariorum mentes tarn

invictae magnitudinis admiratione percellit.

Huius rei caussa, diviti in misericordia Deo et agimus gratias et

habemus, exemploque Filii sui enixe petimus, lit onmes quotquot ubique

sunt christiani perpetuo et constanter unum sint... et sint consuwmati

in unum; eodemque tempore vobis, Venera biles Fratres, libenter profi-

temur gratum animum et caritatem Nostram benevoiam, quae eximio

amori vestro pariter aequaliterque responded

Atque huius concordiae, quam diximus, nuirc est et Nobis et vobis

necessitas maior, propterea quod qui rem Christianam gerunt, iis maxi-

mae sunt difficultates superandae, vehementesque perferendi dolores. Au-

dacius enim et licentius, quam fortasse alias unquam, aetate hac nostra

cum Ecclt-sia Christi, cum Deo ipso exerceatur modo inimicitiae; ardent

omnia sacrilege et detestabili bello, cuius acerbior in hanc Sedem Apo-

stolicam est modo vis et flamma conversa. Quod aulem intolcra bile est,

ea oppugnatur auctoritas divinitus instituta, quae spem salutis in prae-

senti rerum discrimine praecipuam et exploratam afferret. Revera si quid

est, quod possit indomitas hominum cupiditates compescere, si quid ef-

frenatam insolentia multitudinem in officio continere, id maxime Ecclesia

catholica virtute sua, et doctrina, et legibus potest. Neque minor est

still titia aut temeritas insectantium hostili odio Pontificatum Romanum,

quern, si nihil aliud, at certe res ab eo gestae et collata in omnes gentes

beneficia (ueri deberent. Atque utinam gens italica prae ceteris intel-

ligat, quidquid operae in Romani Pontificis libertate iuribusque vindi-

candis collocatur, non in periculum, ut saepe diximus, sed in mansuram

prosperitatem magnitudinemque italici nominis redundare.

Interea, Yenerabiles Fratres, ad nos quod attinet, propositum omnes

constanter habeamus tamquam fmem, officium insistere, et communi ho-

minum, vel inimicorum, saluti diligentissime servire. Eruditi enim sumus

disciplina et exemplis principis Pastorum lesu Christi, qui cum si hi male

diceretur non male dicebat, mundumque divinitus sanavit irivitum ac

repugnantem. Nos pan modo necesse est, ut nosmetipsos incolumilati

populorum devoveamus, et quanto in nos vehementius homines irivehun-

tur, tanto illos fortius diligere et, Deo auspice et adiutore, liberare eon-

tendamus.

Geterum in tanta rerum ac temporum conversione peropportunam
Nobis et Ecclesiae universae opem conti limus allaturos viros sanctis-

simos, quibus caelestes honores superioribus diebus decernendos cura-
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vimus. Hacfreti iucundissima spe, vobis omnibus, Yenerabiles Fratres,

et populis fidei vigilantiaeque vestrae c'ommissis, bonorum caelestium

auspicem et praecipuae benevolentiae Nostrae testem, Apostolicam be-

nedictionem peramanter in Domino impertimus.

4. II Santo Padre, poco dopo le ore 8 1$ antimeridiane del martedl

14 dicembre, accompagnato dalla sua Nobile Cortc, recossi novamente

all'aula della Canonizzazione per celebrarvi la Santa Messa, e cosi, ap-

pagare i fervidi desiderii del pellegrinaggio francese convenuto in Roma

per venerare i novelli Santi e fare atto di devoto omaggio al Vicario di

Gesii Gristo.

Sua Santita fu assistita all'altare dagli Ill.mi e R.mi Monsignori San-

miniatelli Zabarella, Arcivescovo di Tiana, Suo Elemosiniere Segreto, e

Lequetle Yescovo di Arras, Boulogne e Saint Omer, cui erasi degnata

la stessa Santita Sua concedere questa distinzione, siccome Ordinario

della Diocesi ov'ebbe i natali il novello Canonizzato S. Giuseppe Benedetto

Labre. Terminata la Messa, Sua Beatitudine, genuflessa al faldistorio,

faceva il rendimento di grazie, ascoltando quella die celebrava uno dei

suoi Gappellani Segreti. Dipoi il Santo Padre ascendeva il trono, ove,

sedutosi, ammetteva al bacio del piede e della sacra Sua destra, pri-

mieramente la Presidenza avente alia testa il Rev. Padre Picard, la quale

umiliavagli 1'Obolo del pellegrinnggio, e quindi in bell'ordine i numerosi

pellegrini frarcesi d'ambo i sessi, pei quali Sua Santita aveva parole di

benevolenza tutta parti cola re. Dalle tribune assisteva ancora alia Messa.

pontificia il Pellegrinaggio italiano di Spoleto, presieduto da quell'IH.mo

e R.mo Monsignor Arcivescovo, nella cui Archidiocesi nacque S. Ghiara

della Croce.

Sua Santita prima di discendere all'Aula sopradetta per celebrarvi

la S. Messa, ammetteva in particolare udienza Monsig. Lequette Yescovo

di Arras e Monsignor Raffaele M.
a

Yirili Postulatore della G-iusa di

S. Benedetto Giuseppe Labre, i quali presentavano alia Santita Sua, il

gran quadro rappresentante il Santo in gloria, dipinto dal prof. Gochetti

romano, e raccbiuso in una ricchissinia cornice eseguita dal Finievoli,

a spese della Postulazione suddetta. Avevano Tonore di far parte di

questa udienza varii sacerdoti della Diocesi di Arras, fra cui un pro-nipote

del Santo Pellegrino ed il sig. Aubineau redattore dell' Univers il quale

umiliava al S. Padre una cospicua offerta per T 0'>olo di S. Pietro.

5. Poco dopo il mezzodi del mercoldi 14 dicembre il Santo Padre

degnossi ammettere a udienza, nella sua biblioteca p:irticolare, il pelle-

grinaggio deH'Arcbidiocesi di Spoleto in cui sorti i natali la novella

canonizzata S.
a
Chiara della Groce, e composto di circa 120 persone, a

capo delle quali era Monsig. Pagliari loro zelantissimo Arcivescovo; che

in brevi e nobili parole manifest6 a Sua Santita i sensi di devotissima

e liliale pieta dei diletti suoi figli.
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II Sanlo Padre si compiacque di rispoadere col seguente discorso

pubblicato dall' Observatory Romano n. 286.

Con la piu grande soddisfazione, o figli diletti, vi vediamo intorno

a Noi in questa circostanza lietissima in cui abbiumo compiuta la solenne

Ganonizzazione dei Santi. Giacchfc se 1'animo Nostro gode di aver in-

nalzato agli onori dei Santi quattro nuovi eroi della Chiesa, prova un

sentimento di piu soave compiacenza per aver potuto annovrerare tra essi

una eroina dell' Umbria. Di che sono giusta cagione sia le particolari

attinenze che a questa provincia ci legano, sia i vincoli di speciale

devozione che ci congiunsero mai sempre a questa Vergine religiosa,

fulgidissima gloria della patria vostra.

Fin da quando, governando la Chiesa di Perugia, visitavamo il

Santuario di Montefalco ed ammiravamo riverenti gli avanzi mortali della

B. Chiara, in ispecie il prodigioso suo cuore, sentivamo in Noi stessi

scaturire le piu care speranze fondate nel patrocinio di Lei; e queste

speranze Ci piacque poi esternare nel settembre passato, allorchfc si

pubblic6 il solenne decreto di canonizzazione. Dicemnio allora, e vogliamo

a voi ripeterlo, che, senza presumere di penetrare nei consigli della Prov-

videnza, sembraci nondimeno nutrire viva fiducia, che la glorificazione

di S. Chiara, nei tempi attuali, debba essere di felice augurio per la

Chiesa cattolica e per il suo visibile Capo.

Ricordammo in quella contirigenza S. Caterina da Siena, la cui

sioria famosa ne ammaestra non essere a Dio impossible, n& fuori delle

sue vie provvidenziali, che una semplice verginella possa a Lui servire

d'istrumento ellicace all' effettuazione dei suoi disegni e di mezzo po-

tente per inviare al Vicario di Cristo quei soccorsi dei quali abbisogna

nelle difficili strettezze dei tempi.

Oggi i bisogni della Chiesa e della societa intcra sono oltremodo

rnolteplici ed urgenli. Nella lotta che ferve tra il bene ed il male, il

travolgimento d'idee che ha invaso le.menli, e la corruttela dei vizii

che ha pervert! to i cuori, fuorviano non poco i popoli dal retto sentiero,

spingendoli a sicura rovina, se una forza possente non li ritrae dal

pericoloso cammino. Perci6 molto opportunamente Iddio disporie che in

si funeste circostanze si assegnino dalla Chiesa ai popoli protettori po-

tenti, e si propongano modelli perfetti da imitare.

Confortiamoci, o figli, pertanto a bene sperare per 1'avvenire della

Chiesa e del mondo cattolico. E voi specialmente per 1' Umbria vostra

studiatevi di guadagnarvi la specialissima protezione della santa Vergine

Chiara, che vissuta e morta fra voi, non potra non interessarsi inces-

santemente per voi presso il trono di Dio.

Ad accrescere intanto la consolazione che voi avete gustato per

si fauslo avvenimento, ed a confermare gli auguri di futura prosperita

ehe Noi vi facciamo sotto gli auspicii di S. Chiara, scenda copiosa
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FApostolica benedizione che Noi di tutto cuore impartiarao al vostro

degnissimo Pastore, a voi tutti qui present!, alle Religiose che conser-

vano le mirabili spoglie di-S. Ghiara e a tutti i fedeli dell'llmbria.

Poi Morisignor Arcivescovo umiliava al Santo Padre 1'Obolo dell'amor

filiale raccolto riella sua Archidiocesi, ed offrivagli una medaglia d'oro,

una d'argento ed una di bronzo, racchiuse in elegante astuccio sormontato

dallo stemma di Sua Santita, monumento della consegrazione del nuovo

Sahtuario di Maria SS. Auxilium Christianorum.

L'augusto Gerarca gradiva sommamente queste testimonianze di

affetto e di venerazione, e, dopo avere ammesso tulti gli astariti al bacio

del piede e della sacra sua destra, Ji accomiatava con parole piene di

paterna benevolenza.

6. La fiducia manifestata in questo discorso, come in altri da noi

riferiti, dal Santo Padre Leone XIII, che, al traboccare violento del

male, debba la Divina Provvidenza contra pporre un argine in modo forse

consimile a quello onde, per le preghiere e le opere di S. Gaterina d;i

Siena, in altri tempi la Chiesa e la Santa Sede furono prodigiosamente

tratte in salvo da gravissimi pericoli: questa fiducia comincia ad avere

pegni di fatto per parte appunto di chi meno credeasi disposto a porgerli.

Nel precedente nostro volume VIII di questa Serie XI, a pag. 740-45,

abbiamo riferito quello che allora pareva, ed era veramente, accertato,

circa il proposito del principe Bismark, di ristabilire in Roma una Le-

gazione prussiana presso la Santa Sede. II dispetto, che ne dimostrano i

Frammassoni, basta a far apprezzare come un benefizio di Dio questo

nuovo presidio e conforto che ne proverrebbe alia Santa Sede, ed al

Papa, che i conquistatori del 20 set tern bre 1870 speravano di poler

mlurre alia condizione d'un semplice suddito del Re d' Italia, circonda to

si per ora d'un apparerite carattere di sovranita con la legge delle

guarenfige, ma sempre abbandonato alia discreziorie di legislatori padroni

di ritogliere ci6 che essi si vantano d'aver conceduto sol per causa di

opportunita politica, la quale puo cessare da un momento all'altro, se-

condo che 1'altalena dei partiti sara per richiedere.

Attesa Timportanza del fatto disegno, rnesso in campo spontaneamente

dal Bismark e da lui manifestato al Reichstag nella memoranda seduta

del 30 novembre p. p., crediamo di doverne qui recitare le precise parole,

che parecchi giornali riferirono come pronunziate, a tal proposito, dal

Gancelliere gerrnanico.

La Prussia e gli altri Stati federali sentono essere loro dovere di

curare gli interessi dei loro sudditi cattolici dal punto di vista del po-

tere temporale a Roma e presso la catte Ira romana; fu in conseguenza

disegnato di inserire nel bilancio prussiano uno stanziamento speciale

allo scopo di rendere possibili relazioni e negoziati diretti sia in ordine alle

molte questioni personali e locali, sia in ordine alle question! di principio.
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La soppressione della Legazione, che prussiana dapprima era poscia

diventata tedcsca, non e stata una conseguenza del principii sanciti col

Culturkampf. La Germania fu profondamente colpita dal linguaggio,

che dal Vaticano partiva contro Tlmperatore e Hmpero; e questa fu

la cagione, che rese necessaria la sospensione delle relazioni e piu tardi

il ritiro della legazione. Oggi questa causa di malcontento e cessata, ed

il Governo tedesco mantiene le piu amichevoli relazioni col Pontefice, che

presentemente siede sulla cattedra romana. E pertanto egli, nello stabi-

lire una rappresentanza presso il Vaticano nell
1

interesse dei suoi con-

nazionali cattolici, non fu mosso da considerazione di principii, ma sem-

plicemente dalla condizione delle cose.

L'Impero non crede essere nei suoi attributi sopraintendere alia

questione confessionale, e vigilare gli interessi dei cattolici a Roma, come

per molti secoli hanno fatto officialmente e semi-officialmente moiti Stati

protestanti e cattolici.

Non vi sarebbe per verita alcun ostacolo che questo incarico fosse

assunio dall'Impero; imperciocchk 1' interesse di trattare direttamente

col Sommo Pontefice della Chiesa romana, cui appartengono in cosi

larga misura cittadini tedeschi. esiste sotto il punto di vista degli affari,

non soltanto nella Prussia, ma in tutti gli altri Stati tedeschi, che con-

tano sudditi cattolici. La Baviera anzi ha una speciale rappresentanza

a Roma. Ma il primo e logico aspetto della cosa e stato quello che il

Re di Prussia dovesse personalmente curare gli interessi dei suoi sud-

diti cattolici; quantunque non si trattasse di una missione presso una

potenza estera, ma bensi presso il capo di una chiesa. Egli dove porre

a se stesso la domanda: se la Chiesa cattolica dovesse considerarsi come

una istituzione straniera; e fu indotto a rispondere ad essa negativa-

mente ma nello stesso tempo credendosi tenuto a dar corso alia rap-

presentanza individuale, egli voile escludere ogni idea di una eguale azione

per parte dell'lmpero. I negoziati oggi pendenti non devono deslare al-

cuna apprensione.

Nei varii Stati component! 1'Impero e sentito il desiderio della pace

colla S. Sede, almeno di quella pace, che e compatibile colla indipen-

denza dello Stato, che fu oggetto di aspre lotte duranti piu secoli. La

contesa per se stessa questa quadra tura del circolo era tale che

non era possibile di essere intieramente accommodata, tuttavia il governo
crede che dirette relazioni condurranno ad un accettabile modus vivendi.*

Non presumiamo di sapere fmo a qual punto gia siano pervenute le

pratiche confidenziali tra la Santa Sede ed il Governo prussiano, circa

il ristabilimento della Legazione presso il S. Padre; e molto meno siamo

in grado di prevedere con qualche fondata certezza quello che nei Landtag
si decidera circa T ammettere nei bilancio i fondi per tal Legazione. Ci

basta I'aver fedelmente riferito a suo tempo quello che fu divulgato da
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giornali ufliciosi prussiani intorno alia natura ed ai risultati deJle nego-

zinzioni condotte in Roma dallo Schlozer, ambasciadore presso il Governo

degli Stall Uniti ;
di cui si annunzia il richiamo in Europa, e credesi

con probabilita il ritorno a Roma, dove sarebbe accreditato come inca-

ricato d'affari della Prussia presso la Santa Sede.

Solo ci sembra di non lieve momento il dispaccio MVAgenzia Ste-

fan?, comunicato ai giornali d'ltalia, come spedito il 20 dicembre p. p.

. da Berlino, nei termini seguenti.

La Post annunzia che il Sottosegretario di Stato al ministero degli

Esteri, Dottor Busch, il quale sulla fine di novembre si era recato in

congedo in Italia, ricevette ordine di trattenersi in Roma per continuare

col Cardinale Jacobini i negoziati intavolati dal Dottor von Schlozer.

7. Se i rivoluzionarii italiani si mostrarono sconcertati per Tannunzio

del)a Legazione prussiana presso la Santa Sede, troppo piii si avvilirono

quando si spaccio essere molto innanzi le pratiche confidenziali condotte

in Roma dall'onorevole Errington membro della Camera dei Gomuni in

Londra, per 1'istituzione d'una rappresentanza del Governo inglese presso
il Papa. Di die parleremo a suo luogo. Ma andarono a dirittura in be-

stia quando, quasi contemporaneamente, dovettero, con questi due boc-

coni amarissimi, ingoiarne un terzo che troppo sa di fiele al loro palato.

Ed e la discussione intavolata dai giornali ufficiosi del Bismark sopra
le presenti condizioni del Papa in Roma.

Aveano voltato in beffa Topuscolo: La situation du Pape et le

dernier mot sur la question Romaine, gridando a squarciagola che la

quistione Romana e morta e sepolta, e che nissuno straniero ha diritto

o voglia di occuparsene, essendo da tutti ammesso che quanto concerne

il Papa, nelle sue relazioni col Governo della breccia di Porta Pia, e

di pura spettanza interna. Gon ischerni e lazzi rispondeano agli argo-
menti svolti con tanta maestria nell' opuscolo : II Papa e V Italia, per
dimostrare che assolutamente, per la sicurezza e la pace deiritalia stessa,

e d'uopo che il Papa riabbia la sua Roma e vera sovranita reale e ter-

ritoriale.

Ma perdettero la bussola al primo leggere nella Post diario ufficioso

del Bismark, e nel Deutsches TagUatt di Berlino, due lunghi e ragio-

natissimi articoli intorno alia condizione intollerabile a cui fu ridotto il

Papa per la perdita del suo temporale dominio. Ecco le parole* con cui

la Post ha scolpita la sua conclusione.

II Papato non e senz'armi: esso possiede w&Vrsilio un'arma po-

tente, un'arma colla quale esso puo sperare di farsi richiamare in breve

tempo dalla monarchia italiana e vedersi assicurata un'altra esistenza

che non quella fattagli attualmente.

II Deutsches TagUat, insinuando che la questione di Roma debba

esser fisoluta diplomaticamente per mezzo di una qualche convenzione
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internazionale., che assicuri al Papa la posizione che gli conviene, con-

clude nel modo seguente.

La posizione del Papa a Roma non e piu sostenibile: bisogna ri-

mediarvi. Ovunque, in altri territorii, il Papa sarebbe piii Papa che a

Roma. A Roma non e che uri suddito. Bisogna dunque mutare questa

situazione. >

Gome se codesto articolo della Post fosse stato 11 segnale del doversi

cominciare 1'assalto, parecchi altri giornali tedeschi presero a trattare

la questione delle relazioni fra il Papa ed il Governo italiano, svolgendo

per varie guise questi tre punti: 1 Riconoscendo il regno d' Italia, le

Potenze non accettarono percio le conseguenze che derivarono pel Papa
dalla perdita di fatto della sua sovranita temporale; 2 La legge delle

yuarentige, reietta dal Papa, lo lascia alia merce del Governo e del

Padamento che la considerano come provvedimento d'ordine puramente

interne, revocabile dall'oggi alia domane; 3 La fiacchezza del Governo,

incalzato dalla fazione radicale e repubblicana, alia prova del fatti e

notantemenle per le nefandezze del 13 luglio e dei Comisii e dei circoli

aritielericali, apparve tarito manifesta, che a ragione i cattolici, ed il Papa

pel primo, sentono che al Capo supremo del cattolidsmo manca la liberty

e 1' indipendenza necessaria pel sublime suo ministero.

Traendo da tali premesse le conseguenze, inferirono: 1 La questione

Romafla non poter essere risolta dal solo Governo italiano, ma dover

essere definita d'accordo con le Potenze cui incombe il dovere di tutelare

la liberta religiosa dei cattolici cittadini dei loro Stati; 2 Poter il Papa,
con isperanza di veder rivendicati i proprii diritti di sovranita territo-

riale, abbandonare Roma, dovendosi prevedere come certo, che questo
sarebbe il segnale d'una catastrofe per la Monarchia e la Dinastia Sa-

bauda, cosi che 1'anarchia dei radicali renderebbe indispensabile un

intervento per ristabilire 1'ordine in Italia e sul suo trono il Papa.

Questi concetti furono discussi dalla Post in quattro articoli, del-

l

1

ultimo dei quali L' Osservatore Romano del 22 dicembre, n. 291, diede

il sunto seguente.

II giornale la Post di Berlino pubblica un quarto articolo sulia

questione del temporale dominio della Santa Sede, alia quale questa
volta da nome di quistione romano-tedesca. II giornale imperialists di

Germania mantieue le primitive sue conclusion!. Dice che e d' interesse

generate che il Papa non continui ad essere, nemmeno in apparenza,
suddito del Re d' Italia; e d'uopo dunque rendergli 1' indipendenza di

Sovrano, cioe restituirgli Roma con un territorio tale che, comunque
ristretto, basti a fornire agli altri Stati sicura guarentigia della sovranita

e. politico, risponsabilita del Pontefice. (Proprio la conclusione del-

I'opuscolo: II Papa e I' Italia!).
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Per quello poi die coricerne specialmente la Germania, il suo

particolare interesse in cosilTatto scioglimento della quislionc consiste-

rebbe nella sicura cessazione di molte gravi interne difficolta, che dai-

r atteggiamento del partitd cattolico sono suscitate.

Tale essendo, in sentenza, il discorso dell Post, portavoce autorevole

del Gancelliere di Guglielmo I, rion pochi altri giornali impresero a di-

scutere il partito al quale dovrebbe appigliarsi il Papa, insistendo sulla

convenieriza di ritirarsi fuori di Roma e dell' Italia, appunto per riaver

Roma e dar pace all' Italia.

Di che Iev6 gran rumore uno studiatissimo articolo pubblicato dal

celebre Dott. Treitschke nel periodico Preussische Jahrbucher, del

quale il Diritto di Roma, nel suo n. 355 pel 2i dicembre p. p. diede

largo sunto, in cui le ragioni pel si e pel no della dipartita del Papa da

Roma, ed i diversi modi di componimento della quistione romana sono

con molta accuratezza esaminati.

Noi, innanzi tutto, non abbiamo dimenticato quella massima di pru-

deriza per cui altri disse: Timeo Danaos et dona ferentes. Tanta con-

cordia di giornali protestanti ed ebrei in inculcare al Papa che abbandoni

il Yaticano e Roma, ci sembra che meriti qualche riflessione.Inoltre il solo

Papa e giudice competente di quel che gli convenga fare a tutela della sua

dignita della sua indipendenza, della liberta della Santa Sede e degli inte-

ressi di Santa Ghiesa. Noi pertanto, avende in questo stesso quaderno, a

pag. 10 nell'articolo: 11 Papa e i' OliyarcJiia italiana cntrante il 1882,

ragionato di questo aft'are, non ci dilungheremo in ribattere le sofisti-

cherie e le spavalde rninacce dei giornali massonici ed ebraici, quali

sono il Diritto, \' Opinione^ la Liberia, il Popolo Romano e simili
;

che, giurando di volersi, col Re, seppellire sotto le rovine di Roma,

piuttosto che restituirla al Papa, hanno dimostrato d'avere graridissima

paura che la quistione Romana, per loro opera, e pei loro misfatti

ravvivata in tutta la sua forza, abbia una soluzione poco propizia alia

sperata impunita. Ne si pu6 negare che la loro paura sia ragionevole,

attese le considerazioni della Post, rnesse in bel rilievo dall' Unita Cai-

tolica n. 296 pel giovedi 22 dicembre.

Dove sono da considerare principalmente queste parole della Post:

Golla perdita del potere temporale e colla legge delle guarentige, il

Papa e ormai divenuto un cittadino, un suddito italiano (Unterthan

Italiens); consegueriza questa che 1'Europa non ha ancora trattato, a

malgrado del riconoscimento del regno d' Italia. Finora le relazioni tra

il Papa e T Italia sono una quistione insoluta, e non si puo credere che

1' Europa voglia per lurigo tempo esimersi dal regolarla in comune, non

ostanti le grandi difficolta che presenta un simile regolamento.

8. Se questo intervento della stampa ufftciosa Germanica a favore del

Papa, intervento che va fino a parlare di restituire a Leone XIII quel
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che fu tolto nel 1870 a Pio IX, dovette sgominare od almeno affiiggere

assai i conquistatori della breccia di Porta Pia, lo giudichi il lettore...

Quel portento di lealta e di probita che fu il Ee Galantuomo, entrato

che fu nel palazzo apostolico del Quirinale per la via apertagli dai gri-

maldelli del fabbro Capanna, neH'atto di cingersi d'alloro il capo e

proclamare allegramente i) suo trionfo, avea detto, con beffardo sarcasmo

contro certe parole attribuite a Pio IX: A Eoma siamo vennti e vi

resteremof Questa lezione di riverenza al diritto divino ed umano fu

imparata subito; perfino, dicono, dal suo nipote, a cui la si fece ripetere

imitando I'atteggiamento dell'avo, come ne menarono vanto il Fanfulla

ed altri giullari dinastici; e si viene tuttodi rip<
jtendo dagli ebrei e

frammassoni del giornalismo. Che amaro disinganrio al vedere che certi

giornali tedeschi, i quali non possono parlare senza licenza del loro

padrone Bismark, ora mettono fuori il disegno di far andare fallita quella

vanteria del G-alantuomof

II peggio si e, per loro, che dopo tanli sforzi per isolare il Papa, e

ridurlo a condizione d'un cappellano aulico, lo vedono tuttora circondato

d'un Corpo Diplomatico, il quale accenna a divenire anche piu nume-

roso ed autorevole, coll'aggiunta di Ministri e rappresentanti della Russia,

della Germania, e d' Inghilterra, cioe di tre Imperi contro di cui non

basta certamente il Duilio ne 1'esercito italiano.

Eppure tant'e! Gia dal passato ottobre corse voce che negoziazioni

ufficiose fossero condotte in Roma dall'onorevole Errington, deputato al

Parlamento di Londra, per trovar modo di stabilire una rappresentanza

del Governo della Regina-Imperatrice Vitloria presso il Papa. II campo
settario ne ando a rumore. Ne fu scrilto perfmo al Gladstone, che ri-

spose : nulia essersi fatto di consimile per parte del suo Governo, e che,

se 1' Errington erasi occupato di cio, tutto riduceasi a cosa affatto pri-

vata. Ma ecco La Liberty e 1' Union di Parigi, sul cominciare del

novembre, come vedesi nell' Osservatore Romano n. 254, stendersi in

ragionare di codeste pratiche, dimostrando come tornerebbe a bene della

stessa Inghilterra il vederle coronate di pieno successo. Non basta !

Ecco il Memorial Diplomatique nel suo n. 50 pel 10 dicembre, a

pag. 818, annunziare che 1'affare sta sul conchiudersi, con queste parole:

Lord Granville ha trasmesso le sue congratulazioni al Sig. Giorgio

Errington, pel successo della sua missione presso il Vaticano. La qui-
stione di sapere se occorra mandare un cattolico a Roma, fu felicissi-

marnente risoluta. Senza premiere alcun impegno su questo punto, il

Gabinetto di Londra promette di non accreditare presso il Santo Padre
che un agcnte la cui scelta sara prima approvata dalla Curia Romana.
II Papa ha accettato questa proposta.

Lo slesso Memorial, nel n. 52 a pag. 855, ribadisce la cosa, acceri-

nando che: il signor Gladstone si ritirera dal Governo quakhe giorno
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dopo la riapertura delle Gamere; e che: II Cardinale Howard fu

corisultato circa la scelta d'un agente diplomitico inglese a Roma; e

che Sua Eminenza irisiste perche codesto agente fosse cattolico, a cagione

della questione irlandese, la quale non perraette di assimilare 1'Inghil-

terra alia Russia od alia Alemagna nelle Icro relazioni col Papato.

Noi non ci readiamo mallevadori dell'esattezza di tali notizie; ma

notiamo solo che i Frammassoni possessor! di Roma ne ebbero tal noia

fin dal passato aovembre, che fecero stampare nel Times un luugo

articolo, per combattere tal disegao, come ripugnante alle tra<1izioni ed

alia politica inglese; il quale articolo porta scolpito il carattere della

sua origine italiana, e fu recato per intiero nell' Opinione di Roma,

a. 305 pel sabato 5 novembre p. p.

Pognamo pure che le notizie sopra riferite dei varii giornali fossero

inesatte o senza buon fondamento. Non potrebbesi per questo negare la

importaaza d'un fatlo, che diede proprio la febbre ai padroni di Roma

indispettiti dell'appoggio che trova il Papa aell'assistenza d'un Corpo

Diplomatico di tutte le grandi Potenze europee. II fatto e che il 14 del

p. p. dicembre si tenne a Manchester una riunione di cattolici inglesi ;

nella quale 1'illustre Mons. Vaughan, vescovo di Salford, recitb un ma-

gaifico discorso appunto su questo argomento, del ristabilimento d'una

rappresentanza diplomatica del Governo della Regina presso il Papa.

Or egli e certo che Mons. Vaughan conosce troppo bene le cose d'ln-

ghilterra e 1'opinione pubblica che vi doaiiaa; ne sarebbesi avventurato

a trattare cosi distesamente di tal affare, se questo non fosse stato che

uria favola di giornalisti; ne, senza buoaa ragione, avrebbe preso a svol-

gere sotto tutti gli aspetti questa tesi: quanto sia desiderabile lo stabi-

limento di relazioni formali ed ufficiali tra il Goverao dell' Impero bri-

tannico e la Gorte del Vaticano. Gi6 basta a far giudicare come sia assai

probabile che questo voto dell' eloquente Prelato sia per essere esaudito.

Gi duole di non poter recitare qui, in nostra lingua, tutto intero questo

discorso, che, volto in lingua francese, fu stampato nel n. 13 del nuovo

gioraale cattolico romano: Journal de Rome, international et quotidian,

il quale cominci6 a pubblicarsi ii martedi 6 dicembre p. 'p.

Esordi il dotto Prelato col rifiutare varie falsita spacciate da parecchi

giornali, circa la natura delle relazioni da sta/nlirsi tra la Santa Sede

ed il Govtrao iaglese. Quiadi eatr6 a porre in sodo che, come leggesi

nel riassuato delYUnitd Cattolica, a. 297 del 2^ dicembre, il risolvere

per tal modo, in forma regolare diplomatica tale quistione deve essere

di ragguardevole interesse per tutti i sudditi riflessivi ed intelligent

della Corona, in proporzione del vivo interesse che prendono per la pro-

sperita del nostro vasto Impero. E dimostrava che il Goverao iaglese

opererebbe saviameate ristabileado le relazioni colla Saata Sede, e

per contrario, ricusaado di ristabilire dette relazioai, farebbe cosa coa-
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traria agli interessi dell' Inghilterra, respingendo ]'utilita e Tappoggio
di una fra le forze ed influenze morali le piu ragguarclevoli di quel fascio

che costituisce la principale nostra salvaguardia della pace e della sicu-

rv,zza 'dell' Impero inglese.

II Vescovo di Sal ford, per provare che e ben fatto il ristabilimento

delle relazioni diplomatiche con Roma, espone quale sia la presente con-

dizione economica e materiale deiringliilterra, e quanto vasti sieno i

dominii della Corona, e come nel loro Governo ci appoggiamo piu sulla

forza morale che sulla forza materiale. E quella la quale tiene soggetti

alPInghilterra il Canada, le tradizioni asiatiche e lo spirito indipendente

degli ottocento Stati indigeni stahiliti nell
1

India, che pagano un tribute

e riconoscono 1'alta sovranita della regina Vittoria. Alia forza morale si

deve il vincolo che unisce alFInghilterra TAustralia, r influenza che essa

esercita in Egitto, in Oriente, in Africa. II Governo inglese, a differenza

degli Stati del continents, tende ad appoggiarsi sempre piu sulla forza

morale, e in quella che le spese militari crescono enormemente in Eu-

ropa, in Inghilterra diminuirono di 10 milioni.

Fra le forze morali le piu potenti ed immutabili sono quelle che

derivano daila religione; e monsignor Vaughan osserva che la Costi-

tuzione dell' -Inghil terra nelle sue origin! dimostra lo spirito cristiano che

1'ha ispirata ed e impossibile parlare del cristianesimo senza ricono-

scere la maestosa successione dei Pa pi, i quali formarono e ispirarono

la cristianita (Applaiisi). Questa successione esiste ancora oggidi. Di

tutti i poteri morali e spirituali il Papa e senza dubbio il primo e il

piii grande. Egli eseicita un'aulorita diretta ed immediata nella piu nu-

merosa comunita cristiana del mondo. La sua influenza si fa direttamente

sent! re in tutte le parti della Chiesa per lontane che sieno. Se vi e una

forza morale nel mondo, essa e nel Papa (Applausi).

Quanto piu, continua il Vescovo di Salford, fu crudelmente spo-

gli ato del suo potere tempera le, tanto piu i milioni de'suoi figli si sot-

tomettono alia sua influenza. La Francia infedele, la Germania raziona-

listica, la Russia sdsmatica sono obbligate a prendere in considerazione

la sua autorita, e a riguardarlo come uno de'principali fattori nella

somma delle forze umane e morali. Perci6 noi, conchiudeva la prima

parte del suo discorso, noi, la cui stabilita sta nell'accordo delle forze

morali, non possiamo ricusarci di essere in relazioni amichevoli colla

meravigliosa autorita del Papa. Monsignore dimostra quindi il danno

che riseiitirebbe Tlnghilterra se queste relazioni tra la Santa Sede e il

Governo della Regina non fossero ristabilite, ed esprime il voto che lo

sieno. In quella che i flutti del materialismo e dell'ateismo si innal-

zano intorno al trono de'piu potenti Sovrani, il braccio della Regina,
che ha lo scettro di questo Impero, non sarebbe certo meno fermo, ne

il suo nome meno onorato fra le nazioni, se il suo Governo, nell'interesse
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deirimpero, rientrasse in re.lazioni diplomatiche cortesi e indipendenti

col Papa.

9. A conforto del cattolici nelle present! congiunture si arJue, dob-

biamo pure invitarli alia ficTueia nella speciale assistenza dello Spirito

Santo a quell! che esso pose a reggere la Chiesa sua sposa, e principal-

mente a Coin! che, investito dell'autorita di Vicario di Gesu Gristo, e

il capo visibile della Ghiesa militante. E lo Spirito Santo, col darci, nelle

trepide congiunture del febbraio 1878, un Papa Leone XIII, ha fatto toe-

car con mano che tale sua assistenza, non solo non manca mai, ma in

certe circostanze tiene del prodigioso. L' alta mente, la profonda prudenza

di Leone XIII, e la squisita sua delicatezza nel trattare i piii spinosi

negozi gia produssero tali risultati, che ben possono riguardarsi come

pegno sicuro di molto migliore avvenire. E questo il concetto manife-

stato dal Sacro Gollegio degli Emi Cardinal! di S. R. G. la mattina del

24 gennaio, nell'atto di offerire a Sua Santita gli augurii e le congra-

tulazioni consuete pella solennita del SS. Natale.

Quella mattina il Santo Padre avea celebrata la Santa Messa nella

sua cappella segreta, e distribuita la SS. Gomunione di sua mano alia

nobile famiglia Pontificia. Quindi, sul mezzodi, ricevette nella sala del

Trono il Sacro Gollegio dei Cardinali, gradi T indirizzo e rispose nei ter-

mini del magmfico discorso, pubblicalo nell' Osservatore Romano pel

25 dicembre e da noi recitato al principio di questo volume, che rispose

pienamente aH'espettazione di tutti i devoti fedeli di Roma, benchfc forse

sia riuscito assai spiacevole ai presenti padroni di questa metropoli del-

Torbe cattolico.

A \

In quella che rendiamo grazie vivissime a tutti coloro che, corrispondendo

al nostro appello in favore dei miserabilissimi Monasteri di sacre Vergini che

soccorriamo, ci hanno mandate oblazioni, certiftchiamo poi tutti gli associati

iiostri, i quali, col rinnovare T
'

dbbo-namento, hanno spedite particolari offerte

pel fine medesimo, che tutto si e puntualmente fatto secondo i desiderii e le

intenzioni loro: e valga questo avviso per loro quiete. Al tempo stesso non

possiamo non preyare i buoni cattolici a tenere in memoria quest' opera del-

V Obolo per le povere Monache d' Italia, la quale e divenuta piu che mai neces-

sarissima ad allemare patimenti, tanto piu degni di compassione, quanto meno

sono meritati dalle migliaia di vittime che li sopportano e quanto piu eccelsa

e divina e la causa, per cui si santamente li soffrono. Per regola poi di molti,

che domandano a chi le offerte si possano indirizzare, avvisiamo che bastera

mandark semplicemente Alia dii'ezione della CIVILTA CATTOLTCA, Firenze.



LA QUESTIONE PAPALE
RAPPRESENTATA

AL BUON SENSO DEGL'ITALIANI

Per quanto i manipolatori della cosi detta opinione pubblica

si sieno finora travagliati a persuaderlo, noi non crediamo che

dentro 1' Italia e fuori si trovi un sol uomo di senno, il quale

sia veramente persuaso che la Questione del Papa fu in maniera

diffinitiva ben risoluta, nel diritto e nel fatto, come dal 1870 in

qua si & preteso risolverla. Gia le universal! e calde proteste che

i cattolici d'ogni paese, in molte congiunture, mai non han ces-

sato di fare, contro la intollerabile soluzione che ha offesa la di-

gnita e oppressa la liberta del supremo Pontificato; i richiami

solenni e continui del glorioso Papa Pio IX e del sapientissimo

suo successore Leone XIII, ripetuti dalFintero Episcopato; il ri-

serbo nel quale tutte le Potenze si sono tenute, negandosi a rico-

noscere per accettabile e giuridica una tale soluzione
;
le lagnanze

che piil volte si son fatte udire ai Governi nei parlamenti; il

rifiuto costante della porzione massima e migliore degl'Italiani

stessi, i quali tutti d'accordo si sono ricusati di prender parte

o dare appoggio a un Governo che, coll' argomento delle bombe,
si ^ arrogato di sciogliere il nodo; e le altre cose che, sino agli

atroci avvenimenti della notte dei 13 luglio 1881 in Roma, si

sono intrecciate con questa diuturna agitazione e protestazione

perenne, rendevano chiaro che la Questione papale non solo non

era punto risoluta, ma pian pian si avviava ad entrare in una

sua nuova condizione, non separabile dagli eventi gravissimi,

che presto o tardi si sarebbero svolti in Europa.

I bruttissimi casi della mentovata notte dei 13 luglio, ad ol-

traggio e profanazione delle sante ceneri di Pio IX, e il grido

d'orrore che per tutto il mondo incivilito e cristiano se ne levo,
Serie XI, vol .IX, fasc. 158 9 11 g>nnaio 1883
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accompagnati da aggiunti propizii. a mpstrare finalmente neces-

sarissima la liberta e sicurezza del Papa nella sua Roma, hanno

meglio aperto gli occhi dei politic!, e fatto si che siasi posto

mente ai pericoli che lo minacciano ed alia impossibility che

lo stato di prigioniero tra nemici duri ad essere per lui abituale

ed ordinario. Per conseguenza di cio, ecco rimettersi in sul tap-

peto e discutersi un'altra volta la grande Questione, che indarno

si spacciava per bell'e troncata colla impresa del 20 settem-

bre 1870; e 1'anno nuovo sorgere tra i clamori del giornalismo

europeo, che variamente ne disputa e ne trae presagi i pift di-

sparati.

Non e meraviglia che gli autori e i fautori della guerra al

Papato ne fremano di dispetto ed assordino 1'aria di grida, di

vituperii e di spropositi, 1'uno piu enonne dell'altro. II vedere

cosi a un subito, e per dato e fatto di tale da cui nemmeno so-

gnaudo s<3 lo sarebbero aspettato, ripresentarsi piu vivace che

mai la terribile Questione, la quale essi aveano sperato di avere

per lungo tempo rimossa dal pensiero della diplomazia, li ha

sopra modo turbati: e strappa quindi loro dalla bocca e dalla penna

bestemmie, assurdita e sofisticherie, piu degne di compatimento

che di .confutazione, se il volgo numerosissiino uon fosse tanto

facile a lasciarsi illudere dal bagliore di certe lustre e dalla

fallacia di certe frasi, inventate apposta per gabbarlo.

Noi ignoriamo del tutto quello a che questo iinprovviso ran-

nuvolamento della stella massonica in Italia debba riuscire, se

a nebbia o a tempesta; ne ci piace far congetture, le quali troppo

spesso, in tempi cosi mutabili come i nostri, tornano ingannevoli.

Ma, conforine avvisammo anni addietro, in una contingenza che

rassomigliava un poco alia odierna, uffizio dei pubblicisti cat-

tolici dovendo essere di secondare il moto, che la virtu di Dio

imprime nella cristianita a pro del suo Yicario in terra, con il-

luininare gli spirit!, confortarli e sfatare le arti bugiarde onde

la prava setta si sforza invece di oscurarli e iatepidirli; giudi-

chiamo utilissimo opporre ai seinpre medesimi sofisnii de'suoi

adepti i sempre medesimi argomenti di verita, ed alle loro fin-

^ioni, sempre le stesso, la pur sempre stessa realta.
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Or ci6 faremo, ripetendo. prima in gran parte quel che altre

volte abbiamo esposto, intorno al diritto ed al fatto della Que-

stione papale, qual 6 e segue ad essere dopo la violenta con-

quista di Roma e la famosa legge delle guarentige, commentata

dalla pratica esperienza di questi dodici anai. Ma avvertiamo chi

e per leggerci, che noi ci proponiamo di strettamente ragionare

a punta di giure, di logica e di storia incontestable
;
e di ri-

volgerci all' intelletto piu che alia fantasia di tanti Italiani, i

quali, nulla ostante un certo baon senso naturale e cristiano, in

questa materia si fanno sedurre, un po'come i fanciulli, dall'af-

fetto riscaldato assai piti per le chimere della immaginazione,

che per la evidenza della ragione. Volendo poi procedere con

ordine, avanti indicheremo quello che 5 sostanzialmente di di-

ritto, riconosciuto legittimo persino dalla stessa Rivoluzione go-

vernante; e poscia quello che e di fatto palpabilmente certo.

I.

II Diritto

1 La Questione papale s'identifica necessariamente col di-

ritto e w\V interesse piu vitale della Chiesa cattolica, ehe 6 la

libertd del suo Capo, nell'esercizio del ministero supremo com-

messogli da Dio.

Comunque piaccia definire la Questione del Papa, o questioue

del suo Potere temporale, o questione della sua indipendenza,

non v'ha dubbio che essa tutta si raccoglie nella questione della

libeiia di lui, in quanto e Capo della Chiesa cattolica. Di fatto

niuno ha messo giammai in controversia che tale questione, da

che si fece sorgere per odio al cattolicismo, non avesse come

oggetto immediato la liberta del Pontefice. II materiale possesso

di Roma, per parte di questo o di quell' altro Stato, non avrebbe

mai costituito una questione di momento, se Roma non fosse

stata sede del Pontificate cattolico. Le stesse leghe massoniche

non avrebbero mai inventata 1'unita dell' Italia, ne, con aiuti

stranieri, 1' avrebbero tentata, se questa, per termine finale, non

avesse dovuta avere 1'occupazione della citta in cui il Papa era
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libero di governare la Chiesa, perch& Sovrano. Che adunque la

Qaestione della liberta pontificia s' immedesimi con quella del

dominio politico di Ptoma, e cosa tanto evidente, die torna su-

perfluo il dimostrarlo.

Tattavia conviene osservare che il diritto e Yinteresse del

cattolicismo, per questa liberta del Papa, furono esplicitamente

ammessi nel modo piu formale dal Potere rivoluzionario che vio-

lentemente occupd Roma, sino dal primissimo entrarri che fece,

passando per la breccia. Del che sono prova tutte le note di-

plomatiche, le dichiarazioni ufficiali ed i solenni impegni, con

cui si obblig6, in faccia delie Potenze e dei popoli, a rispettare

il libero esercizio deli'autorita pontificia nel reggimento della

Chiesa, e le famose guarentige che si affrettft di decretare al

Pontefice con legge dello Stato.

11 La Questions papale s'identifica pure necessariamente

coi diritti e wgL'interessi della coscienza di tutti i popoli e di

tutti gl' individui, professanti la fede cattolica e comunicauti col

Capo della Chiesa.

Anche questo punto, che logicamente si connette con quel che

precede, e fuori d'ogni discussione. La liberta spirituale del Papa

per ci6 e di cosi gran yalore, perche indissolubilniente s' attiene

alia coscienza dei cattolici. Ella 6 la piu gelosa di tutte le li-

berta, e ne e la piti complessa. La piu gelosa, perch& riguarda

quello che v' ha di piu intimo e nobile nell' uoino : la piti com-

plessa, perch5 si stende a tutte le appartenenze della sua vita,

Chiunque si professa cattolico non pu6 non riconoscere, nel Capo

visibile della Chiesa, il maestro della fede e della morale, il

defmitore del retto e del giusto, quanto al credere e all
7

operate.

Non e meno clivino il diritto nel Papa di governare e di am-

maestrare la Chiesa^ di quello che sia divino nel cattolico il do-

vere di obbedirgli e cli ascoltarlo. Posta 1' esistenza del cattoli-

cismo, quale e stabilito da Cristo, il diritto e 1'interesse dei

cattolici, nella liberta del suo Vicario in terra, trascendono tutti

i diritti e gl'interessi tutti d'ordine meramente umano.

II che e si manifesto, che la liivoluzione niedesima, benche

uon adori altro Dio che la carne, si e per6 veduta costretta a
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confessaiio. E lo ha fatto, offerendo ai cattolici la sua legge di

guarentige per la liberta del Pontefice, in compenso della gua-

rentigia del Potere sovrano, del quale in Roma, colle bombe, lo

spogliava. Checch& queste guarentige valgano, ben e indubitato

che, se non altro, sono un omaggio da lei reso al sacro diritto

dei cattolici
;
come lo sono le incessanti affennazioni de' suoi co-

rifei, i quali anche oggidi sostengono con tutt'i nervi, che il

Papa, cosi guarentito, & in Eoma libero di- fare da Papa.

IIP La Questione papale 6 adunque politico, si, ma prin-

cipalmente ed essenzialmente religiosa.

Evidentissimo ci sembra questo terzo punto, il quale scende,

come sequela dialettica, dai due sovra esposti. II fine per cui

la liberta del Papa vien richiesta e tutto religioso, in quel modo

che tutta religiosa & la natura del Papato, istituito da Cristo

Dio. La temporale Sovranita non 6 mai stata per esso se non

che un terrestre presidio, aggiuntogli dalla Provvidenza, affinch6

la sua liberta fosse piu fortemente e piu palesemente guarentita.

Che la Eivoluzione, violando 1'ordine della Provvidenza, per ora

giiel' abbia tolta, nulla fa alia realta delle cose. Pill di cinquanta

volte, nel corso di dieci secoli, quest
1

ordine di Provvidenza e

stato violato; ma Iddio ha sempre avuto cura di risarciiio, con

esemplare punizione de'suoi violator!. Questo insegna la storia,

dalla quale avrebbero da prender buone lezioni coloro, che si

millantano di avere seppellita la Sovranita del Papa in Eoma,
e di volervela seppellita per sempre.

Se non che ci6 che monta porre ben bene in sodo si &, che

la Questione papale e per Fessenza sua religiosa: tanto che

tutto quello che in lei e di politico, vi 6 come accessorio, o corol-

lario civile della sua religiosa sostanzialita. II Principato poli-

tico, pel Papa, e la guarentigia temporale ed umana della liberta

sua spirituale e divina. E quincli un diritto politico ordinato per

s^ ad assistere un diritto religioso.

Questa verita merita di essere lucidamente chiarita, stanteche

la Eivoluzione ha un gran vantaggio ad abbuiarla, per confon-

dere'le menti volgari. II potissimo dei sofismi, che non si stanca

mai di addurre per isvisarla, e di quest! giorni si e letto e
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riletto in tutti i suoi fogli, e il celebre detto di Cristo Signore

a Pilato: Reynum meum non est de hoc mundo 1

; donde ricava

poi che, se il Regno df Cristo non est de hoc mundo, neppure

il Vicario di lui ha da avere, per qualsiasi ragione, un Regno

in questo mondo. Ma lo sciocco paralogismo salta agli ocelli, se

si bada al semplice significato dei vocaboli. Gresu Cristo. non

disse die il suo Regno -non est in hoc mundo
,
ma non est de

hoc mundo. E lo riconferind, quando termin6 il suo ragionamento

a Pilato, concludendo: Nunc autem Regnum meum non est

him 2
. Ove nota giustamente sant'Agostino, che Gresu Cristo non

disse hie qui, ma him di qui: cio5 il Signore asseri, che il suo

Regno non deriva dai diritti o dai fatti naturali di questo mondo,

sibbene dai diritto immediato e soprannaturale di Dio. Parl6 del-

V origine del suo Regno, non del luogo ove si attua. Avrebbe

detto il falso, se avesse affermato che il suo Regno non & in

questo mondo, vale a dire non si attua qui nella terra; giacche

altro non 6 la Chiesa, da lui foniata, se non il suo Regno divino

sopra la terra. Yeggasi da ci6 in che poggi tutta la mole di

questo sofisma, che e la batteria teologica della Eivoluzione

contro il Potere temporale del Papa: poggia sopra un equivoco

grammaticale, il piCi grossolano che si possa dare.

Ma quanto 6 puerilmente ridicolo questo sofisma, in udire il

quale un si gran numero di stolidi fanno ammirativamente la

bocca tonda, altrettanto & insensata la calunnia tritissima, che

il Papa e i cattolici, per amore d'interessi materiali, convertano

la religione in politica, facendo dai possesso di uno Stato civile,

dipendere la pace della religione: come se il Papa e i cattolici,

difendendo la giustizia politica della Santa Sede, non difendes-

sero la essenziale sua liberta religiosa; come se al Papa . non

corresse 1'obbligo di mantenere inviolati i diritti anche temporal!
della Chiesa; e come se la pace della religione domandasse, che

il Papa e i cattolici abbandonino lietamente le ragioni di Dio e la

santa liberta del' Yangelo di Cristo, nelle mani di nemici, i quali

non celano, che il proposito finale della distruzione della Sovranita

pontificia e stato di decapitare in Roma la Chiesa cattolica, di

annientarvene la gerarchia e di sotterrarvi il Papato.
' IOAN. XVIII, 36. 2

Ivi.
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Dei resto dato, per assurdo, che il Regno temporale del Papi

fosse cosi pernicioso e contrario allo spirito di Gesu Cristo, come

bestemmiano gl'incfeduli e gli epicure! della Rivoluzione; in che

modo si spiegherebbe il fatto stranissimo, che i Papi avendo per-

duto oltre cinquanta volte, o in tutto o in parte, il Eegno tempo-

rale, nulladimeno la Provvidenza oltre cinquanta volte ha disposto

che, in tutto o in parte, lo ricuperassero? bisogna ammettere

contraddizione fra la provvidenza di Dio e il suo spirito, o si ha

da confessare che lo spirito di Gesu Cristo ha voluto che i Papi

possedessero il Regno temporale, per umana sicurezza della loro

spirituale liberta.

Finalmente la stessa Rivoluzione occupatrice di Roma, com-

mutando il Potere temporale, che si e appropriato, colle celebri

guarentige politiche da se largite al Papa, non & forse venuta

a riconoscere espressamente, che la essenza religiosa della Que-

stione papale non puo segregarsi da certi politic! rispetti? Non

ha forse affermato col fatto, che la essenziale liberta del Pontefice

abbisogna di politic! presidii?

IV La Questione papale 6 conseguentemente, per diritto e

per interesse, non gia soltanto nazionaie italiana, ma interna-

zionaie e cattolica.

La certezza di questo punto, affermato poco fa ancora dal Prin-

cipe di Bismark ml Reichstag, apparisce dalla natura per se re-

ligiosamente universale della Questione stessa, ne ha uopo d'altre

prove che la dimostrino. E quando alcuno ne dubitasse, ogni dub-

bio gli dissiperebbe daH'animo il Governo rivoluzionario d' Italia.

II quale, allorche si accinse alia conquista di Roma, spacci6 ai

divers! Stati d'Europa note diplomatiche e memorie, in cui si

dichiarava pieno della miglior volonta di portare rispetto al ca-

rattere internazionale della Questione, che si arrogava di scio-

gliere, prendendo accordi colle Potenze e stringendo con esse

nientemeno che un contralto bilaterale, che 1'obbligasse ad os-

servare questo rispetto delicatissimo *.

1
Si veggano, intorno a cio, la nota circolaro del ministro Visconti-Venosta ai rap-

!<r<'sentanti di re Yiltorio presso le Corli straniere, solto la data dei 7 setlembre 1870

e !a memoria che V accompagnava : e poi si consulti la collczione intera degli atti

diplomatic! pubblicati dal Governo italiano, dopo compiuta 1'impresa della conquista.
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Y Anzi la Questione papale pu6 e deve giustamente consi-

derarsi altresi come questione politica, interiore del singoli Stati,

che hanno quasi tutti, o in grande numero, i sudditi di reli-

gione cattolica.

E la ragione di questo ,
che tali Stati, o hanno gia colla Santa

Sede accord! che regolano le loro interne relazioni colla Chiesa;

oppure hanno grave necessita di tutelare la pace religiosa dei

loro popoli; ovvero sentono 1'importanza somma che il Pontefice,

il quale da 1'indirizzo alia coscienza dei loro sudditi, non sog-

giaccia ad influssi sospetti, od a costringimenti nocivi alia pub-

blica liberta delle anime. Ecco perchfc gli stessi diarii ufficiosi

deirimpero germanico hanno teste definita la Questione della li-

berta del Papa, Questione romano-tedesca ; ed escluso ch'essa sia

unicamente italiana. La evidenza di questa verita strappava

dalla bocca a Napoleone I la confessione, che il Papa, per evitare

inquietudini politiche fra le Potenze, dovea rimanere Sovrano in-

dipendente del suo Stato in Roma; giacche il Papa in Vienna, in

Parigi od in Madrid, diverrebbe causa di gelosie reciproche, fra

il Goyerno che lo albergasse e tutti gli altri. Di questo & persuasa

ancora la Rivoluzione, accampata oggi intorno al Vaticano. E ri-

cordiamo di aver letto sei anni fa, in un opuscolo del signor Guer-

rieri Gonzaga, odiatore acerrimo del Papato, la Candida diino-

strazione, che il maggior danno che potesse fare il Papa all'Italia

leyale sarebbe di seco rappattumarsi : perocch^ la sua riconcilia-

zione con essa empirebbe di mali umori e d'invidie i Govern!, e

imirebbe coll'attirarle acldosso un turbine di guai.

Vero & che, per modificare una tale condizione di cose, i con-

quistatori di Roma confidano nella separazione degli Stati dalla

Chiesa, che sperano potersi compiutamente effettuare col tempo.
Ma codesto 6 un sogno bell'e buono. Finche uno Stato avra catto-

lica la quasi totalita, o la pluralita dei sudditi, come 1'Austria, la

Francia, la Spagna, la Baviera, per non dire del Belgio e del

Portogallo, o avra cattolico un loro notabilissimo numero, come la

Prussia, il Wurtemberg, la Granbrettagna, la Russia, 1'Olanda,
sara sempre o spesso costretto, se non da altro, dall' interesse po-
litico a fare i conti colla Chiesa, ad usare grand! riguardi al
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Papa e talora a farsene protettore. La separazione, come s' in-

tende dalla massoneria, equivale ad una persecuzione dello Stato

contro la Chiesa. Or questa pu6 durare piu o men lungamente,

secondo le congiunture; ma non pu6 costituire 1'essere normale

di un paese. II violento non dura; nil violentum durabile: ed

allo stringer del nodo, le persecuzioni pregiudicano sempre molto

piu gli Stati persecutor!, che la Chiesa perseguitata. Si guardi

cio che hanno perduto di autorita, di forza morale, d'interiore

coesione i Govern! della Germania e dell' Italia, col guerreggiare

la Chiesa
;
e poi si dica a chi piti nocciano le persecuzioni, se agli

Stati che le fanno, o alia Chiesa che le patisce.

YI -- Perci6 la soluzione della Questione papale non puo im-

prendersi da un solo Stato, che abbia tutto 1'utile a compierla

in suo pro ;
ma deve appartenere a chi vi ha il primario diritto

ed interesse, che 5 il Pontefice colla Chiesa, ed a chi ha 1'obbligo

di tutelare i diritti della coscienza dei popoli, che sono gli Stati

aventi sudditi cattolici.

E questo un corollario delle tesi finora premesse, dialettica-

mente legittimo ed irrefragabile. Si deduce dalla natura religiose
-

politica, che lo stesso Governo occupatore della citta dei Papi si

apertamente protestato di riconoscere nella Questione papale, e

dal carattere internazionale, che ne'suoi atti diplomatic! si e

gloriato di manteneiie. Ben & vero che egli non ha fatto nessun

capitale del diritto primario, che hauno il Papa e la Chiesa di

approvare e sancire Lo sciogiimento, che alia detta Questione altri

pretenda dare. Ma c!6 non reca stupore dal canto suo. Perocche

se il Governo rivoluzionario d' Italia avesse voluto avere riguardo

a questo principalissimo diritto, la Questione papale non sarebbe

esistita; troppo essendo noto, che fondamento di tutta la Questione

& il gran presupposto, che Papa e Chiesa hanno perduto, agli occhi

suoi, ogni diritto sopra lo Stato di san Pietro, per questo solo che

al Governo della Eivoluzione tornava conto prenderlo. Dato c!6,

questo Governo non poteva urbanamente chiedere al Papa la li-

cenza di guarentirlo, in una forma nuova, mal suo grado. II galateo

diplomatico della Eivoluzione non perinette ancora ad un Governo

che abbia detronato il Papa, di presentarglisi in ginocchio da-
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vanti, con una bomba nella destra e un foglio di guarentige nella

sinistra. Glli fa adunque mestieri tentare di gitarentire il Papa,

d'accordo con ie Potenze piu alia sua libarta interessate; e per

tal guisa vedere d'imporre bellamente al Papa codeste sue gua-

rentige. Di qui la bizzarra profferta di un contralto bilaterale,

che il Groverno rivoluzionario d' Italia fece magnanirnamente alle

Potenze
;
ma che nessuna di queste, ne grande ne piccola, ne cat-

tolica n6 acattolica, ha stimato onorevole di accettare e di sotto-

scrivere, chi dice perche il G-overno italiano non ha goduto tinora

credito di eccessiva scrupolosita nell'osservanza di certi contratti

bilaterali; e chi dice perche quel contratto fu giudicato inutile,

siccome nullo de iure e de facto, mancando 1' assentimento del

terzo che solo ha il diritto di contrattare.

D'onde si scorge che il sopra allegato corollario vien confer-

mato non meno dalla ragione, che dal fatto.

VIP Per lo che sara sempre senza base giuridica e senza

stabilita quella soluzione qualunque, che il Groyerno d' Italia dia

alia Questione papale, contro V assenso e a danno del Pontefice e

della Chiesa, e contro i diritti degii altri Stati cointeressati al-

Tindipendenza di lui.

Anche questo corollario sembra a noi di una si liuipida chia-

rezza, che a voleiio illustrare si offuscherebbe. Chiunque consi-

deri che qui si tratta non di forza, ma di diritto, deve concederci

che, per negarne la irrepugnabile verita, bisogna far onta al-

1'umana ragione e rinunziare al naturale buon senso.

VIIF Onde il Pontefice e strettamente tenuto di difendere

la sua liberta spirituale, con tutti i mezzi che Dio ripone nelle

sue mani
;
ed i popoli e gli Stati, cointeressati a questa sua li-

berta, sono in pieno diritto di mantenergliela coi mezzi medesimi,

non esclusi gli estremi.

Dura e, pei politici e per gli scribi delle sette anticristiaue,

quest' ultima conclusione: ma, in riga di morale e di giure, di

filosofia e di dialettica, non la possono combattere. Sappiamo die

infuriano a solo udirsela annunziare e la esecrano a gran voce,

quale enormita mostruosa, gridando al tradimento ed al parricidio

e scoppiando nelle gentili minacce di maeellare i preti e di far
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saltare in aria lo stesso Yaticano. Pure che farci? E una enormita

necessaria, simile a quelle tante che tutto giorno commettono i

magistrati, quando applicano ai rei convinti gli articoli del Codice

penale. Sia pur dura, finch6 si vuole, la legge che la nostra con-

clusione comprende : ma e legge di logica e di diritto. Dura lw,

sed lex; e ci6 basta.

it

I fatti

Yeniamo ora ai punti di fatto: circa i quali scrivereino piu

breve, sia perchfc gia ne abbiamo toccati parecchi nello schiarire

i punti di diritto, sia perche sono a tutto il mondo notorii.

1 La Eivoluzione d' Italia, per risolvere la Question e pa-

pale, dopo avere nel 1859 enel I860, contr'ogni diritto naturale

e positive, spogliato il Eomano Pontefice di cinque sesti del suo

Stato, nel 1870, senza neppure un pretesto plausibile, col solo

diritto della forza, lo ha spossessato anao di Eoma e ridotto a

vivere chiuso nel Yaticano. -

Si osservi poi che, per giustificare queste spogliazioni, man-

candole assolutamente ogni titolo giuridico, la Eivoluzione in-

vent6 il diritto nuovo, derivante dalla teoria, che un fatto di-

viene legittimo ed onesto, per cio solo che e felicemente compiuto.

Anzi un mese prima che assalisse colle armi Eoma e le circostanti

province, il Gloverno della Eivoluzione prese fonnalmente T im-

pegno colla Francia di osservare la convenzione del 1864, che

gli vietava 1'accesso a Eoma colla forza; e per bocca de'suoi mi-

nistri dichiaro in pieno parlamento, che 1'assaltare Eoma ed

espugnarla colle bombe, sarebbe stata una iniquita solenne, in-

degna persino di un sultano barbaresco. Tolti i quali impegni e

fatte le quali dichiarazioni, non chiamato, non provocato, senza

che nulla occorresse a modificare le cose, si avvio subito ad assal-

tare Eoma e ad espugnarla colle bombe.

Questa e un' osservazione storica importantissinia, giacche,

messane da un lato ogni altra, mastra le relazioni che passano

tra il diritto piu semplice della Questione papale, e \\fatto del

suo temporaneo scioglimento, per parte della Eivoluzione d' Italia.
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H _ II Papa Pio IX, esautorato della politica Sovranita di

Roma, volendo rimanere nel suo Yaticano, non tard6 a promul-

garsi, in faccia a Dio ed" agli uomini, moralmente prigioniero

della Rivoluzione, sub hostili potestate penitus constitutum ed

a richiamarsi, con gravissime proteste, di essere offeso e legato

nella liberta del suo pontificio ministero; e dopo lui il Papa

Leone XIII ha seguitato a promulgarsi tale e a non finir di ri-

petere, che la condizione sua 6 cosi fatta, ch'egli si trova piu ve-

ramente in balia di nemici, che in poter suo, in potestate sumus

verms inimicorum quam nosfra
1

; ed a mantenere per intollera--

bile questo durissimo stato della Santa Sede. -

Ecco quasi dodici anni che la Rivoluzione si affatica a persua-

dere 1'universo cattolico, che il Papa non & suo prigioniero, per

la sola ragione che essa non gl'impedisce di muoversi, se vuole
T

dal Yaticano: ed ecco quasi dodici anni che 1'universo cattolico

grida prigioniero il Papa, per la sola ragione, ch' egli e proprio

in balia di un Potere nenvico, il quale da nemico lo ha detronato
T

da nemico lo circonda e da nemico lo guarda e lo tratta. Codesto

non e un problema di alta metafisica o di astrusa giurisprudenza :

e una di quelle verita, che basta il comune vocabolario del buon

senso a dimostrare.

IIP In cambio della storica, indipendente e reale Sovranita,

di cui ha spossessato il Papa, con quel diritto che si 6 detto, la

Eivoluzione ha concessa al Papa una Sovranita personale, con

una serie di privilegi, che debbono tener luogo di guarentige
alia sua liberta di Capo della Chiesa, e rassicurare tutti i popoli

e i Governi a questa sua liberta interessati : privilegi per6 che i

Papi Pio IX e Leone XIII si sono affrettati di ripudiare sdegno-

samente, come derisorii, e nessun Governo ha riconosciuti per va-

lidi, in verun trattato politico internazionale.

Noteremo, per maggiore schiarimento di questo gruppo di fatti,

che la concessione delle guarentige, appunto perche concessions

del Governo rivoluzionario occupatore di Roma, conferma che il

Papa 6 nelle sue mani ed a lui materialmente soggetto, sub Jw-

stili potestate constitutes: in prima, perchonon si concedono pri-
1
Enciclica del 19 marzo 1881.
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vilegi se non da chi sta sopra, ed a chi per s& sta sotto la legge;

e poi perche chi li concede pu6 ritirarli. Onde, alia fine del conti,

il vigore di tutte le guarentige, in cui si vorrebbe fare sussistere

la liberta del Papa, si riduce all' arbitrio del Governo che gli ha

concessi i privilegi; il quale puft, se gli pi ace e quando gli piace,

sottrarglieli. E ci6 spiega, non solamente la ragione per la quale

il Papa Pio IX ne rigettft con orrore 1'offerta, e il Papa Leone XIII,

pure ributtandola, ne ha qualificata la sostanza, per figura quae-

dam regiae maiestatis quasi per ludibrium proposta, cioe una

Realita da burla
!

;
ma la ragione altresi, per la quale niun Go-

verno, poco o molto interessato alia liberta del supremo Pastore

delia Chiesa, ha mai riconosciute per buone cotali yuarentige,

mediante trattati; ed i piu le hanno ammesse come spediente

transitorio il meno insopportabile, finche durano le odierne vicis-

situdini incertissime dell'Europa.

IY Intanto che il Groverno italiano guarentiva il Papa,

come si & accennato, aflmche liberamente potesse governare la

Chiesa, gli toglieva poi una porzione di mezzi efficaci per
ben go-

vernarla, abolendo gli Ordini religiosi, secolarizzando i convent!,

trasformando gl'istituti pii, incamerando i beni ecclesiastici e

manomettendo, quel piu che gli era possibile, tutto 1'esteriore

organismo della Chiesa in Roma. E se il Papa e venuto levando

la voce, per richiamarsi di tante ingiurie, il Governo gli ha ri-

sposto con ingiurie peggiori; gittandone la stessa maesta perso-

nale in pascolo all'astio d'un giornalismo il piu inverecondo. -

Al qual proposito non e inutile avvertire, come il Governo della

Rivoluzione, con questi suoi procedimenti, nulla ostante le tri-

yiali sue ipocrisie, siasi mostrato sempre fiero e giurato nemico

del Papa in Roma, ed abbia cosi reso palpabile fino ai ciechi,

ch'egli e, verso il Papa, un Potere propriamente ostile; e quindi

esso Papa e da circa dodici anni, in tutta la verita dei ter-

mini, sub hostili dominations constitutes. Inoltre giova pur av-

vertire che, dopo gli eccessi della notte dei 13 luglio 1881, col

permettere i comizii repubblicani, per 1'abolizione della leggo

delle guarentige, e col mandare la famigerata iiota del suo mi-

1 Enciclica citata.
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nistro Mancini, nella quale si asseriva che una tale legge e di

ordine meramente interno, questo Groverno ha scoperta Tinten-

zione sua di rifarsi, se ne avra il tempo, sopra di essa e restrin-

gerla, almeno indirettamente, quanto piiY potra. Col che ha ricon-

ferinato quello che gia pretendeva negare; vale a dire d'aver

posto il Papa in tale condizione, che la liberta di lui dipende

tutta dall'arbitrio suo.

yo Quantunque poi, per virtft della legge delle yuarentige,

il Papa sia stato dichiarato Sovrano e inviolabile quanto il He,

nulladimeno, nel corso di questi anni, la sacra persona del Pon-

tefrje e" stata quella che pi ft di ogni altra si 6 potuta liberamente

ed impunitamente offenders, con ogni sorta di vituperii, dalla

pubblica stampa e dalla pubblica voce, non solo in adunanze

popolari, ma pur dentro il Parlamento stesso. Di maniera che,

se invece di una legge di eccezione in favore, il Groverno ne

avesse fatta una in odio, doe tale che abbandonasse nominata-

mente la persona del Papa agli oltraggi ed agl'improperii della

canaglia alta e bassa del regno italiano, le infamazioni e le

diffamazioni di essa non sarebbero state ne maggiori, n& peggiori

di quelle che sono state e sono tuttora, sotto la legge delle gua-

rentige.

A questo fatto cotidiano ogni commento e superfluo. Basta

osservare il torrente d'ingiurie e di contumelie, che 6 stato lecito

alia bordaglia del giornalismo vomitare contro 1'augusto Ponte-

fice Leone XIII, dopo il suo recentissimo discorso al Sacro Col-

legio dei Cardinali, per le feste natalizie.

VI - Finalmente in tutto questo tempo si 6 veduto 1'orbe

cattolico protestare del continuo, in mille forme, contro lo stato

di violeim in cui si e posto il Capo della Chiesa, dal G-overno

che ha preteso risolvere la Questione papale, conquistaudo Eoma.

E le proteste si sono vedute aumentare cogli anni di numero e

d'inteusita e crescere a dismisura, dopo le scelleratezze della

notte dei 1 3 del luglio scorso. Finora per6 erano rimaste quasi

del tutto iaefficaci, attesoch5 i Groverni pifi interessati alia li-

berU del sommo Pontefice, per varie cagioni, o non potevano

ancora, o non ancora volevano prenderne in mano la causa. Frat-
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tanto 1'agiiazione e aumentata e turba profondamente gli Stati,

perocch& la Questione papale si trova implicata con tutta la po-

ll tica europea: ne sembra piu possibile che i Govern! protraggon

di molto il partito di simulare, dissimnlare e temporeggiare,

aspettando avvenimenti che tutti sentono prossimi e nessuno puo-

prevedere.

Tal e 1'epilogo dei precipui fatti spettanti alia Questione pa-

pale, che van messi a riscontro coi cap! di diritto pid sopra in-

dicati, chi voglia formarsi un giusto concetto dello stato in cui

e ora, dopo presso a dodici anni, la grande Questione e del perche,

al suo risvegliarsi in su la fine del 1881, essa abbia tanto ecci-

tato gli animi, spaurito il Governo rivoluzionario d' Italia e con-

ciliato alia causa della liberta del Papa il favore di quant! in

Europa non han venduto il cuore o la penna alia massoneria.

Puo essere che tutto ii clamore natone non preluda ancora ad

un immediato suo scioglimento : ma 1'esser nato si universale e

si grande gia dimostra in quale altissimo conto sia essa tenuta,

e come ognuno senta necessaria la sua risolnzione.

III.

Li? oblriezioni

Molto bene sappiamo, che alle conseguenze provenienti da

questa irrefutabile serie di ra/aocinii si contrappongono diffi-

colta. Ma chiunque abbia un briciolo di coltura e d'iutendimento

dee saper eziandio, che contro conclusion! dedotte a filo di ri-

gidissimo discorso le difficolta, per quanto speciose, non possoa

essere se non fallaci. Oinesse pertanto quelle di cert! energumeni,

i quali ragionano piu da ciuchi e da ciacchi che da uomini, ri-

sponderemo ad alcune poche delle altre che si tirano sempre

innanzi, e piu abbagliano le menti Hacche, o coinmuovono le

accensibili fantasie.

1 La legge delle guarentige lascia al Papa tutti i van-

taggi, e gli toglie tutti i pesi della Sovranita: lo lascia poi tanto

libero di fare il Papa, ch'egli non 6 mai stato cosi potente, come

dopo che gli si e tolto il Dominio temporale. Di fatto, scriveva
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1'altro di YOpinione, a proposito delle rivalita della Germania e

della Francia, omai il Papato e si forte, che fa del gelosi
l

. > -

Si conceda, per figura, che la legge delle guarentige lasci

al Papa tutti in genere i vantaggi della Sovranita: si dovra per6

concedere, che ve n'e uno il quale non gli lascia; ed e 1'essere

talmente signore di s5, che sopra s6 non abbia altri da cui di-

penda. Or questo e proprio Fessenziale della Sovranita. Quindi,

concesso tutto, e abbiam or ora provato, mostrando i fatti, quanto

sarebbe assurdo concederlo, bisogna ammettere che il Papa, gran

merce della legge delle guarentige, gode tutti i vantaggi della

Sevranita, dall'unico in fuori d'essere Sovrano.

E lo dice la stessa legge, colla quale si e preteso costituiiio

Sovrano, conferendogli, non la realta, che gli e stata rapita, nia

il nome ei privilegi della Sovranita. L'averlo cosi privilegiato

per legge, ossia per una concessione, lo ha posto effettivamente

nello stato di suddito del Governo privilegiante ; giacche, con-

forme abbiam notato dianzi, le leggi si fanno dai superior! agi'm-

feriori; ed i privilegi si danno da chi e da piu a chi e da ineno.

Onde si giri come si vuole, la legge delle guarentige non fa

del Papa in Roma se non che un cittadino privilegiato, ovvero

un cittadino legalmente Sovrano di nome e suddito di fatto ;
sub

hostili dominatione subditum, secondoche dichiar6 Pio IX, nella

sua memorabile Allocuzione dei 22 giugno 1877; un EQ per lu-

dibrium, come lo ha, dopo lui, confermato il S. P. Leone XIII.

Ne giova rispondere, che la legge non riguarda direttamente

il Pontefice, ma lo Stato medesiino che 1'ha creata e sancita.

Questo fa ridere, perche niuno pu6 imporre una legge a s& stesso,

niuno essendo, ne potendo essere, a s& medesimo superiore o sog-

getto. Meno ancora serve replicare, che la legge si 6 fatta pi ft

per dare guarentige ai Governi interessati alia liberta del Papa,

che al Papa; attesoche nessun Governo ha mai accettata formal-

mente questa legge, come sufficiente compenso della regia So-

vranita al Papa usurpata: e dato ancora chela legge avesse avuta

un'ombra di valore per questo rispetto, la circolare diplomatica

del Mancini, in cui si e protestato che la legge delle guarentige e

1 Num. dei 29 decembre 188J.
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di ordine meramente interne, avrebbe dissipata pure quest' ombra

di apparenza.

Per formarsi uu'idea di quel che dev' essere la liberta del

Pontefice, fa mestieri capire una volta, die la Sovranita, come

I'uinana personalita, consiste in indioisibill : o &, o non e; e

non pu6 per meta essere e per meta non essere
;

in quel modo

che Caio, per esempio, non pu6 essere mezzo Caio e mezzo Sem-

pronio, ma o & Caio, o e Sempronio, o non e nulla: e che tra

1' essere Sovrano e suddito non vi e alcun mezzo, quali che poi

sieno i titoli, gli onori e i privilegi, con cui si rivesta T essere

di suddito. Se in Roma la signoria civile e in mano del Papa,

egli ci sta da Sovrano; se e in mano d'altri, egli ci sta da sud-

dito, o da prigioniero. Dalle punte di questa morsa non si esce.

Noi sfidiamo tutti i giuristi e tutti i filosofi del mondo a volerci

additare una Sovranita, che, se non e reale ed esercitata sopra

un territorio, sia altro che un privilegio, od una beffa.

Si vegga da cio, se la proposta obbiezione non si risolva in

una insolente ironia. La liberta del Papa, esautorato e guaren-

titOj e ora tanta in Roma che, dopo la elezione sua, neppure
s'e potuto incoronare nella interiore loggia della Basilica vati-

cana; ed ultimamente non gli e stato lecito di compiere le ceri-

monie di una solenne canonizzazione, fuorche poco meno che in

secrete. Questa liberta finalmente 5 tanta, che il 24 dell'andato

dicembre, il Papa Leone XIII pote descriveiia al Sacro Collegio

dei Cardinali in un discorso, il quale ha riscosso 1'Europa e

sgomentato lo stesso Groverno rivoluzionario, che generosamente

gliela concede.

Che se il Papato, bench5 privo del Eegno e prigioniero, gran-

deggia ora piu che mai e manifesta una forza che desta quasi ge-

losia tra i Potentati maggiori, ci6 deriva dall' essere divino della

sua istituzione e dalla indestruttibile sua maesta. II Pontefice,

avvinto nelle morali catene della tirannia massonica, e oggi gran-

dissimo, p9rch5, ridomandando i diritti, la liberta e la Sovranita

sua, si fa vindice dei diritti e della giustizia di tutti i Re e di

tutti i popoli. Si, egli, senza terra, e divenuto fortissimo, perche,

senza terra, abbandouato, solo, richiede la terra, che e sua, per
lerie I.', col. IZ, fasc. 738 10 11 getmaio 1882.
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vivervi sieuro e, libero e indipendente, beneftcara il mondo. Ma

la forza del Papa 5 in questo, ch'egli non si piega, non pat-

teggia, noa capitola con chi lo ha spossessato. Quel giorno in

cui si amicasse col Groverno occupatore di Roma, egli perderebbe

davvero il piu ed il meglio della sua sociale potenza. Cesserebbe

di esser prigioniero, ma comincerebbe ad apparire soggetto. II

Papa in Roma non pu6 essere, come sapientemente disse Pio IX,

se non Sovrano o Prigioniero. La pace con chi lo ha detro-

nato e 1'accettazione volontaria d'un patto di privilegi, in iscambio

del'Eegno, lo costitairebbe suddito de'saoi spogliatori. E gloria

del Papa di non poter essere nella sua Roma, se non o Re libero,

o Re prigioniero : cittadino privilegiato non sara mai.

11 La Sovranita reale del Papa violerebbe il diritto na-

zionale, creato -dai plebisciti; n& 1' Italia potrebbe mai ridonarla

al Capo della Chiesa. -

Diritto nazionale? Plebisciti? Italia? Codesti son tre vo-

caboli, che fanno bnon giuoco in mano di tutti i prestigiatori

politic!, intorbidatori dell'acqua chiara. Si dica prima: che e

questo diritto nazionale, che del continuo si pone avanti, come il

piu sacro dei dommi, a giustificare i fatti o gli assurdi piu mo-

straosamente ingiustificabili? Non lo sanno neppur coloro, che

1'hanno sempre sulla punta della lingua e della penna. Nel T859,

esso era il diritto di costituire 1' Italia nazione indipendente dallo

straniero: nel 1860, divento il diritto di costituirla libera e forte,

sotto la monarchia di Savoia: nel 1861, divenne ii diritto di

costituirla una: nel 1870, pass6 ad essere il diritto di accentrarla

in Roma, sopra le mine della Sovranita papale : da piu anni in

qua, esso 5 -cominciato a mutarsi in diritto di costituire dentro

Roma F Italia, sopra le ruine della stessa monarchia di Savoia,

con forma repubblicana. In che si trasfigurera fra poco, doman-

diamo noi, questo Proteo dei diritti, sotto la cui bandiera nulla

e santo, nulla 6 stabile, nulla e degno di rispetto e di osservanza?

Si convertira forse nel diritto alia barbarie, agl'incendii, ai

saccheggi, alle carneflcine?

Un diritto che s'intende far sussistere contro le ragioni d'un

altro diritto, anteriore di tempo, certo neli' essere, supremo per
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natura ed universale nelle relazioni, stando alia giurisprudenza,

non e ne pu6 essere un diritto, qualunque poi sia 1'addiettivo con

cai piaccia accompagnarlo. Ora-fuor d'ogni dubbio si &, che il

diritto del Papa alia sua Sovranita ha preceduto di died secoli in

Italia questo diritto, nato ieri e che oggi si battezza per nazionale;

che nessuno mai, n& popolo ne Stato, nel corso di questi secoli, ne

ha messa in controversia la esistenza; e che, per la entita sua, non

solamente e soprannazionale, ma altresi nazionale in Italia ed

internazionale nel mondo. Posto ci6, chi, amando discutere un

po' daddovero la Questione papale, yiene in mezzo con questo logo-

grifo, mal garbo ha, se s' ha per male che altri gli rida in faccia.

Per noi, e per chi ragiona colla testa e sul criterio de'pifr ovvii

principii del senso comune, nazionali sono tutti i diritti che

sussistono vivi e veri nell' Italia: e tra questi, nazionalissimo e"

quello di avere nel suo grembo, e propriamente in Roma, il Papa,

collocatovi da un fatto di Provvidenza, a voler dir lo vero, come

parla Dante, il piu aminirabile della storia; e per conseguente

di avercelo quale ce lo ha posto Iddio, libero e Re del suo Stato.

Chi rinnega questo diritto, forse il piu nazionale dei nazionali

d'ltalia, a parer nostro, ha perduto il bene dell'intelletto, o e

indegno di chiamarsi italiano.

Quanto ai plebisciti, che dovrebbero aver creato il nuovo di-

ritto nazionale, meglio sara non discorrerne. Una legge vieta di

pubblicamente metterli in burla: ma appunto perche essa e sola

a prenderli pubblicamente sul serio, noi, per non cadere in of-

fese, ne in burla li metteremo, ne sul serio li prenderemo. Non

ne direrno adunque ne bene ne male
; paghi di ricordare che per-

sino il Diritto, giornale ufficioso della democrazia governante,

non si e peritato di sostenere che i plebisciti, quando furon fatti,'

rappresentarono unicamente una minoranza del popolo ; popolo,

soggiungeva questo giornale, nella sua maggioranza, fonnato

di analfabeti, di gente ineducata e incolta, guidata dall' interesse

cieco, dal fanatismo, dal brutale bisogno, strumeuto fonnidabile

in mano agli audaci, ai furbi, ai ciarlatani, ai violenti *. Che

1 Num. dei 10 cd 11 gennaio 1881.



148 LA QUESTIONS PAPALE

serve dire di pi ft? Al magistero del Diritto rimandiamo chi da

noi cerca altre risposte.

Poi viene 1' Italia, la quale non potra mai ridonare al Papa

la sua Sovranita. Qui ancora abbiamo poco da replicare. Manife-

stamente si parla di quella oligarchia, che piglia il nome e si

usurpa la personalita giuridica del paese; si parla in somma

dell' Italia legale.-'NL* che e egli mai questo discorde gruppo di

partiti, pift o meno settarii, venuto su nel 1859 col favore di

armi straniere e tenuto finora su dall'appoggio di patrocinii

stranieri, appetto dell' Italia vera e reale? Ad usare un lin-

guaggio proprio ed espressivo, altro non e se non che una fa-

zione, la quale, con una finzione, opprime da ventidue anni la

nazione. E finzione patente, ignobile, irrisoria e crudele e state

ed & il tirannico artificio, con cui si e arrogate il diritto di rap-

presentare, dominare, manomettere, impoverire, corrompere, di-

sonorare, assassinare T Italia. Or come meravigliarsi che questa

oligarchia nefasta, sbncata dai covi delle societa secrete, senz'attra

patria che se" stessa, lorda del sangue e delle lagrhne del popolo

italiano, comniettitrice di latrocinii, di sacrilegii, di tradimenti

i piu disumani, gridi impossibiie ridonare al Papa quella Sovra-

nita, per rapirgli la quale ha congiurato cinquant'anni ;
e non e

arma che abbia risparmiata, dal pugnale del sicario, alle bombe

del Cialdini, del Persano, del Bixio e del Cadorna?

Secondoche abbiamo avvertito da principle, noi non volgiamo il

ragionamento agl'Italiani degeneri, i quali han giurato di perder

la patria, piuttostoche perder essi i lucri, gli utili e gli onori

che, con roderle il cuore e straziarle le viscere, hanno acquistati.

Discorriamo invece amichevolmente con quelli che, da costoro in-

gannati, troppo hanno confasa e confondono 1'Italia legale colla

reale
;
e percio credono che la nazione vera ostinatamente rifinti

cio che la finta: essendo anzi ben certo che la vera nazione, nella

sua universal!ta, vuole e desidera ci6 che la finta, con boria spa-

valda, si protesta di non mai concedere, a costo pur anco di met-

tere a ferro ed a fuoco tutto il paese.

Di fatto chi ardirebbe sostenere che il grosso dell'Italia, cioe

la pluralita delle nostre si buone popolazioni, ama appunto ve-
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dere il Papa prigionioro dentro Eoma e zimbello di una setta

che, col nome della pa*ria sulle labbra, tuttodi lo ingiuria, lo vi-

lipende, lo inceppa, lo calunnia, lo perseguita, qual nemico mor-

tale degl'Italiatii, e in lui oltraggia la coratine religions? die si

diletta a mirare la paurosa spada di Damocle, che & la Qnestione

papale, sempre pendente sopra la.Penisola e in procinto di recarle

calamita e sovversioni tremende? che antipone I'auge di un Go-

verno ibrido, ateo, esoso e cui perci6 rifiuta ogni stio volontario

concorso, alia splendida e benefica gloria del Papato? E credibile

ci6 per chi non ignora che gl'Italiaui, come cattolici, general-

mente sono concord! con tutti i cattolici dell'orbe, nel volere ri-

spettato il diritto del Papa; diritto della verita, della liberta, della

coscienza, foute della grandezza e arra di prosperita dell'Italia? ,

Su via, ognuno si metta la mano sul cuore, interroghi s& stesso

e poi dica, se possa trovarsi raenzogna piu infame di questa, che

pone a carico del malvolere di tutta quanta la cattolica e papa-
Ussima nostra nazioue la pcrvicacia d'una fazione rinnegata.

III .
-- Ma e 1'unita delFItalia come si accorderebbe colla So-

vranita del Papa? Necessariamente Tuna distruggerebbe 1'altra.

E come si accord a, interroghiamo noi, 1'unita dell'Italia coll'au-

tonoma repubblica di S. Marino? Cosi si accorderebbe, per mera

ipotesi, collo Stato che s'era lasciato al Papa, dopo le spoglia-

zioni dal I860. Forseche 1'Italia non fu stimata politicamente

una, quando, colla annessione del Veneto nel 1866, venne a com-

prendere in unico regno tutta intera la Penisola, eccetto il pic-

colo Stato romano e la repubblica sanmariniana? Dimque come

allora il difetto di quell' angusto territorio, posseduto dal piu ita-

liano dei Principi, che 6 il Papa, e presentemente il difetto di

questo augustissimo non nocque e non nuoce alia politica nnita;

nello stesso modo niun vero detrimento recherebbe all'unita me-

desima la ricostituzione dello Stato pontificio, qual era prima del

20 settembre 1870.

Ma si badi bene, che noi diciamo questo, non gia perchfc in-

tendiamo cedere teoricamente alcuno dei sacri e storici diritti

della Santa Sede sopra quel che e stio, o perch^ ci facciamo ar-

diti di suggerire praticamento a chi si sia un mezzo di qualch-
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accordo, fra la necessaria Sovranita del Pontefice e 1' unite del-

1'Italia: ma lo diciamo per ftgura, a mo' d' eseinpio, col fine di

mostrare falso, assolutamente parlando, che una Sovranite del Papa

sia incompossibile coll' esistenza di uno Stato, il quale raccolga

insieme anco geograficamente quasi tutta 1'Italia. Tale e non altro

e il valore, tutto dialettico, della nostra sussuuta, la quale al buon

giudizio d'ltaliani sensati deve tornare di preclarissima evidenza.

E di certo, par non toccare altri argomenti di sfera piu alta,

se si mettessero in bilancia i fortissimi danni, le umiliazioni, i

pericoli, le ansieta, le discordie che la Questione del Papa libero

costa giornalmente all' Italia ancora legale, coi vantaggi che le

deriverebbero dal rendere al Sommo Pontefice quello almeno che

nel 1870 gli tolse, non ci avrebbe ad esser uomo di senno che

non esclamasse: Eendete subito ogni cosa ed uscite di guai,

oggi pifc presto che domani, doinani piu presto che doman r altro!

Senonche Todio massonico al Papato, il cui impossibile annien-

tamento e stato motivo primo e scopo ultimo dell
7

opera rivoluzio-

naria d' Italia, si pazzamente acceca 1'oligarchia che 1'ha fatta e

condotta sino al punto nel quale e, ch' essa non vuol vedere nep-

pur ci6 che palpa; e preferisce 1'inevitabile sfasciamento di tutta

1' opera sua, ad una composizione che potesse ridare al Capo della

Chiesa, se non altro, un respiro di liberte.

E si noti che a ragion veduta asseriaino, con tutti i piti accorti

pubblicisti d'ogni paese, inevitabile lo sfacelo di questa mac-

china, architettata, non per aniore di patria, ma per isfogo d'an-

ticristiano livore. Costrutta essa e piantata com' 6, non si so-

stenta in cosa, che non sia contracldittoria a tutte le leggi del

giure, della politica, della religione e della storia. Or ci6 che

nell' assurdo si fonda, coll' assurdo rovina. La inconcepibile follia

di aver tentato di trasformare in reggia allobroga una Eoma,
dall'eterno consiglio di Dio stabilita

per lo loco sanlo,

U'siede il Successor del maggior Piero,

basta a far presagire la sorte air opera riserbata. La Questione

papale, che subito n'6 sorta, Questione, che, come si espresse

fin dal 1861 Giuseppe Ferrari, nella camera di Torino, ab-
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braccia il mondo colla religione, 1' universe intero con Dio
;
ed

in cui tutto e grande, tutto e terribile
l

,
ha gia prodotte

le naturali conseguenze di spalancare le porte della reggia alia

Repubblica e di convertire in una babele lo Stato, proprio al

punto nel quale 1'Europa, sospettosa o minacciosa, pare accin-

gersi a chiedergli conto della proculcata liberta del Pontefice.

II Diritto, con tono solenne, oracolava teste : Se Roma 6 la

chiave di volta della nostra unita, la Monarchia 6 pure la chiaye

di yolta delle nostre istituzioni, die sono poi guarentigia del-

r unita stessa
2

. Ma spezzate che sieno queste due chiavi, che

ne sara di tutto quanto 1'edifizio? Che poi queste chiavi sieno

in un prossimo pericolo di rompersi, lo provano le smanie e i

delirii in cui esso Diritto e i giornali suoi simili danno, per

la Questione papale, ridestatasi a cagione delle intemperanze,

dicon essi, dei repubblicani. Adunque se il degeneres animos

timor arguit, perche dal loro spavento non argomenteremo, che

le conseguenze della grande e terribile Questione gia incal-

zano e premono i suoi autori?

Non pu6 dunque errare chi prevede che, in un tempo un poco

piu o un poco men breve, per un modo o per un altro, la mac-

china dell' Italia settaria si sfascera; e Eoma tornera ad essere,

come e forse meglio di prima, quella a che 1'ordine immutabile

della Provvidenza 1'ha destinata.

Che giova nelle fata dar di cozzo?

Invece pertanto di accettare, per opposta a noi, 1'obbiezione

del come 1' unita d' Italia si possa accordare colla Sovranita del

Papa, "opporremo noi 1'altra del come possa F unita d'ltalia sus-

sistere, contro il diritto del Papa alia Sovranita. Persiuo a che

1'obbiezione non si risolve, noi manteniamo che, nel giro delle

idee razionali, s'intende, 1' unita, qual e uscita dalle mani del-

T oligarchia dominatrice, ^ un fatto giuridicamente, politicamente,

religiosamente, storicamente insensato. N^ ci pare che un Italiano

qualsiasi, purch6 netto da pece massonica, possa diversamente

conclndere e pensare.

Atti uflic. pag. 2019.

5 Num. dci 3 gennaio 1882.
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IV E sommo interesse della religione che, a cagion del

Papato, r Italia non perisca. Ma come campera da un eccidio, se

il Papato, che pure e tanta parte della nostra grandezza nazio-

nale, non concorre a salvarla?

Qui siamo d'accordo. Religione e patria, Italia e Papato deb-

bono stare insieme, aiutarsi a vicenda, darsi amorosamente la

mano. Non che il Papato inclini a perderla, la vuole anzi sal-

vare, quanto e possibile, da ogni nocumento; e diciamo con fran-

chezza, che sol esso oggimai pu6 salvarla. Ragioniamo dell' Italia

vera e reale, non della finta; della nazione, non della fazione che

iniquamente se ne appropria il nome. Se si tratta di questa

Italia, niun male essa dee temer dal Papato, e invece grandis-

simi beni sperarne.

L' unita e perduta ; poich6 il quadrilustre sperimento, che se

n' e voluto fare, 6 in tutto e per tutto fallito. C' 6 nel mondo chi

valga a descrivere la confusione di animi, di partiti, di leggi,

di Governo, di cose a cui 1' Italia & ora ridotta; e 1'abisso di

materiali e mo rail miserie in cui genie? Qual e lo Stato che, per

lo scoinpiglio interiore, il discredito e la malevolenza esteriore,

sia coinparabile ad esso? II venne del regionalismo gli bruca

le fibre e, mal celandosi coi colori della partigianeria politica,

gli toglie, quasi a cadavere, il moto. In esso non arde 1' affetto,

ne riluce il pensiero della nazione, la cui massa nulla gli comu-

nica della sua vigoria e da cui non ricava, se non ci6 che colla

forza le sprenie. Che e dunque 1'artificiosa sua vita, se non

un'agonia di morte?

L' unita potra forse reggersi anche qualche tempo, a seconda

dei yenti che soffieranno di fuori, o si scateneranno di dentro :

ma che sia per reggersi a lungo, ne meno i corifei dell'oli-

garchia che 1'ha fatta e la sfrutta ci ha fede. In Roma, dove,

a ritroso d'ogni dettame di saviezza, s'5 ostinata a porre il

seggio, ayra inesorabilmente la fossa. la yolonta dell' Europa,
o la insania della demagogia, o le due cause insieme la fini-

ranno. Fu detto e ridetto sin dal principio, che a niuna potenza

umana essendo concesso yincere il Papato, la monarchia che

coi cannoni avrebbe introdotto contr'esso il trono in Roma, vi

avrebbe trovata la tomba e la dissoluzione. Lo predisse Giuseppe
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Mazziui, ancor prima che i moti del 1859 avessero dal Bona-

parte 1' impulse. Roma, scriveva costui, & vietata alia monar-

chia. Pu6 un Ee togliere Roma al Papato? Caduto il Papa 7

oaiono, prive di base, le monarchic. Pu6 un Re, rimanendo tale,

vibrare quel colpo e costituirsi carnefice del principle in virtu

del quale egli stesso regge?
* > E nei fati, come intuon& F ateo

Giuseppe Ferrari al parlamento, che chiunque, o Re, o Imperatore,

o Stato, se la piglia col Papa, capiti male. E codesta una legge

di vindice Provvidenza, che non comporta eccezioni. La storia 6

li a provarla ;
e la storia n6 si smentisce, n5 si cancella. Posto

ci6, nell'ordine sempre dei concetti filosoficamente speculativi,

non si fa torto a nessuno deducendo, se piace, a priori, lo

scioglimento deH'unita, come dalF antecedente si deduce il suo

conseguente. Chiaro e che qui si discorre colla mente, non si an-

gura col cuor&; si espongono raziocinii, non si esprimono voti.

Dato questo, rimpianga pur altri la perduta unita: non pian-

geremo noi percio Fltalia, come perduta. AHW^a, senza e contro

il Papa, potra ottimamente succedere Vunione, con e pel Papa.

Se non si avra piu una Tltalia libera della fazione, che ci ha

tutti subissati in un mare di guai e di vergogne, si potra avere

unita Fltalia indipendente della nazione, che sospira pace e

pane, probita e giustizia, onoratezza e lealta, religiosita e morale,

fede e buona fama; beni tutti ingoiati dalla yoragine dell'unita.

A salvare poi Tltalia da un eccidio che per caso, nel soqqua-

dramento di questa, le soprastasse, niuno sarebbe idoneo e pos-

sente pii\ del Papa: il quale divenuto forse, per 1'avvicendarsi

delle contiugenze, in qualche modo arbitro delle sorti sue, a

tutt'uomo si adopererebbe per conservarle la integrita del ter-

ritorio e la immunita da forestiera signoria.

Dicasi in verita: non sarebbe codesto il massimo dei benefizii

che ritalia, negli ordini politici e in tanti suoi pericoli, potesse

ricevere dal Papato ;
da quel Papato che una setta, folleggiante

d'odio a Cristo, vitupera ogni di per flagello della nazione?

Qual 6 I'ltaliano di sangue e di cuore, che al Poiitefice salvator

della patria non solleverebbe le mani plaudenti, non manderebbe

un grido di riconoscenza immortale?

1 Pensiero ed azione, \ sottembre e 15 novcmbrc 1858.
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Ora che il Papa Leone XIII volga in mente disegni yasti e

salutiferi per 1' Italia, e niitra nel petto sensi di fervidissimo

amore per essa, e -nulla pift desideri che preservarla da supreme

distrette e, avvegnache queste non s'abbian da poter evitare,

tenderle la mano pietosa e camparla dalla sovversione, coloro

solamente lo ignorano, che non si curano di saperlo. Da che

egli siede sul trono di S. Pietro, ogniqualvolta gli si e offerta

1'opportunita di aprire in pubblico 1'animo suo, mai non ha esi-

tato a far intendere, che la incolumita e felieita dell'Italia sopra

modo gli e cara; ma questa non potra conseguirla, se il Papato,

sorgente e presidio della sua civilta, non torni ad essere nel

'suo seno, di fatto, quel che esser deve per sacro diritto umano

e divino. Tal & sempre stato 1'assunto de' suoi discorsi in codesto

argomento.

Sentiamo bensi 1' oligarchic rimproyerargli che, rivendicando

come fa i sovrani diritti della Santa Sede, egli provochi sopra

T Italia ed attiri stranieri interventi. E lo sfacciato rimprovero

da chi gli e" niosso? Da coloro che nel 1859 mendicarono 1'inter-

vento francese, appunto per poter violare a mano piu salva quei

sovrani diritti, e sempre son iti accattando ed accattano tuttora

protezioni straniere, appunto per conservarli violati. insipienti!

E non s' avvedon eglino che rinnovano proprio il caso del sicario,

il quale di assassino che
e",

in assassinato si atteggia?

Sapete voi chi, non gia contra T Italia, ma contra voi provoca

ed attira questi interventi? Non il Papa Leone XIII, il quale ne

pud rinunziare al diritto che ha Dio sulla sua liberta, n^ impe-

dire il diritto che ha il mondo di tutelarla
;
si bene voi che, dopo

sftdato Dio e il mondo, con calpestare la sovrana liberta ponti-

ficia, mattamente v' incaponite a tenervela sotto del piedi. Se vo-

levate rimossi gl' interventi pel Papa contro di voi, non dovevate

limosinare e mercanteggiare gl' interventi per voi contro del Papa:

non dovevate cedere al Bonaparte Nizza e Savoia, per assicu-

rarvi 1'impunita nel prendergli le Romagne: non dovevate, senza

dichiarazione di guerra, sterminargli 1'esercito in Castelfidardo,

per appropriarvi 1'Umbria sua e le sue Marcher non dovevate

giurare che mai non sareste entrati in Roma a detronarvelo colla

violenza, e poi entrarci colle bombe e rapirgli il trono : meno che
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mai dovevate promettergli onori di Re, nel carcere del Yaticano,

e poi trattarvelo come Cristo nel pretorio. Qual meraviglia dunque
se avendo, col togliere Roma al Papa e ridurvelo in oltraggiosa

cattivita, conculcato il diritto di tutti, veuisse altri di fuori a ri-

cattarla dalle vostre mani e renderla al suo Signore? Se Yincenzo

Grioberti pote dire abbeverati a fonti avvelenate gl' Italian! i

quali oppugnassero, che il Papa e naturalmente e deve essere

Capo civile dell'Italia
;
che non s'avra a pater dire di voi i quali,

nel nome dell' Italia, osate oppugnare ch' egli sia naturalmente

e debba essere Principe libero nel suo Stato ?

Per fermo, il Santo Padre Leone XIII ardentemente brama

che la grande Questione della liberta papale si risolva senza tur-

bamenti, senz'armi e senza sciagure per la patria sua diletta.

Egli lo ha dato a conoscere in piu maniere, n& cessa d' invitare

gl' Italian! a risarcire spontaneamente un'offesa giustizia, che

altrimenti, quandochessia, sara dalla forza risarcita. La ripara-

zione, al tempo suo, si e resa necessaria da una di quelle leggi

d' ordine snperno, che non sottostanno al volere degli uomini. Di

chi adunque sara la colpa e il danno, qualora ai paterni suoi in-

viti si neghi ascolto ?

Ci pensino sul serio, e con imparziale spirito, quanti Italian!

han a cuore la salute della patria. Cosi . come sono, le cose non

resteranno sempre. L'ora della vendetta di Dio non 6 rivelata a

nessuno : ma quest' ora verra. II Papa oggi pu6 accogliere affet-

tuosamento nelle sue braccia un' Italia riconciliata colla giustizia

e con Ini, e concorrere ad una sua fortunata ricostituzione : ma
domani potra egli frastornare i fulmini, che sieno per cadere

sopra un' Italia contumaco nella usurpazione ?

IY.

Concltmone.

Premesso quanto abbiamo ragionato finora, brevissimamente

concluderemo. -- Se la Questione papale, com'e a temere, vien

ripresa in mano dalla diplomazia, o con noi, o contro noi sara

risoluta; han bandito i portavoce della fazione, subito che si sono

avvisti del suo risorgere. Ma con loro troppo ^ manifesto che

non si pu6 risolvere; e quindi & chiara la conseguenza.



150 LA QUESTIONS PAPALE

L' Italia vera deve, alia sua volta, bandir alto cio che pensa,

credo e vuole : cio& alia disgiuntiva faziosa bisogna che franca -

inente sostituisca la congiiintiva nazionale :
- - La Questioue con

noi e per noi si risolva. Perisca la fazione, se di perire le piace;

ma si salvi la nazione, che intende esser salva.

Ci si dimandera: Poste le cose in questi termini, che s'ha

egli da fare?

Lo ha detto il Papa Leone XIII agl'Italiani, nel memorando

giorno dei 16 ottobre dell' anno decorso, allorchfc, nel numero di

oltre a ventimila, gli si raccolsero intorno a fargli caloroso

omaggio, dentro la Basilica vaticana. Agile dunque concordi

ed unitevi ; stringetevi obbedienti ed ossequiosi al Pastore

supremo, il romano Pontefice. E siccome nella liberta e

mil' indipendenza di lui, non larvata, ma vera, piena e

manifesto,, e principalmente riposto il bene di tutta la Chiesa

e del mondo cattolico, cosl e necessario die tutti i fedeli, e in

modo specials quelli d' Italia, si mostrino di tale liberta e in-

dipendenza solleciti e gelosi; e necessario die questa reclamino

costantemente e con oyni mezzo che e lor consentito, conforme

il buon diritto e la giustizia addimandano. Noi non cesse-

remo di combattere per guesto scopo: ma fa duopo che i figli de-

voti; non solo si attristino della condizione dolorosa del Padre

loro, ma si adoprino altresl come possono per migliorarla. A
voi innanzi tutti si appartiene cosl degno e nobile compito.

Deh che in tempi di tanto periglio nessuno rimanga inerte

ed inoperoso! Che nessuno di voi ceda alia forza degli eventi

e del tempo, abituandosi, con colpevole indifferenza, ad uno

stato di cose che ne Noi, ne alcuno de' Nostri Successori po-
tremo accettare giammai.

In queste autorevolissime parole e insegnato il da fare o, se

piu aggrada, il programma cattolico e diciamo altresi nazio-

nale degl'Italiani; che pu6 ridursi ai tre concetti di unione,

azione e devozione: unione degli animi, azione di tutti, devo-

zione al Papato.

Smesse le idee e le opinioni particolari, conviene nniforme-

mente accordarsi in questo, che la causa del Papa e causa ancora

non men religiosa, che civile dell'Italia
;

e che alia sicurezza e
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all'indipendenza dell'una, & richiesta la liberta dell'altro. La

cosa & di tale perspicuita, die abbarbaglierebbe un cieco. Chiimque

pertanto ha una favilla d'italiano spirito nel petto, scosse le vane

paure, si serri intorno alia bandiera, sopra cui si inscriva LI-

BERTA DEL PAPA : bandiera la piu veramente italiana che imma-

ginare si possa, e sotto cui s'avrebber da niettere coloro stessi,

che nudriscono affetto agli ordini nionarchici ed ai dinastici in-

teressi; se pur volessero capacitarsi che tanto vale il Papa pri-

gioniero in Roma, quanto, non solo 1' intervento sempre ininac-

cioso alle porte d'ltalia, ma la demagogia sempre baldanzosa

presso i gradini del trono.

All'unione in questo punto conseguiti 1'azione, legittima si,

ma Concorde, ma viva, ma franca, ma universale. Si usino tutti

i niezzi ad onesti cittadini leciti; sopra ogni altro quello della

parola a voce o a penna: e la causa della liberta del Papato,

indivisibile dalla salute dell'Italia, si propugni, si chiarisca, si

commenti coi libri, cogli opuscoli, coi giornali, nei discorsi pri-

vati e nelle pubbliche adunanze. A un bisogno poi si ricorra a

petizioni, ad indirizzi, a proteste e si raccolgano per miriadi,

per centinaia di migliaia, per milioni le firme : salva insomnia

la legge, si faccia risonar alto 11 diritto d'ogni Italiano a volere

libero, onorato, indipendente il Capo della religione, che lo Sta-

tute promulga religione persino dell'Italia legale.

Finalmente si accenda viepiu e fiammeggi nelle sue manife-

stazioni Vamore nazionale al Papa ;
n6 gl' Italiani d'ogni grado

e condizione si stanchino di provare al mondo, che vilmente li

calunniano coloro i quali osano rappresentaiii per nemici del

Pontiftcato romano, o per indifferent! ai suoi dolori ed alle sue

glorie. In una parola, mostrino sempre meglio ai fatti, che nella

sapienza e fortezza dell'augusto Papa Leone XIII riconoscono

il pegno phi dolce di salvezza, die Iddio in questi fortunosissimi

tempi abbia dato alia patria pericolante; n^ meno sperano, per-

che pill dun che mai sono i contrast! da vincere e fieri i cimenti

da superare. Con Leone XIII 6 Dio : e chi fissa 1'occhio della fede

nel suo nome, che oggi, quasi stella, rifulge sotto la tiara, ben

legge a chiare note, ch'esso & shnbolo di vittoria : in hoc signo

mnces.



ASSURE A NIP AL

E LA SUSIANA

Dopo le imprese d'Egitto, della Fenicia e dell' Asia Minore,

da noi sopra descritte, le quali occuparono i" primi cinque anni

incirca del regno di Assurbanipal (667-662); la grande Iscri-

zione storica del Cilindri racconta la guerra da lui condotta nel

Minni, aspro paese, posto nelle montagne al nord-est dell' As-

siria, presso ai laghi di Van e di Urumyeh *. Nel Cilindro A,

essa & chiamata la JFa

spedizione, e dovette aver luogo tra il 662

e il 660. Ecco in breve il ragguaglio che il medesimo Cilindro,

e piil ampiamente il Cilindro B, ci danno di questa guerra,

colle consuete e, per cosi dire, stereotipe frasi dei fasti assiri,

che qui non accade recar per disteso.

Era a quei di re del Minni un cotale Ahsiri; il quale avea

da alcun tempo in qua, e forse all' avvenhnento appunto di As-

surbanipal al trono, scosso il giogo del vassallaggio e del tribute,

imposto gia ai suoi predecessor! dai Monarch! assiri. Per punire

adunque il ribelle, Assurbanipal ne invase lo Stato, e tutto lo

mise a ferro e fuoco. Ahsiri os6 bensi far fronte al primo impeto

dell'invasione, e si avanzft in silenzio, nel cuor dolla notte >

per sorprendere e battere 1'esercito assiro; ma fu battuto egli

stesso, con si tremenda e sanguinosa rotta, che i suoi soldati,

per lo spazio di 3 casbu, empierono de'lor cadaveri i campi e il

deserto. Assurbanipal vittorioso si avanz6 allora entro la con-

trada, senz'altro ostacolo: prese molte citta e piazze forti, le

devasto, le distrusse, le diede alle fiamme, e ne trasse p.rigionieri

e prede quante voile. II re Ahsiri che, dopo la sconfitta del suo

1 G. RAWLINSON, The five great Monarchies etc. Vol. II, pag. 204.
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esercito, si era ritirato nella capitale Izirtu, all'appressarsi mi-

naccioso del torrente nemico, non istette ad aspettarlo; ed abban-

donata la capitale, si rifugi6 piu lungi in Adrana, una delle sue

migliori fortezze. Anche Izlrtii pertanto e con lei piu altre citta

e piazze del cuor del Minni, caddero senza colpo ferire, o dopo

breve assedio, in potere di Assurbanipal; il quale, divenuto omai

padrone di quasi tutto il paese, contiriuft la sua marcia conquista-

trice ad altre province, dipendenti dal Minni o sue confinanti,

e peneti'6 fin nel paese di Sakhi e nel Madai, cio& nella Media;

in ogni parte castigando coi consueti orrori della guerra le citta

ribelli, e rimettendole a colpi di spada sotto 1'antico giogo della

dominazione d'Assur: indi, carico di spoglie, col tesoro dei ri-

scossi tributi, e con immensa torma di prigionieri, se ne torn6

tranquillamente a Mnive. Yero 6 die Ahsiri, dalla sua alpestre

e inespugnabil rocca di Adrana, alia quale Assurbanipal non si

euro di dare assalto, sfidava tuttora il nemico; ma la Dea Istar,

che al Monarca assiro, suo fervente adoratore, avea promesso,

com'egli credeva, fin dal principio intiera vittoria, dicendo: lo,

io distruggero Asliiri, re del Minni ; Istar, egli dice, compie

1' opera, traendo il re riottoso a subitanea e tragica fine. II fatto

e che in una improvvisa sollevazion del popolo, irritato forse dei

mali che la temeraria politica del re avea attirati sul regno, egli

fu trucidato appie del suo castello, e il suo cadavere fatto in

brani, e con esso lui quasi tutti i membri della famiglia reale

furon messi a fil di spada. Alia strage comune scamp6 tuttavia

un figlio del re, per nome Vaalli, che gli successe nel trono, e

del quale priina cura fu disdire la politica paterua e sottomettersi

con ispontaneo omaggio al Sovrano di Ninive. A tal fine egli

mandd a Ninive il proprio primogenito, Erisinni, a baciare

i piedi > del Gran Re, richiederlo di perdono e di pace, ed offrir-

gli i tributi, dianzi non pagati ;
ed insieme con Erisinni, una

figlia delle proprie viscere
, per essere aggreggiata, come

concubina, fra le donne del real Palazzo. Assurbanipal accolse

benignamente Erisinni, gradi T omaggio, invi6 di rimando a

Vaalli un ambasciatore in pegno di amista, e contentossi di

sopraggiungere all'antico tribute del Minni un'imposta di 30 ca-
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valli
l

. Con cio la dominazione assira fu anche in quella regione,

come teste nell'Egitto e nella Fenicia, ristabilita e per alcun

tempo assicurata.

Cotesta guerra del Mimn non fu invero, come dal racconto

cuneiforme appare, che nna rapida e vasta scorreria militare, di

devastazione e di rapina ;
e non dovette ad Assurbanipal costare

gran fatica, non avendo egli avuto a sincere quasi altro ostacolo

che quello dell'asprezza del paese alpestre e selvaggio. Ma di

gran lunga piu ardua ed ostinata e pericolosa fu la lotta che

poco appresso egli dove intraprendere, al sud-est dell' Impero,

contro il regno dell' Elam, ossia la Susiana. La guerre d'Elam,

scrive il moderno Annalista dei Ee d' Assiria, est la plus grande

que Assurbanipal ait eu a soutenir pendant son regne
2

. Anzi

ella fu non una sol guerra, ma una lunga catena di guerre, un

gigantesco dramma di sangue in pii\ atti, che dalla Susiana pi-

gliate le prime mosse tosto si estese ad assai piu vasto teatro;

intrecciandosi le ostilita dei He Elamiti colla gran rivolta di

Babilonia e col sollevamento da questa promosso di pressoche

tutto il mezzodi e 1'occiclente della Monarchia assira, dal Golfo

Persico, attraverso la Siria e 1' Arabia, fino al cuor dell'Egitto:

lunga iliade di combattimenti, che tenne per lo spazio di un 12

o 15 anni, cioe dal 660 o poc'oltre fin verso il 645, in un quasi

continue armeggiamento la spada di Assurbanipal, riuscita infme

con una serie di splendidi success! vincitrice. Ma veniamo a di-

visar per ordine i fatti di quest' epopea guerresca, 1' ultima, e la

piti grandiosa forse, degli Annali assiri.

La Susiana, dopo le ripetute e tremende percosse, ricevute da

Sennacherib, negli ultimi anni del suo regno, come a suo luogo

narrammo, avea fatto una lunga tregua dalle antiche sue e quasi

incessanti ostilita contro V Assiria. Durante tutto il regno di

Asarhaddon, ella si tenne con lui in pace, anzi diede mostre non

ambigue d' averne cara 1' amista
; giacche per mantenerla gli

1 Yedi il testo del Cilindro A, presso lo SMITH, Assyrian Discoveries, p. 333-335,

? presso il MENANT, Annales des Eois d'Assyrie, pagg. 259-560; e il testo del Ci-

lindro B, presso il medesimo MENANT, pagg. 279-281.
2
MENANT, Annales etc., pag. 285.



E LA SUSUNA 161

Elamiti non dubitarono di cacciare, non pure dal lor paese, ma

dal mondo, un del figli del celebre Merodachbaladan, per nome

Nahuzirnapistiesir, che, battuto dai General! di Asarhaddon,

eras! rifugiato con cieca fidanza neU'Elam, antico e sicuro asilo

di suo padre. A quei di regnava a Susa Ummanaldas I, sotten-

trato, non sappiamo se per immediate o mediata successione, a

quell' Ummanminanu, che vedemmo sconfitto da Sennacherib,

circa il 690, nella gran battaglia di Khalula. Ma un colpo as-

sassino, preludio di piu altre tragedie onde vedremo insangui-

narsi la reggia dei Monarch! Elamiti, pose fine precoce al paci-

fico regno di Ummanaldas. Egli fu trucidato da
7

suoi due fratelli,

Vrtaki e Teumman; e cagione dell'orrendo fratricidio fu ap-

punto, secondo che rileva da non sappiamo qual documento lo

Smith 1

,
1'aver egli ricusato di romper guerra ad Asarhaddon,

con una spedizioue in Caldea, a cui i fratelli istigavanlo.

Urtaki pres.e quindi, senza niun rispetto ai diritti dei figli

di Ummanaldas, possesso violento del trono; ma, quali che fos-

sero dianzi le sue animosita politiche contro 1'Assiria, il fatto &

che, divenuto re, mantenne anch'egli verso Asarhaddon, e poi

verso Assurbanipal nei prim! suoi anni, il tenore di amista e

pace, osservato gia dall'infelice Ummanaldas. Ed Assurbanipal

dal suo lato non solo serb6 buoni termini colla Susiana, ma le

fu cortese eziandio di generosi beneficii. Imperocche, essendosi

gittata cola una siecita straordinaria e quindi una gran fame, il

Monarca di Ninive mand6 agli Elamiti soccorsi di viveri, ed ac-

colse ospitalniente in Assiria quei tanti di loro ch'eran venuti a

cercar ivi ristoro. Tuttavia gran tempo non and6 che Urtaki

medesimo, a istigazione forse del minor fratello Teumman, che

mostra essere stato un de'piu fieri ed iniplacabili nemici del nome

assiro, mosse guerra ad Assurbanipal, invadendo la Caldea con

numeroso esercito, ingrossato dalle truppe ausiliari di Bel-basa,

Principe del Gambul, e d' altri Dinasti, ribellatisi test6 al do-

minio assiro, e port6 F assalto fin sotto le mura di Babilonia. A
tal novella, Assurbanipal accorse tosto da Ninive, in difesa della

metropoli caldea; ma non bast-6 1'animo ad Urtaki di aspettarlo

1 Vedi la sua History of Babylonia, pubblicata dl SAYCE, pag. 141.

Serie XI, vol. IZ
t fasc. 758 11 12 gennaio 1882
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a pie fermo, per venire con esso lui a scontro di campale batta-

glia; onde tosto batte in ritirata, durante la quale raggiunto

dal Re assiro ed incalzato fino alle frontiere deU'Elam, tocc6

gravi sconfitte; e rientrato nel suo reame, poco appresso, 1'anno

medesimo, v' incontro per mano d' un suo suddito la morte.

Nella mia VI
a

spedizione (cosi racconta Assurbanipal questa

sua prima guerra contro VElam, nel Cilindro B: il CilindroA

non ne fa motto) io marciai contro Urtaki, re del paese di

Elam, il quale non avea riconosciuti i beneficii del padre mio,

che mi gener6, e non avea preveduta la fame, allorquando una

siccita si sparse sopra V Elam e vi diffuse la desolazione. Io,

per salvar il suo popolo, gli mandai dei bestiami, gli porsi la

mano. II suo popolo fuggi dinanzi la siccita, ed abit6 nel paese

d'Assur, fino a tanto che la pioggia non ebbe irrigate il suo

paese e non vi germogliaron messi. Io li inviai, questi uomini

che erano stati nutriti nel mio paese, e le genti delT-E7am

che... questo ritorno con piacere... disconobbero questo beneficio.

Bel-basa, governatore del paese di Gambul, Nabu-ziUr-usur,

il... dei servi che mi erano ubbidienti, Marduk-zikir-ibni,

Generate di Urtaki, re del paese di Elam, si collegaron loro

per dichiarar la guerra al paese di Akkad... essi radunarono...

per dar battaglia... Io ordinal al mio messaggero . . .
;

al suo

ritorno, mi conferm6 la loro risposta cosi: Le genti di Elam,
come un nugolo di cavallette, han coperto il paese di Akkad;
esse hanno stabilito il loro campo in faccia di Bab-Ilu e vi

hanno alzato fortificazioni. Per ottenere 1'aiuto di Bel e di

Nabu, miei Signori, io feci un sacrifizio alia lor divinita, rac-

oolsi i miei guerrieri e mi posi in marcia. Egli (UrtaM) intese

1'avanzarsi della mia spedizione, e il terrore lo abbatte; ritorn6

nel suo paese. Io lo inseguii, lo rnisi in rotta, lo respinsi fino

alle frontiere de'suoi Stati. Urtaki, re di Elam, che non si era

premunito contro la fame, desiderft la morte in quei giorni di

sciagura... In quell' anno, egli termin6 i suoi giorni... Bel-basa,

del paese di Gambul, che aveva scosso il giogo del mio do-

minio, fini i suoi giorni nel ritiro. Nabu-zikir-issis, (o usur),

il tik-inna, che non aveva osservato 1'alleanza, fu rovesciato



E LA SUSIANA 163

da'suoi Generali. Marduk-zikir-ibni
? suo Generale, che aveva

macchinato per attirare UrtaM, incorse la collera di Marduk,
il re del Grand! Iddii; entro quell' anno... (mori?). II cuore di

Assur, pien di collera, non li risparmid; Istar, la gran Dea che

mi protegge, pose fine al suo regno, e fece passare ad altre

mani il trono di Elam !

.

Le nuove mani, a cui, dopo la morte di Urtaki, pervenne il

trono di Elam, furon quelle di Teumman, di lui fratello; ed

il costui awenimento al regno fu tosto seguito da una nuova

guerra coll'Assiria, che riusci piu feroce della precedente, e alia

Susiana maggiormente funesta. Teumman, per salire al trono

ove s'assise, come un genio maligno >, aveva, ad esempio di

Urtaki, calpestati i diritti dei proprii nipoti; cio& di Ummanigas,

Ummanappa e Tammaritu, figli di Urtaki, non che quei di

Kudurru e Padu figli di Ummanaldas, predecessore di Urtaki:

e per assicurarsi in mano lo scettro usurpato, si avvis6 di tor

di mezzo cotesti pretendenti che potean disputarglielo ed avean

forse nel regno un poderoso nerbo di partigiani. Se non che,

avuto eglino sentore della barbara trama, scamparono a tempo
colla fuga, ed insieme con pii\ altri del regio sangue, e con una

torma di guerrieri e di cittadini lor fedeli, si ricoverarono in

Assiria, ponendosi sotto Tegida di Assurbanipal; il quale, ae-

colti graziosamente i regii profughi, non pure li affid6 della

sua protezione, ed a Teumman che con alte minacce reckmava,

gli fossero restituiti e consegnati in mano, rispose con aperto

rifiuto, ma, sposata risolutamente la lor causa e fattosi lor

campione, s'accinse a portar la guerra nel cuor medesimo della

Susiana, contro V usurpatore che dal suo canto allestiva le pro-

prie forze per decidere colFarmi il litigio.

Da ambe le parti le ire erano ardenti, e la lotta minacciava

di voler essere oHremodo fiera ed accanita. Assurbanipal, gran

divoto della Dea Istar, vi si apparecchi6 con fervide preghiere

e sacrificii per ottenere la sua protezione; e n'ebbe, dic'egli,

1 MENANT, Annales etc. pag. 286-282. Cf. SMITH, History of Assurbanipal,

pag. 100-109 ; G. RAWLINSON, The five great Monarchies, Vol. II, pag. 204-205;

MASPERO, Histoire ancienne etc., pag. 434.
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sicure e ripetute promesse di vittoria. lo mi confidai in Istar,

che mi protegge... Nel mese dbu (luglio-agosto) mese sacro alia

Stella dell'Arco (il Sagittario?), durante la festa della Eegina

sublime (Istar), figlia di Belo, io feci un sacrifizio, in onor di

lei nella citta di Arba-Ilu (Arbela), la citta diletta al suo

cuore. Nel mese innanzi, tamuz (giugno-luglio), era stata os-

servata per tre giorni I'oscurita del Sole levante : presagio

sinistro pel re Elamita. E 1'oracolo che non cangia avea

profetato: II re del paese d'Elam sara distrntto. Questi in-

tanto bestemmiava gli Dei assiri, dicendo: Teumman e potente

quanto Istar
;
e soggiungeva : Io non poserft, finch& non abbia

raggiunto (il nemico), per fargli guerra. II che avendo io ri-

saputo (prosiegue Darrando Assurbanipal) supplicai la possente

Dea Istar, me le prostrai dinanzi, perch
7

ella venisse in mio

soccorso (pregandola cosi) :
- - Dea tfArba-llu, io, io sono

Assurbanipal, 1' opera delle tue mani... il padre che mi generft...

per ristabilire i templi del paese d'Assur e abbellir le citta

del paese d'Akkad, io, io ristabilii i tuoi templi, io cammino

nella tua adorazione... ed egii, Teumman, re del paese di Elam,

egli che non adora i Grandi Iddii... e tu, Dea delle Dee, tremenda

nelle battaglie, Dea della guerra, Eegina degli Dei... tu che in

presenza di Assur, il padre che mi genero, mi hai proclamato...

tu mi ami... per rallegrare il cuore d'Assur, per piacere a

Marduk... Istar udi la mia preghiera, e mi rispose:
- - Non

temer nulla. Ed ella raliegr6 il mio cuore, dicendo: I tuoi

occhi saran soddifsfatti, pel soccorso della mia mano che yiene

in tuo aiuto
;
io ti prometto la vittoria Ad accrescere vieppiu

la fidamza del pio Monarca, si aggiunse la seguente visione :

Allora, nel cuor della notte, mentre io pregava, mi addor-

mentai d'un sonno profondo, e fui visitato da un sogno. In quella

notte, Istar parl6 e mi apparve, cosi: - -

Istar, abitatrice di

Arba-Ilu
}

si avanz6; ella era cinta di raggi a destra ed a

sinistra; ella portava in mano un arco, lanciante terribili dardi

nel mezzo della mischia; il suo incesso era sicuro, come quello

d'una madre che da la vita. Istar (diss'ella), la Regina amata

degli Dei, ti apporta quest' ordine : marcia, per mietere spoglie;
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il campo e pronto dinanzi a te; io verr6 in tuo aiuto; la, dove

andrai, andr6 con te. La Eegina delle Dee ti comanda cosi: tu

rimarrai qui nel tempio di Nabu ; ristorati di cibo, bevi del vino,

al suon degli strumenti, glorifica la niia divinita, fino a tanto

che io arrivi; e il tuo desiderio sara soddisfatto; io ti voglio

far toccare il desiderio del mio cuore. Egli (Teumman) non

si terra in piedi dinanzi a te, non t' imporra il suo giogo : non

badare alia tua pelle, in mezzo alia battaglia; Istar ti riserba

la sua generosa protezione, ella veglia sopra di te, ella allon-

tanera tutti i pericoli: dinanzi a lei avvampa un fuoco terri-

bile... per rovesciare i tuoi nemici, gli uni sopra degli altri >*.

Abbiam voluto recar per disteso questo tratto, perch& egli ci

porge un saggio insigne delle superstizioni assire, e mostra al

vivo la tempra religiosa di Assurbanipal; il quale nei proprii

fasti, piu che niun altro forse dei Ee assiri, fa uso ed abuso

dei nomi de'suoi Iddii, e d' Istar singolarmente, traendoli ad ogni

poco in mezzo, e immischiandoli in ogni cosa. Confortato adunque

da cosi solenni augurii e promesse, il Gran Ee nel mese

ululu ( agosto-settembre), mese sacro al Ee degli Dei, Assur,

padre degli Dei, lor brillante Signore valico le frontiere, piomb6

sopra VElam, come un uragano, e Io invase tuttoquanto
2
.

Teumman gli si avanz6 incontro ed accampossi per venire a

battaglia. Ma avendo inteso, che il Ee assiro s'era impadronito

di Dur-Iluj una delle principal! citta o fortezze Io spavento

10 prese, Teumman ebbe paura e si ripieg6 verso la citta di

Susan primaria capitale del regno. Indi si fortific6 sul fiume

Ulai (VEulaeus dei classici, che scorre sotto Susa) presso la

citta di Tul-liz, poco lontana da Susa, e stette ivi aspettando

11 nemico, che si avanzava. La vigilia della battaglia, Assur-

banipal ebbe un nuovo conforto dal cielo: Marduk e i Q-randi

Iddii che mi proteggono, mi mandarono un presagio in sogno.

E la battaglia riusci ad una decisiva e splendida vittoria del

G-ran Ee. Io Io posi in rotta, presso la citta di Tul-liz; riempii

il fiume Ulai dei cadaveri de'suoi soldati; le loro spose fuggi-

1 Cilindro B, presso il MI'NANT, Anmtes etc. pag. 282-284.

2 Cilindro A, ivi, pag. 260.
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rono, come frecce, nei dintorni della citta di Susan. > In mezzo

alia strage de'suoi, Teumman medesimo fu fatto prigioniero,

e tratto innanzi al vincitore, il quale al cospetto dell'esercito

nemico gli taglio la testa, e cosi tronc6 d'un colpo la guerra.

lo tagliai la testa a Teumman, re di Elam, per ordine di

Assur e di Marduk, i G-randi Iddii, miei Signori, in presenza

di tutte le sue truppe. II timore di Assur e di Istar lo rovescift,

ed elle mi si sottomisero
l
.

La vittoria di Tul-liz rese Assurbanipal padrone della Su-

siana: ma egli, fedele agli impegni assunti in favore dei regii

profdgM pei quali aveva intrapreso la guerra, diede il regno di

Susan ad Ummanigas, primogenito di Urtaki, e il principato

di Khidalu nella Susiaua orientale a Tammaritu, suo terzo

fratello; contentandosi che eglino riconoscessero, come fecero, in

qualita di vassalli, Falto suo dominio. Indi, con ricco bottino di

guerra, riprese la marcia alia volta di Ninive. Ma per via, quasi

a compimento della guerra, fece sentire tremendo il peso della

sua vendetta sopra il paese di Gambul, limitrofo alia Susiana,

sul basso Tigri. Quivi aU'estinto Bel-basa era succeduto il suo

figlio, Dunanu, il quale, insieme col fratello Samgunu, avea

teste prese le parti di Teumman, ribellandosi al Monarca di

Ninive, antico sovrano del Gambul. Assurbanipal devast6 tutta

la oontrada, tempestandola come un uragano ; prese la citta

di Sapi-Belj la capitale, cui Asarhaddon, ai tempi di Bel-basa,
avea fortificata per fame un baluardo contro la Susiana

;
la

distrasse e rovesci6 nelle acque delle paludi in mezzo a cui

sorgeva; ne trasse via in ischiavitu tutti gli abitanti; prese vivi

Dunanu e Samgunu, e li carico ai piedi e alle mani di ca-

tene e ceppi di ferro >
;
con essi loro schiant6 dal paese e fece

suoi prigioni tutta la stirpe e parentela di Bel-basa, i Grandi

della corte, i governatori e officiali del regno; e raccolto gran
bottino di tutte le ricchezze della terra, Iasci6 questa diserta,
ed ogni cosa, uomini e prede, trasportd in Assiria. In tal guisa

(conchiude Assurbanipal): < Per grazia di Assur, Bel, Nabu, i

1 Cilindro B, ivi, pag. 284. Cf. Oilindro A, dove cotesta guerra di Teumman
e riferita piii in succinto; ivi, pag. 260.
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Grand! Iddii, io distrussi i miei nemici, e rientrai in pace a

Ninua. Portal in trionfo la testa di Teumman... Eientrai in Ni~

nua con giubilo, fra le musiche de'miei schiavi, carico delle

spoglie del paese di Elam e delle spoglie del paese di Gambul,
die il mio braccio avea conquistati, conforme al comando di

Assur... Io feci appendere la testa di Teumman dinanzi al gran

portico di Ninua, la elevai alto assai. Grazie ad Assur e Istar,

il popolo contempt la testa sanguinosa di Teumman, re di

Elam. II trionfo contro il re Elamita fu coronato dal sitpplizio

dei principali suoi complici, che furon trattati colla consueta cru-

delta assira. Dunanu fu gittato a Ninua, in una fomace ar-

clente dove spir6 : alcuni grandi furono scorticati vivi; ad altri

fu strappata la lingua ;
ad altri recise le labbra, e indi riman-

dati liberi per servir d'esempio nel paese > !

.

Nei bassirilievi del palazzo di Assurbanipal a Mnive (oggi

riposti a Londra), dove sono storiate a gran quadri le imprese

del Monarca, veggonsi parecchie scene, riferentisi a questa guerra

contro Teumman, accompagnate di brevi leggende esplicatiA^e.

Eccone un saggio.

1 In un quadro, son due guerrieri, Fun dei quali ferito

di freccia, 1' altro tende un arco: e Tepigrafe sovrapposta dice:

Teumman, in tuon di comando, dice a suo figlio: Scocca la

tua freccia.

2 In un altro, veggonsi due guerrieri in fuga : e la scritta

narra: Teumman, re del paese di Elam, vede in tremenda

battaglia sconfitto il suo esercito. Ei fugge per salvar la pro-

pria vita, egli scappa. Io presi i suoi soldati colle truppe del

mio esercito... Teumman, re del paese di Elam, k battuto dalla

violenza del mio attacco. Tamritu, suo primogenito, prende le

sue mani, e per salvar la propria vita fugge a traverso i boschi.

Per ordine di Assur e d' Istar io li rovesciai, tagliai loro la

testa.

3 Altrove, si vede sopra un carro un personaggio, portante

per mano una testa recisa : con allato questa leggenda : La

testa di Teumman, re del paese di Elwn, fu tagliata in mezzo

1 Cilindro S, 1. cit., pagg. 285-286.
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alia battaglia, al cospetto del mio esercito
;

io la mandai, come

buona novella, al paese cli Assur.

4 In una scena campeggia un personaggio reale, a cui

vengono presentati omaggi: e 1'iscrizione canta: Ummanigas,

il profugo, mio servo, accett6 il mio giogo. In esecuzione de' miei

comandi, il mio Generale lo introduce nella citta di Madaktu

(Badaca, seconda capitale della Susiana), e nella citta di lasan

(o Susan) in mezzo a feste ; poi lo colloca sul trono di Teum-

man, che & stato preso dalle mie mani l
.

CoH'intronizzazione di Ummanigas, avvenuta nel 657 av. 0.,

o li intorno, la Susiana torn6 in pace ;
e per alcun tempo ella

serb6 amista ed ossequio verso Assurbanipal, dalle cui mani avea

ricevuto il nuovo re, che a lui professavasi vassallo. Ma quel

tempo non fu lungo : esso non fu che una tregua fra due grandi

guerre. Verso il 650, la gran rivolta di Babilonia suscitft un

nuovo incendio, che dilatossi a quasi tutto 1'Impero assiro; e

la Susiana, fattasi principal complice di quella rivolta, rientrft

in un periodo di turbolenze di ostilita coll'Assiria, che termi-

nossi coll' intiero soggiogamento del regno alia corona di Mnive.

In Babilonia signoreggiava da pi ft anni Samul-sum-ukin 2
,

fratel minore di Assurbanipal; che e senza dubbio il Sammu-

ghes dei frammenti di Beroso, serbatici dal Poliistore presso Eu-

sebio, ed il Zzo<j<$ov%wog del Canone di Tolomeo : doppia identita
3
,

voluta dalla ragion de' tempi, e per nulla infermata dalla dif-

ferenza dei nonii, i quali si sa come, nel trapassare in bocca ai

Greci daH'Assiria, venissero facilmente alterati, e anche in modo

strano corrotti. Beroso e Tolomeo lo fan succedere nel trono ba-

bilonese immediatamente ad Asarhaddon; e gli assegnano, il

primo anni 21 di regno, il secondo anni 20, dal 667 al 647.

1 Vedi il MENANT, Annales etc. pagg. 287-288.
4 H nome e letto yariamente dagli assiriologi: Saulmugina dallo SMITH e da

G. RAWLINSON; SaJummu-kin dal MENANT; Samul-masadd-yu~kin dal MASPERO;

Samul-sam-ugin e poi Samul-sum-u'kin, dal LENORMANT. Noi ci atteniamo a que-
st' ultima lettura del LENORMANT, che e quella altresi dell'accuraiissimo SCHRADER.

3
Veggasi quel che di questa duplice identita ragiona e dimostra lo SCHRADER

nelle sue opere: Die Keilinschriften und das alte Testament, pag. 239; e Die

assyrisch-babylonischen Keilinschriften, pag. 127.
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II che s'accorda egregiamente con quel che i testi cuneifonni

ci fan sapere del regno di Samulsumukin. Una Tavoletta di

contratto private, trovata a Babilonia, ed ivi acquistata dallo

Smith, porta la data seguente: Citta di Bab-Ilu, mese
,

giorno 29, anno 14 di Samulsum-ukin l
: essa 6 1'unico mo-

numento, che di questo re siasi finora cola rinvenuto, ma & mo-

numento autentico che prova aver egli regnato almen 14 anni.

I fasti poi di Assurbanipal ci assicurano, aver 'esso, alia morte

del comun genitore Asarhaddon, avvenuta intorno al 667, con-

ferita a questo suo fratello la signoria di Babilonia; ed averla

quest! pacificamente esercitata per pifr anni, cio dal 667 fin

verso il 650, prima che rompesse nella ribellione che siam per

narrare.

Di questa ribellione i documenti non esprimon le cause, ma

egli e facile divinarle. In Babilonia fermentava sempre una po-

tente fazione antiassira, che agognava all'indipendenza; ed &

facile il credere che ella, adulando il re
;

si studiasse di trarlo

a scuotere il giogo di Ninive. D'altra parte, il re, Samulsum-

ulcin, doveva essere assai mal contento, anzi indegnato, della

umile e stretta dipendenza in cui tenealo il suo fratel maggiore,

e alto Sovrano, Assurbanipal ;
il quale designava egli stesso nello

Stato babilonese i Governatori delle citta e province, vi tenea

guarnigioni e comandanti proprii, che con lui corrispondevano

direttamente, e in Babilonia si occupava di abbellir la citta, ri-

storarne i templi, fare offerte e sacrificii in proprio nome ai san-

tuarii degli Iddii, come se egli medesimo ne fosse immediato

signore
2

. Comunque sia, il fatto ^ che Samulsumukin, dopo tre

lustri e piu di docile vassallaggio, aspir6 a farsi indipendente,

e forse anche a sbalzare il fratello dal trono di Ninive, per im-

padronirsi egli solo di tutto V Impero. Ma, siccome a tanta im-

presa troppo erano ineguali le forze della sola Babilonia, egli

cerc6 alleati in ogni parte, e con mene soppiatte ordi una vasta

congiura di principi e re vassalli dell'Assiria, che dovessero o

1

SMITH, Assyrian Discoveries, pag. 31(>.

2
SMITH, History of Babylonia, pag. 143.



170 ASSURBANIPAL

aiutar lui direttamente coH'armi, o almen favorirne indiretta-

mente la causa colle lor simultanee ribellioni.

La Susiana fu naturalmente la prima ad essere richiesta d'al-

leanza; e il re babilonese, seguendo Tesempio di pareccM suoi

predecessor!, si valse del tesori del templi di Bel a Babilonia,

di Nebo a Borsippa, di Nergal a Cutha, per comprar con essi

la fede di Ummanigas; il quale, bench& avesse ricevuto da As-

surbanipal la corona Elamitica, non esitft punto a far causa co-

mune col ribelle di lui fratello. Nab&bel-sum, pronipote del

famoso Merodachbaladan, che signoreggiava la marittima del Bit-

yakin, i Principi del Dakkuri, AiffiAmukkan, del Pekod e

d'altre tribu della bassa Caldea e delle riviere deU'Eufrate,

entrarono anch' essi nella cospirazione. La quale distese le sue

fila fin nella Siria e Palestina, e nell' Arabia e nelTEgitto. Un
re degli Arabi, Vahta, allestiva un esercito per mandarlo a Ba-

bilonia, sotto la condotta di due capitani, Abiyateh ed Aymy

in soccorso di Samulsumukin ; mentre Psammetico in Egitto si

levava in guerra contro gli Assiri per cacciaiii dalla valle del

Nilo, e Glge re della Lidia, rotta ogni amista con Assurbanipal,

spediva per mare i suoi guerrieri a Psammetico, il quale del

loro braccio principalmente si valse a battere le guarnigioni as-

sire, ad atterrare gli altri Principi della Dodecarchia .gia suoi

colleghi, e ad insignorirsi di tutto Tantico Impero dei Faraoni.

In tal guisa addensavasi la piu formidabil tempesta che avesse

mai minacciato la monarchia assira, dal tempo in qua del gran

disastro di Assurnirari, cio& da presso a cent'anni. Ma Assur-

banipal era uomo da tener fronte alia tempesta e da superarla.

Egli ebbe da prima alcuni avvisi dalla Caldea della gran

congiura che secretamente ordivasi; ma Sdlumsutnukin, per

rneglio mascherar le sue trame ed attutare i sospetti del fratello,

fu presto a mandargli un'ambasceria per assicurarlo della pro-

pria fedelta; ed Assurbanipal, accolti graziosamente gli amba-

sciatori babilonesi, trattolli con grandi onori e feste. Per6, come

ogni cosa fu apparecchiata allo scoppio, il re babilonese gitt6

la maschera, e dichiar6 apertamente guerra. Le truppe della

Susiana e delFArabia, congiuntesi alle Caldee, assaliron le guar-
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nigioni assire e cacciarono da ogni parte gli official! di Assur-

bampal. Quest! allora si accinse prontamente alia riscossa, al-

lesti le sue migliori forze, e confortato, com'ei narra, da una

visione del Dio Sin che gli promettea sicura vittoria, mosse

contro Babilonia. Se non che, prima eziandio che ei giungesse

in campo, gia la discordia aveva indebolito le forze alleate dei

ribelli; e nuove tragedie funestavano la corte Elamitica. Urn-

manigas aveva appena mandate il fior del suo esercito a Babi-

lonia, quando Tammaritu, suo fratello cospiro contro di lui, e

fatte anni, lo sconfisse in battaglia, Fuccise, e ne usurpfc il trono.

Seguitando tuttavia la politica del fratello, recossi egli stesso

in persona a comandar le truppe Susiane, che militavano in favore

della rivolta di Babilonia. Ma in quella, ecco che un cotale In-

dabigaSj capitano Elamita, profittando dell'assenza di Tamma-

ritu, si fe' proclamare re delFElam; e 1' esercito, che sotto Tarn-

maritu campeggiava a Babilonia, abbandonata la causa di lui

e dei Babilonesi, ritirossi in patria; onde 1'infelice re, spodestato

e diserto, fu costretto a fuggire e nascondersi, e infine, dope

varii errori, non trov6 altro scampo migliore che quel d'implo-

rare la clemenza e la protezione di Assurbanipal, il quale be-

nignamente lo accolse al perdono, e gli concesse eziandio ospi-

talita generosa. Frattanto gli Assiri aveano invaso la Galdea,

e battevano da ogni parte i ribelli, i quali, stremati del piu

gagliardo aiuto che avessero, quello dell' Elam, troppo mal reg-

gevano alia lotta. Le soldatesche di Samulsumulcin e de'suoi

alleati, Caldei e Arabi, furono in piu scontri sconfitte alia cam-

pagna, e costrette a ritirarsi nelle quattro principal! fortezze di

Sippara, Borsippa, Cutha e Babilonia, nelle quali il re babilonese

avea concentrate il nerbo delle sue forze. Ma Assurbanipal le

strinse tosto d'assedio; e le prime tre caddero in breve tempo

Tuna dopo 1'altra in poter suo. Ultima speranza dei ribelii re-

stava Babilonia
;
dove frattanto agli orrori della guerra eransi

aggiunti quei della peste, e della fame, sicche i miseri assediati

furon ridotti a cibarsi di carne umana. Finalmente, anche Ba-

bilonia cadde; e SamulsumuUn, visto presa la citta, diede fuoco

al suo palazzo e peri nelle fiamme. L'orribil tragedia avveniva
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nel 647
;
dal quale in poi Assurbanipal chiamossi padrone asso-

luto di Babilonia
1
.

Tal 5 il contesto del fatti che, intorno a questa guorra Ba-

bilonese, dai document! di Assurbanipal si ritrae. Ma, chi fosse

vago di udire, in parfce alineno, il testo medesimo del racconto

assiro, ecco i tratti piu notevoli del Cilindro J, che a cotesta

guerra si riferiscono.

Samul-sum-ukin, mio fratel minore (e sempre Assurbanipal

che paiia), io 1'avea beneficato, e Tavea costituito re di Babi-

lonia Ma egli questi favori disconobbe e macchin6 il male.

Egli dava buone parole, ma entro il-cuor suo stava eleggendo

il male. I figli di Babilonia, cui in Assiria io beneficai, i servi,

miei dipendenti, peccarono e malvage parole parlaron tra loro,

ed egli a Ninive li mando al mio cospetto, astutamente, per

pregarmi d'amicizia. Io, Assurbanipal, re d'Assiria... i figli di

Babilonia in seggi poinposi collocai, anella d' oro fermai ai loro

piedi, per mio comando essi furono in Assiria colmi d'onori. Ed

egli, Samul-sum-uldn, mio fratel minore, le genti di Akkad,

di KaUuj di Aram, e la costa marittima da Agaba fino a

Bab'Salimitu, tributarii e sudditi miei, fece ribellare contro il

1
SMITH, History of Babylonia, pag. 143 e segg. ;

G. RAvyuNSON, The five great

Monarchies, Vol. II, pag. 206-207; MASPERO, Histoire ancienne etc. pag. 432-434.

- Quanto alia fine di Samulsumukin, il LENORMANT (seguito dal FINZI) avea scritto

nel Manuel, Vol. II, pag. 117, non sappiamo sopra qual fondamento, che Assurba-

nipal, presa Babilonia, perdono al fratello venuto a chiedergli merce, e gli restitui

eziandio il trono babilonese
; aggiungendo quest'atto di clemenza fraterna doversi senza

dubbio attribuire alle preghiere e ai consigli della comun sorella, Seruya-edirat, che

sembra aver avuto gran potere sopra Assurbanipal, e che e nominata in piii monu-

menti assieme ai due fratelli. Ma piii tardi, nelle Premieres Civilisations, Vol. II,

pag. 304, congiunse la presa di Babilonia colla morte di Samulsumu'kin, qui se brula

vivant dans son palais : attenendosi in do alia sentenza dello SMITH, e degli altri

assiriologi ;
i quali tulli s'accordano a far perire Samulsumukin nelle fiamme, come

e chiaramente accennato nel testo cuneiforme
;
benche poi fra lor dissentano nell'in-

terpretarne il modo; volendo alcuni, come il RAWLINSON, e il MASPERO che il re

babilonese non perisse nelle fiamme del proprio palazzo, da lui medesimo accese, ma,
fatto prigione da Assurbanipal, fosse da lui condannato a morir arso vivo. Siccome

tuttavia quest' orribil tratto di crudelta non leggesi espresso nel testo assiro, noi repu-
tiamo piu verosimile la interpretazione dello SMITH, a cui ci siamo attenuti nel nostro

racconto.
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mio potere. Ed Umma-nigas, il profugo che prese il giogo del

mio dominio, cui io avea stabilito re nolVElam; e i re di Goim,

di Siria (Martu}, di Etiopia (MiluWii), che, per comando di

Assur e di Beltis, le mie mani tenevano (mi eran vassalli);

tutti quant! egli li fece ribellare, ed essi con lui congiurarono

(letteralmente posero le loro facce ). Sippara, Babilonia,

Borsippa, e Cutha sollevaronsi e ruppero la fratellanza; e le

mura di coteste citta egli fece da' suoi guerrieri innalzare. Contra

di me fecero guerra; ed egli Fofferta de'miei sacrificii e delle

mie libazioni, al cospetto di Bel
7 figlio di Bel, di Samas, luce

degli Dei, dol guerriero Adar, arrestd, e i doni delle mie dita

fece cessare. Per isvolgere da me le citta, sedi dei Grand! Iddii,

i cui tempi! io avea ristorati, e adorni d'oro, d'argento, e ri-

stabilito in essi le immagini, egli macchin& il male. In quei

giorni, un veggente, sul cominciar della notte, s'addorment6, e

sognft un sogno, cosi: Ecco ci6 che Sin apparecchia a coloro

che contro Assurbanipal, re d'Assiria, hanno macchinato il male:

la battaglia 6 pronta, a violenta morte io li destino : col taglio

della spada, col fuoco, colla fame e colla peste, io distruggei'6

le loro vite. Questo io udii, e mi confidai al volere di Sin,

mio Signore. Nella mia sesta spedizione, io radunai il mio eser-

cito, contro Samul-sum-ukin dirizzai la marcia. Entro Sippara,

Babilonia, Borsippa e Cutha, lui e parte de' suoi guerrieri io

assediai e li presi tutti quanti. In citta e alia campagna, (uc-

cisioni io feci) senza numero; la sua disfatta io compiei. I ri-

manenti, di peste, di sete e di fame perirono. Umman-igas, re

di Elam, costituito dalla mia mano, il quale ricevette il prezzo

(del tradimento) e venne in aiuto di lui; Tammaritu contro di

esso rivoltossi, e lui e parte della sua famiglia distrusse colla

spada. Poscia Tammaritu, che dopo Umman-igas sedette sul

trono di Elam, non cerc6 alleanza col mio regno. In aiuto di

Samul-sitm-ukin, mio fratello ribelle, egli marci6, e per com-

battere il mio esercito allesti i suoi soldati. Io pregai con pre-

ghiera Assured Istar; le mie suppliche essi accolsero, e le parole

delle mie labbra ascoltarono. Inda-bigas, suo servo, contro di

lui si rivolt6, e sul campo di battaglia ne compifc la sconfitta...
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Tammarituj i suoi fratelli, i suoi congiunti, il seme della stia

casa paterna, con 85 principi che il precedevano, dalla fascia

yinda-bigas fuggirono, e con amarezza nei loro cuori arc(nte,

vennero a Mnive. Tammaritu i iniei piedi regali baci6 b pol-

vere gett6 sui suoi capelli, stando al mio sgabello. Egli/a ser-

virmi si dispose, perche io F aiutassi. Per comando di Assur e

d' Istar, egli si sottomise al mio dominio, in mia presenza/stette e

glorific6 la potenza de'miei potenti Iddii, che in mio/soccorso

yennero. Io, Assurbanipal, di cuor generoso, rimovitbre della

fellonia, perdonatore del peccato, a Tammaritu fee/ grazia, e

lui e parte del seme di sua casa paterna entro il /mio palazzo

collocai. In quei di, le genti di Akkad, che stayano con Sa-

mul-sum-ukin e macchinavano il male, furon presi dalla fame;

per loro cibo la carne dei propri figli e delle proprie figlie

mangiarono, e divisero il Assur, Sin, Sanias, Bin, Bel, Nebo,

Istar di Ninive, la regina di Kitmuri, Istar di Arbela, Adar,

Nergal e Nusku, i quali dinanzi a me marciavano e distrugge-

vano i miei nemici, Samul-sum-ukin, il mio ribelle fratello,

che contro di me fece guerra, entro un fiero ardente fuoco get-

tarono, e la sua vita distrussero
1
. >

1 Cilindro J.;versione dello SMITH, Assyrian Discoveries, pag. 337-342. Cf. la

versione, men corretta, del MENANT, Annales des Eois d'Assyrie, pag. 261-263.



BELLA DECADENZA
DEL PENSIERO ITALIANO

BELLA FILOSOFIA 1

IV.

L'Ardigo Parellelo Ira costui-e il Trezza II panegirico del De Gubernalis II

lato piu deforine di questo falso filosofo II suo capolavoro in fieri Qual e

la sua scutla filosofica? Spavento delle alte sfere ufficiali Se il positivismo

italiano differisca sostanzialmente dalPinglese e dal francese Positivisti schieiii

e intransigenti, e positivisti larvati ed ipocriti Tutti hanno in uggia la metafi-

sica Presagio di V. Gioberli avverato Perchc PArdigo gittasse la sottana allc

ortiche 11 meccanismo della sensazione di Helmholtz Idea fondamentale del

positivismo dell'Ardigo Non fa differenza tra il pensiero e le cose Le razze

latine non hanno piu 1' intelligenza della creazione naturale Chiama il domma

della creazione un vero assurdo II mondo s'e fatto da se Attacca la Prov-

videnza Dice che 1'argomento delle cause finali e PHlusione delle intelligenze

limitate Nega la spiritualita e I' immortalita deH'anima Afferma che spirito

e materia sono due derivazioni di un indistinto anteriore Conseguenze di queste

teorie.

La rivoluzione italiana, non dissimile dalla francese di cut e

legittima figliuola, ha dato campo a non pochi preti di disertare

dalle file del sacerdozio per sostenere principii ben diversi da

quelli che per vocazione e per giuramento erano obbligati di pro-

pugnare. Questa loro apostasia se da un lato 6 stata un bene pel

sacerdozio medesimo, in quanto s'e cosi purgato dei membri in-

cancreniti e guasti; dall'altro poi ha prodotto mali incalcolabili

alia societa laica in mezzo alia quale sono entrati come merce ap-

pestata in citt^, malsana. Oltredich^, 1' influenza degli apostati e

riuscita tanto pid malefica ed esiziale, in quanto il maggior numero

di costoro emno uomini di grande ingegno dotati e di solida dot-

trina nudriti
; avvegnach& tutti sappiano come il chericato cat-

tolico trovi nei nostri seminarii una educazione letteraria e scien-

tifica sotto molti rispetti superiore di gran lunga a quella che

lo Stato moderno dispensa alia gioventu laica nei suoi ginnasii

e licei. La nuova razza degli Iscariotti 6 ita dunque a mettere

1 Vedi vol. VIII, fasc. 756, pagg. 669-689 del presente volume.
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in servigio della rivoluzione i tesori di sapere che avea ric/-

vuto dalla Chiesa, per averne in ricambio il prezzo della felloi

Ma da che essi diventarono fedigrafi, quei tesori si Couvertirono

in mondiglia, e il loro ingegno medesimo si abbui6 miseranente,

come astro fra le dense nebbie di una notte d'inverno.
lycuore

ci si stringe poi al pensare che di siffatti disertori rammente

alcuno rinviene dai tortuosi sentieri dell' apostasia, e ge/ta Tin-

fame prezzo in faccia ai seduttori; perche il loro pec/ato e di

quelli, come disse Gresu Cristo medesimo, che non trwano per-

dono ne nella vita presente, n6 in quella avvenire./Quanto a

noi, non dissimuliamo che il ctimpito che abbiamo i/trapreso ci

riesce molto piu ingrato tutte le volte che ci toccs/d'avere per

le mani le op ere di qualcuno di essi, perche l!4npieta dello

spretato ha una malizia piu raffinata ed un cArattere che lo

rende ributtante ed odioso. Muno dunque si meravigli se noi

ci mostriamo acerbi censor! di cosiffatti sciagurati : ch5 non e

facile impresa contenere lo sdegno quando tra i^epravatori del

pensiero italiano si rinvengono coloro a cui Crip ha detto Vos

estis sal terraef

Roberto Ardig6 e un lombardo x che non ha nulla da invidiare

al Trezza, che come lui gitt6 1' abito ecclesiastico per acquistarsi

fama e favori. I due spretati si somigiiano come due gocce

d'acqua: hanno infatti la stessa burbanza, la stessa impronti-

tudine, la stessa audacia, facile audacia per altro, di bestem-

miare il loro Bio e di vituperare la religione di cui furono un

giorno ministri. Se v' ^ divario tra essi, questo deriva da ci6 che

il Veronese e letterato ma non filosofo, ed il Lombardo non &

ne Funo ne 1' altro. Non conosciamo infatti uno scrittore tra i

contemporanei che abbia fatto piu sfregi alia grammatica e piu

strazio del bello stile del canonico mantovano. Ma questo non e che

il lato meno uggioso della sua figura. II De Grubernatis volendo di

lui fare un elogio coi fiocchi, cosi lo ritrae: il suo robusto in-

gegno profondamente scrutatore, affacciatosi innanzi ai veri della

scienza, senti il bisogno di liberarsi dagl' impacci della fede

1

Nacque a Casteldidone nella provincia di Cremona il 28 gennaio 1828. Da Cre-

mona trasferissi a Mantova nel 1836, e vi fu avviato al sacerdozio, e diTenne perfm
canonico di quella cattedrale.
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religiosa per poter proseguire con animo fermo ed indipendente

nelle sue ricerche scientifiche. Ora 5 appunto il tenore di

questo panegirico che per avviso degli uomini sani d'intelletto

e per niente grami di spirito costituisce il lato piu deforme del

filosofo lombardo. Invero, che cosa piu deforme per detta di

V. Gioberti, di un uomo che sragiona, di un cristiano che be-

stemmia, di un prete che spergiura? E l'Ardig6 6 per appunto

un uomo che non ragiona, ed un filosofo la cui filosofia & de-

testabile al sommo. In prova di che basti il sapere che egli,

l'Ardig-6, medita niente manco che di dare alia luce una grande

opera, la piu grande forse che sia stata concepita da umana

mente, ed avra per titolo: La formazione storica delle idee

volgari di Dio e dell'anima. Ci rincresce assai che questa

grand' opera sia di la da venire, perchfc ci basterebbe essa sola

per mettere in chiaro le rare doti e gli altissimi meriti di questo

robusto ingegno e profondo scrutators della vera scienza; anzi

ci pare che con questo suo capolavoro si potrebbe giustificare

Falta nomea procacciatagli dal ministro Baccelli, che innalzan-

dolo agli onori dell'Areopago italiano chiamavalo una grande

illustrazione dell
7

Italia legale gia si intende.

II lettore bramera innanzi tratto di sapere a quale delle tante

scuole filosofiche in onore oggidi appartenga FArdigft. Se vogliam

favellare in sul serio, il filosofo lombardo non appartiene a nes-

suna scuola in particolare, ma nel tempo stesso appartiene a

tutte. Yerso il 1869 si dava per panteista, nel Discorso su Pietro

Pomponazzi. Ma in seguito, scrive il De Gtubernatis: L'ar-

dimento delle sue dottrine filosofiche gli fe'dar voce di mate-

rialista. Ben presto per6 il materialista di ieri si convert!

all'idealismo, diremo meglio al razionalismo che per la sua ar-

ditezza getto lo spavento, che 6 tutto dire, nelle alte sfere uffi-

ciali. Se non che le grida sdegnose mandate dai filosofi stra-

nieri, che invidiavano alF Italia un pensatore cosi originale ed

uno scrittore cosi potente, fecero aprire gli occhi finalmente ai

rettori d' Italia, e l'Ardig6, lasciato lungamente ad insegnar Tab-

bicci della filosofia in un liceo, s'ebbe la cattedra universitaria,

come a dire il pretium sanguinis! Che che altri possa dire

Serie XI, vol. IX, fate. 758 12 12 gennaio 1882
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in contrario, la filosofia del preteso robusto pensatore lombardo

& fior fiore di positivismo. Di che fanno fede i titoli stessi delle

sue opere: 1 La psicologia come scienza positiva. 2 La mo-

rale dei positivisti; e quando diciamo opere, non intendiamo gia

quelle pubblicate, ma da pubblicare, poich6 6 ora venuto di moda

che negli elogi dei grandi pensatori dell' Italia redenta si parli

delle opere che son da farsi come se di fatto esistessero
;
la qual

cosa ci fa ragionevolmente credere che cio che ne dice il De Q-u-

bernatis sia piuttosto autobiografia ehe biografia. L'Espinas che

di lui scrisse un pomposo elogio nella Revue Philosophiqite

del Eibot, dice che 1'Ardigo non & un nemico dichiarato della

metafisica. Ma come questa asserzione dello scrittore francese

possa conciliarsi colle dottrine propugnate dal suo cliente non ci

e dato di capire. Invero, 1'Ardigo & o non & filosofo positivista? Se

10 &, allora non ci venite a dire che egli non avversa la metafi-

sica n la escluda dal novero delle scienze; perch5 il domma fon-

damentale del positivismo 6 la negazione dell' assoluto
;
ora senza

1' assoluto la metafisica non e piu che una parola vuota di senso.

E qui ci si permetta una digressione per chiedere al sig. Espinas

su qual fondamento egli si poggia per poter affermare che il posi-

tivismo italiano differisce grandemente dal francese e dall'in-

glese? Sara per avventura sul modo diverse onde i positivisti

delle tre nazioni trattano sdegnosamente la metafisica e riguar-

dano i suoi grandi problem! come cose da mandare al confino nel

paese dei farneticanti? Ma questa differenza con buona venia del

collaborator della Revue Philosophique 5 piu apparente che

reale, consiste piu nelle parole che nei concetti Di fatto se i po-

sitivisti inglesi e francesi dicono senza tante cerimonie che Dio,

anima, vita futura, e tutte le verita supernatural! sono pure chi-

mere, gl'italiani, di quelli ben piu scaltri, siffatte bestemmie rav-

valgono in un linguaggio cosi equivoco e bene spesso cosi sibillino

da lasciarti incerto se essi credano o no a queste verita che i po-

sitivisti schietti e intransigenti sentenziano di non doversi ne

manco discutere. A buoni conti una cosa 5 indubitata, ed & che

11 positivismo italiano proscrive la metafisica, e la vuole affatto

sbandita dall'enciclopedia: il che proviene da ci6 che il positivismo

e la metafisica si escludono a vicenda, e formano la negazione
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1'uno dell'altra; di guisa che colui clie dice positivismo afferma

cosa contraria e ripugnante alia metafisica, e viceversa chi dice

metafisica sostiene un coinplesso di dottrine che sono la condanna

del positivismo. II quale, come ben previde Y. Globerti, non 6 che

F ultimo stadio a cui fatalmente dovea approdare il razionalismo

germanico. < Parini, egli scriveva, che oggi si rifaccia a passo a

passo ci6 che si fece in fretta e ad uu tratto neU'eta, trascorsa;

che si tenti di eseguire scientificamente e a sangue freddo ci6

che innanzi si era abborracciato, per impeto di passione e d'im-

niaginativa... Forse il tempo non & lontano, in cui dal raziona-

lismo che ora domina si passera a un nuovo sensismo; che nascera

forse in Grermania, destinata a dare una forma piu rigorosa ed

elaborata alle opinion! di Condillac... Ad ogni modo io desidero

di essere un falso profeta, ma posso difficilinente credere, che

un secolo, nel quale un' opera, come quella dello Strauss (e pu6

aggiungersi, come quella del Eenan) ha otteuuto una grande

celebrita, e gli onori della moda, non sia destinato a finire con

una seconda edizione del Sistema della Natura. II che mi pare

tanto piu probabile, che il razionalismo teologico ^ sensuale

per principio, per genio, per essenza, per metodo, e per iscopo,

bench& nella priina fronte paia il contrario. >

Che avrebbe detto il filosofo subalpino se fosse ancora tra i

vivi, e quindi come noi condannato a veder lo spettacolo di gente

che predica la piu ributtante dottrina del positivismo come il piu

bel vanto della filosofia moderna? E siam certi che il suo stupore

si tramuterebbe in un fremito d'indignazione nel vedere queste

medesime dottrine divenute la sola filosofia dell' Italia redenta.

L' Ardigo ha dunque il merito di avere gettato la sottana alle

ortiche per farsi predicatore ed apostolo di positivismo. Dicono che

lo studio delle scienze fisiche e naturali, alle quali s'era con grande

ardore abbandonato, avesse scalzato Tedificio della sua fede. Ma

questa 5 una fiaba inventata a far credere che tra la rivelazione

e la scienza della natura ci sia antagonismo ;
cotalch^ a grado

a grado che un uomo si addentri nello studio di questa, gli debba

mancare a poco a poco la fede in quella. Ma in tal caso come

spiegare che Galileo, Copernico, Newton, Cuvier, il Volta, il

Secchi e tanti altri profondi indagatori della natura e studiosi
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della materia furono allo stesso tempo uomini religiosissimi ? Che

non vivono forse ai giorni nostri egregi ed eminent! cultori delle

scienze natural!, i quali le aberrazioni e i farneticamenti del po-

sitivisti deplorano amaramente, anche perch6 ne torna danno gra-

vissimo alia scienza niedesima ? Dicono pure che a fargli rinnegare

coi giuramenti del suo sacerdozio anche quelli del suo battesimo

avesse contribuito la lettura del lavori di Helmholtz sul mecca-

nismo della sensazione. Non dissimuliamo che la dottrina mate-

rialistica di questo fisiologo e naturalista tedesco pu6 ben essere

sino a un certo punto pericolosa per un giovane che non sia ben

fondato nella cognizione dei dommi della sua fede, e che non

abbia piu la pratica del suo catechismo; ma per un uomo avan-

zato nella vita, per un canonico, il supporre che le indagini di un

fisiologo, comech6 dottissimo, abbiano potuto scuoterne la fede

e spingerlo -all' apostasia, & cosa tanto incredibile, che ci vergo-

gneremmo ad ainmetterla, non fosse altro, come un'ipotesi. Che

che sia di ci6, ben certo che 1'Ardigo trovossi un giorno non

pur convertito al positivismo, ma dei piu zelanti propagator! di

questa vera mostruosita filosofica, che il Comte, lo Spencer e il Mill

misero al mondo per atterrare la Metafisica e con essa il Cristia-

nesimo. E qui, anzich& perderci in congetture sulle vere, e non

supposte cause della conversione del teologo in filosefo ateo, ado-

periamoci di mettere in chiaro, se ci riesce, Fidea fondamentale

del sistema filosofico adottato dal novello seguace del positivismo.

Dopo avere dimostrato, a modo suo gia s'intende, che T essere

delle cose consiste nella differenza, e che il divenire di esse ri-

siede tutto intero nel transito continue dell'indistinto al distinto

e viceversa, l'Ardig6 fa questa domanda: v'ha egli differenza tra

il pensiero e le cose? in altra maniera: il mondo e egli fatto della

stessa materia di cui 5 stato fatto il pensiero del mondo ? La sua

risposta e categorica: no, egli dice, perche pensiero ed es'sere

sono identici, perche la materia e la forza sono inerenti al pen-

siero. Invero, in che consiste il pensiero? in un contatto super-

ficiale dello spirito colla materia. Non potendo infatti verificare

la conformita del pensiero col suo oggetto, e giuocoforza ammet-

tere che lo spirito racchiuda in s& stesso la multiplicita e la suc-

cessione che egli attribuisce alia materia, anzi a non parere che
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si abbiano scrupoli, & inestieri sostenere che lo spifito sia egli

stesso multiple e successive. Per il canonico di una volta lo spi-

rito & anch' esso natura e fa parte del mondo come egli se lo

rappresenta; e non & da stupire che egli si confonda all' indistinto

universale, vale a dire a quel doppio continue che forma il fondo

di tutte le cose; non e egli iufatti un frammento staccato dalla

materia? AlFEspinas non pare che questo linguaggio senta di

materialismo
;
ma domandiamo noi, in che cosa allora consiste il

materialismo, poiche non e piu linguaggio da materialista 1'affer-

mare che spirito e materia sono termini identici, e che lo spirito

& un frammento divelto dalla materia? Tali sono in compendio i

principii del sistema propugnato dalT Ardigo. II quale, dice

1' Espinas, gli ha svolti senza paventarne le conseguenze e con

un linguaggio che ricorda quello di Lucrezio. Quando pensiamo

infatti, che T autore di si arditi concetti & un italiano, non pos-

siamo a meno di maravigliarci che un Haeckel abbia negate

alle razze latine T intelligenza della creazione naturale.

Questi elogi, per quanto sembri pomposo, & la condanna di tutte

le follie che il filosofo lombarde va spacciando nei suoi libri ;
ma

follie empie nel tempo stesso, e tali che i saggi dell'antichita,

tuttoche orbi del lume della rivelazione, le riputarono indegne di

un uomo che non avesse ancora smarrito il senno.

Fondato infatti su i principii che egli ha tolto dai caporioni

del positivismo, l'Ardig5 dichiara senza ambagi che 1'intervento

di un'azione creatrice 6 un vero assurdo. Per lui il domma della

creazione euna puerilita: il mondo si e realmente fatto da se solo;

e coloro, egli dice, che ricorrono ad un intervento isolato, ad

un fiat pronunciato una volta, non si accorgono di abbandonare

il mondo all'incapacita nativa di vivere e di durare ond'^ stato

colpito per un artifizio puramente logico. Piu conseguenti a se

< stessi paionmi i partigiani della creazione continua...

Con pari audacia egli attacca la Provvidenza: A che ammet-

tere una provvidenza? Per ispiegar Tordine che regna nel

. mondo 1'6 forse men necessaria che la creazione a spiegarne

1' origine. Ognuno qui pu6 vedere con quanta leggerezza questo

grande luminare del positivismo italiano nega 1'azione di Bio

nell' universo, non volendo piu vedere che leggi e fenomeni nella
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natura. Eppure, Keplero e Newton, .
Leibnizio e Cartesio die le

scopersero, tutti gridano in core, che queste leggi sono modi co-

stanti di esistere, che non escludono per nulla 1'azione di Dio,

anzi la richiedono. Che dunque ! Bacone e Descartes riconoscevano

Dio come principio e fine di tutte le cose, Newton lo salutava

come padrone assoluto del mondo, Leibnitz e Clark come ra-

gione primiera degli essori, Buffon come sovrano moderatore della

materia, Keplero come legislatore dei pianeti; e voi povero si-

gnor Ardigo non vi peritate di affermare che 1'argomento delle

cause finali & V illusione delle intelligence limitate, che I'ordine

e La condizione d'ogni manifestazione del reale; che I' atomo

non esiste che in virtu della struttura regolare e dell' equilibria

dei suoi elementi meccanici, che il caos assoluto e una chimera,

e che I'universo e governato da una cieca ed inflessibile ne-

cessitd.

Yolete sapere che cosa egli pensi della natura deiranima delle

sue facolta, della sua origine e del suo ultimo fine? Udite: Se

lo spirito cessasse di esistere non sarebbe piti possibile la ma-

teria, in quella guisa che se cessasse di esistere la materia non

esisterebbe piu lo spirito, per la sernplice ragione che man-

cando allo spirito il suo obbietto non potrebbe piu esistere per

s5 stesso... La psicologia dev'essere gtudiata col metodo stesso

della cosmologia... Lo spirito e la materia sono due derivazioni

di un indistinto anteriore... Ogni fenomeno psichico ha in qual-

che fenomeno psicologico il suo corrispettivo inseparable...

L'uomo e un tutto formato non di due sostanze distinte, ma di

un sol aggregate di fenomeni a doppia faccia. >

Quanto alle conseguenze morali del suo sistema filosofico non

si aspettino i lettori che noi ne facciamo un' esposizione, perocche

dovremo qui ripetere qnello che e gia stato detto di tutti i si-

stemi filosofici che rigettano la spiritualita deH'anima e Tesi-

stenza della vita futura. Basta solo che diciamo essere degna

dell'uomo che osa asserire: Datemi le sensazioni e 1' associa-

te zione delle idee, ed io vi spiegher6 tutti i fenomeni della vita

psichica. >
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Si viaggiava da Parigi a Marsiglia in un carrozzone coi letti e

con tutte le provvigioni possibili cosi pel vitto come per soccorrere

a qualunque insulto del male nervoso. Un medico accompagnava la

brigata, ma in un compartimento separato. Alle formate doveva

dare un'occhiata all'infermo, fingendo di conversare coll'avvocato

Pierpaolo, di cui si diceva conoscente e amico. Cotesto facevasi

benissimo con intelligenza di Corinna. Ma Famorevole zio aveva

proweduto ancora alia nipote, senza saputa di lei. Aveva soffiato

nell'orecchio al dottore (che era un socio delle Conferenze di

S. Yincenzo, anziano, scelto dal mazzo), che dovesse altresi tener

d' occhio la fanciulla. Perch&, diceva egli, essa pure non ista

bene. Durante un mese che pass6 a Roma, non sofferse mai un

quarto d'ora di mal di capo; in venti giorni che stette a pazziare

a Londra, mi 6 scaduta si che io non la riconosco. Mangiucchia a

spilluzzico, beve a centellini, la mattina ha i calamai agli occhi.

Io non mi ci raccapezzo, io che 1'ho sempre veduta fresca e ru-

giadosa come una rosa d'aprile, allegra e mattacchiona, e con

un appetito che Dio vi dica. Yedete un po\ dottore, se potete

spillare qaalcosa...

Saranno le notti vegliate ai teatri : 6 una pestilenza quel-

Fafa in prima, e poi il non dormire a suo tempo. Quando questa

vita si prolunga un paio di settimane, non ci e rosa cosi accesa,

che non si scolorisca.

Si, saranno anche le notti vegliate : ma, per me, ci & qual-

che altra cosa sotto.
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- Affarucci di cuore?

- Non erederei : perch& la Oorinna e improinessa a un caro e

bel giovane: si vogliono un ben dell'anima (1'ayvocato nulla so-

spettava del recente innamoramento spiritico di Corinna); e nulla

vi e die li contrast!, tutto va col vento in poppa.
- che altro sospettate voi? dimand6 il medico.

Yi diro : ell' ha una madrigna americana, pazza di spiriti-

smo, e uua maestra, quella che racconipagna, pii\ pazza Tun

cento. lo temo forte che la siasi lasciata stregare in qualche

ghetto di Londra.

Speriamo che non sia, rispose vivamente il dottore. Che se

fosse, ringraziate Id'dio di averla ricuperata viva. Nella mia lunga

camera di medico ne ho viste delle nere e delle Mge: signore e

bambine, e anco maschi grand! e grossi, in pochi anni sfiorire, ac-

casciarsi, e and are a babboriveggoli. Per certuni gli 5 il sangue che

si risolve in linfa morbosa, per altri 6 un'ostinata dispepsia, per

altri 1'insonnio, per altri gli & qualche altro diavolo che se li porta.

Ebbi a curare una ragazzotta, atticciata e grassa che si fendeva,

la quale dopo tre o quattro scenate spiritiche fu presa da nevralgie

convulsive, che in poco tempo la ridussero a una vecchia ringhiosa,

col parletico alle dita come i beoni bruciati dall'assenzio. Di finiti

poi a Charenton, ve ne ha le belle dozzine, le belle centinaia. Una

fanciulla tra le altre, fino allora mansa e dolce come un agnellino,

s'inserpenti come un diavolo e fu dovuta rinchiudere in un came-

rino imbottito, e i custodi la guardavano a vista come una fiera.

Basta, speriamo che sia nulla di cotesto.

Cos! parlava il medico all'avvocato Pierpaolo. Ad una posata

alquanto piu lunga, dove si pernott6, trov6 il destro di mettere

Corinna in discorso delle cose di Londra. E mostrandosi inten-

dente di spiritismo e pressoch& iniziato, non pen 6 molto a cavarle

di bocca qualche confessione preziosa. Delia quale valendosi colla

Ofelia, le tird su le calze per benino, e rest6 chiarito della vera

causa delle allucinazioni del signor Marcantonio, e del malessere

della figiiuola. Se ne giov6 per dare consigli paterni ed igienici

a Corinna : allontanasse dalla mente ogni idea spiritica, ne can-

cellasse la memoria, e attendesse a vita attiva, allegra e distratta.
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Le prescrisse un regime salutare e calinante pel nervi. Col signor

Pierpaolo fu discrete, e gii manifestft che pur treppo egli ayea

colto nel segno, immaginando la cagione delle passioni del fra-

tello e della nipote ;
non essere tuttavia tanto precipitate il male

che non ammettesse rimedio; e il niigliore rimedio essere, che,

appena giunti a Pegli, Corinna fosse curata col toglierle da fianco

la maestra inglese, e col metteiie attorno un valente sacerdote

che le cavasse cli capo le fisime di Londra, e la riconducesse alia

pratica dei sacramenti. Yi giuro, soggiungeva T anziano con-

fratello di S. Yincenzo, che la scienza medica in questi casi non

possiede ricetta piti efficace. Tutto il nostro iodio, i nostri bro-

muri, le nostre iniezioni di morfina non deprimono i nervi, quanto

una buona confessione: credete a me, che sono vecchio del me-.,

stiere... Perche certi mali non li abbiamo da curare quasi mai tra

le suore di carita?

Questa era una predica quasi interamente sprecata, perchfc re-

citata a un convertito, e che all'uopo avrebbe potuto rivenderne

al predicatore. II difficile era applicare il rimedio, e non il cono-

scerlo. Perche Corinna si era gia alquanto rimessa, e collo zio

usava tutte le cortesie possibili ;
ma non dava adito a discorsi

serii intorno alle cose passate. Marcantonio poi, come non si era

addato della sua malattia di umori pazzi, cosi non si awedeva

del suo assai sensibile miglioramento. Egli era anzi di si leggiera

levatura, che tutte le avventure di Londra sembrarono uscirgli di

mente, com' egli si fu alle rive del Mediterraneo. L'azzurro del

cielo, la felice natura de'siti, il rigoglio della vegetazione, le

ville, i casini, il mare, i gran porti di Marsiglia pieni di navi e

formicolanti di barchereccio infinite, tutto insomnia ci6 che egli

vedeva, contribui a svagarlo da'recenti vaneggiamenti spiritici,

e ricondurlo alle sue idee vecchie. Gia, in tutto il viaggio, mercS

le dissimulate cure del medico, non aveva sofferto piti crisi veruna

pericolosa. L'unica reminiscenza delle sue temporarie alienazioni,

era 1' uscire in mezzo alia conversazione a dare una bottata a Co-

rinna, relativa al matrimonio: A giorni arriviamo a Pegli: vi

sar& tuttavia il tuo Ambrogio ad aspettarti... Non mi fare bam-

binerie, sai: buon garbo, belle maniere... Cosi vogiio.
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Corinna fingeva di prendere in ottima parte cotali avvisi, per

non urtare i nervi del.babbo: ma in cuor suo risponcleva:
-

Spero die sia gia partite, e non ci torni piu... glielo far6 ben ca-

pir io questo latino. Pierpaolo, spesso presente a queste scenette

domestiche, le componeva colle notizie attinte del passato, e co-

minciava ad insospettirsi fieramente, che Corinna non pure fosse

mutata di mente verso il Pensabene, ma coltivasse qualche nuovo

disegno amoroso. Chi sa? ragionava egli, chi sa che nelle si-

nagoghe di Londra qualche diavolo o qualche indiavolato non le

abbia soffiato diffidenza contro quel fiore di giovanotto?... Chi sa,

che non le abbiano messo innanzi qualche arnesaccio?... Tut-

tavia non arrischiavasi a parlarne colla nipote, ogni ora piu chiusa

e piu impenetrable.

La maggiore ritenutezza di Corinna collo zio nasceva dalla

maggiore famigliarita colla Ofelia. Tra loro correvano continue le

conferenze spiritiche. Marsiglia
'

ricordava loro le prime scene di

spiritisnio, in virtu delle quali la maestra e Fallieva aveano co-

minciato a riguardarsi come sorelle- in fede, e il primo tranello

onde la infelice Corinna era stata corrotta alle pratiche de' sorti-

legi. Qui, le diceva 1' Ofelia, proprio qui, se ne rammenta?

ell' ha avuto i primi saggi delle rivelazioni oltreterrene. Si ri-

corda quel caro spirito della giovinetta americana, che nella casa

delle signore Spring ci parlo si dolcemente della seconda vita?

- Sicuro: allora mi si apersero gli occhi, mi 'formal idea

chiara del soggiorno degli spiriti.

E fu bene, che lo spirito si d6sse a vedere, per dileguars

ogni dubbio. Se no, dopo un po'di tempo, lei avrebbe forse comin-

ciato a temere di essere stata illusa dalFimmaginazione. Ora in-

vece, lei vide F ombra vaghissima, colorita di rose in volto, la

vide aprire la bocca, ne udi il canto. Queste le sono cose che non

si scordano pi ft.

- Mi pare di vederla tuttavia: 1'ho sognata tante mai volte.

Ma adesso, soggiunse F Ofelia, ne ha visti degli spiriti

quanti ne potea desiderare: ha per giunta un tesoro di cognizioni

raccolte a Torino, a Firenze, a Londra
; ha toccato gli spiriti, ri-

vestiti del loro perispirito, e n' 5 stata toccata le cento volte...
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E pure quelle prime impression! mi tornano piu. vive

che mai.

Forse per quella scena di paradise, del trespolo che corse

ad abbracciare la fanciullina dormente? Certo, le signore ci pian-

gevano a cald'occhi, per tenerezza.

Per quella, e per altre che riguardano me, disse Corinna.

Ah, capisco : la fotografia del dottore yolatale in seno.

Quella per me fu una rivelazione.

E preziosa: che dubbio? ma perch5, continu6 r Ofelia, per-

che allora non mi disse verbo? Sa bene lei, che io le tengo cre-

denza quanto un morto.

sai, io sono sempre stata peritosa a sfringriellare delle

cose mie. E se ora te ne paiio alia libera, egli 6 perchfc m'im-

magino che tu, colla tua virtu medianica, ne abbi gia spillato

qualcosa dagli spirit!.

Sorrise miss Ofelia, e confess^ che essa pure, parlando a solo

a solo coll' omino di legno in Torino, aveva sottosopra penetrate

il mistero: e soggianse, mentendo velenosamente: Yede dif-

ferenza che ci 5 a trattare colle sorelle in fede dal trattare con

profani. Io non ne ho mai lasciato trapelare un minimo sentore

con anima viva, neppure col dottore, neppure con lei stessa! II

cuore d'una fanciulla io 1'ho per un santuario inviolabile. Perc!6

anche le ho sempre inculcato che 1'andasse cauta nel confessarsi

col prete...

CHa, gli e un secolo che non ci siamo andate.

E, se la crede a me, starenw) un altro secolo prima di tor-

narci... a pasqua, con discrezione, e li.

- Ma con te, disse Corinna, mi confesso ormai ogni giorno,

non ho piu secret!. E se nol sai, te Io dico ora, altri spirit! mi con-

fermarono il discorso dell'omino di Torino, e rincararono la dose.

Che il Pensabene tira alia mia dote, e di me nen sa che

farsi, laddove il dottore & il inio vero amante, colui che cerca

di rendermi felice.

-Gia, 5 nostro fratello in fede, osservft 1' Ofelia: e questo

dice tutto.
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E non ha altro difetto, che il-non possedere i milioni che

mio padre mi canta e ricanta ogni momento, come condizione ne-

cessaria, assoluta, indispensabile. Ascoltami, Ofelia, io non sono

una frasca, molto meno una civetta, tu lo sai: mi e sempre pia-

ciuto godere il mondo tra le brigate; ma in punto a decoro e

riserbo, non credo che ci sia fanciulla al mondo da cui io possa

imparare qualcosa meglio. fi una specie di superbia, se vuoi, e

fierezza, chiamala come ti piace: io di questi vizii me ne vanto.

Se alcuna cosa m' era piaciuta in Ambrogio, era il suo contegno

riserbato, senza mai una parola che uscisse de' termini: ed ora

scopro, che cotesto era freddezza e tradimento. Per contrario del

Morosini yengo a sapere dagli spirit!, che il suo fare riserva-

tissimo e modestia, e perfino timidita, che sotto quel gelo appa-

rente palpita un cuore di fuoco, bramoso di sacrificare la sua

vita alia mia felicita... Posso io rimanere in forse? E pure, nota,

anche dopo la rivelazione di Torino, io non volli correre le poste.

Toll! maggiori schiarimenti. Mi tocco la buona fortuna di ve-

dere, a Firenze, il maggiore spiritista del mondo, il signor Home

nel momento. della sua estasi. Colsi a volo il buon destro. Lo

interrogai; e n' ebbi le stesse risposte che a Torino, anche piu

chiare e piu forti. Non ni'acchetai ancora. A Londra ebbi un

consulto a tu per tu con uno spirito rnaterializzato
,

e questi, lo

sai, mi rispose per iscritto, e io lessi la sua lettera... Che cosa

potevo io fare di piu e di meglio per essere prudente?

L'ha conservata quella carfca, signorina?
-
Pensa, Ofelia, se Fho conservata! Lascerei perdersi tutto,

ma questa carta, no. E si dicendo la cav5 da una borsa del

portafogli.

Ofelia lesse per la prima volta le arcane parole: Li conosco:

uno e nostro amico e vostro fratello in religione, 1' altro, nemico

vostro e nostro: che dubitate? Le studift fissamente per alcun

tempo, e poi proruppe in una sentenziosa risposta: Pift chiaro

di cosi nessuno spirito vi potra rivelare la verita. E un oracolo,

a dirittura un oracolo, come gli antichi responsi di> Delfo; che,

sapete, anche quelli erano effetto di spiritismo; le antiche pizie

non erano poi altro che buone medie parlanti o scriventi. fi piu
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ancora, perche non avete ricevuto 1'oracolo da una media, si bene

a dirittura dallo spirito in persona. Gtia, me lo pensai anch'io,

quando vidi lo spirito scrivervi questa cartina... Per me vi con-

fesso, che se fossi ne'vostri piedi, non mi brigherei piu di altri

consulti, ma metterei subito la mano all' opera, con qualunque

piu arrischiato spediente...

-
Taci, taci, Ofelia. Ho cento disegni che mi frullano in

mente: passo le notti a studiaiii. Chi viyra, vedra... Yia, non

entriamo ora su questi trenta soldi: e'ci e da andare nell'un via

uno. Ora vo a vedere zio, e gli dico che e tempo di congedare

il medico di Parigi. Babbo non ne abbisogna piu, e io meno di

babbo. Mi pare anzi cent'anni di levarmi d'attorno quel secca-

tore eterno: giurerei che zio me Fha messo alle coste, perche

mi faccia ogni giorno una brontolata.

che le dice?

Che io non faccia cosi e non faccia cola
;
che scordi questo

e scordi quello; e che non mi occupi di spiritismo, se no, ci per-

der6 il cervello e la sanita, e tante altre bubbolate, ch'egli in' ha

ristucca e fradicia. Se i medici parigini sono della stessa risma,

per me fo voto e giuro e spergiuro di vivere e morire le mille

miglia lontana da Parigi. Almeno il nostro dottor Morosini, se

lo dimandate, vi tasta il polso, yi sfodera il suo consiglio, e li;

se non lo cercate, e lui zitto e buci.

Ofelia non badando piu che tanto alle ultime parole, torn6 a

gittare un motto sui futuri disegni di Corinna, cui ayrebbe bra-

mato di conoscere ad ogni modo: Basta, tutto finira in breve.

Dimani o dopo dimani sianio a Pegli, libere come Taria del no-

stro mare. La lei potra almanaccare a cuore tranguillo... al bi-

sogno, se lei ha qualche bella idea
; possiamo consultarla col mio

spirito famigiiare: da cosa nasce cosa...

- Fammi la carita santa, non mi entrare in questo pecorec-

cio: mi si fa la testa com'un cestone.

Disse, e corse in cerca dello zio Pierpaolo.
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LXYI.

S T I N A Z I N E

Anche aH'avvocato tardava di licenziare il medico parigino;

e filare sopra Pegli a gran vapore. Lo pago largamente, com'era

giusto, e lo ringrazift di tutto cuore
;
Corinna I'accommiato con

inolti complimenti a fior di labbra. La brigata prese il convo-

glio, e via. Cento cose Pierpaolo avrebbe bramato discorrere colla

nipote e col fratello: ma non gli parve da crescere amarezza

alle amarezze toccate all'una e all' altro. Sperava tempo migliore

per usare severe parole.

A Pegli, cosa che addoloro Marcantonio e Pierpaolo, non era piu

Ambrogio Pensabene, il quale saputo il fermarsi della comitka

a Marsiglia, aveva praso congedo per Milano. Di lui restava solo

una lettera per Corinna, nella quale si doleva della sua mala

fortuna, perche affari urgeutissimi gli toglievano d'indugiare

dell'altro
;
ma che, come prima avesse dato sesto alle faccende,

tornerebbe cola dove il cuore lo invitava. Che se poi Corinna si

tramutasse a Roma col babbo, anche piu presto egli sperava la

gioia di rivederla.

Stupido ! sclam6 Corinna facendo la lettera in cento brani,

ipocrita ! traditore ! ormai non me ne vendi. Stai pure a funghire

nella tua Lombardia, ch'io non ti chiamo... Se mi torni tra'piedi

a Eoma, te la canto chiara: mascherina, ti conosco... m'intendo

io nelle mie orazioni.

E non ci bad6 piu oltre, non ne disso motto n^ sillaba con ve-

runo di casa, pii\ che se Ambrogio Pensabene non fosse mai

vissuto a questo mondo. II che al signer Marcantonio dispiacque,

e piu ancora all'avvocato Pierpaolo, il quale si raffermo ne'suoi

sospetti. Un altro fatto loro d^tte fieramente nel naso: e fu il tro-

vare licenziata la povera cameriera Menica, la quale era un vec-

chio mobile di casa, caro a tutti, tranne mistress Sarah. Costei

Taccagionava di cento malefatte, di inille difetti, di un milione di

inettitudini : in fondo una cosa sola spiaceva aH'americana : la
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semplicita, onde Menica si mostrava maravigliata delle visite che

tuttodi tenevano occupata la sua padrona, in assenza del signor

Marcantonio. La Menica, sebbene bonacciosa quanto una pecora,

non sapeva darsi pace che la sua signora dovesse accogliere certi

figari, che a lei rendevano aria di ^iramondo e di inal vissuti; e

quasi involontariamente, annunziandoli, prendeva un tono un

po' secco. Bast5 questo perch5 la fiera signora cogliesse il destro

del trovarsi sola in casa, per allontanare la donna, che, com' era

oculata, cosi ayrebbe potuto divenire ciarliera.

Marcantonio non pote trattenersi dal disapprovare il congedo.
- Se ci ero io, disse col fratello, questo non accadeva.

Si vede, che tua moglie porta i calzoni: non dirtene prima

un motto!

- Che vuoi? T& cervellina a quel modo: sono donne.

Se io fossi ne' piedi tuoi, replic6 Pierpaolo, senza dire ne ai

ne bai, farei ritornare la Menica, e le direi che la signora & con-

tenta di riammetterla. Ma prima alia prelodata signora farei una

canata coi fiocchi, le sturerei gli orecchi a intendere che la ne

vuol troppo: s'impacci della sua cameriera propria, e non della

governante, a cui tu affidi le faccende di casa.

Ne avrei cento volte il diritto, rispose Marcantonio, ma pro

bono pacis, sai... Non vo'pettegolezzi in famiglia.

E per cessare pettegolezzi contentavasi il dabben uomo che il

governo della casa cadesse in mano ad una pispoletta giovanina,

tutta fronzoli e gale, raccomandata dal dottor Morosini. La sola

persona che della sostituzione si chiamasse soddisfatta fu miss

Ofelia: perch& anche Corinna, sebbene tutta intronata in sulle

capestrerie spiritiche, pure non poteva non rimpiangere la ser-

ritu amorevole della buona Menica. E si vide dopo non molto che

la vecchia governante, anche cacciata malamente di casa, serbava

fedelU ed amore alia sua padroncina. Del resto non era questa la

sola cosa di cui Corinna si chiamasse scontenta. Pareva avesse il

tarlo con tutti : col babbo, a cui pure aveva obbligo del recente

viaggetto ;
colla madrigna, che per farsi perdonare i capricci suoi

si porgeva piu che mai morbida ai capricci di lei; collo zio, che

per amor suo era corso fino a Parigi a cavarla d'impaccio: e tutto
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il tarlo nasceva non d'altro che dall'uggia secreta, di non potere

intavolare il trattato di sposare il dottore.

Anche con costui affettava ella una indifferenza assoluta. Ma

chi avesse conosciuto i secret! spiritici correnti tra loro, avrebbe

di leggier! inteso, che non indifferent! erano certi colloquii, che

tenevano insieme nel vano delle finestre, mentre in salotto frul-

lava la conversazione. Nessuno c'immaginava male: Morosino era

il medico della famiglia, il factotum del signer Marcantonio,

1'amico di casa. Solo 1'avvocato Pierpaoio la masticava amara, e

volentieri avrebbe dato una lavata di capo alia estrosa nipote.

Un dopo* desinare, essendo uscito improvviso il dottore, Corinna

si rest6 la a guardare i cristalli, senza mescolarsi alia brigata.

L'amorevole zio si credette lecito di accostarlesi, e dirle : Co-

rinna, vieni un po'qua che ti vediauio.

Ho altro pel capo, rispose Corinna.

Che hai?

Centomila cose.

Belle o brutte?

D'ogni colore.

Ma sai, bella mia, prese a dirle lo zio, che dal tuo ritorno

d' Inghilterra mi sembri ingrullita?

Psrche mi fanno ingrullire.

-Chi?

Un po'tutti.

Nuova cotesta! E chi ti torce un capello?

Corinna capi, che per dissiinulare cio che mulinava in secreto

col dottore, le era d'uopo non guastarsi apertamente con alcuno,

e smettendo alquanto il broncio, E voi non sapete, disse, che

le ragazze a tempi patiscono la luna?

Si, le strulle; ma non tu, spero io. Yia, vieni a prendere

un'occhiata di sole, e passera la luna.

Aperse 1'uscio che dava nel giardi.no, e Corinna non pot& ri-

fiutarsi del seguirlo. Pierpaoio da gran tempo aspettava questa

palla al balzo, per farsi una chiacchierata a tu per tu colla ni-

pote. E cosi bel bello misela in discorso della lettera del Pensa-

bene lasciata in casa prima della partenza. Che gli hai tu

risposto ? dimandava F avvocato.
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- lo? nulla.

- E pure sono tre giorni che stai a Pegli... Non fare cosi a

sicurta colle regole della buona creanza.

che gli dovevo rispondere ?

Che sei cosi idiota? cosi illetterata? Non sai cucire insieme

quattro parole con garbo?Fai una bella cosa: scrivigli questa

sera, scusandoti che sei dolente di non essere arrivata in tempo

per vederlo, che non hai risposto subito alia sua lettera, perche

eri stanca ecc. ma che il tuo cuore rispose prima della mano, in-

somnia un mazzetto di cose gentili e discrete.

Corinna non ardi negare di scrivere: ma tacque, risolutissima di

non ne far nulla. Lo zio, pensando di avere ottenuto il suo punto,

pass6 oltre: Anche a me facesti la stessa celia. Non ricevesti

una mia a Londra?... Ma si. Thai ricevuta di certo, perche in-

clusa in una a tuo padre, il quale mi rispose... In quella mi rac-

comandavo per tutte le misericordie del cielo, che non ti lasciassi

prendere alia pania dalle spiriterie : e tu, zitto !

Yi risponder6 ora per quella lettera, disse Corinna. Allora

avevo un monte di visite e di divertimenti, che non mi lasciavano

rifiatare: dopo, sapete i guai che mi diede babbo, e non avevo

piu la testa alle lettere.

E in dir questo ella diede un guizzo alia sua camera, e torn 6

colla lettera ricevuta a Londra. Non 1* aveva peranche aperta : e

per6 nello scendere la scala le diede una letturina cosi alto alto, e

poi disse: L'ho tanto studiata, che 1'ho quasi a mente. E pure,

che volete ch'io vi dica? non mi capacita n6 punto n& poco.

- Sentiamo il perch.

Corinna era persuasa per T una parte che lo zio sapesse in so-

stanza le marachelle di l6i a Londra, e lusingavasi per Paltra, di

essere tanto ferrata in sulle dottrine spiritiche, da poter dire la

sua ragione : per6 alz6 la cresta, e rispose : Caro zio, i mucini

hanno aperto gli occhi. Finche stavo nel guscio, io credevo ad

occhi chiusi ci6 che mi raccontavate per ispaurirmi: ora io ho

veduto cogli occhi miei e toccato colle mani tanti fatti spiritici,

che ne so da vendere e da serbare. Forse cotesto voi non 1' appro-
Serie XI, vol. IX, fase. 758 13 13 gennaio 1382
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verete: me ne duole aH'aniina, credetelo; ma non posso dire nero

al bianco, e bianco al nero.

II signor Pierpaolo, sebbene punto da si nuova arroganza in

ima bambina non ancora yentenne, dissiinul& e fispose dolce-

inente, a fine di scoprir paese:
-- E che cosa hai veduto e toc-

cata? dimmi su, che io sono curioso d' imparare.

E Corinna non si perit6 di entrar nei particolari di quanto

aveva osservato nelle congreghe spiritiche ;
ce!5 solo le consulte

relative all'amore di Ambrogio e di Morosino. Non vi fu circo-

stanza di fatti, che, richiestane dall'acuto fiscale che era lo zio,

essa non manifestasse. Pareyale di fare atto di nobile audacia a

spifferaiii nudi e crudi, senza degnare di avvilupparsi o di atte-

nuare. Tanto le avea scemato il senno e la naturale modestia di

bennata fanciulla il lungo avyolgersi tra gli spirit! e gli spiri-

teggianti. Le si era invasata nell' animo leggero e fantastico una

boria tracotante di dottoressa (caso communissimo agli spiritist!

e pid ancora alle spiritiste), e davasi a credere che niuno mai

arriverebbe a convincerla d
7

essersi ingannata, e molto meno a

distornarla dal suo proposito. E poi che poteva essa temere?

Babbo, mamma, la maestra le aveano tenuto il sacco, e piu di lei

erano tinti della stessa pece.

Or mentre essa sfringuellaya e spropositaya a grancle agio, lo

zio reprimeva nel cuor suo il profondissimo rammarico delle scia-

gu-rate royine, che quelle parole manifestavano. Di chi la colpa?

Non sapeya egli ben risolversi se attribuir la dovesse alia ostina-

zione della fanciulla, o alia brutale spensieratezza del padre, o

alia malizia interessata di altri. Ad ogni modo egli si guard6

dagli acerb! rimbrotti : temeva di troncarsi la strada a riparare il

disastro. - - Mi piace, diss' egli sorridendo, che sii sincera con

zio: a mentire che ci guadagneresti ? Ma fai una osservazione: tu

di'die la mia lettera non ti capacita; e pure tutto ci6 che mi

racconti ora, non 5 altro che una confermazione di quanto ti

scrissi. Fammi tanto la grazia, rileggi meco la lettera.

Corinna per non parere screanzata, spieg6 la lettera, e lesse :

Cara nipote mia. II mio affetto ti accompagna costa, come sem-

pre e da per tutto. Ora non posso appagarlo altrimenti che collo
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scriverti due versi che mi vengono dal fondo dell'anima. Svagati

pure allegrainente, ma seuipre colla pace della coscienza... >

E questo Fho fatto, disse Corinna interrompendo la let-

tura: gia, alia coscienza ci penso io. Poi continu6: Sopra

ogni cosa guardati dalle spiriterie...

Anche cotesto Thai fatto ? interruppe anch' egli Pierpaolo.

Corinna non rispose e seguito: A Londra troverai pur troppo

clii t'invitera alle riunioni e ai circoli di quei signori. Tu, gioia

mia, stai forte, punta i piedi al muro, e negati ricisamente, quando
anche vi andasse tuo padre. Cotesto ti scrivo perch&... il perche

lo so io, e tu pure non 1'ignori. Non ti lasciar lusingare n& svol-

gere sotto verun pretesto; ancora che ti raccontassero che in

quelle congreghe si odono musiche maravigliose, e che si vedono

mani, busti, fantasime parlanti, o altre cose celestiali degli spi-

riti. Yinci, per aniore di Dio e della tua onesta, vinci generosa-

mente coteste vanissime curiosita, e stattene in casa. Di queste

cose scrivo pure a tuo padre : nia se non ti difendi da per te, nes-

suno ti difendera efficacemente...

E bene, interruppe qui novamente Pierpaolo, ho indovinato

io? Yi erano quei pericoli, o non vi erano?

Yi erano e non vi erano, rispose, velenosetta, Corinna. Yi

erano quelle tornate, si, e quegrinviti: nia quei pericoli, no. Mi

sembra che quando una ragazza va colla sua maestra, tenuta per

mano da suo padre, non ci & da fare piagnistei sui pericoli.

Secondo niaestre e padri: ni'intendi? Ma Jeggi, e troverai

nella lettera stessa la risposta perentoria alia tua scappatoia.

Corinna lesse di mala grazia: Eicordati, nipote mia caris-

sima, ci6 che piu volte ti ragionai dello spiritismo. E tutto in-

ganno diabolico, inganno diabolico gia usato per antico, inganno

diabolic^ usato al presente presso i pagani. Non ne scatta un

pelo di differenza, tranne che presso noi lo stregoneccio diabolico

viene alquanto raggentilito nelle maniere per gradire alia civilta

moderna.

Che te ne pare? dimand6 mansuetamente lo zio.

A cui Corinna, con istizza mal celata: --Mi pare che si eece

dal seminato, a voler cacciare il diavolo per forza la dove non ci
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va da se. Come ci entra tutto cotesto inganno, quando si vede, si

ode, si tocca? A Marsiglia, a Torino, a Firenze, a Londra ne ho

avuto cento saggi. S'invocano gii spiriti, e gli spiriti chiamati a

nome, eccoli li,
vivi vivi, ci palpano colle loro mani e si lasciano

palpare dalle nostre mani, si lasciano fotografare, si lasciano pren-

dere la maschera colla stearina. E questo non una volta sola, ma

cento ;
non in un luogo oscuro, ma dove che piaccia agli speri-

mentatori
;
non in presenza di soli idioti, ma di dottpri, d'ufficiali

militari, di scienziati ai quali e impossibile di dare a vedere la

luna nel pozzo. E poi che serve confonderci ? lo ho veduti gli

spiriti materializzati, come veggo voi, e gli ho toccati, ho sentito

la loro carne, viva, resistente, reale quanto la nostra : quando mi

vengono a cantare che le sono gherminelle dei medii, allucinazioni

dei sensi, inganni diabolici, io me ne rido.

Tu ridi, perche scambii la questione. Non e" questo il punto

forte, se quelle apparizioni sieno vere o finte : le sono vere pur

troppo, verissime, arciverissime : ma falsissimo e" che quelle forme

o.fantasime sieno appunto gli spiriti che si dicono. Li sta la

gran menzogna. Si chiamano anime del tale o del quale, e in-

vece sono diavoli dell' inferno che prendono quel sembiante per

ingannare i semplici. Questo & certo; e te lo provo come due e

due fan quattro. Quando altro non fosse, a manifestarli basta il

fiume di empieta e d'immondezza che corre nelle loro assemblee...

Non vi scalmate, zio : tanto non ci credo. Io non ci ho

visto nulla d'empio e d'immondo.

- Cara nipote mia, facciamo ad intenderci. Yoglio credere,

che 1'abitino della Madonna ti abbia preservato dagFinsulti dia-

bolici pifr vili
;
mi sforzo di credere che il tuo buon Angiolo cu-

stode ti abbia tenuto un po'di benda sugli occhi mentre ti avvol-

gevi per quei ghetti d' inferno: ma tu hai diciott' anni, e non sei

sciocca. fi impossibile che in quel tramenio di fenomeni svariati,

in quel ludibrio di mani giranti, in quel buio, in quei tu per tu

cogii spiriti, non abbi intravveduto 1'abisso. Dico vero, si o no?

Corinna non fu tanto padrona di se, che non le salisse una

viva fiamma di rossore in volto, che Faccusava, e pareva rispon-

dere malgrado suo: Pur troppo Fabisso 1'ho visto. Colle
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parole rispose:
- -

L'abisso, se ci
e",

sara per altri: io non ci

sono peranche precipitata.

- Lodato Iddio, se cosi e. Ma intanto non potrai negare alia

tua coscienza, che tu non sii entrata, a bella posta, a ragion ve-

duta, nelle congreghe dove si conversa col demonio; ed abbi accet-

tato per rivelazioni soprannaturali le imposture e le eresie, che...

Mettiamo a dormire la questione del demonio: io non ho

niai creduto di conversare col diavolo, trattando con gli spiriti.

Le eresie poi io non le gabello per verita di fede... gia, quali

eresie mi abbiano insegnato, io nol saprei davvero.

E non e una fitta di eresie e di bestemmie ereticali tutto

il sistema di religione che predicano gli spiriti nelle loro ri-

sposte? Ti par poco il rovesciare tutte in una volta le credenze

cristiane intorno all'altra vita? e fabbricarvi un inferno commodo

a starvi a dozzina per qualche giorno sino a tornare in questo

mondo, a rifare la strada del cielo? Ti par poco rinnegare il

paradiso rivelato da Gesil Cristo, e sostituirvane uno di propria

invenzione senza veri santi, senz'angeli, senza Dio uno e trino? Ti

sembra un cristianesimo di buona lega quello che non riconosce

1'Incarnazione del Verbo, n6 la Chiesa, ne i sacramenti, ne la gra-

zia, n& nulla di soprannaturale ? Bambina mia, il men peggio che

vada, Io spiritista rinnega tre grossi quarti della fede cattolica...

Io non ho rinnegato nulla : e per giunta vo a messa e a

predica, come prima... e magari, se la mi frulla, vo dimani a

confessarmi e communicarmi... certo poi, a pasqua.
-
Questa si, sarebbe una felice idea. Yedi, domani io vo alia

Madonna di Savona
;
tu vieni meco, e per via rinneghi le Me

e le capestrerie che t'hanno messo in capo gli spiriti; torni

cristiana e cattolica, e fai la pace con Dio. Sentirai che cosa il

confessore ti dira delle pratiche spiritiste, e vedrai se io esagero

o dico la verita.

- E bene, ripigli6 Corinna, e questo appunto ci6 che mi to-

gliera per un gran pezzo la voglia di confessarmi. Ognuno e li-

bero delle sue opinioni: e io non soffero d'essere ogni di rimbron-

tolata per cotesto n5 dai preti, ne da zio.

L'avvocato Pierpaolo, cosi duramente rigettato dalla nipote,
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non fe' mostra di offenders!, e si contento di replicare :
- - E cosi,

non rimbrontolata da nessuno, correrai, cogli occhi bendati, alia

tua rovina, per tua colpa,*per tua sola oolpa; non rimbrontolata

dagli uomini, sarai castigata da Dio. Questo era ci6 che io ti

scrivevo sul fine della lettera, che tu mettesti nel dimenticatoio.

Se letta 1' avessi e considerata, non ti sarebbero toccati i guai di

Parigi: io li avevo preveduti...

Corinna riguardft la lettera : era verissimo, la conclusione di-

ceva: Q-li effetti di tali pratiche sono generalmente insonnk)

ostinato, malattie nervose, tentazioni, oscuramento e perdita della

fede, e spesso pazzia e morbi micidiali. > Ma Corinna, invece di

darsi per vinta, prese baldanza di smentire la profezia : Co-

testo fmimondo io non Io temo : non sono, la Dio merc6, n& morta,

ne impazzata.

Sicuro: ma intanto Io specchio deve averti detto, che a Pa-

rigi avevi fatto il viso affiiato, che eri oontrafatta, pallida, tin

cencio lavato : devi ricordarfci che non mangiavi piu, che non dor-

mivi piu. Tua maestra 6 sempre color di cenere... e poi Dio non

paga al sabato. Tua madrigna... basta, non ne parliaino. Tuo

padre & stato a due dita di dargli volta il cervello : se non Io

trattenevano, ti bastonava come un cane. Fai, fai le mattie : ogni

nodo viene al pettine, e non & forse lontano il giorno che man-

gerai il pan pentito, per non aver dato retta a chi ti vuol bene.

Oorinna, non sapendo che contrapporre a queste terribili ve-

rita, se n'usci con una spallucciata, e disse: Non vi vorrei far

dispiacere, zio, ma anche voi non mi dovete venir fuori a raffac-

ciarmi sempre le stesse cose : infastidite voi e me, senza sugo.

Bambina, concluse Io zio con piglio severo, conserva al-

m^no la lettera, per rileggerla a tempo tranquillo : vorrei non es-

sere profeta.

-
Si, replic6.1a fanciulla insolente, vi prometto di conservarla..:

se una sera, per distrazione, non ne faro diavoletti pei ricci. -

E volto" le spalle, con un broncio lungo una spanna.
- Povera ragazza ! disse tra s^ Io zio, quando la vide distante

un dieci passi... Dopo che ti ho voluto tanto bene! Non andrai a

pentirtene a Eoma.
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Comma da quel di prese a schivare lo zio
;
e se era costretta

di stargli daccosto, non gli yolgeva la parola. Gia, anche gli altri

di casa erano divenuti taciturn! in guisa strana. Corinna non par-

lava. Collo stesso Morosini non temeva piu i soliti pissi pissi in

disparte. Gli scriveva invece lunghe lettere cotidiane, e lunghe

lettere ne riceveva. Miss Ofelia faceva da postino. Mistress Sarah

mostravasi scontrosa e nera con tutti, beffarda anche col marito.

N'era cagione, niente occulta in casa, che Marcantonio 1'avea ri-

presa della sua vita andereceia e delle soverchie visite ai passa-

volanti forestieri. In verita il dabben uomo non aveva trapassato

i limiti d'una riinostranza nn po'rozzetta: ma I'altiera femmina

se n'era adontata oltre misura: forse perch& sentiva di troppo

meritare quel risentimento niaritale.

L'avvocato Pierpaolo, che fin dal giorno che Corinna era ve-

nuta di collegio erasi alquanto addimesticato colla famiglia, dopo

il viaggip di lei a Londra se ne ritrassebruscamente: non lascia-

vasi piu vedere fuori del quartiere di sua abitazione, tranne, qual-

che rara volta, alia conversazione del dopo desinare. E non and 6

molto, che per levarsi di mezzo ai molti guai che non poteva n6

soffrire n5 riparare, si ritir6 in Grenova, lasciandosi intendere che

ritornerebbe solo quando la famiglia fosse partita per Roma. Forse

anche questo affrettft la partenza di Marcantonio. II pover'uomo,

noiato a morte della musoneria universale introdottasi nella sua

brigala, fece sapere che i suoi affari lo chiamavano alia capitale

quanto prima. Lasci6 detto alle donne (e questa volta con termini

precis! e imperiosi) che alia temperata d'agosto esse facessero

fagotto, e senza gingillare per via, arrivassero alia stazione di

Termini.

Tutto cotesto poteva farsi colla miglior pace del mondo, senza

una parola torta : e invece, colpa i mali umori delle donne, guast6

pe-ggio che mai la buona intelligent, ed esasper5 le piaghe non

ancor saldate. Pareva 1'abbuiarsi dell'atmosfera innanzi allo scro-

sciare della burrasca.
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La Germania, F Italia e il Papato. Articolo del Diritto nei

suo numero 360.

Come ognuno ha potuto osservare da circa un mese, la cosi

delta quistione romana si 6 ridestata; e si e ridestata non pure

ne'discorsi privati e nelle colonne de' giornali, dove, a dir vero,

non si addormi giammai, ma negli stessi Gabinetti di Stato.

Quivi pareva anzi morta: ma il suo non era che semplice sopore.

Di lei potea dirsi: Non est mortua puelia, sed dormit. Ora si

& riscossa dal sonno; e, cio che e piu mirabile, si 6 riscossa per

opera di cui meno si sospettava, vale a dire del principe di

Bismark.

I giornali liberali se ne mostrarono sgomentati. Abbiamo ra-

gione di dolerci, esclamava P Opinione, di questo rjsorgere di una

quistione, che si credeva definitivamente chiusa
l
. Indarno alcuni

7

come il Popolo romano, han cercato smentire il fatto. Ad accer-

tarlo ne 5 prova bastevole, non fosse altro, cio che la bene informata

Kreuzzeitung scriveva il 21 del passato dicembre: Per quanto

concerne le supposte intenzioni del prineipe di Bismark, relati-

vamente a Eoma e al patrimonio del Papa, crediamo noi pure

che egli desidera, avuto riguardo alia politica esterna al pari che

all'interna, una soluzione internazionale della posizione del

Papato. Pero questa questione, per quanto apprendiamo, si

trova tuttora completamente nello stadio delle trattative pre-

liminari fra le Potenze. > Altri giornali (intendiamo sempre i

liberaleschi) si sono studiati di travisarne il senso, e di suggerire

consigli dall'una parte al Papa, e dall'altra al Governo italiano.

Non potendo noi parlare di tutti, scegliamo il Diritto, siccome

organo piu che officioso del presente Ministero, e tra i suoi diversi

articoli diamo la preferenza all' annunziato in capo di questa
1
L'Opiniom, numero 1 del 1882.
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rivista, per essere il piu maligno. E prima di giudicarlo, espo-

niamone il contenuto.

II Diritto avea gia in due precedent! articoli eccitata 1'appren-

sione del Liberalismo, per la rinata quistione. Una cosa 6 fuori

dubbio: che 1' Italia puft trovarsi impegnata, forse fra qualche

giorno, forse fra qualche mese, in una gravissima controversia
l
. >

Onde stimolando a risolversi in tempo pel partito migliore, conchiu-

deva: UItalia in questa faccenda o preverra o sard prevenuta
2
.

Ma in che modo dovra prevenire? A chiarire ci6 e diretto 1'articolo

che qui togliamo ad esame.

In esso si comincia dallo stabilire come assiomi indiscutibili

queste tre proposizioni: l
a
che il ristabilimento del poter tem-

porale 6 assurdo; 2
a
che la Chiesa & nello Stato, e quindi soggetta

allo Stato; 3
a
che qualunque ingerenza straniera nelle cose interne

d' Italia, offenderebbe la sua indipendenza. Col beneficio di questi

tre principii il regno d' Italia & assicurato, quanto al diritto.

Imperocche, pel primo, esso non pu6 perdere Eoma; pel secondo

pu6 far leggi a riguardo della Chiesa e del Pontefice; pel terzo 5

esclusa ogni pretensione di Potenza estera ad ingerirsi in coteste

leggi. Ci6 riguarda il diritto. Ma il diritto pu6 patire violenza

dalla forza. II Diritto (giornale) passa dunque a vedere se ci &

presentemente un tal pericolo.

Egli riconosce un tal pericolo; ma non si che debba prove-

nirne alcun vantaggio al Papato. L'idea del Bismark, al veder

suo, non & di afforzare la liberta del Pontefice, ma piuttosto di

affievolirla, col rendere responsabile esso Pontefice verso le Po-

tenze, acciocch& non possa usare della sua autorita in loro danno.

Onde i cattolici, invece d'allietarsi delle offerte del Bismark,

dovrebbero desiderare che vadano a vuoto.

Se non che in ci6 fare, la potentissima G-ermania potrebbe pre-

tendere da parte delle Potenze un sindacato sul modo onde T Italia

si comporta verso il Pontefice; la qual cosa lederebbe gravissima-

mente T indipendenza e 1'autonomia del nuovo regno, ponendolo

come a dire sotto 1'altrui tutela. A cansare un tanto pericolo il

* II Diritto, numero 358 del 1881.
* Numero 359.



202 RI VISTA

Diritto suggerisce, come unico mezzo, jl procurarsi ad ogni patto

Tamicizia della Germania. Senza presunzione, ma con la co-

scienza sicura di veder giusto, noi domandiaino a quanti milli-

metri si elevi il cervello di coloro che queste cose non veggono

e non intendono, e credono poter manovrare, non solo non andando

in oompagnia del gran Cancelliere, ina facendo con lui i ritrosi,

auzi volgendo 1'occhio dolce ai nemici di lui (vale a dire alia

Francia) che viceversa non sono i migliori amici nostri e non

saranno. In breve: o la soluzione fdella quistione romann) si

far& con T Italia, o si fara contro 1' Italia. Vorremo capirla una

volta? Tra il tutto compromettere e il tutto guadagnare non vi

pud essere scelta; e non vi 6 bisogno di un Cavour per vedere e

prendere risolutamente, se ancora siamo in tempo, la via die ci &

imposta dal piti elementare apprezzamento del nostro tornaconto *.

Ed altrove, tornando sullo stesso argomento, scrive: < L'on. Man-

cini disse nel suo discorso, e 1'udiamo ripetere ogni giorno, che

1' Italia volendo attendere alia conservazione della pace, avrebbe

coltivato buone relazioni con tutti, ma piu specialmente, senza

ostilita verso alcuno, avrebbe cercato di stringere i legami ami-

chevoli con la Grermania e con rAustria. Se vi 6 ragione e pre-

mura perch6 ci6 si faccia e subito, quella della controversia col

Yaticano e ragione premurosissima. Ad ogni modo, ecco la prima
via aperta a danni possibili e dalla quale bisogna esser lontani

sollecitamenter

s

2
. > Questo e il sunto delFarticolo soprallodato.

Ora e bene che gli rivediamo alquanto le bucce.

In prima si presentano i tre principii che il Diritto pone per

base del suo discorso. Questi liberal! sono oltremodo graziosi.

Yedendo di non poter dimostrare i loro pronunziati, te li spif-

ferano per principii. Cosl vengono dispensati da ogni dimostra-

zione. I principii, ognun lo sa, non si dimostrano: essi sono evi-

dent! per loro stessi. Ma noi, a'quali non rifulge quest' evidenza,

crediamo aver diritto a discuterli. II primo di essi era espresso

cosi: Principio primo 6 questo: Una qualunque forma del poter

temporale de
5

Papi non va nemmeno discussa, perch^ contraria,

1 II Diritto, numero 361.

2 II Diritto, numero 362.
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air unite, alia indipendenza, alia liberta nazionale. > II Diritto

ha ragione di non voler discussa la sua affermazione ; giacche,

per poco che si discuta, si trova essere non un principio ma ima

sciocchezza. E primieramente, se alcuno vi rispondesse : Sia pure ;

ma per contrario una forma di poter temporals de' Papi e neces-

saria all'unita, all'indipendenza, alia liberty della Chiesa cattolica;

qual delle due unite, delle due indipendenze, delle due liberta

dovrebbe prevalere? Se a voi sembra che la prima, all'universalita

de'fedeli potrebbe sembrare che la seconda. Ma per buona ventura

quell' affermazione del Diritto 6 falsissima. E di fermo, perche

il poter temporale si oppone all'unita nazionale? II Diritto non

lo dice; ma forse nella sua testa ci6 & perch si oppone all'unita

statuale. Si certamente; ma chi ha detto a lui, o come prova egli,

che P unite nazionale sia lo stesso che 1' unita statuale? Non e

forse una la nazione aleinanna, beneh6 divisa in molti Stati?

Una nazione pu6 formare diversi Stati, come piti. nazioni possono

formare uno Stato solo. Vale per le nazioni proporzionalinente

ci6 che vale per le fainiglie. Una famiglia puo formare diverse

case, come piti famiglie possono formare una casa sola. Che

avvenga 1'una cosa piuttosto che 1'altra, dipende primieramente

dal diritto
; poscia, in assenza del diritto, dipende dalla libera

volonta, consigliata dal migiiore vantaggio. Applicando cio al-

1' Italia, tanto & lungi che il diritto o il migiiore vantaggio ri-

chiegga per lei 1' unita statuale, che questa si ^ formate con

manifesto oltraggio del primo, e V esperienza ha mostrato che ne

ha patito e sempre piil ne patisce il secondo. Ne sia prova, nan

fosse altro, la ritrosia e i gravi lamenti delle province meri-

dionali. Avuto riguardo anche al puro interesse, teoricamente

parlando, 1' assetto naturale d' Italia, a senno altresl di uomini

libemlissimi, sarebbe Punione federale
l
. E iudicibile quanto un

tale assetto tornerebbe a pace, a grandezza, e stabilita dell' Italia.

1
II Secoto di Milano ha pubblicato per primo una lettera di Napoleone Cola-

anni, nella quale, dopo di aver parlato del regionalismo, dei contrast! e delle antitesi

tra setlentrionali e meridionali, viene a proporre, come unico rimedio ai notati mali,

il sislema federale. Ecco la conclusione:

Tutto cic') non si potra conseguire con la semplicc decentralizzazione, parola
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Se il poter temporale de'Papi non e contrario all'unita nazio-

nale d' Italia, molto meno*e contrario alia sua indipendenza e

liberta. Una nazione e libera e indipendente, quando si regge con

leggi proprie e con principe proprio. Or non 6 italiano, e piu anzi

che altri, Leone XIII? E in geneiale non sono italiani i Papi, i

quali di lor natura sono Vescovi romani? E questi Papi sovrani, pel

governo de'loro popoli van forse a chiedere le leggi da un Impe-

ratore di Russia o da un Paiiamento spagnuolo? II dire dunque

che il potere temporale de'Papi e contrario all
5

indipendenza e

liberta nazionale, non ha senso comune. Anzi, se interroghiamo

la storia, troviamo che il poter temporale de' Papi e stato sempre

il baluardo deirindipendenza e liberta dell' Italia. Ne si opponga

che talvolta i Papi chiamarono gli stranieri. Li chiamarono non

acciocche prendessero possesso d'alcuna parte d' Italia, ma solo

acciocche la liberassero da stranieri o domassero ribelli, peggiori

d
7

ogni straniero. Anche i liberali, per fare a loro senno 1' Italia,

ricorsero agli stranieri, ne perci6 si riputarono rei di lesa indi-

pendenza nazionale. Oltreche rispetto al Papa nessun cristiano &

straniero. Tutti i cristiani gli son figliuoli; e certamente non &

strano che un padre, rifiutandosi o non potendo il figliuolo mag-

giore, chiami i figliuoli minori a difenderlo.

Quanto poi agli altri due principii, davvero che essi non vanno

neppure discussi, tanto sono assurdi. La Chiesa compresa dallo

vaga ed indeterminata, che per comodita molti pronunziano per non manifestare net-

tamente le intime convinzioni. Occorrono provvedimenti piii radical!, che son compresi

nell' altro concetto, che taluni segretamente accarezzano, e che pure esitano a pale-

sarlo. A togliere il malessere morale e materiale, a dissipare i malintesi, a por ter-

mine allo sperpero ed alia mala amministrazione, ci vuole il federalismo. La unitay

come la si intese fmora, e una violenza contro la storia e contro la natura; Vunione

federate soddisfa le legittime aspirazioni di tutti, rimette il popolo nella sua carreg-

giata e, senza ireni e senza contorsioni, permette la esplicazione delle sue forze e delle

sue varie attitudini.

A questa lettera il -Seeolo fa la seguente osservazione :

Se la federazione non si presentasse nella mente di molti come un attentato

all'unita nazionale, se gli Italiani fossero un popolo gia mollo innanzi nella educazione

politica, non vi ha dubbio che 1' unione federale sarebbe il sistema piu adatto a tu-

telare gli interessi generali dell' Italia, senza sacrificare gli interessi e le suscettivita

legittime di alcune provincie, a onore e vantaggio esclusivo di alcune altre. Veggasi

il Giorno di Firenze num. 11 gennaio 1882.
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Stato e soggetta allo Stato ! A quale Stato? Una Chiesa, che si

stende a tutti gli Stati, non pu6 esser compresa da nessuno di

loro. II Capo d'una religione, che si stende a tutte le nazioni, non

pu& star soggetto a veruna nazione. E questa non ultima tra le

molte ragioni della necessita del poter temporale; ripetuta tante

volte, ma non voluta mai capire dai liberali.

Quello in che il Diritto ha ragione, si & che un qualunque

accordOj il quale implichi diretta o indiretta ingerenza di altre

Potenze nelle cose interne d'uno Stato, ne offende I'autonomia.

Ma ci6 che prova? Prova soltanto la condizione anomala e con-

traddittoria, in cui il regno italico si 5 da se stesso collocato

coll'impossessarsi di Roma. Siccome 6 impossible che le altre

Potenze lascino il Papa a discrezione del regno italiano, esse

debbono di necessita intervenire ad assicurarne la liberta. II loro

sindacato sulF Italia, per questo capo, e inevitabile. Ecco dunque
il regno italiano costituito sotto T altrui sopravveglianza, ed ob-

bligato a render conto delle sue leggi e degli atti del suo Governo.

Ci6, senza dubbio, e inconciliabile coll' indipendenza d'uno Stato.

Ma e d'altra parte & assolutamente richiesto dal carattere univer-

sale del Papato; le Potenze non possono rinunziarvi. La colpa di

questa condizione contraddittoria cade sopra quegl' improvyidi che

Than voluta.

Dopo stabiliti i tre principii, discussi test&, il Diritto passa

a ihvestigare qual sia 1'intendimento del principe di Bismark

verso il Papato, e con grande acume discerne che esso non e

di assicurare o crescere la liberta del Pontefice, ma anzi di me-

nomarla. II principe di Bismark vuole soprattutto, anzi unica-

mente, il Papa responsabile! Yuole cio& un Papa, dal quale

possa difendersi e cui possa offendere, se necessario. > E a dimo-

strar ci6 ricorda che questo appunto cercava nel 74, qnando cre-

deva che la costanza de'cattolici contro le leggi di Maggio

venisse sostenuta dalla parola del Pontefice: II principe di

Bismark, esso dice, riprende concetti primitivi sotto forma nuova.

Onde avverte i cattolici a non lasciarsi ingarbugliare, barattando

con una nuova servitft la liberta che il Papa avea acquistata^con

la perdita del poter temporale. II Papa e i clericali, che si la-
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mentano di non esser liberi in Italia, non capiscono che si vuol

renderli non liberi davvere, almeno non liberi di confondere la

politica con la religione; non capiscono che si vuol metteiii in

condizione d' inoffensivit& e d'impotenza, condizione a cui li ha

sottratti la caduta del poter temporale. >

II Papa e i clericali son tenutissimi al buon giornale, di tanto

zelo per la causa della lor liberta. Tuttavolta non sanno persua-

dersi che il principe di Bismark, adesso che si mostra deciso a

cessare dalla persecuzion religiosa, rivoglia ci6 che altra volta

voile in forza di quella. Cessata la causa, pare piuttosto che

debba cessare 1' effetto. Tanto piu non sanno persuaders! di cio,

in quanto non credono che la mente accorta del Bismark abbia

creduto, pel supposto intendimento, di dovere scegliere questo

tempo appunto, in cui da tutte parti si elevano clamor! in difesa

della liberta del Pontefice
l

.

1 Mentre il Itiritto attribuisce all' acuta mente del Bismark P idea del Papa re-

sponsabile, P Opinione dimostra in un ben ragionato articolo che il Papa respon-

sabile e una solenne utopia. Che cosa vorrebbe dire un Papa responsabile ? E

di che cosa dovrebbe essere responsabile? E come si concreterebbe questa sua respon-

sabilita ? Esso prova P assurdita della cosa da tutti e tre questi capi. Da cio inferisce

che la potenza del Papa e incoercibile
;
siccome quella che e potenza morale ed opera

sulle coscienze. Opponendole la forza materials, si accresce; c poiche piu alto e il mar-

tire e piu e adorato. Quindi soggiunge. c Da essa i singoli Stati possono di volta in

volta difendersi o con concordat)', o con leggi interne, o colla separazione dello State

dalla Chiesa. Tutti questi metodi furono sperimentati ;
ed e provato che Pautorita del

Pontefice non si e indebolita, cimentandosi con qualunque sistema. Cita segnatamente

P esempio della Prussia. Questa ha fatto leggi formidabili contro la Chiesa. Le ha ap-

plicate con una durezza inflessibile. Ha perfino promosso uno Scisma. < Che cosa ot-

tenne? Ha fortificato Pelemento clericale, gli ha dato una disciplina politica; e i depu-

lati cattolici, esuberanti di collere celesti e terrestri,! vendicarono nel Parlamento i

Vescovi in esilio e le Sedi orbate dei loro Pastori... Nella pugna tra lo Stato e lo

spirito religiose, quest' ultimo non fu domato neppure in Germania, dove Martin Lu-

tero e Bismark hanno soffiato il loro spirito potente. Non si punisce la coscienza nei

suoi intimi penetrali; e percio non si puo punire chi ha Parte di scendere colla mi-

stica parola della fede-in questo santuario dell' invisibile (iion e 2'arte, stolido che

siete ! ma e la virtu divina).

Ma il Papa, dicono taluni, deve rispettare le leggi civili
;
se le viola, se le oflende,

e punibile.

(( Quali leggi civili, di grazia? Tutte quante, o quelle di un dato paese? In questa

dimanda vi e gia la prova della impossibility di astringerlo a questo rispetto... II Pa-

pato poggia sull'autorita indiscutibile della fede, commendata dalla Chiesa, diretta da
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Quanto poi al vantaggio dell' irresponsabilita, procacciata al

Pontefice dalla perdita del poter temporale, questo un concetto

molto comune ai liberal!. Anche V Opinione lo ripete, scrivendo :

Omai il Papato e si forte, che fa dei gelosi. Perch& & cosi

forte ? PerchS lia perduto il poter temporale. E non si sa intendere

come una mente si alta, qual & quella del Papa attuale, non lo

vogliacomprendere
1

. Ma, che volete? anchequi Papa e clericali

non sanno o non vogliono capire il gran vantaggio che si farebbe

a un galantuomo, dicendogli: Yedete? se voi restate libero in casa

vostra, in possesso de'vostri denari, voi potete ricevere delle vi-

site disgustose ed essere derubato od insultato. Facciamo dunque

cosi: io mi pigliero i vostri denari e la vostra casa, e vi chiudero

in prigione. In tal modo siete certo di non poter essere molestato

da veruno. Una cosa cosi semplice e naturale non entra nella

testa del Papa, n& in quella dei clericali !

Ma veniamo a ci6 che piu nionta, cio6 alia conclusione.

II Diritto, come vedemmo, riconosce il pericolo che sovrasta

all' Italia dalla risorta quistione ;
e a rimuoverlo consiglia di pro-

curare ad ogni patto la benevolenza del gran Cancelliere, strin-

gendosi alia Grermania, senza curarsi della Francia.

Ma non s'avvede il dabben giornale che il rimedio, che sugge-

risce, 6 d'incerta e passeggera efficacia? E d'efficacia incerta,

giacche potrebbe ben darsi che la perspicace mente del Bismark

siasi indotta a ridestare la quistione romana, non per indurre col

timore di essa 1' Italia ad allearsi colla Germania, staccandosi

dalla Francia; ma per ragioni di piu alta rilevanza. II trono

pontificio avea per effetto, non solo di assicurare la liberta del

Pontefice, ma di assodare ancora col suo prestigio tutti gli altri

troni della terra. Col fare da piedistalto alia sedia papale, ne

partecipava in certa guisa universalmente la solidita. La tiara col

un Papa infallibile; la societa moderna riposa sulla scienza e sul libero esame. Da

(jueste essenziali differenze sorgono le incompatibilita, quasi irreconciliabili, insino a che

non muti il Papato, o non muti la societa moderna. j> L' Opinions, n 4 del 1882.

Or il Papato non pu6 mutare, perche piantato suIP immutabile costiluzione di

Cristo. Che resla? Che muti la societa moderna, cessando dalle sue pazzie e tornando

a Cristo, fonte di verita e di vita. Cosi avrebbe dovuto conchiudere V Opinione.
1 L> Opinione, n. 338 del 1881.
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suo contatto santificava la corona; e santificandola la rendeva in

se stessa veneranda e sacra agli occM de' popoli. I sovrani appa-

riyano collegia e quasi frat'elli del Pontefice Ee. Onde i savii po-

litici riconobbero sempre nel poter temporale de' Papi il sostegno

de'troni. Eovesciato questo potere, uopo e che tutti gli altri troni

vacillino. E questa forse e la ragion principale, per cui i rivolu-

zionarii, deliberati di abbattere tutti i troni, niente piu abborri-

scono che il ristabilimento del trono papale. Ora ben potrebbe

darsi che 1'acuta mente del Bismark abbia capito cio; e in tal

caso il consiglio folVOpinione potra ben valere ad umiliare

T Italia, ma non a rimuovere dal suo proposito il gran Cancelliere.

In secondo luogo, quand'anche il consiglio folVOpinione sor-

tisse 1'effetto desiderate, esso non sarebbe che un palliativo mo-

uientaneo, acconcio ad allontanare il pericolo, non ad ispegnerle.

La quistione romana, rimossa pel momento, non tardera guari a

tornare. Imperocch, pel principio religioso a cui si collega, non

pu6 estinguersi mai. Essa e" imperitura, siccome imperituro e il

principio da cui riceve la vita. Quindi non e" meraviglia se cotesta

quistione, dopo undici anni, riapparisce yiva e fresca, come al

domani del 20 settembre.

Ci6 dimostra il grande sproposito che fu pei liberali il venire

a Eoma, contro il consiglio di Massimo d'Azeglio e de' piu avve-

duti dello stesso partite rivoluzionario. Questa venuta ha posto il

regno d' Italia in una condizione precaria, in uno state di malattia

incurabile, in procinto di perire dall' un giorno all' altro. La qui-

stione romana gli pende sul capo, come la spada di Damocle. Un

filo & quello che la tiene sospesa, e questo filo a lungo andare

sara troncato.

Ma dunque che e da fare? Quello che ogni uom6 assennato non

pu6 non iscorgere: Uscir di Eoma, dove non dovea venirsi, e cen-

ciliarsi stabilmente col Papa. Error ubi deprehenditur,
emen-

datur. In questo senso e Arerissima la sentenza del Diritto:

L' Italia o preverra o sara prevenuta.
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1. La via Valeria da Tivoli a Corfmio 2. Una lezione di simbolismo cristiano.

I.

La via Valeria da Tivoli a Corfinio.

In un articolo precedente (v. 11 quaderno 750) noi abbiamo dimostrato

un ramo della via Salaria essere stato non rettamente confuso dal Bor-

ghesi e da altri col ramo principale che da Rieii per Antrodoco ed

Ascoli mena ad Atri. Ora ci par bene di comunicare ai nostri lettori

gli studii da noi fatti parecchi anni addietro intorno alia via Valeria.

Dopo il 442 di Roma nel quale Appio Glaudio essendo cerisore aperse la

via da Roma a Capua che prese da lui il nome di Appia, fu nel 448 deli-

berato che si aprissero nuovi corsi di strade e se ne assegnarono i fondi.

I due censor! di quell' anno M. Valerio Massimo e G. Giunio Bubulco vi

misero mano, dice Livio (IX, 43): A C. lunio Bubulco collegaque eius

M. Valerio Maximo viae per agros pubblica impensa factae. M. Valerio

intraprese di continuare la via che, menando da Roma a Tivoli, dicevasi

Tiburtina; il nuovo tratto che da Tivoli menando a Vico Varo e ad Arsoli

proseguiva attraverso la Marsica mettendo capo a Gorfinio capitale del

Peligni, come insegna Strabone chiamossi, dal nome dell'autore che 1'apri,

via Valeria. Ma i moderni critici tengono per certo che ella finisse a

Golle Armele, piccolo villaggio della Marsica, presso il quale fu una

volta Cerfennia. II motivo di cosi opinare si e perche Glaudio dice di

aver munita la via che egli continu6 fino a Pescara (Aternum) da

Cerfennia ad ostia Aterni, denominandola perci6 Claudia Valeria.

Noi siamo d
1

altro avviso : noi stimiamo che la via Valeria passando

per la Marsica non termin6 a Gerfennia ma nei Peligni a Gorfinio, come

ha dichiaratamente scritto Strabone (V, 3, 11): w Ovettepia,

/uff dLiro Tffiovpotr, ayti cT gV) Mctppovt, jut) Kopyivtor TW TW
yvw /mtTpoTToMv. Ma che vale 1'autorita di Strabone? II signor Garmelo

Mancini stima (Topogr. del pago Interpronio nei Peligni, Napoli 1866,

p. 32) che il sommo geografo ha errato confondendo Cerfennia e Cor-

finium, mentre e noto dai monumenti che Glaudio incominci6 la sua

Claudia Valeria non da Gorfinio ma da Gerfennia nei Marsi . Altro e

il modo tenuto dal Mommsen per ispiegare questa dissonanza ; egli dice

che le parole di Strabone non si devono prendere nel senso di via aperta

e costruita da Cerfennia fino a Gorfinio, ma che quel Cerfennia indichi

la stazione vicina a Corfinio e ai Peligni. La quale interpretazione stra-

namente travolge il senso legittimo del testo. Perocche ciascun vede che
Serie XI, vol. IK, fuse. 758 14 13 gennaio 1882
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se la via Valeria menava a Gorfinio, adunque cotesta citta era la stazione

dalla quale incominciava la Claudia Valeria, epper6 non occorreva andare

a cercar Cerfennia nei Marsi.per dire, che da Gorfinio si era protratta

la via fmo a Pescara nei Marruccini. Niuno inoltre ha finora considerate

che Valerio Massimo aprendo una strada nuova pel Marsi, non poteva

ragionevolmerite terminarla a Gerfennia solo tre miglia incirca al di la

di Marruvio loro capitale. Questa Cerfennia conserva tuttavia 1'antico

nome nella localita posta un cento cinquanta metri fuori'Golle Armele verso

la via oggi aperta che valica la cima del monte che dicesi Imeo. Noi

teniamo adunque che veramente la via Valeria andava a Gorfinio e che

Glaudio la rifece solo per quel tratto che da Gerfennia, sormontato il monte

Imeo, scendeva a Gorfinio e inoltre la prolungb da Gorfinio a Pescara.

Laonde per piu di un motivo poteva averla denominata Claudia Valeria

e non per averla proseguita soltanto, come, a modo d'esempio, fece

Traiano denominando Appia Traiana la via che prolung6 da Benevento

per Aeclanum ed Equus Tuticus fino a Brindisi (vedi le Ant. iscr. di

Benev., Roma 1875, pagg. 45 e segg.). Si noli pertanto che Glaudio

aprendo un tratto di comunicazione tra la via Salaria e la Valeria stette

pago di chiamar quella via Claudia nova, non di certo per distinguerla

dall'antica Glodia ma dalla Claudia Valeria che in parte non era nuova.

Ritornando alia Valeria noi faremo anche notare che se ci siamo in-

dotti a seguire Strabone, ricusando di crederlo capace di uno sbaglio

si notevole qual sarebbe di aver confuso una borgata del territorio di

Marruvio nei Marsi con una Gorfinio che egli pur nomina capitale dei

Peligni, ci6 si e perche una via militare, considerando i fatti, non si

doveva aprire dai Romani per la sola Marsica, ma eziandio per la terra

dei Peligni, i quali erano stati allora nei 446 insieme coi Marsi, e questi

la prima volta, combattuti e vinli.

Poco tempo dopo avendo P. Sempronio Sofo disfatti gli Equi, i Pe-

ligni dimandarono pace ed alleanza che fu loro accordata, seguendone

1'esempio i Marruccini e i Frentani (Diod. XX, 101]: 5 ft <T/uo? o

osTt Maftrovf >ut} Tlthiyvovs &TI c^g fytftppofJUiMtf PttfijUttfctda

. (Liv. IX, 45): ut Marrucini, Marsi, Peligni, Frentani mit-

terent Eomam oratores pads petendae amicitiaeque : iis populis foe-

dus petentibus datum. Abbiamo poi un racconto di Gelio Antipatro storico

del tempo dei Gracchi lodato da Cicerone (Brut. 26, de Orat., II, 12) e

chiamato da Valerio Massimo (L, 7, 6) certus historiae romanae auctor,

che nei suoi libri De Bello Punico ci da una prova novella di ci6 che

sosteniamo sull'autorita di Strabone, essersi la via Valeria estesa fino

a Corfinium. Perocche, die' egli, (ap. Liv. XXVI, 11) che Annibale vo-

lendo prendere Roma alle spalle, dalla Campania men6 1'esercito nei Sannio

e quindi a Solmona nei Peligni. Indi soggiunge che dai Peligni pass6
nei Marsi e per le terre di Alba giunse ad Amitemum e a Foruli.

Questa e la sostanza del racconto, una difflcolta del testo sara spianata
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di poi. Or noi dobbiamo considerare die se Anjiibale da Solmona e quindi

da Corfmio, invece di tenere la strada che passato TAterno e costeg-

giando le rive del Tritano il metteva a dirittura in Aveia ed Amiternum,
si fu iavece volto a sinistra per valicare le cime del Monte Imeo e calare

di la nella terra di Alba, cio deve aver fatto perchfc la strada di fronte

non v'era, ma vi era invece quella a sinistra. Che altro in fatti ci attests

la via Claudia nova costruita da Glaudio imperatore che le diede il

nome e 1' appellative di nova? Bastera poi gittare un occhio sulla carta

topografica per convincersi che essa sarebbe stata per T appunto una via

diretta, il cui corso dal confluente del Tritano e dell'Aterno precede per

Aveia a Foruli. L'epigrafe che parla di cotesta via Claudia nuova non

fu ben trascritta finora
;
e sara bene che in questa occasione noi la ri-

produciamo di nostra lettura fattane in Aquila nell'orto Carli sulla pietra

originale: dice dunque cosi:

T I CLAVDIVS
DRVSI - F CAESAR

AVG - GERMANICVS
PONTlF - MAX TR - POT
VII COS -M IMP XI P P
CENSOR DESIGNATVS

VIAM CLAVDIAM - NOVAM
A FORYLls - ADCONFLV

ENTlS ATTERNVM ET
TIRINYM PER - PASSY\
X X X X V 1 1 C LXXXXII
STERNBNDAM C VRAVlT

Rivenendo alia narrazione di Celio Antipatro facciamo osservare, che

se Annibale avesse dovuto aprirsi la strada per le scoscese pendici del

Monte Imeo sarebbesi messo a lunghi e faticosi lavori, ai quali egli certo

non avrebbe dovuto condursi senza bisogno, e viepiii perche gli ritardavano

di molto la marcia, dando luogo inoltre al nemico di prepararsi alia difesa.

Ma e qui da allegare il testo di Celio che abbiamo finora presunto

in forza di una per noi evidente correzione. Perocche in Livio si legge

cosi: Caelius Her eius ab Reate Cutiliisque et ab Amiterno orditur

ex Campania in Samnium, inde in Pelignos pervenisse praeterque

oppidum JSulmonem in Marrucinos transisse, inde Albensi agro in

Marsos, hinc Amiternum Forulosque vicum pervenisse: Ora studiando

questa marcia noi troviamo certamente Sulmona, YAger Albensis,

Amiternum e Foruli, ma per quanto cerchiamo non per6 potremo mai

incontrare su questa via i Marrucini, la cui regione e a destra non a si-

nistra di Sulmona: e va al mare Adriatico. Fatti quindi i nostri studii

chiaramente vedremo, che v'e sbaglio, e che Tunica e retta emendazione

si avra se al Marruccinos sostituiscasi Marruvinos o Marruvianos,
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essendo verissimo che calando dal Monte Imeo al Fucino e ad Alba si

passa pel territorio di Marruvium. II Drake nborch della cui edizione

meritamente stimata ci serviamo, ha qui raccolte le varianti del codici

che sono Martianos, Marciunos, Maceranos, Mamertinos, Marucianos,

Matinos ; egli per6 non e approdato a correggere lo sbaglio, che anzi

ha fatta sua e sostenuta come indubitata la lezione del Sabellico: Nullum

dubium est, quin recte Sabellicus coniecerit in Marrucinos, quod etiam

servat Florentinus. II Sigonio sembra aver preferito anche egli la lezione

del Sabellico, perocchk nella nota pone essersi da Annibale menato 1'eser-

cito per la regione dei Marrucini, scrivendo : inde in Pelignos, post in

Marnicinos, postremo in Marsos atque inde Amiternum Forulosque
venisse. Or egli evidente che chi dalle terre dei Peligni passa a quelle

dei Marrucini, non puo poi passare nelle terre dei Marsi se non tornando

addietro da destra a sinistra ripassando di nuovo il territorio dei Peligni.

Per contrario s'intende benissimo che chi da Sulmona cerca di passare

nei Marsi non ha che da valicare il monte Imeo dove oggi si dice Forca

carosa, e discendere per Cerfennia, che serba tuttavia 1' antico nome ap-

pena tramutato in Cerfegna, ed e sulle terre dei Marruvini o Marruviani

che siansi detti da Gelio, offrendo i codici Marrucinos e Marucianos,
donde per le campagne albensi vassi anche oggigiorno a Rocca di mezzo,

a Rocca di Cagno, e a Givita Tommassa, 1'antica Foruli. Gonchiudiamo

esser omai tempo che questo vocabolo Marruvianus o Marruvinus si

accetti nel testo di Livio e che i Lessici nuovi ne facciano tesoro.

Ora che abbiamo a difesa di Strabone dimostrato che la via Valeria

terminava a Gorfmio capitale dei Peligni, passiamo a descrivere quel

tratto di essa che serba tuttora le sue colonne milliarie.

Godesta via faceva seguito alia Tiburtina : contandosi per6 le miglia

da Roma, il cippo milliario di Arsoli segna il miglio trigesimo ottavo.

Fu trovato, scrive il Gluverio (It. ant,, p. 784) presso Arsoli sull'antica

strada selciata: oppidum est vulgari vocabulo Arsuli iuxta quod in

via antiquo silice strata lapis millianus superioribus annis repertus
numerum refert XXXVIII millium passuum. Era accanto alia fon-

tana, dice il Ciofani (in OVID. TRIST. IV, 10) che si chiama Somnula:

prope Arsoli ad fontem q. d. Somnula, e corrisponde a due miglia di

distanza dal punto dove dalla Valeria ha origine la via di Subbiaco. Ecco
la copia da noi ritratta:

XXXVIII
IMP N E R V A
GAESAR AVGVSTVS
POMFEX - MAXIMVS
T R I B V N I G I A

POT ESTATECOSUl
PA TER PATRIAE

FACIE NDAw cwrAVIT
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Procedendo dalla fontana predetta sulla via Valeria e trascorse due

miglia si trovano le mine dell'antica colonia Carsioli, dalle quali pro-

vengono i marmi che si hanno nella moderna Garsoli. Quivi dai tempi

del Fabretti (de aquis. p. 89) fmo a noi davanti alia chiesa del Carmine

si e conservato il frammento inferiore di un milliario appartenuto al me-

desimo Nerva, e separatamente in altro frammento parimente veduto e

letto da noi, si trova il frammento superiore della medesima, ovvero di

altra colonna, che segna il quarantesimo miglio. Essi pero si possono

cosi comporre e supplire

xxxx
IMP NERVA
caes ar augustus
pontifex maximus
T R I B V N I G I A
POTESTATE COS Iff

PATER PATRIAE
FAGIENDAM GVRAYIT

Ma deve far senso che al citato Fabretti (De aquis, p. 87) il mil-

liario XXXXI fosse cosi mal trascritto che il numero si trovi in basso

contro il costante uso di cotesti milliarii di Nerva e che vi sia scritto

VIAM VALERIAM dove si deve leggere PATER PATRIAE. Era

alle Gelle di Garsoli sito dell' antica colonia un frammento e mi fu tra-

scritto cosi:

XXXXL
IMP NERt;a

II Mommsen, avendo raccolte le epigrafi dei milliarii superiori dal Fa-

bretti e da altri, trasse poi il seguerite frammento dal Gardinali (Iscr. ant.,

n. 307), che dice di averlo dalle schede del Rossi e schedis Rossi. Chi

sia questo Rossi il diremo di poi : ora importa conoscere la vera lezione

del marmo che stava e sta tuttavia dove lo abbiamo veduto e copiato

noi alia Madonna di S. Vincenzo. Esso va letto e supplito cosi:

dd nn flavio v a

lerio constantio et

g alerio maximi
ano invictis et cle

mentissimis augg
e t fl a v i o v a

LErio s ever o et

GALERio valeRIQ
MAXIMINO NO&iKS
SIMIS-AG BEATIwMfii*

CAESARIBVS amUs305,
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La copia che si dice trovata fra le schede del Rossi e questa

GALERIO
MAXIMO NOBILIS
SIMIS - AC - BEATISS
CAESARIBVS--

Non e facile imaginare le strane cose che a proposito di cotesta Ma-

donna di S. >Vincenzo ci vengono narrate dal Mommsen. Egli avendo

letto nel Gorcia (Storia, I, 249) che presso Avezzano furono trovati non

pochi ruderi di una via, stimb che ad essa una volta doveva apparte-

nere il frammento di milliario che per6 chiama incerto Avezzanese, e poi

annota (L n. 1, p. 337) che a cotesta via, della quale non si fa per altro

verun cenno negli itinerarii, si deve riferire 1'epigrafe trovata alia Ma-

donna di S. Yincenzo, quae est in ripa Fucini sub Capistrello eunti

Avezzano Lucum, prope Antinum Qua via iunctae videntur fuisse

Valeria et Latina; stationes fuerunt fortasse Antinum, Sora, Ar-

pinum, Arcae. Ma di che fatta sogni siano tutti questi ognuno che sia

per poco pratico di nostra topografia se ne pu6 essere gia avveduto.

Gapistrello e in valle di Roveto, guarda i campi Palentini, gli scorre ai

piedi il Liri, non e per nulla in ripis Fucini. Due sono le Ipcalita col nome

di S. Yincenzo, Tuna e un monastero diruto in ripis Fucini, fra Avez-

zano e Luco; 1'altra che chiamasi la Madonna di S. Vincenzo e una chie-

setta dedicata alia Yergine che prende 1'appellativo da un antico viliaggio

detto di S. Vincenzo che ha alle spalle e oggi e diserto : ma non ha mai

avuto sul capo Antino e Gapistrello: essa e a circa due miglia di distanza

da Garsoli verso Tagliacozzo, davanti alia quale si legge tuttavia il fram-

mento. Gosi cessa di un tratto ogni motivo da imaginare una via novella

che dipartendosi dalla Valeria metterebbe, a parere del Mommsen, in com-

municazione la via Valeria colla Latina eunti Avezzano Lucum prope

Antinum, stando questo Antino sull'alta cima di un monte che prospetta

la Yalle di Roveto. II cippo della Madonna di S. Vincenzo rimane testi-

monio, unico finora, di una rifazione operata su questa via Valeria, es-

sendo Imperatori Gostanzo Gloro e Galerio Massimiano.

Vassi di poi dalla Madonna di o. Vincenzo a Golli e da Golli a Roeca

di Gerro. Fra queste due terre si trova una colonna milliaria, tuttavia

all' antico suo posto, dovel'abbiamo veduta noi e trascritta: il Promis

nella sua copia omise il numero delle miglia che trovo guasto:

IMP NBR V A
CAESAR - AVGVSTVS
PONTIFEX MAXIMVS
T R I B V N I G I A
POTESTATE COS HI
PATER PATRIAE
FACIENdAM cVraVIT
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Indi si entra in Tagliaeozzo e di la passato il fmme Imele si sale in

Sorbo, dov'e un cippo milliario del raedesimo Nerva col miglio ben scol-

pito e netto XLVIIII, non !)en trascritto dal Proniis per XLVIII.

Con ci6 hanno fine le colonne milliarie di questa Via Valeria eono-

sciute firiora. Ma noi possiamo aggiungerne una nuova scoperta in Cap-

pelle dal notissimo Vescovo della Marsica Mons. Gio. Gamillo Rossi,

che e quel Rossi nominate di sopra, e lo daremo qui secondo la nostra

trascrizione.

LVI

imp CAESAR
di VI NERVAE - FIL1VS
NERVA TRAIANVS
A V ? GERMaNICVS
PONTIFEX MAXIMVS
TRIBVNIGIA - POTESTATE 1III

COS - ITT PATER PATRIAE
FAGIVNDVM GVRAVIT

La rifazione indicataci non appartiene piu a Nerva, ma diraostra che

dopola sua morte avvenuta nell'anno 98 dell' era nostra, Traiano compi il

lavoro incominciato dal padre, quantunque non vi si legga espresso, come

in altri marmi posteriori, di aver posto terraine alia via cominciata da suo

padre ; onde leggiamo in un milliario di Pozzuoli : INGOHATAM A DIVO
NERVA PATRE SVO PERAGENDAM GVRAVIT. Nerva mon nel

gennaio dell' 851, ma negli ultimi tre mesi Traiano gli era stato consorte

alia Tribunicia podesta. Questi tre mesi egli contb pel primo anno ed

esordi il secondo sulla fine di gennaio dell' 851. Gosi il quarto anno della

colonna milliaria cade nell'853nel quale anche tenne il terzo consolato

ordinario con Sesto, Giulio Frontino.

La colonna di Gappelle e alta palmi quattro, once quattro, ed ha un

diametro di palmi due, si vede adoperata in Gappelle a sostegno del tetto

di una casa privata. Essa e capovolta e la scrittura vi e non poco logora :

onde non deve far meraviglia se il copiarla sia costato tanto al canonico

D. Stefano Anzini adoperato in tale difficile impresa da monsignor Rossi.

Noi possediamo due lettere scritte all' Anzini nei giorni 1 1 e 26 luglio

del 1815, dove il Rossi, fra le molte lodi che gli da, non lascia di

spronarlo a rivedere piu e piu volte Tepigrafe fin a tanto che non ne

sia accertato il valore di ogni linea. Ma non era questa la sola epigrafe

capovolta, altra ve n'era alia cui lettura erasi posto con grande perse-

veranza 1'Anzini. A questa accenna Mons. Rossi ove scrive: Riguardo
alia lapida di Gappella Ella ha fatto un miracolo cavandone a capo per
in giii quanto me ne trascrive. II marmo e sepolcrale e non merita molta

pena, ma ora la fatica e fatta per meta. Da quanto lece indovinare dal-

1'informe estratto suo pare il sepolcro della famiglia Populenia etc.
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Questa iscrizione manca alia collezione delle Inscr. neap, latinae edite

dal Mommsen. Noi abbiamo un abbozzo di lettura dell'Ab. Anzini dal

quale impariamo che stava at portone della vigna Tomei alle Gese. La

nostra lezione della intera lapida e adunque:

D M '

S

Q POPVLENO NATA
LIONI ^E AVG - CVRA
TORI ARC SEVER
Q POPVLENVS NATA
LIO ET POPVLENA
S A B I N A F I L I

ET POPYLENA
PRISGILLA GONIV
GI BENEMERENTI FEG

II Curator arcae, che qui e forse Severianae ha riscontro non raro

nelle epigrafi. Leggesi nell'Orelli n. 1702 un Curator arcae Titianae,

e nelle iscrizioni Venafrane (Venafro illustrata, pag. 75, cf. Iscr. neap,

lat. 1, 4643) abbiamo un curator arcae vitrasianae Calenorum. Popu-

leno si dice anche veterano dell'Augusto regnante. Alba deve aver rice-

vuto un rinforzo di coloni nel 902, 149 dell' era nostra (Lib. Colon.

pagg. 241, 253, ed. LACKM.). Or e noto che con 1'onesta missione con-

cedevasi ai veterani il connubium colle donne che avevano: e ci6 spiega

come la moglie di lui fu gia sua liberta e divenuta moglie legale porti

il suo nome chiamandosi Populena Priscilla.

II.

Una lezione di simbolismo cristiano

La Eevue arche'ologique dell'ottobre 1881, giunta a noi il 20 decem-

bre mentre scrivevamo della Via Valeria, ci ha recata una novella inat-

tesa. Trattasi di un'accusa d'imperizia e d'ignoranza sommamente grave

lanciata contro 1'autore della Storia dell'arte cristiana, colla quale si

pretende dimostrare che egli ha preso per monogramma di Gristo un

simbolo col quale i pagani significavano la deessa Tanit. II Berger de-

scrivendo alcuni oggetti d' una collezione venuta a Parigi da Utica, dopo
aver detto ci6 che si trascrive qui, pag. 236 : La petit image conique

de Tanit si frequente sur les ex-voto revient egalement a deux ou trois

reprises sur des lampes ou sur les poteries (de Utique). Elle se voit sur

1'anse d'une lampe en terre cuive, au-dessous d'un sanglier, et puis aussi

sur le col d'une grande amphore, non plus gravee, mais imprimee, au

centre d'une sorte de timbre qu'on du appliquer sur la terre fraiche. Le

dernier exemple est particulierment instructif, parce qu'il prouve que
cette figure symbolique etait d'un emploi general, et devait avoir une

vertu speciale: indi soggiunge:
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Gette opinion est ancore confirmee par tine bague publiee par le

P. Garrucci (Storia dett'arte cristiana, tav. 477 n. 49), et que M. Le

Blant a bien voulu me signaler. La bague porte, au milieu du chaton,

un symbole que le P. Garrucci a pris pour le monogramme du Christ;

mais M. Le Blant, avec son tact archeologique si sur, y a reconnu

1'image de Tanit. I nostri lettori ci scuseranno se del Berger noi non

sappiamo dir loro niente
;

il secondo e notissimo specialmente per i due

dotti volumi intitolati: Inscriptions chre'tiennes de la Gaule anterieures

au FIIP siecle.

Or non vi rimane che giustificarci e noi il faremo ponendo a riscon-

tro in prima la figura simbolica della deessa Tanit, con quelle deH'anello

d'oro citato, e poi la nostra spiegaziorie con quella che ci fa dare il Berger

e che non abbiamo mai neppur sognata.

Noi prenderemo 1' imagine simbolica della creduta Tanit appunto da

un ex-voto, dove dice il Berger essere cosi frequente, e ce la dara il

terzo dei marmi cartaginesi del Gesenius (Scripturae Linguaeque phae-

niciae monumenta quotquot supersunt^ Lipsiae 1837) N 6 f prescelto

da noi perchfc similissimo a quello del marmo cartaginese stampato dal

Bourgade (Toison d'or, Paris, 1852, tav. 2) "\XX/ .

Poniamoci ora davanti la figura simbolica del nostro anello che e

questa *Jfc . Poi dimandiamo se non era meglio che il Berger si provve-

desse non di un tatto archeologico cosi sicuro, com' egli dice, ma piut-

tosto di un paio di occhiali: perocche noi tutti vediamo si il triangolo,

ma vediamo qui anche la croce che nella simbolica imagine della creduta

Tanit non si vede: noi vediamo inoltre qui un cerchio con in mezzo un

punto, laddove nella supposta Tanit non 6 un cerchio, ma un globo: noi

in terzo luogo vediamo si una traversa, ma con due appendici ben lunghe

e volte in su a modo di due corna che si ergono spiccandosi dalla estre-

mita della traversa predetta, di che nella nostra figura non v' e n& vi pu6

essere vestigio. Ecco adunque tutto il valore dell' allegato confronto. V e

in ambedue i simboli un triangolo, ma nel profano esso e congiunto con

un globo ed una traversa doride si elevano due quasi corna, e nel cri-

stiano e invece unito alia croce sormontata da un theta. Ne poi e la

prima volta che il triangolo colla croce si vegga unito.

11 sig. Berger avrebbe dovuto gittare uno sguardo sulle nostre pa-

gine in folio del citato Volume VI per nori far increscere di se, dicendo

che il P. Garrucci ha preso il simbolo della Tanit per monogramma di

Gristo. La spiegazione ivi stampata e in tutt' altri termini, parlaridosi di

Dio, di Trinita, di redenzione e niente di monogramma di Gristo (St. vol. VI,

pag. 117, n. 49): Piccolo anello d'oro coi simboli di Dio uno e trino
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fra due rami di palma. II primo simbolo inciso e il triangolo sormontato

da un : su questo triangolo fu quindi incisa la croce. II triangolo e

noto simbolo di Dio uno e trino, ma non vi si era veduto sinora in cima

il 0: la croce richiama I'umanita di Gristo, che per6 e dimostrato dal

gruppo dei simboli insieme uomo e Dio. Nel vol. I della Storia a pag. 168

si da un simbolo somigliante, dove il triangoio e unUo colia croce mono-

J)
gramma tica in questo modo

\
7K

. Del quale abbaglio in ma Lena si grave

noi non sapremmo scusare i due dotti scrittori, all' uno dei quali quan-

tunque non avesse ancora avuto sott'occhio quel passo, nondimeno doveva

essere il simbolo predetto noto altronde t cioe dal Lupi Epit. Sev. p. 64,

dal Ferret, Les Catac. V, tab. LXXIII n. 4 e dal C. i. gr. n. 9610, dai

quali e riferito piii esattamente che dal Boldetti, Osserv. p. 402. Ricor-

diamo adunque per conchiudere ci6 che e stato scritto nella Storia del-

I'arte cristiana, torn. I, pag. cit., cioe che se questa confessione dell' unita

e trinita di Dio vedesi essere congiunta in gruppo colla croce, il motivo

non e peregrino, sapendo tutti noi che essa dinota il mistero dell'incaF-

nazione e morte del Redentore, Dio ed Uomo. Gosi si vedranno essersi

compendiati mirabilmente in un sol gruppo i due principali misteri di

nostra fede, Unita e Trinita di Dio; Incarnazione e Morte di Gesii con-

fessato qui vero Dio e vero Uomo.



CRONACA CONTEMPORANEA

Firerne, 12 gcnnaio 1882.

i.

ROMA (Nostra corrispondenza). Ogni anno gli ebrei cercano un bambino. Cac-

caati percio da molti luoghi. Orso di Sassonia yenditore di sangue cristiano. Suo

passaporto legalizzante il sangue, Perche questo sia buono, bisogna che il bam-

bino muoia nei tormenti.

Del confacevole al nostro presents proposito (che e di chiarire col

Processo di Trento non gia il fatto noto degli assassinii commessi dagli

ebrei sopra i cristiani ma il perche ed il rito di quest' assassinii) poco

oramai, ma quanto tutto il precedente rilevantissimo, e quello -che in questa

corrispondenza ci resta a ricavare dall' ultimo scorcio dell' interrogatorio

dell' ebreo Samuele. Interrogate, infatti (Folio L VI verso) disse che :

dopo che Angelo (ebreo) venne ad abitare in Trento cinque o sei anni

fa, egli Samuele ogni anno (omni anno) tratto col detto Angelo ed

anche talvolta con Tobia del modo di uccidere un fanciullo cristiano e

di averne il sangue : benche mai non poterono averlo se non che questa

volta. E dice che tra loro ebrei, specialmente tra i periti (maxime

apiid peritos) si dice che il sangue di un fanciullo cristiano molto

giova alia salute delle anime loro, come gia disse. E che se lo pos-

sono avere, con ogni cura (omni studio) procurano di averlo. E se non

possono averlo, habent patientiam, hanno pazienza. Dicit quod po-

steaquam Angelus venit ad habitandum ad (sic) civitatem Tridenti,

modo possunl esse quinque vel sex anni, ipse Samuel omni anno tra-

otavit cum dicto Angelo, et etiam aliquando cum Thobia de modo

interficiendi et habendi sanguinem pueri cristiani, licet nunquam
potuerunt habere nisi nunc. Et dicit quod inter ipsos iudeos et

maxime apud peritos dicitur quod sanguis pueri oristiani multum

confert ad salutem animarum suarum, ut supra dixit. Et si haberi

potest omni studio curant habere. Sed si non possunt habere habent

patientiam. Hanno, cioe, pazienza gli ebrei e si rassegnano con ramma-

rico quando, dopo avere omni anno cercato omni studio un bambino

cristiano da svenare a loro salute, ne avendolo trovato, sono costretti a

fame senza a nostra salute : quasi dicendo : quod potuimus facere fed-
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mus : servi inutiles sumus. II che solo dimostra quanto provvide e sa-

pienti siano quelle leggi ecclesiastiche che-vietano ai cristiani la^troppa

dimestichezza e coabitazione cogli ebrei occupati cosi ogni anno a cer-

care con ogni studio quern devorent tra i nostri bambini. N& e perci6

maraviglia che in tanti regni e paesi sia anche stata vietato agli ebrei

di porre stabile dimora, e che da tanti altri siano anche stati si spesso

e si violentemente cacciati. 11 che, dopo questo processo, incolse loro an-

che a Trento: secondo che apparisce dal seguente documento che gen-

tilmente ci venne teste spedito di cola : e che qui si pubblica alia lettera,

colla lingua ed ortografia del tempo, anche per istorica curiosita.

D' ordine e comando dell' Illustrissimo e Reverendissimo Gapitolo

di Trento (in tempo di Sede vacante Signore della citta di cui il

Vescovo era Signore temporale). Considerando quest' Illustrissimo e

Reverendissimo Gapitolo le Proviggioni per il passato intraprese contro

la Nazione Ebrea tanto nociva in ogni luogo, e singolarmente in questa

Citta e Prencipato di Trento per la memorabile e strana barbaric usata

contro il glorioso Martire ed Innnocente S. Simonino, perilche fu anche

perpetuamente bandita dalla medesima Citta e principato di Trento,

essendogli solamente stato permesso il puro e semplice passo e tran-

ce sito con 1'obbligo di portare certo segno prescrittogli, hora in testa,

hora al petto visibilmente, affinche restassero da tutti in ogni tempo

scoperti e conosciuti gli Ebrei passaggieri ;
ma avendosi da qualche

tempo in qua introdotto qualche abuso e disordine, Nanteche la ma-

lizia de' medesimi era giunta a tal grado di occultare in diversi modi

il sudetto segno prescrittogli, passando cosi occulti ed incogniti im-

punemente. Quindi volendo il prelibato Illustrissimo e Reverendissimo

Capitolo oviare a'sudetti abusi e disordini, seguendo 1'esempio altresi

praticato a maggior onor e gloria del medesimo Innocente S. Simo-

nino, inherendo anche ad altri Proclami e Proviggioni in tal materia

pubblicati, con il presente Editto e Proclama, cassando e rivocando

tutte le Licenze e Passaporti a qualsisia di essa stazione Ebrea prima

d'hora concesse, bandisce perpetuamente la medesima Nazione di ogni

sesso non solo da questa Citta e Distretto, ma anco dalla Citta di Riva,

Castelli, Borghi, Terre, Yille e Giurisdizioni del temporale Dominio di

questo Yescovato e Prencipato di Trento, ordinando seriosamente e

comandando, che in avvenire niun Ebreo sii di che stato e condizione

esser si voglia sotto alcun pretesto e colore non possi o debba far

dimora, o trattenersi in questa Citta o in Riva, nemeno ne' Castelli,

Terre, Borghi, Yille e Distretto di questo Temporale Dominio Vesco-

vale di Trento, permettendogli solo e semplicemente il puro passaggio,

nel quale per6, affine di essere disiinti diferentemente dagli altri di di-

versa Nazione, cominciando nell' ingresso sino all' uscita delli infrascritti



CONTEMPORANEA 221

Confmi di esso temporale Dominio, cioe a Mattarello, Val Sorda, Ro-

magnano, Bus di Yella, Pergine, e Ponte di Lavis, doveranno invece

del segnagiallo portato altrimente al petto nella parte destra, in avve-

nire, come altre volte fu praticato, portare il coppo del Gappello al di

fuori tutto di color giallo, overo tutto coperto con fascia, o altro drappo
del medesimo color giallo, dovendolo portar sempre in testa a vista di

ogni uno si in campagna che nelle Citta e luoghi sudetti, tanto per

terra che per acqua, si a piedi che a Gavallo, o in Galessi a Sedie,

che dovranno tenersi aperte e non chiuse. In tutto il resto poi del me-

desimo temporale Dominio Vescovale di Trento, situato fuori de'sudetti

Gonfmi specificati bastera che portino il solito segno a man destra

delle loro vesti di color giallo, o aranzo esteriormente e visibilmente

della grandezza d' un Talero, e come per il passato fu prescritto, acci6

in tal forma restino veduti e conosciuti, sotto pena in cadauno delli

prernessi capi in caso di contrafazione di Taleri 100 al Fisco, il terzo

de'quali sara applicato alia Cappella del medesimo S. Simonino, un

terzo al sudetto fisco, e 1' altro terzo all'Accusatore ; ed in diffetto di

pecuniaria sotto pene corporali ad arbitrio d' esso Illustrissimo e Re-

verendissimo Gapitolo ; dichiarando, che sotto pretesto d'ignoranza niuno

sara scusato, ed ancorchfc non si trovasse infragrante, si procedera ex

Offitio a querella e denunzia all'inquisizione con credersi anco ad un

sol testimonio di fede degno, che non patisca eccezione ;
e per6 ne sara

affissa la copia del presente Proclama ne' luoghi soliti, restando fermi

e nel suo essere, come sopra nel rimanente li precedenti Proclami in

simile materia pubblicati;e cosi si ordina e comanda con questo, ed

ogni altro miglior modo.

Dat. Tridenti ex Arce Boni Gonsilii die 10 Septembris 1725.

loannes Baptista Antonius de Alberti Cancel.

BERNARDINUS MANCI SECRETARIUS.

In Trento, Pier Giambattista Parone, Stampator Gapitolare.

Dichiaro, che la presente copia del premesso Proclama contro gli

Ebrei concorda esattamente col suo Originale conservato in questo Ar-

chivio Gapitolare nella Teca 50a
sotto il n. 161 fra gli Atti del Rmo

Gapitolo di Trento Sede vacante, ed in conferma ecc.

Trento ai 25 Dicembre 1881.

P. Gius. STEFENALI.

E se non di diritto, per fermo di fatto tali antiche leggi contro gli ebrei

abolite dal liberalismo dei codici si osservano ancora, nella loro sostanza,

in molti luoghi dall'antiliberalismo dei costumi. Secondo che si vede, per

esempio, nello stesso Tirolo ed in Spagna e nel Portogallo e, tra noi, nel
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Regno di Napoli ed in Sicilia, dove quasi non si vedono altri ebrei che

quelli che non vivono more iudaico.

Ma ora fmalmente ci sara dato di sapere il riverito nome di uno al-

meno di quegli ebrei girovaghi, o, come i francesi dicono, colporteurs, che

andavano nei tempi passati (e perche non anche nei present! ?) vendendo

pei ghetti a peso d'oro il sangue cristiano necessario ai riti giudaici

della Pasqua e della Girconcisione. Giacche interrogate Samuele (Fo-
lio L VI verso) narr6 che : Ora possono essere quattro anni dacche

egli, nella citta di Trento, comper6 tanto di sangue di un fanciullo cri-

stiano quanto poteva capire in un' ampollina di vetro nella quale si

sogliono porre le acque per gli occhi (quantum poterat stare in una

ampoleta vitris, in qua soknt poni aque ab oculis). La quale am-

pollina era lunga un dito. II qual sangue comper6 per quattro ducati

da un certo Giudeo che, come crede, si chiamava Orso Giudeo. E non

sa di qual paese fosse: se non che aveva la parlata di Sassonia. Re-

spondit quod modo possunt esse quatuor anni vel circa, ipse Samuel m
dmtate Tridenti emit tantum de sanguine pueri cristiani quantum po~

terat stare in una ampoleta vitris in qua solent poni aque ab oculis.

Que ampoleta erat larga ad mensuram unius digiti. Quern sanguinem
sic emit per quatuor ducatis a quodam iudeo q^^i, ut credit, vocabatur

Ursus iudeus. Et nescit de quo loco csset: nisi quod lidbebat sermonem

de Saxonia. Gran cosa r in verita, questa ! Che sempre, come vedemmo,
dalla dotta Germania (Atemania bassa, Saxonia, Tungros, Bamberg,

Nurrimberg) ci scendessero in Italia gli ebrei piii periti dei riti rabbinici.

Ed e perci6 ben naturale che in quelle parti appunto sempre si siano

desti e poi conservati piii vivi i sospetti e piii ardenti i tumulti contro

gli ebrei che non per tutto altrove.:fi noto del resto che la Germania

fu sempre Yalma parens anche dei Cabalisti, dei Rosacroce e degli

Illuminati (ora si chiamano filosofi) piii pazzi ed anche piii stregoni

antichi e moderni tutti piii o meno educati nelle cosi dette scienze oc-

culte del Rabbinismo talmudico: secondo che vedremo di proposito a

suo luogo.

E dice, continuando, Samuele che : il detto Orso (bel nome per un
venditore di sangue umano) aveva lettere credenziali (literas lega-

Utatis) dalle quali appariva che il detto Orso era uomo legale (homo

legalis; doe esercente legalmente il suo uffizio), e che quello che

portava non era falso (non erat falsum: doe era vero sangue cri-

stiano). Aggiungendo, interrogate, che le lettere che Orso portava

contenevano tra le altre queste parole in lingua ebraica: Noto sia

a tutti che do che porta Orso e giusto (doe non falsificalo). E poi

nella sottoscrizione della legalita delle lettere, fra le altre parole, vi

erano queste : Mose di Hoi di Sassonia dei giudei prindpale
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maestro. Et dicit quod dictus Ursus habebat literas legalitatis ;

per quas ostmdebatur quod dictus Ursus erat homo legalis; et quod
illud quod portabat non erat falsum. Dicens interrogates quod litere

quas Ursus habebat seu portabat continebant inter alia ista verba

in lingua ebraica: Noturn sit omnibus quod illud quod portal Ursus

est iustum. Et deinde in subscriptione legalitatis dictarum literarum,

inter alia verba, erant ista: Moises de Hoi de Saxonia, iudeorum

principals Magister. II che tutto dimostra quanto fosse allora comune

nei ghetti 1'uso del sangue cristiano. Giacche avevano perfino deputate

persone legali all' ufficio di portare dove occorreva il sangue necessario

per celebrare santamente la Pasqua. E queste persone andavano munite

di credenziali autentiche e riconosciute come tali, sottoscritte dai prin-

dpali maestri dei giudei attestanti la legalita del venditore e della

merce. Ne quinci soltanto si prova 1'universalita e comunanza dell'uso,

ma ancora la sua antichita. Giacche tutte queste lettere credenziali e

sottoscrizioni danno luogo a credere a precedent! falsificazioni ed impo-

sture; per evitare le quali si dovette poi ricorrere alle literae legalitatis.

Segue poi Samuele dicendo che : il sangue che il detto Orso por-

tava in vendita, era in un vaso ; e non si ricorda se di legno o no :

se non che il vaso era stagnate (erat instagnatum) dalla parte di

dentro. Nel qual vaso era il sangue polverizzato (erat sanguis pul-

verizatus). E vi era tanto di sangue in quel vaso quanto sarebbe la

quarta parte di una fiala o (sic) mossa (unius amphiale vel mosse:

forse mezzo, o meszetta). E dice che il detto vaso era coperto di un

certo cerume bianco (ceramine albo): sopra il qual cerume erano scritte

in ebraico queste parole: Mose dei giudei principale maestro. Sopra

il qual cerume bianco si sottoscrisse anche egli Samuele di mano

propria in lettera ebraica, scrivendo queste parole: Samuele di Trento.

La quale sottoscrizione di lui Samuele significava che anche egli ap-

provava cosl essere: cioe che quello era sangue di un fanciuilo cri-

stiano. Et dicit quod sanguis quern dictus Ursus portabat ad
vendendum erat in uno vase, et non recordatur an ligneum esset

vel ne: nisi quod vas erat instagnatum a parte interiori: in quo
vase erat sanguis pulverizatus : et erat tantum de sanguine in dicto

vase quantum esset quarta pars unius amphiale vel mosse. Et dicit

quod dictum vas erat cooperturn de quodam ceramine albo : super quo
ceramine erant scripta in fabraico hec verba: Moises iudeorum prin-

cipalis magister. Super quo ceramine albo ipse Samuel etiam se

subscripsit manu md in litera hebraica, scribendo hec verba: Samuel
de Tridento. Que subscriptio ipsius Samuelis significabat quod etiam

ipse Samuel approbabat ita esse : videlicet esse sanguinem pueri cri-

stiani. Gosicche nulla mancava alle piu squisite diligenze perche i varii
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ebrei che amavano celebrare la loro Pasqua ml modo, secondo loro,

piu grata a Dio e veramente santificanie le anime loro e delle loro

famiglie, fossero certissimi-deH'autenticita del sangue che comperavano

in polvere. Era infatti sanguis pulverizatus ; e percio facilissimo a por-

tarsi in giro senza sospetto dei cristiani; ai quali si dava facilmente

ad intendere che era polvere di mattone od altro. Che se 1'ebreo ven-

ditore s' incontrava, per avventura, in qualche giudice o inquisitore cri-

stiano sospettoso che conoscesse 1'ebraico ed il loro gergo particolare

rabbinico, nulla di piu facile allora che distruggere sulla bianca cera

ogni traccia delle parole.

Dopo il quale interrogators Samuele non ne ebbe piu che un solo,

1'undici di giugno, che in quell' anno 1575 cadde in domenica. Nel

quale, di quanto fa al nostro proposito, non rive!6 che due particolari

circostanze da non trascurarsi. E la prima e che : (Folio L VII verso)

Afflnche il detto sangue sia buono a do per cui se ne servono 'gli

ebrei e necessario (oltre al gia detto prima) che... il fanciullo muoia

(c nei tormenti : altrimenti quel sangue non e buono. Dicens quod ad

hoc ut dictus sanguis sit bonus ad illud ad quod ipsi iudei utuntur

est necesse quod... ille puer moriatur in tormentis: aliter ille sanguis

non est bonus. Neir ultima sua risposta poi all' ultimo suo interrogators

ci rivelo la seconda rispondendo: essere bensi vero che la maggior parte

dei padri di famigiia pongono il sangue nel vino che essi bevono la

delta sera : ma tuttama e meglio ed a Dio piu grato se tutti della

famigiia ne bevano. E perci6 egli Samuele voile che tutti della fa-

miglia bevessero del vino misto col sangue predetto. Respondit verum

esse quod, pro maiore parte, patresfamilias ponunt sanguinem in

vino quod ipsi bibunt in dicto sero: sed tamen melius est et Deo plus

gratum si omnes de familia bibunt. Et propter hoc ipse Samuel

voluit quod omnes de familia biberent de vino mixto cum sanguine

predicto. Gosicche, afflnche il sangue sia bonus per la salute spirituale

degli ebrei, non basta che sia sangue di un bambino cristiano, ne che

sia sangue di un bambino ucciso : ma e necessario (est necesse) che il

bambino non sia morto di morte dolce, ma in forza dei tormenti (moriatur
in tormentis) : secon&ochb di fatto accadde al Beato Simonino da Trento.

Aliter ille sanguis non est bonus. Inoltre bisogna che quel sangue di

un bambino cristiano morto nei tormenti non solo sia mangiato negli

azimi ma bevuto ancora nel vino ;
e non dal solo padre di famigiia, ma

da tutti della famigiia: essendo ci6 melius et Deo plus gratum. Vero

e che nella loro maggior parte (pro maiore parte) i padrifamiglia ebrei

credono, secondo Samuele, che basti alia legalita del rito la bibita del

sangue cristiano fatta dal solo capo di casa. Ma questa, secondo Samuele,

e una opinione troppo lassa: esigendo il rigorismo rabbinico che omnes



CONTEMPORANEA 225

(1: f'imilia Ubant. Donde apparisce che variavano allora, come debbono

anche variare adesso, le opinioni dei casuist! ebrei non gi;i sopra la so-

stanza ma sopra gli accident! del rito della Pasqua sanguinaria. E ve-

dremo che alcuni anche credono che non sia neanche necessario il sangue
di un bambino, e che basti quello di un adulto purche cristiano: secon-

cloche si fece a Damasco nel 1840 col Padre Cappuccino Tommaso da

Calangiano di Sardegna. Ed e ben naturale che variino anche gli ebrei

nelle opinioni morali e rituali: molto piii trattandosi di rito arbitraria-

mente imposto dai Rabbini talmudisti, diffuso in segreto, praticatosi sem-

pre con infinite cautele, tramandatosi a voce e perci6 soggetto ad infi-

nite variazioni accidental!. Ma tutto ci6 sara sempre meglio illustrate da

quanto diremo altra volta.

IL

COSE ROMANE
\, Udicnze del Santo Padre al Corpo Diplomatico presso la Santa Sede 2. Impres-

s
:

one prodotta dal discorso di Leone XIII al S. Collegio, la vigilia del SS. Natale

3. Discussioni di giornali prussiani e viennesi intorno alia Quistione romana
4-. Minacce della Post pel caso che il Papa non costringesse il Centra del Parla-

mento germanico a sottomettdrsi ai Governo 5. Pr&poste e disegni per la ri-

sponsabilita politico, del Papato; parole del Bismark nel 1874 6. Speranze

della Provinzial Correspondent per la pacificazione della Chie,sa in Prussia

7, Notizie fc\V Agenzia Havas circa le trattative condotte a Roma dal Dott. Busch
;

savie riflessioni del Reichsbote; riserve dell' Allgemeine Zeituny 8. Elenco

di libri condannati e post! &\Y Indice; nuova definizione della S. Congregazione

circa i libri che ebbero 51 dimittatur.

1. La mattina del giovedi 29 dicembre p. p. il Santo Padre Leone XIII

ammise a distinte e particolari udienze, pei consueti augurii di buon capo

d'anno, le LL. EE. il signor conte Paar, ambasciadore d' Austria-Unghe-

ria; il Gonte Paumgarten Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario

di Baviera; il marchese Lorenzana ministro plenipotenziario della repub-

blica dell'Equatore, ed il cav. Furse incaricato d'affari del principato di

Monaco. II giorno appresso ebbero lo stesso onore le LL. EE. il marchese

De Thomar Ambasciadore straordinario di Portogallo, ed il signer Desprez

ambasciadore di Franeia. I quali tutti, dopo 1'udienza del Pontefice, pas-

sarono a compiere lo stesso atto di cortesia presso S. E. il Card. Jacobini,

segretario di Stato di Sua Santita, ricevuti con gli onori dovuti all
1

alia

loro rappresentanza; come pure si fece il 31 dicembre quando ebbero

distinta e particolare udienza del Papa le LL. EE. il signor de Groizard

ambasciadore di S. M. Gattolica, il Visconte d' Araguaya ministro dell'Irn-

peratore del Brasile, ed il signore di Biest-Gana Ministro del Chili.

Serie J/, vol. 77, fuse. 758 15 14 gennaio 1882
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2. Lo stupendo discorso del Santo Padre Leone XIII al S. Gollegio,

la vigilia del SS. Natale, produsse, in Italia specialmente, ed eziandio in

tutta Europa, una straordinawa impressione; appunto perche la tempe-

ranza della forma, accoppiata con la evidenza dei concetti, fece viemeglio

sentire a tutti come fossero intollerabili le condizioni a cui fu ridotto il

Vicario di Gesii Gristo per la violenta spogliazione dei suoi dominii com-

piuta il 20 settembre 1870. L' Osservitore Eomano, in una serie di ec-

cellenti articoli, che eomincio a pubblicare sopra eio il 31 dicembre p. p.

fece risaltare di quale autorita fossero le dichiarazioni del Santo Padre,

quanto giuste e fondate sulla testimonianza dei fatti le sue querele, quale

strazio si fece e si va tuttavia facendo dei suoi diritti come della sua

stessa sacra persona; e come appariscano illusorie certe guarentige che

sono insufficient}, ma anche revocabili a capriccio d' un Ministero qual-

siasi, padrone d'un certo mimero di docili servitori fregiati del titolo di

rappresentanti della nazione. Ma, accecati dall'ira, i portavoce della setta

massonica italiana, come dal cominciare del p. p. dicembre si vennero

disfogando in contumelie e minacce per la paura di qualche intervento

diplomatico a favore del Papa, cosi raddoppiarono di virulenza furiosa

nei loro diarii, per 1'appello fatto dal Papa, nel mentovato discorso, alia

giustizia dei popoli e dei Governi, e della stessa Italia, affinchfc quesia,

almeno per proprio interesse e vantaggio reale, provvedesse a se con una

equa riparazione delle compiute scelleratezze.

II Diritto, gareggiando in cio col piii sozzo e tristo fra i giornali della

democrazia repubblicana, vomito torrent! di bile contro il Papa, metten-

dolo, con artificii di menzogna, in aspetto di nemico d' Italia che anela a

trarre sul suolo della sua patria eserciti stranieri che vi debbano portare

le desolazioni della guerra; e qualificando il sapientissimo e mitissimo

Leone XIII come un pretendente pericoloso, anzi come un ribelle, verso

il quale adoperavasi somma benignita non applicandogli le leggi che col-

piscono un suddito dello Stato che, con reato di crimenlese, cospira a'danni

dello Stato. Non e di questo luogo il ribattere le imposture del Diritto,

ed il confutare i suoi sofismi. Altri giornali e periodic! ci6 fecero e fanno

egregiamente; sebbene, sotto un certo risguardo, 1' imbestialire degli op-

pressori della Santa Sede sia compensate da qualche vantaggio. Perchfc

il contegno ed il linguaggio di codesto portavoce del Depretis servono a

mettere in piena evidenza quanto fossero ben fondate le lagnanze del Papa.

Solo ci contentiamo di far notare che il Diritto serve a due padroni. Di

quest! Tuno e il Ministero, che pero, come dicono, non si avvale se non

della terza pagina, in cui fa iriserire le sue comunicazioni, che spesso

compaiono con una certa ostenta/ione di temperanza ;
ma che fanno a calci

con quanto si legge d'ordinario nella prima e seconda pagina, destinate

e riserbate alle caustiche espettorazioni degli oratori indipendenti delht

frammassoneria. E cosi da se solo il Diritto fa le due parti che il leale
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He Galantuomo us6 di far reel tare dai Destri e dai Sinistri, per far die

quelli, avvolli nei veli dell'ipocrisia, paressero sospinti a forza o rimorchiati

da questi, mentre erano tra loro in pieno accordo circa lo scopo supremo.

3. Tra le parecchie cagioni di codesto inferocire dei giornali rivo-

luzionari, ehraici e massonici, ve ne ha certamente una che fino ad un

certo segno li scusa; ed e la paura. Spieghiamoci. Sanno molto bene gli

scribi e farisei moderati ed i pretoriani democratici della Garibalderia,

che tutti gli atti e procedimenti del Governo del Re Galantuomo contro

la Santa Sede e la Ghiesa, cominciando dall'epoca in cui esso teneva in

Roma, a soffiarvi la ribellione, i Migliorati ed i La Minerva, furono im-

prontati di tanta perlidia e slealta, quanta fu la lealta del Galantuomo

nell' osservanza dei suoi impegni verso la setta che ora padroneggia in

Italia. Sanno pertanto d'aver cosi offeso quanti sentono ancora di dover

qualche rispetto al diritto delle genti violate e calpesto. E perci6, ap-

pena sembra loro di scorgere un indizio di risveglio propizio alia giu-

stizia da parte di qualche Governo in buona forza d'armi, subito la paura

del redde rationem li assale, li acceca, li costringe a simulare un coraggio

che non hanno, li fa dare in minacce e giuramenti; appunto come accade

talvolta al viandante che di notte buia tra versa luoghi solitarii, e te-

mendo delle fantasime, per darsi aria di coraggioso, si mette a cantare,

come chi & sicuro di se e pronto ad ogni sinistro incontro. Un non nulla

basta a dar loro la febbre cerebrale, che li fa spropositare da matti.

Eccone un esempio. Un corrispondent^, chiunque egli si fosse, manda

da Berlino alia Bohemia Tinaspettata notizia, che il principe Bismark ha

posto seriamente sul tappeto della discussione diplomatica il ristabili-

mento del potere temporale del Papa; e che esso crede che sia proticuo

per la stessa Italia che il Papa ridiventi sovrano e possessore di Roma.

Due giorni dopo si scrive da Berlino, probabilmente dallo stesso autore,

ad un grave giornale inglese, che gia le pratiche diplomatiche sono avviate

con varie Potenze di cui pare certa 1'adesione. Tanto basta perche i con-

quistatori dello Stato della Ghiesa si atteggino come dovean fare le bande

brigantesche d'un Gipriano la Gala e d'uri Pilone, quando sospettavano

del sopraggiungere milizie per punirle e spogliarle del mat tolto colle

rapine e coi ricatti. Ed il peggio si e che di qualsivoglia diceria di questo

genere rendono mallevadore il Papa, e lo accusano di provocare la guerra

dello straniero contro la patria! 11 che tanto ragionevole, quanto sarebbe

1'imputare al Re Umberto di Savoia-Garignano le sfuriate del Diritto

e le sozze villanie da briaco della L?.ga, della Democrazia. Ma tant'e;

chi ha paura, non ragiona, non e phi uomo, come diceva il Nibbio del

Manzoni all' Innominate.

Si ha un bel dire loro che e (ittizia Tautorita uffidosa della Bohemia,
che non si sa chi sia il corrispomlente, e che niuno puo impedire che

un corrispondente anohe dabbene pigli una cantonata; Teffetto e pro-



->'28 CRONACA

dotto; anzi si accresce 1'orgasmo maniaco,'perchfc salta in capo proba-

bilruente allo stesso spacciatore cli notizie, di scrivere al CMron francese,

sempre da Berlino, che il principe Bismark penserebbe a preridere

1'iniziativa d'uri Congresso europeo, che avrebbe per missione di stabilire

la situazione tcmporale della Santa Sede su nuove basi. Gome c'entra

qui il Papa? Non imports! Egli e il sommovitore incendiario, il per-

lurbatore della pace in Italia, il ri belle alle leggi delio Stato!

Ma e forse il Papa che ha dettato alia protestante Kreuz-Zeitung

le parole cbe pubblicb il 21 dicembre, e che qui trascriviamo dair Os-

servatore Romano n. 298 pel 31 ? Eccole.

Per quanto concerne le supposte intenzioni del principe di Bismark

rdativamente a Roma ed al patrimonio del Papa, crediamo noi pure

che egli desidera, avuto riguardo alia politica estera al pari che all'in-

terna, una soluzione internazionale della posizione del Papato; per6 tal

quistione, per quanto apprendiamo, si trova tuttora completamente nello

stadio delle trattative preliminari fra le Potenze, e consideriamo pure

i reiativi articoli della stampa ufficiosa unicamente come ballons d'essai;

e sotto questo asp-tto essi hanno il loro significato.

Se la prima parte di questo periodo ha qualche cosa di sgradevole

per gli occupatori di Roma e del Patrimonio di S. Pietro, la seconda

dovea pero rassicurarli. Tanto piu che parecchi altri giornali molto

accrcditati ed offitiosi bandirono alto e chiaro: essere al tutto senza

fondamenlo le notizie diffuse circa le pratjche per la riunione d'un Con-

gresso e gli ufficii concord! di varie Potenze per la restituzione di Roma
e del Patrimonio al Papa. A questo non badano, ma si al Pays che

scrisse, forse come suo desiderio, le seguenti parole.

La Germania, constando che gl' Italiani hanno mancato alle leggi

delle guarentige, e sono stati cagione, per loro col pa, della rottura del-

1'equilibrio cattolico in Europa, chiede seriamente a sfc stessa se la

miglior soluzione, se. Yunica soluzione non consisterebbe nella restitu-

zionc di Roma al Papato. La Francia dovra probabilmente occuparsi

di questo grave affare, quando verra davanti a un Gongresso, di cui si

comincia a tener parola. Non e nostro ufllcio il prevedere le risoluzioni

eventuali di questo Gongresso; ma non possiamo non notare che il Papato
<3 forse alia vigilia di riconquistare la sua indipendenza effettiva per

1'iniziativa d'un Governo protestante e per la cooperazione del Governo

ropubblicano che ci disonora. Dio solo con la sua potenza sovrana poteva

creare delle possibilita diplomatiche improntate di cosi formidabile ironia.

Se i conquistatori eroici degli Stati della Ghiesa non fossero trava-

gliati dalla coscienza degli errori e dei delitti commessi coll' appropriar-

seli, usando i mezzi morali ben noti, avrebbero posto mente a certe

parole che avea stampate la Post nel famoso suo articolo del 19 dicembre

p. p., che pur furono notatc dall' Opinione del 23, e che T Univers
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del 26-27 riprodusse esattamente in sua lingua, e suonano tutt'altroda

quel che i Frammassoni paventano. Eccone la traduzione.

Badi bene il Papato! Un'Alemagna fortemente organizzata puo

essergli di poderoso aiuto contro il radicalismo, e ristorare forse la sua

storia. Ma, se il Papa non si sentisse forte a hastanza da sottomettere

il Centra cattolico (del Parlamento tedesco) che serve, scientemente o

inconsciamente, agli interessi del particoJarismo e minaccia cosi 1'esi-

stenza dell'Impero, allora comincerebbe un nuovo periodo del Kultur-

kampf\ che lo Stato sarebbe in grado di continuare con mezzi nuovi.

Qui 1' Univers fa giustamente rilevare che dunque non si tratta di

avvalorare coll' influenza del Papato e del cattolicismo le forze di chi

combatte contro 1'anarchia del socialismo sovvertitore; ma si di costrin-

gere il Papa, con minacce, ad un intervento politico contro un partito

parlamentare poco propizio ai disegni del Gancelliere, ma che, sotto il

risguardo religioso, non cess6 mai di rivendicare i diritti della Ghiesa

odiosamente perseguitata ; e che tal minaccia giustifica pienamente le

diffidenze del Centra.

Vuolsi per6 ammettere che codesta cupa minaccia delia Post dovette

esserle strappata di bocca dalla collera pel fermo contegrio del Centra;

che, per mezzo del giornale La Germania, rifiutossi con nobile alte-

rezza ad accettare, come graziose concessioni, le offerte della Post ri-

guardanti 1'abrogazione del Tribunale supremo ecclesiastico e dell'ob-

bligo di denunzia dei sacerdoti designati per 1'esercizio del ministero

sacro. La German/a dimostro quanto fossero iliusorie ed insufficient!

tali rnodificazioni allo stato legale delle relazioni fra il Governo e la

Ghiesa; e come ogni temperamento, che non sia Fabrogazione delle leggi

di Mcrggio, lasci sussistere la causa per cui i cattolici conservano il

diritto di rivendicare la liberta della loro coscienza e della loro religione.

5. Pare che la Post ne fosse scossa: poich 1' ultimo giorno dell' anno

torno ad occuparsi delle condizioni del Papa in Roma, giudicandole

funeste non meno air Italia che al Papato, ed inculcando novamerite

che la Monarchia soddisfarebbe ad una vera necessita trovando un rimedio

per ovviare a tanto male.

Ma quale sarebbe il rimedio? La Post non lo ha detto chiaro, ma

lo ha insinuate in quel certo articolo quarto, di cui abbiamo esposto il

concetto in questo volume a pag. 123; quando accenno doversi restituire

al Papa Roma con un territorio che basti a fornire agli altri Stati

sicura guarentigia della sovranita e politica risponsabilitd del Papato.

Di che ci rimettiamo a quanto ne abbiamo ragionato poc'anzi in questo

stesso quaderno, tanto piu che tal disegno fu molto bene confutato, come

una utopia, dalla liberalissima Opinione di Roma n. 4 di quest' anno,

per quanto spetta alia politica risponsabilitd del Papa.

Senonchfc la Kolnische Zeitung mirando in un avviluppato articolo
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al conseguimento dello stesso scopo, riesee invece a conchiudere: che si

modifichi bensi la legge delh guarentige, ma soltanto per rimettere in

vigore i privilegi dello Stato che limitano i poteri del Papa, ed a cui erasi

apparentemente rinunziato col promettere 1'abolizione MY Exequatur ,

del E. Placet, del Tribunale della Monarchia di Sicilia e simili belle cose,

con le quali si potrebbe sempre mettere un bavaglio alia bocca ed i ceppi

alle mani del Papa. E cosi ecco ottenuta la politfca responsabiUtd del

Papato, anche senza restituirgli il potere temporale su Roma. Del quale

articolo, appunto per la sua importanza, 1' Opinione riferi la traduzioric

nel citato n. 4, pel 4 del corrente gennaio.

Gi6 posto ci sembra che i diarii della frammassoneria e rivoluzione

italiana potrebbero asciugarsi il sudore freddo di paura, onde s'imper!6

la loro fronte al primo apparire della fantasima che li minacciava della

restituzione di Roma al Papa con un lembo di territorio che gli lasciasse

libera 1'andata fin a Civitavecchia! Tanto piii che la National Zeitung
non si periio di sum pare certe parole coasolanti pei rivoluzionarii ita-

liani, accennate nell
1

Opinione n. 2, e che furono poste in bel rilievo dal

corrispondente Viennese dell' Osservatore Romano n. 3 ; e che qui

trascriviamo: Non e possibile disconoscere la viva premura che si ha,

di- far convergere 1'attenzione del mondo a Roma ed alle trattative che

cola si negoziano; nondpero escluso che i veri scopi politici tendano

in altre direzioni.

1 giornali ebraici e massonici di Vienna, meno imbavagliati che i

prussiani, non dissimulaao che i cattolici hanno ragione di guardare con

diffidenza ii proiettorato delle Potenze a favore del Papa, e di scorgervi

la sostituzione di parecchi tutori ad un solo, qual
1

e ora 1' Italia, cui dee

tornar grave la risponsabilita degli atti che il Papa, suo suddito gua-

rentito, facesse verso le sullodate Potenze quando esse non li trovassero

di loro gusto. Ed infatti la Gerrriania, parlando della politica rispon-

sabiUta del Papato, insinuata e voluta dalla Post, fece rilevare che un

regolamento internazionale per la guarentigia dell' indiperidenza e liberta

del Papa servirebbe, si, a sgravare T Italia d'una pericolosa risponsa-

bilita, ma che: 1 Ogni atto in favore di tal regolamento e sospetto, se

cosi alta quistione si vuole connessa con la politica religiosa interna della

Germania; 2 Ogni azione di tal genere deve essere esaminata e discussa

accuratamente, a fine che sia messo bene in chiaro e in sodo se tal re-

golamento internazionale delle condizioni del Papa non e di tal natura da

renderlo meno indipendente verso le Potenze non italiane. Al quale pro-

posito sono degne di molta considerazione le roentovate corrispondenze

da Vienna, che si vengono stampando nell' Osservatore Romano.
E qui tornera opportuno il ricordare che il Bismark nel 1874 mirava

propriamente a questo scopo, quando tentava di indurre le altre Potenze

a eonsiderare il Governo italiano come mallev.adore verso FEiiropa del-
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T uso illegitlimo e sovversivo che il Papa potrebbe fare della sua liberta

ed indipendenza in virtu della legge delle guarentige. Bisogna pure,

scriveva in un famoso suo dispaccio, che io possa e sappia mettere alle

.strette qualcuno, quando il Papa esercita sui cittadini dello Stato un'azione

pericolosa. Non posso prendermela col Papa, perche egli materialmente

non pu6 essere afferrato; e, sotto questo risguardo, il Papa col potere

temporale era da preferirsi assai. Un vascello da guerra a Civitavecchia

potea bastare. Oggi la situazione e tutt'altra. Dovra essere regolata!

Dove e chiaro che il Bismark non trovava comoda per la sua potenza la

risponsab'lita del Governo italiano, e avrebbe preferito quella diretta del

Papa che, cosi poteva essere iracchegg^alo, dall'Alemagna non solo, ma

daH'Inghilterra, dalla Francia, daH'Austria, dalla Russia, dalla Spagna,
Insomma da chiunque potesse disporre d' una nave da guerra!

6. Tuttavia, mescolando Yutile dulci la Provincial Correspondent fece

apparire Y iride della pace negli ultimi giorni del 1881 ,e stampb quanto segue.

II nuovo anno e da sperarsi segnera un efficace e reale cambiamento

per le relazioni fra Stato e Ghiesa, e specialmente per le condizioni della

Chiesa cattolica in Prussia. Anche qui il Governo fu il primo a ricono-

scere i bisogni del paese e dei suoi sudditi catlolici, e fece sforzi per

ottenere un'onorevole pace religiosa. La solleciludine della Curia e I'amor

della pace dei Capitoli eattedrali resero possibile il ristabilimento di

condizioni ecclesiastiche regolari gia in quattro diocesi, e furono gia

nominati due vescovi e due vicari episcopal!. Sono imminent! altri suc-

cess! di uguali sforzi. II riconoscimento della necessita d'una pacifica

coesistenza fra Stato e Chiesa si e manifestato anche in quei circoli, i

quali avevano partecipato al conflitto colla Chiesa cattolica, principalmenlo

per motivi politici spinti molto piu oltre degli scopi del Governo. Tanto

piii e da sperarsi che i principii della pace ecclesiastica nel nuovo anno

troveranno la loro piu felice continuazione. Lo scopo elevato del Governo

])u6 certamente essere raggiunto soltanto se i caitolici stessi e la Chiesa

cattolica vi contribuiscono seriamente e sinceramente.

7. Si verificheranno i pronostici di questo portavoce del Cancelliere?

Dio lo faccia! Intanto di& luogo a varie congetture la pubblicazione d'una

nota della Agenzia Havas, che 1'ebbe da Berlino il 4 di questo mese,
intorno alle pratiche fatte in Roma dal Dott. Busch, sottosegretario di

Stato al ministero degli affari esteri, di cui abbiamo dato un cenno nel

presente volume a pag. 122; e che, stando &\YHavas ebbero qualche
buon risultato. Ecco codes ta nota.

Contrariamente alle voci sparse da varii giornali, assicurasi nei

circoli meglio informati che Busch si mostrb riservatissimo, nelle suft

visile al Vaticano, intorno ai disegni veri o piu probabili di Bismark,
e che, in queste visile, nessuno gli par!6 della possibilita, anche remote,

di una parlenza del Papa per Fulda od altrove.
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Bosch annunzib il ritorno non lontano di Schlozer a Roma, senza

dire se questo ritorno si effettuera prima o dopo della convocazione del

Landtag. Intanto tratt6 e sciolse la questione della prossima provvista

delle sedi vescovili di Osnabriick, di Paderborn e di Bresiavia.

II Governo restituira le loro temporalita ai vescovi d'Hildesheim, di

Kulm e di Ermeland, e le loro sedi a qtielli di Minister e di Limburgo.

Ma gli arcivescovi di Posen e di Colonia daranno le loro dimissioni.

Quanto al mantenimento della lettera delle leggi di maggio, Busch

dichiar6 di non poter transigere, ma promise qualche mitigazione nello

spirito. Questo punto verrebbe trattato da Schlozer. (A. 8.)

Non occorre die noi facciamo rilevare 1'importanza dell' ultimo periodo

di questa comuriicazione offieiosa. E chiaro che la scure del Kultur-kampf

resta, sempre affilata e sospesa sul capo ai cattolici, ed un nonnulla puo

fare che la sia maneggiata di nuovo senza pieta. Qual e la conseguenza ?

Quella che ne trasse il Eeiclisbote,wg&m d'una frazione considerevole

del partito conservatore protestante, stampando le seguenti parole.

Perch& non cominciare dalla revisions delle leggi di Maggio? Non

si approda a nulla ripetendo ognora che la Ghiesa deve, anzi tutto, ri-

eonoscere codeste leggi. Ma e necessaria tal revisione appunto perche

cssa non le pud riconoscere; altrimenti sarebbe inutile tal revisione. Pei

cattolici la costituzione della Ghiesa cattolica fa parte del domma, il che

nori avviene per noi protestanti. Ma anche per noi e principio inconcusso

che la Chiesa, ne'confini della sua podesta, deve essere indipendente.

L'ingerenza dello Stato ha indebolito presso noi 1' influenza della Ghiesa,

ed assicurato il predominio della stampa naturaUsta, mentre questa

stampa non e pervenuta a stendere il suo scettro sulle popolazioni cat-

toliche. Se in Alemagna il Kultur-kampf si continuasse secondo Pidea

deH'onnipotenza dello Stato, cojne Pintendono i liberali-conservatori, o

nella forma democraiica d'una decomposizione della Ghiesa in piccole

associazioni religiose libere, ci6 sarebbe quanto un preparare Pavveni-

mento della repubblica. Deh! Si voglia ben riflettere a ci6!

Ma, d'allra parte, \Allgemeine Zeitung di Augsburg, in una sua

corrispondenza da Berlino, del 30 dicerabre, disse:

La Post oggi fa di propria iniziativa disegni per reliminazione

del KtiHur-Jeampf, e precisamente pel cambiamento di alcune disposi-

zioni di quelle leggi di maggio, che devonopur sempre conservarsi. La

cosa principale e, che il Governo pretenda non solo pieni poteri discre-

zionali per P uso delle leggi di lotta, ma eziandio la revisione delle leggi

di maggio. Del resto il Tribunale ecclesiastico di Gorte dovrebbe abolirsi,

ma restare il recursus ab abusu; come d'altra parte la nomina fatta

dalle autorita ecclesiastiche cadrebbe per i recbmi, che elevassero le

au tori ta dello Stato contro il collocamento degli ecclesiastic!
;

in altri

u-raani: Popposizione delle autorita dello Stato contro il collocamento
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di ecclesiastic! sarebbe inappellabile. In tale stato di cose e poco men

che indifferente, che 1'obbligo di notifica sia ristretto alia prima volta

che si colloca 1'Ecclesiastico, tanto piu che viene mantenuto in tutta la

sua estensione il diritto di opposizione per le autorita dello Stato. Re-

sterebbero ancora le disposizioni sulla previa coltura degli Ecclesiastici

ed il cosiddetto esame di coltura. La Post cosi conchiude: Noi non

pretendiamo di dare queste indicazioni come disegni gia maturati e decisi

nei suoi particolari, ma crediamo di rendere un buon servigio anche allo

Stato per un modus vivendi accettabile, presentandole alia discussione.

8. Nel volume V della presente nostra Serie XI, a pagg. 310-21 ab-

biamo esposta la dottrina, dimostrata daU'Emo Gardinale Zigliara, circa

il Dimittatur e la spiegazione datane dalla S. Gongregazione deH'Jntfijte,

e che era in piena conformita con quanto a piu riprese avevamo anche

noi sostenuto e provato. Ma la vigorosa e limpida argomentazione del-

1'Emo Zigliara non avea potuto trionfare appieno della pertinacia sofi-

stica di chi voleva vedere nel Dimittatur, dato ad un libro ovvero ad

una dottrina, un voto esplicito di approvazione che dichiarasse quello

o questa affatto incensurabile, a segno che niuno dovesse piu osare di

fame critica con note filosofiche o teologiche. V'ebbe anzi chi non si

perit6 di mettere in dileggio non solo la dottrina, ma anche, per indi-

retto, la persona del dottissimo Cardinale.

La Sacra Gongregazione dell'lndice ha ora strappato ogni pretesto

alia sofisticheria, in un decreto, riprodotto dair Osservatore Romano,
n. 4 del corrente gennaio, come dagli altri giornali cattolici, a cui fu

spedito dal Rev.mo P. Pio Saccheri segretario di delta Gongregazione.

II Decreto, emanato il 5 dicembre, approvato dal Sommo Pontefice

Leone XIII alii 28, fu pubblicato il 30 dello stesso mese p. p. e, dopo
un elenco di opere condannate e poste all'Indice dei libri proibiti, reca

la definizione precisa e soluzione di due dubbi proposti e risoluti intorno

alia focmola Dimittatur, al tutto secondo la dottrina del Card. Zigliara.

Ecco F elenco delle opere proibite, coi dubbii proposti e defmiti.

Die Thomas Encyclica Leo's XIII vom 4 august 1879. Vor-

trag gehalten zu Bonn am 14 februar 1880 von Professor Dr. Peter

Knoodt. Bonn 1880. Latine: Oratio, quam professor Dr. Petrus Knoodt

die 14 februarii 1880 circa Encyclicam Thomisticam Leonis XIII die

4 augusti 1879, Bonnae habuit. Bonnae 1880.

Anton Giinther. Eine Biographic von Peter Knoodt, Latine: Vita

Antonii Giinther, Auctore Petro Knoodt. Vol. II. Viennae 1881.

Siciliani Pietro, professore di filosofia e incaricato del corso pe-

dagogico nell' University di Bologna. Sull' insegnamento religiose ai bam-

bini secondo i dettami della filosofia scientifica. Quarta edizione riveduta

ed aumentata. Bologna, Nicola Zanichelli libraio-editore-tipografo, 1881.

La scienza nell'educazione. Seconda edizione inturamente rifusa,
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accresciuta e col ritratto dell'autore. Bologna, Nicola Zanichelli libra ;o

ediiore-tipografo, 1881.

La Eeligione e i partiti estremi. Studii di Candido Arasieve. Un

volume. Leece, presso 1'editore G. Spacciante, 1881.

Auctor (Bombelli Rocco) O^erum quorum titulus : L' infallibility

del Romano Pontefice ed il concilio ecumenico Vaticano, dialogo fra un

teologo ed un razionalista. Milano 1872. Storia critica dell'origine e

svolgimento del Dominio Temporale dei Papi scritta su document! ori-

ginali ed autentici. Roma 1877, prohib. Deer. 12 Jul. 1877, ante mor-

tem laudaUUter, se subiecit ei Ojera reprobavit.

Die et mense praedictis proposita fuerunt sequentia dubia:

I. Utrum libri ad Sacram Indicis Gongregationem delati et ab

eadem dimissi seu non prohibiti, censeri debeant immunes ab omni errore

contra fidem et mores.

II. Et, quatenus negative, utrum libri dimissi seu non prohibiti a

Sacra Indicis Gongregatione, possint turn philosophice turn theologice

citra terneritatis notam impugnari.

Eadem Sacra Gongregatio respondit:

Ad primum: Negative.

Ad secundum: Affirmative.

III.

COSE ITALIANS

i. Conclusione e firma d'un trattatd di commercio con la Francia 2. Ritorno dci

Reali di Savoia in Roma; accoglienze loro fatte dal pnrtito monarchico 3. Ria-

pertura delle Camere; sedute inutili 4. Atlentato d'un Maccaluso contro il Be-

pretis nella Camera 5. Discorso del Bismark nel Parlamento di Berlino circa

il liberalismo die tende a repubblica, e circa le condizioni dell' Italia e della Di-

nnstia Sabauda 6. Discorsi del Sonnino e del Minghetti circa la Politica esterna
;

risposta del Mancini nella tornata del 7 dicembre 7. Assalti al Raccelli che vn

salvo per 1'aiuto del Crispi 8. Dicerie di partenza del Papa da Roma; spaval-

derie e programma del Diritto.

\. I mali umori fra la Francia e 1' Italia, cagionati dalla spedizione

in Tunisia e dal trattato firmato al Bardo, il 12 Maggio, dal Bey per le

strette a cui fu posto dal Generate Breart
',

si erano considerevolmente

inaspriti pei fatti luttuosi di Marsiglia, di cui abbiamo dato bastevole

contezza ai nostri lettori
2

. Laonde aveasi giusto motivo di temere che

andassero rotte, con grave danno d'ambe le parti, le trattative incomin-

ciate, poi sospese, poi quasi abbandonate e da ultimo ripigliate, in Roma

1 Civ. Catt., Serie XI, vol. VI, p. 630-31.

M vol. VII, p. 247-49.
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ed in Parigi, per un trattato di coramereio ad eque condizioni per gli

interessi del due Stall.

Per buona ventura 1'interesse prevalse sui puntigli, e non si ebbero

a deplorare funeste rappresaglie a discapito della conclusione del Trat-

tato; al qtiale effetto & probabile che contribuisse in qualche parte il

viaggio dei ReaJi di Savoia, accompagnati dal Depretis e dal Mancini,

a Vienna; il quale in Francia si guard6 da molti come indizio d'una

alleanza, di che si trattasse o che gia fosse conchiusa, tra 1' Italia e

1'Austria-Ungheria, e che per conseguenza ristringesse novamente i vin-

coli di quella coll'Alemagna. Laonde un dispaccio dell'Agenzia Stefani

da Parigi annunzio, alii 3 novembre, che nelle ore pomeridiane di quel

giorno, con mutua soddisfazione, il trattato era stato firmato, e suggel-

lato coi piii graziosi compiimenti del Barthelemy-Saint-Hilaire e del Mi-'

nistro Tirard verso T Italia, ricambiati con pari gentilezze dal Commis-

sario italiano Simonelli verso la Francia, come riferi 1' Opinione n 305.

II Tratlato fu discusso poi e sancito dalla Camera dei deputati franeesi,

ed oggimai altro non manca che la sanzione della Camera italiana, di cui

non si dubita; e dei due Senati delle rispettive nazioni. La ratificazione

non incontrera difficolta, e per alquanti anni il commercio potra giovarsi

delle scambievoli concession! cosi stipulate.

2. II giorno 17 novembre, anniversario del tristo attentato del cuoco

Passanante a Napoli, doveano riaprirsi le Camere; e S. M. il Re Umberto

voile dare, col trovarsi quel giorno in Roma, ai deputati il buon esera-

pio della puntualita e della sollecitudine con cui debbono i reggitori

dello Stato attendere ai loro doveri. Giunsero il Re e la Regina sul

mezzodi alia stazione centrale, e da una grande moltitudine di pubblici

ufficiali e di devoti furono festosamente acclamati nel loro tragitto fmo

al paiazzo apostolico del Quirinale. Gli augusti personaggi, verso le ore 8

della sera furono oggetto di rmova ovazione, con fiaccole e luce di ben-

gala; e degnarono presentarsi sul balcone d'onde il Papa novellamente

eletto solev a benedire per la prima volta la sua Roma e 1'orbe catto-

lico; e quivi sostettero quasi un quarto d'ora, coll'unico loro figlio il

principe di Napoli, salulando e ringraziando; ma appena si erario ritirati

ricomincio il frasluono delle acclamazioni, e dovettero ripresentarsi, am-

rnirando lo spettacolo della Stella d'ltalia e della fontana di Fidia e

Prassitele illuminata a fuochi tricolor! di bengala.

L' Opinione nel n. 318 tributb i dovuti encomii agli organizzatori

della dimostrazione, che furono otto, di cui recito i nomi, ed a capo dei

quali era Augusto Castellani.

Scopo evid eme di questa manifestazione fu in prima di fare onorevole

ammenda delle villanie, con che la fazione repubblicana deU'/ta&a ir-

redenta avea oltraggiato il Re e la Regina pel loro viaggio a Vienna.

Ivi S. M. il Re Umberto avea gradito 1'onoranza fattagli dah Imperatore
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Francesco Giuseppe col nominarlo proprietario d'un Reggimento boemo;

di che si tengono onorati anche gli Imperatori di Russia e di Germania.

Tanto basto, perche si prodigassero dalla stampa di quella tinta, che e la

Lega delta democrazia, i piu aspri sarcasmi, mettendo in dileggio ed in

sospetto il patriottismo del CoJonnello austriaco e dell
1

inclita Regina.

luoltre corse voce, e parve ben fondata, che codesto parti to di fur-

fanti volesse vituperare i Reali viaggiatori coi soliti suoi complimenti

di fischiate e di urli, e con acclamazioni repubblicane. Ma la Questura

n'ebbe sen tore. Alcurii dei rompicolli che aveano ideata quell' irifamia

furono tratti a farsi rinfrescare il cervello in luogo d'onde non poteano

uscire a compiere la divisata impresa, ed ogni disordine fu cosi schivato;

mentre era da temere un confliuo tra repubblicani e monarchic}, se,

come nella notte sopra il 13 luglio, 1'autorita politica si fosse attenuta

alia massima del ministro Zanardelli: non prevenire ma reprimere.

Due giorrii dopo fu festeggiato ufficialmente, ed in forma inusitata,

il giorno natalizio della Regina, evidentemente per lo stesso fine di ono-

revole ammenda delle insolenze di cui Taugusta Signora era stata ber-

saglio da parte di certi fogliacci radicali.

3. La riapertura della Camera dei Deputati ebbe luogo ali'ora posta,

ma coirintervento di pochissimi onorevoli i quali dovettero sentire la ver-

gogna, di che portavano la pena dovuta ai loro colleghi rimastisi alle case

loro per curare le loro faccende ed i loro interessi. Vuolsi per6 avvertire

chemolto probabilmente Tassenza dei piu non era cagionata da incuria,

ma da ragionevole timore di disagiarsi inutilmente, e forse con propria

danno sotto Taspetto politico, perche intorno alle disposizioni del Mini-

stero e dei parti ti era buio pesto. II viaggio a Vienna avea piaciuto a

molti, ma avea disgustato altresl molti. II Minghetti avea detto a Le-

jrnago un suo discorso circa la necessita ed il modo di riorganizzare

V opposition?, costituzionale, ma staccandosi dal Sella; il quale, tra

perche vaglieggiava novelli amori con qualche fazione della sinistra,

e tra perche malato, era asserite
;
e si parlava di pratiche del Grispi e

del Nicotera circa il Ministero, cioe per soppiantarlo bellamente o pun-
tellarlo secondo che loro tornasse a conto; e si fantasticava sul partito

che prenderebbe il Cairoli che suppaneasi poco soddisfatto del viaggio

a Vienna e dei suoi risultati. Per giunta la coorte del Bertani e dei

repubblicani forbiva le armi ^per 1'assalto. In acque cosi torbide non

c'era speranza di poter fare buona pesca. E, mentre i capi erano incerti

e titubanti nelle loro mosse, i gregarii temeano di sbagliare strada, ed

aspettavano alle case loro che loro venissero dati gli ordtrii.

Pertanto, fmo allo scorcio del novembre non si venne a capo di nulla,

niuna importanza avendo o potendo avere il simulacro di discussione dei

bilanci. Vero e che i deputati Augusto Ruspoli e De Sambuy aveano

deposta la domanda d'interrogazioni ed interpellanze circa i fatti del
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13 luglio. Ma clapprima il Depretis, dichiaratosi pronto a rispondere,

propose e fu ammesso che cio si differisse fmo al momenlo in che si

tratterebbe del bilancio rispettivo, dimostrando essere necessario che i

bilanci fossero esaminati e sanciti per evitare lo sconcio corisueto di ti-

rare innanzi col provvisorio. Poi, non si sa perche, i due onorevoli riti-

rarono la loro domanda, e non se ne fece piu nulla.

4. Sopravvenne per6 un caso strano che interruppe la monotonia di

quelle insignificanti tornate. In quella del 20, mentre gli onorevoli sfila-

vano, ed erano pochini pochini, innanzi alle urne per deporre il loro voto

a scrutiriio segreto, circa il bilancio del Ministero di agricoltura, industria

c commercio, ed il Depretis, deposte le palline aeH'urna, si avviava alia

porta per andarsene, ecco cadergli li vicino, ma sopra Una sedia, un og-

gotto pesante, accompagnato da un grido parti to dalla tribuna pubblica,

e proferito da un cotale con le parole : A Depretis. L' oggetto caduto, e

seagliato, a quanto pare, proprio contro.il Depretis, era una pistola a

rivoltella a sei canne cariche. II reo fu subito arrestato, deferito al potere

giudiziario, e riconosciuto per un tal Beniamino Maccaluso di Arragona
in Sicilia, malcoritento per non aver ottenuto un ufficio che chiedeva, e

forse pazzo. II poveretto, ora in carcere, aspetta che la sua causa, ancora

pendente, riesca a dimostrare che e pazzo, per andar cosi salvo da chi

sa quanti anni di lavori forzati.

5. Per buona ventura il fatto non ebbe funeste conseguenze per altri

che pel suo autore; ma sarebbesi continuato a parlarne chi sa per quanto

tempo se non sopravveniva un altro caso, di assai di versa e piu grave

natura che attrasse a se Tattenzione universale. Era appena sedata la

commozione nsentita pei famosi discorsi del Kallay e dell'Andrassy, di

che abbiamo reso conto nel precedente vol. VIII, a pagg. 620-23, quando
tutta TEuropa, ma specialmente 1' Italia legale e rivoluzionaria, si riscosse

al suono d'un discorso del Gancelliere Principe Ottone di Bismark nella

tornata del 29 novembre al Reichstag alemanno. Vi si discuteva 11 bi-

lancio, e naturalmente il Bismark vi difendeva, contro gli assalti delle

varie frazioni parlamentari, i suoi disegni economici.

Discolpandosi della taccia appostagli di voler sostenere \

J

assolutiswo

politico, egli venne a mano a mano cangiando la difesa in offesa, dimo-

strando che Tassolutismo era impossible in Germania, ma che egli voleva

salvi ed intatti i diritti del Re ed inviolate le sovrane prerogative del-

1' Imperatore, e difendere queste dal pericolo in che sono messe dal lile-

rvlismo progressive, che di natura sua mena difilato alia Repubblica. E

pfr provare questa tesi passo a rassegna i varii Stati Europei, ed i ri-

siiltati che vi produsse il liberalismo progressivo. Tutta questa parte del

discorso del Gancelliere fu riferita, ma con qualche sbaglio, volta in ila-

liauo, dal Diritto, n. 338 per la Domenica 4 dicembre p. p.

Qui trascriveremo soltanto il traito spettante principalmente all' Italia
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ed alia sua Dinastia, emendato d'un grosso errore del Diritto che poi

lo corresse egli stesso nel suo numero pel 5 dicembre.

Signori, non potele arrestare la foga di 40 milioni d'uomini, una

volta posti in movimento. C5si e avvenuto in Francia. Non e forse

esistita in Francia una monarchia ereditaria da mille anni, solidamente

istituita, con Costituzioni talvolta ragionevolissime, che furono il risultato

del 1789, e tutte le specie di monarchia coll'Impero e colla restaura-

zione? Ma non si e continuamente scivolato daU'estrema sinistra costi-

tuzionale nella repubblica? E c'e forse qualche probabilita che sia cola

possibile da capo una monarchia? E non reputate una sciagura per la

Francia la cacluta d'una monarchia ereditaria? Non so se siate di questo

avviso; quanto a me, ne sono convinto.

In altri paesi, oltre la Francia, abbiamo veduto avverarsi 1'uguale

esperimento storico, potrei dire la costante pratica della Provvidenza ; non

in misura uguale, perche non in tutti i paesi si sviluppa cosi indipen-

dentemente e senza influenze come in Francia. Prendete ad esempio i

due Stati minori nostri vicini, il Belgio e 1' Olanda. Se questi due paesi

fossero graridi come la Francia, di uguale sviluppo politico, non so se

si troverebbero ancora allo stadio della monarchia.

Prendete ad esempio 1' Italia: non abbiamo avuto cold gia prov-
visoriamente in parte la repubblica non so se col consenso genera le?

Ad ogni modo quell' idea ha gia molti partigiani e si & cola piu avan-

sati die i progressisti tedesdii. Potreste assumere una qualche garanzia

per 1'avvenire, in ispecie se Dio non conserva in vita la dinastia com-

posta di poche persone? Siete voi certi che le profezie che il preopinante

dichiara false non si potranno realizzare cola? E impossibile predirlo.

Non si vede forse la via che I'Italia da 20 anni ha percorso verso

questo scopo, e la meta (non voglio affermare che 1'abbia raggiunta),

non e forse visibile? Forse che cola il punto di gravita, da ministero

in ministero, non ha sempre piii piegato a sinistra, per cui non pub an-

dare piu oltre in questo senso, senza scivolare nella repubblica?
Non avete avuto temporaneamente in Ispagna la repubblica, anzi

parecchie specie di repubbliche, che si combattevano a vicenda?

Non avete avuto in Germania, nel Baden, non appena il partito

progressista fu abbandonato a se slesso, e fmtantoche il militarismo

prussiano non vi pose un argine, non avete veduta all'epoca di Struve

e Hecker la stessa disposizione a scacciare la monarchia piu liberale ed

a proclamare la repubblica?

La dove il Bismark accenno al pericolo che corre 1' Italia se Dio

non conserva in vita la Dinaslia composta di poche persone, il testo,

come not6 T Unita Cattolica, n. 285, in lingua alemanna diceva : Kon-
nen Sie irgend welche garantie far die Zukunft ubernehmen namen-
tlich wenn Gott die Dinastie, die auf wenigen Augen steht, niclit am
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Leben erhielte? La cui traduzione letterale, data dal F<wfuUa, suona

cos) : Quale garanzia potete voi assumere per Tavvenire, specialmente se

Dio non conservasse in vita la Dinastia che sierge con pochi rampolli?

Or bene: le parole auf wenigen Augen sieht ebbero le piii strane

versioni. II Diritto le avea tradotte: che ci vede poco; ma poi corresse:

riposa su pochi occhi, metafora per dire che la Dinastia conta poche

persone. Altri avean tradotto: che $ poco ben vista; altri: che sta a

cuore di poihi.

Ognuno capisce da se quale impressione dovesse produrre in Italia

questo parlare del Bismark, massime con queste tutt'altro che lusinghiere

varianti di quelle tre parole!

La prima impressione prodotta da codesto parlare del principe Bi-

smark, a giudicarne dai giornali d'ogni fazione liberalesca, fu di sgo-

mento e paura, che poi diede in isfoghi di rabbia ed in minacciose

spavaldtTie, di cui non importa occuparci.

Nella tornata del 6 dicembre, il deputato Massari chiese di avere

qualche rassicurante spiegazione circa lo scopo ed i veri risultati del

viaggio di S. M. il Re, coi due ministri a Vienna ;
e ne diede la ragione

dicendo: Dopo quel giorno sono sorti, non dir6 fatti, non dir6 neppure

incidenti, diro soltanto indizi, i quali hanno fatto nascere il dubbio che

le conseguenze di quel fatto politico importantissimo non fossero per

corrispondere all'aspettazione del paese. (Atti Parlam., pag. 7562,

col. I.) Dove e manifesta 1'allusione, tanto alle famose spiegazioni del

K:illay e dell'Andrassy, di cui abbiamo parlato nel precedente vol. VIII,

a pag. 620-23, quanto alle parole sopra recitate de-1 Bismark al Heidi-

stag nella tornata del 29 novembre. II Ministero promise spiegazioni sod-

disfacenti.

6. Succedette poi il Sonnino-Sidney a toccare di varii punti di politica

estera, con molto senno e splendida forma. Parlo della condotta del

ministero circa la invasione dei francesi in Tunisia; dell'andata a Vienna

che, se dovea avere effetto politico, dovea essere susseguita da un'andata

a Berlino; dell'esagerare che si fa, a Buda-Pest ed a Berlino, i pericoli

della democrazia italiana come indizio d' un pericolo ben piu serio e

grave che ci minaccia effettivamente nella cosi detta quistione Vaticana. >

(Atti Parlamentari, pag. 7564.)

In sul conchiudere il Sonnino disse: Prima di tutto teniamo pronte

le armi. Pei deboli, ogni alleanza suona dedizione; e 1'isolamento non

porta che al danno e alia vergogna. Pur volendo vivere in pace con

tutti, mostriamo di poter fare nostro,. soli o alleati, il fiero motto scoz-

zese: nemo me imptme lacessit, E la politica nostra sia chiara ed

aperta; nolle relazioni internazionali non basta essere leali e di buona

fede, ma bisogna anche apparir tali.

Sia detto con buona pace del Sonnino-Sidney. Egli e sta to indiscrete
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in chiedere tali cose da parte d'un Ministero in cui hanno la parte pre-

cipua un Depretis ed un Mancini!

Sorse quindi a parlare il-Savini per le relazioni dell' Italia col Chili;

e dopo lui il Teano per gli alTari della baja d'Assab, poco lungi da cui

fu dai barbari trucidato il tencnte Giulietti con la sua scoria; di che non

s'ebbe adeguata soddisfazione dall'Egitto.

Finalmente cominciarono le interrogaziorii del Minghelti, presso a

poco sullo stesso argomento e nello stesso senso, dopo aver fatto allu-

sione chiara alle diffidenze che s'aveano dell' Italia. Inculc6 il bisogno

dell' amicizia ed alleanza, non solo coll'Austria ma anche coll'Impero

alemanno; e con bello artificio accenno a quello di che tutti erano pre-

occupati: Quauto alle aspre ed acerbe parole del Gran Cancelliere, clip,

affastellando insieme gli esempii di tutte le nazioni che vivono a regime

parlamentare nel continente europeo, li scagliava come dardi contro gli

avversarii che lo assalivano; quanto a quelle parole, non posso vedervi,

tuttoche mi dolgano, nessuna intenzione di offesa diretta contro 1' Italia.

(Atti Parlam., pag. 7570).

Con ci6 pu6 dirsi che il Minghetti diede al Mancini la traccia del

disccrso con cui gli dovea rispondere, rispetto alle relazioni con la Ger-

mania. Poi, cortesemente per6, staffi!6 la politiea ambigua dei Ministeri

di Sinistra quanto alFordine interno, e disse: Bisogna che pensiate

che fuori d' Italia non si comprendono certe composizioni, certe transa-

zioni, che qui si chiamano prudenza, scaltrezza, abilita; ma che altrove

sono credute debolezza del Governo, appaiono come un patteggiare coi

nemici dell'ordine, e inducono il sospetto che le nostre istituzioni non

abbiano quella salda base nella fede del popolo... Le nazioni straniere

non comprendono il significato delle vostre transazioni e composizioni;

vi attribuiscono (forse erroneamente) il significato di tolleranza e di con-

nivenza... Se il Ministero, per esempio, per non perder venti votl in

quest' aula, o per altre considerazioni parlamentari, rifuggisse dalFailer-

mare altamente i suoi propositi, dal mantenere le leggi nel loro rigore,

dal fare qu/mto e necessario per assicurare, non solamente 1'ordine in-

terno, ma per rendere manifesto a tutto il mondo che in lui e assoluta

decisione di mantenerlo: perderebbe ogni autorita, ogni prestigio ;
e in-

vano cercherebbe poi la simpatia e 1' amicizia di altre nazioni. Esse ci

avrebbero in dispregio e negherebbero di associarsi alle nostre sorti.

(Atti Parlam., pag. 7572.) E conchiuse che alle parole del Bismark si

deve rispondere coi fatti : (doe con tma condotta opposta a quella cost

descritta, ed in cui tutti ravvisarono la condotta del Depretis e d>-l

ZanardelU verso i radicali della Lega della Democrazia, massime da

parecchi mesi addietro.)

II di vegnente, 7 dicembre, il Mancini rispose con molte ciarle, n.a

in realta attenendosi alle tracce dategli dal Sonnino e dal Minghetii.
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Immemore d'aver al fianco, in qualita di presidente del Consiglio, quel

Depretis che era collega del Cairoli, esager6 ed anneri lo stato generale di

diffidenza in che 1'Italia era venuta presso tutta i'Europa, per colpa di certi

fatti, che ve!6 pudicamente, ma in cui tutti riconobbero i procedimeriti del

Gairoli riel suo tentennare tra Francia e Germania, e le sue condiscen-

denze per 1'Italia irredenta e 1'agitazione promossa cosi contro 1' Au-

stria. Magnific6 la propria sua prudenza nel fare uscire il Governo da

questo stato d' isolamento ; dipinse con rosei colori le buone relazioni che

egli, Sor Pasquale, avea ricondotto e saputo mantenere con tutti i Ge-

verni
; attenub alle proporzioni d' un semplice spediente parlamentare la

importanza delle parole del Bismark; alleg6 d'aver ricevuto dal Bismark

stesso un telegramma di ringraziamento per aver cosi apprezzato quei

discorso del 29 novembre, e con protesta di aver cara Famicizia del-

T Italia; e si distese con la sua facondia da vero paglietta nel profonder

le piu piacevoli assicurazioni che tutto procedea bene, riparandosi acl

ogni poco dietro il sipario delle convenienze e della prudenza che non

permettono di entrare nei particolari di trattative ancora pendenti. Questo

discorso da vero curiale piacque molto a lui. Ma lo spicilegio dei giudizii

dei giornali nostrani e stranieri, quale si vede nella G-azsetta d'Italia,

n. 347 pel 13 dicembre, nell' Unita Cattolica^ n. 287, ed in piu altri

giornali, ridusse al suo giusto valore il raerito di codesta pappolata che

in Francia fu qualificata: aussi maladroite que plate, e che negli Atti

Parlamentari occupa 30 intere colonne, da pag. 7578 a pag. 7592, eon

prolisse ciarle sulle varie interrogazioni che erano state fatte.

7. Degno emolo del Mancini e il Baccelli, quanto alia facondia, al-

quanto ciarlatanesca pero, di cui fa sfoggio nel difendere i suoi atti nella

Camera. A parecchi Deputati parve che egli, con certi suoi regolamenti

e decreti, avesse oltrepassato i limiti legal! e costituzionali della sua

competenza. Di li interrogazioni ed interpellanze, principalmente per aver

sospeso dair ufficio e dallo stipendio il Prof. Sbarbaro che avea prese le

parti di due studenti espulsi dallo studio di Sassari come rei d'atti

gravi contro la disciplina e contro il Governo. E gli si mosse anche

rimprovero per aver addolcito di moltissimo le condizioni volute per

riammettere ad esame gli studeati che avea no fatto di se mala prova.

Ne gli si perdonb 1'energia con cui fece grandi mutazioni negli ufficiali

del Ministero. Per ben due intere tornate egli seppe cattivarsi 1'atten-

zione piii o meno benevola dei partigiani del Ministero, e rifiutare io

accuse degli avversarii. Quando si venne alle strette furono proposti ire

ordini del giorno; il primo di biasimo, il secondo di approvazione e

fiducia, il terzo che lasciava le cose come stavano. II Baccelli insistetu-

pel voto di fiducia ; e rischiava di ricevere uno smacco. Ma accorse in

suo aiuto il Crispi che, non trovando opportune nelle presenti congiuri-

iuiv, una crisi anche par/iale del Minisicro, salvo il Baccelli dal pericolo,

Asrze A"/, vol. IX, fuse. 756 16 14 gennaio 138i
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e fece rilevare non essere nelle costumanze parlamentari che si emedes-

sero voti di fiducia o sfiducia a proposito di quistioni secondarie nella

discussione dei bilanci, e propose I'ordine del giorno puro e semplice,

che fu approvato con circa 90 voti di pluralUa; il che fu decorato del

nome di vittoria pel Baccelli, ma diede luogo a sospettare di segreti

accord! del Grispi col Depretis..

Le discussion! nella Camera continuarono poi, languide e svogliate,

sopra gli altri bilanci, e notantemente su quelli della Guerra e della Ma-

rina. Intanto il Senato, disaminata la relazione dei suoi commissarii circa

la legge per la riforma elettorale, a malgrado delle opposizioni, fiacche pero,

del Ministero, v'intro "usse due moHfieazioni rilevanti; si che fu d'uopo

rimandare lo schema cosi alterato alia Camera dei Deputati; la quale,

vincolata dai regolamenti, dovette farlo esaminare da capo da una com-

missione; e, per evitare lungaggini ed indugi e nuove difficolta, la cosa

fu affidata a quella stessai Commissione che gift avea fatto sopra ci6 i

primi studii. Laonde questa legge, da cui dipendono le sorti dei present!

Deputati, quando sara sancita e la Camera sara poi disciolta, non potra

essere promulgaia ed attuata che alquante settimane dopo la riapertura

delle Camere, benchfc sia ceito che i Deputati accetteranno, per uscire

d'impaccio, le modificazioni del Senato.

8. I giornalisti, che non trovavano materia sugosa nei dibattimenti

parlam&itari, s'impinzarono intanto di chiacchiere sopra 1'ipotesi che il

Papa, dopo aver dichiarata infoHerahile la sua situazione in Roma, si

risolvesse a trasferire la sua residenza fuori d' Italia, qualora non otte-

nesse il suo intento di riavera per ora quel tanto che era stato tolto al

suo predecessore nel 1870; o se non tutto questo, almeno libero il pos-

sesso di Roma e di Civitavecchia con un lembo di territorio libero per

le comunicazioni tra Roma e qiiel porto.

Natunilmente, persistendo le dicerie intorno alia partenza del Papa,
il pubblico se ne commosse, e se ne mostrarono inquieti anche molti De-

putati che prescro la cosa sul serio per eftvtto d'un abbaglio. Un onore-

vole vide sulle rotaie di partenza della Stazione i carrozzoni regali, che

erano stati offerti in dono a Pio IX dalla Societa delle ferrovie, e non da

Napoleone III come altri dissero, e che si stavano ripulendo. Ne parlo

coi colleghi, che ne mandarono chiedere notizie al Ministero ;
il quale

rispose non aver sentore di questa improvvisa partenza del Papa ; ma
che ad ogni modo, avverandosi tal ipotesi, esso farebbe il suo dovere.

Intanto i giornali democratic! deliravano da frenetici per la supposi-
zione che il Papa volesse, e potesse, cosi provocare ed ottenere un inter-

vento armato di Potenze straniere che gli facessero re&tituire Roma ;
e

minacciavano stragi e rovine e scisma, e rifiuto di riammettere il Papa
in Yaticano quando volesse tornarvi. II Diritto m colse occasione di

proporre le sue idee circa il da farsi in tal caso. An/i tutto tener testa,
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anche a mano armata e in guerra, a chiunque volesse ingerirsi in Italia

a favore del Papa; e, ingrossando la voce e maneggiando la lanterna ma-

gica, fece comparire sul lenzuolo del suo n. 365 pel 31 dicembre, le nu-

merose ed agguerrile falangi con cui il Governo ed il Re potrebbero af-

frontare qualsiasi riemico.

Quindi, nello stesso numero, disegno la condotta che dovrebbe tenere

il Governo se, prescinderido pure da ogai interverito, diplomatico o mili-

tare, d'alcuna Potenza, il Papa effettuasse il disegno che gli si attribuiva,

di partire da Roma per recarsi a prendere stanza a Fulda o nel Tirolo.

E decise che il Goyjrno dovrebbe rendergli gli onori sovrani nel viaggio

fino alia froutiera, guarentendolo d'ogni pericoio di offesa; offrire, pel

suo mantenimento, piena indennita di spese allo Stato che gli concedesse

I'ospitalita; e, finche durasse in vita, lasciargli libero a sua disposizione

il Yaticano. Ma si penti presto di tanta mnnificenza, e modific6 il pro-

gramma. Non bisognerebbe piii ammettere alcuna Potenza a trattare di

tal negozio; aspettare che il Papa significasse il suo volere; se cio non

facesse, lasciarlo andare come ogni altro cittadino dello Stato, salve le

cautele di diritto comune; non assumere alcun obbligo di indennita, verso

chi Tospitasse; tenere a sua disposizione la lista civile fissata dalla

legge deUe guarentigp, e non darsi altro pensiero del Papa, finche vivesse

Leone XIII. Morlo lui, il Governo provvederebbe a suo senno, sia a mo-

dificare la legge delle guarentige, sia ad aceogliere novamente o no il

successore in Roma, secondo che gradirebbe la sua scelta, ed escludendo

affatto 1'ipotesi d'avere in Vaticano un Papa di nazionalita straniera!

Abbiamo accennato questi disegni, perche sorio i meno assurdi e stu-

pidi tra i proposli da varii giornali della frammassoneria democratica.

Non e da aver paura di chi veniva gridando: doversi costituire una

Chiesa nazionale; abolire le diocesi
; prendere possesso della basilica e

del palazzo del Vaticano come d'ogni altra chiesa, che tutte sono pro-

prieta dello Stato; avvalersi di tali edificii a qualunque uso si volesse; e

le cose di religione abbandonare a'privati che la volessero professare e

fame le spese come associazioni libere sotto la vigilanza dello Stato. Di

che trattarono come se Dio non esistesse od a Dio mancasse la potenza

di difendere il suo Vicario e la Ghiesa!

Ci6 servl a pascolo dei giornaMsti, duranti le vacanze parlamentari

pel Capo d'anno, che cominciarono il 22 dicembre e si protrassero fino

a piii che mezzo gennaio; ma se, con quelle discussioni circa il da farsi

hanrio voluto intimidira il Papa, ed indurlo a contentarsi, come di grazia

insperata, di restare suddito d'un Depretis qualsiasi che, come ministro

risponsabile, lo abbandoni alia merce della piii vile canaglia, come ac-

cadde alia venerata salma di Pio IX : se ebbero questa idea, harmo sba-

gliato. Solo Leone XIII e giudice competente di quel che dee fare, e

questo fara, lasciando la cura del resto a Dio.
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IV.

COSE STRANIEEE

PRUSSIA (Nostra corrispondenza) 1. Concetti politic! e religiosi del principe

Bismark. Sua posizione dirimpetto al centro e al signor Windthorst; suoi progetti

di ricostituzione sociale; negoziati con Roma; insediamento di monsignor Kopp

a Fulda 2. Pregiudizii prolestanti 3. Opere caltoliche 4. Lotta dei caltolici

in Baviera 5. Cause del movimento antisemitico 6. Notizie letterarie.

1. In tutta 1' Europe si e diffuso il suono dei discorsi pronunziati dal

principe Bismark in seno al Reichstag. Ma sarebbe troppo corrivo clii

volesse dedurre con sicure/za dalle sue dichiarazioni le conseguenze, che

naturalmente ne scaturiscono. II gran Cancelliere crede aver la forza di

servirsi a suo talento dei principii, e di non curarne le conseguenze. Ne

bisogna d'altra parte dimenticare ch'egli fc imbevuto delle dottrine in-

coerenti e contraddittorie del protestantesimo; die per lui, come per tutti

i veri protestanti, il principio prevalente e lo Stato; e che a queslo tutti

gli altri principii devon rimanere subordinati. II principe Bismark segue

la sua politica personale, al tempo stesso che segue la politica prussiana.

Sa di esser Farbitro dell'Europa, sa che la Germania prussificata decide

oramai dei destini d'Europa, e fa di tutto per affermare e rafforzare una

tal posizione. II suo modo di procedere consiste nel giovarsi delle varie

condizioni delle Potenze procurando di opporle 1'una all'altra, siccome

gi fecero molti altri avanti di lui.

II di 1 dicembre giungeva a Berlino il Mouchir (feldmaresciallo) Ali-

Nizami-Pascia, inviato straordinario del Gran Sultano, per presentare al-

Fimperatore Guglielmo la gran placca dell' Ordine Nichan-iftihar del

proprio Sovrano. Quattro giorni dopo, Tlmperatore accolse in udienza

solenne il maresciallo turco e il suo seguito per ricevere 1' Ordine sud-

detto e una lettera del Sultano. II Mouchir rimase in Berlino fmo al

20 dicembre, visito i monumenti principal!, e tenne varie conferenze col

principe Bismark e con gli altri uomini di Stato. II Sultano domand6 ed

ottenne la concessione di nuovi funzionarii tedeschi per continuare 1' opera
del riordinamento fmanziario e amministrativo della Turchia. A Costan-

tinopoli tutti si accordano a far pompa di una intelligenza straordinaria

con Berlino, tutti si figurano la Turchia posta sotto la protezione della

Germania, affine di poter tentare la rivendicazione dei diritti di sovranita

della Porta sull'Egitto, I'Affrica settentrionale e i nuovi principati di

Bulgaria e Romania. A cio non si oppone il Bismark, perocche in cotal

guisa la Turchia viene a suscitare ostacoli a danno della Inghil terra,

della Francia, della Russia e anco deirAustria. E' bisogna essere vera-

mente stupidi per affermare, siccome fa un giornale di Parigi, che il
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Bismark avea conceduto airinghilterra TEgittoin compenso della con-

quista di Tunisi da parte della Francia. II Bismark, al contrario (ed e

questo, diciamolo pure, uno de' suoi meriti meno contrastabili), ha preso

a combattere 1'Inghilterra e il suo sistema di trar prolitto dal mondo

dappertutto e con tutti i mezzi possibili. Egli T ha soppiantata a Gostan-

tinopoli, appurrto per impedirle di prender 1'Egitto, dove le si oppone

vigorosamente coll'introdurvi rinfluenza della Germania, dell'ltalia, del-

r Austria e fin anco della Russia; e col sostenere ora quella della Francia,

ora quella dell
;

Inghilterra raedesima.

L' Italia una ha sollecitato 1'alleanza dell' Austria e della Germania,

alleanza che le e indispensabile, per ridurre all'atto i suoi progetti d'esten-

sione sulla costa affricana. II Bismark la sostiene quanto e necessario

perch6 essa disgust! la Francia, che si e lanciata sulla Tunisia dietro

consigli partiti da Berlino. Vedendo la necessita assoluta, in cui e F Italia

una, di avere un' alleanza, il Gancelliere vuole fargliela sentire; ed ecco,

a parere d'alcuni politici, il mezzo di cui si serve. Uno de'suoi giornali,

la Post, pubblica una serie d'articoli per porre in sodo la necessita di

regolare la situazione del Papato di fronte al regno di Yittorio Emanuele,

e di ristabilire la sovranita temporale. La Posrdichiara a tanto di lettere

che e un interesse europeo il guarentire T indipendenza spirituale del Papa,

e che le grandi Potenze, avendo tutte sudditi cattolici, debbono mettersi

d'accordo a conseguire Tintento.

Dichiarazioni cosi fatte producono in.tutta Europa un effetto immenso;

e la Post, dal canto suo, non manca di fame Fapplicazione alia Germania.

La politica del Papa, essa dice nel suo numero del 20 dicembre, deve

avere il coraggio di separarsi da quella del centro e di agire in conse-

guenza sul clero tedesco. II Papa dee cercare di conciliarsi 1' Impero ger-

manico, sicuro di trovare in esso una sanzione per lo stabilimento della

sua nuova posizione. Ov'egli non si decida a separarsi dal centro, noi ci

troveremo a fronte di una nuova fase del Kulturkampf, alia continua-

zione del quale non faranno difetto i mezzi.

La tattica della Post e un po' vieta. Questo periodico torna a mettere

in campo la favola barocca che il centro riceve le sue istruzioni da Roma,
ch'esso non e se non uno strurnento della politica pa pale, il cui scopo e

quello di combattere T Impero germanico, sostenendo e organizzando gli

elementi particolaristi e centrifughi del paese. Esso perde addirittura il

suo tempo, allorquando esige dal Papa la dissoluzione del centro, e dai

cattoliei tedeschi la rinunzia a difendere i loro diritti politici co
1

mezzi

parlamentari, facendosi cosi i servitori umilissimi del Cancelliere, in ri-

cambio della promessa di preridere in considerazione le condizioni della

Ghiesa in Germania e quelle del Papa in Roma. La e sempre la vecchia

canzona, fritta e rifritta poi. Arrendetevi a discrezione e buttate giu le

armi, affinche noi possiamo rneglio servirc! delle nostre.
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Quando mai un uomo di Stato ha potuto concepire sul serio 1'idea

che un partito solidamente costiluito, un partito onorato dalla fiducia

assoluta degli elettori, volesse acconsentire a un mercato cosi ignomiriioso,

tradire addirittura gl'interessi ad esso affidati, rinunziare alle proprie

convinzioni e alia propria indipendenza, per prostituirsi dirianzi al mondo

intero e gittarsi a piedi e mani legate nella voragine d'un potere assor-

bente, che ha dato prova di non rifuggire da checchessia? Eppure, a

quanto sembra, il Gancelliere persiste tuttora nel suo antico progetto

del 1878: quello, cioe, di ottenere la sottomissione assoluta del ceniro me-

diante un accordo con la Santa Sede, che dovrebbe imporre al centro una

tale sottomissione. II mezzo, a dir vero, e talmente poco efficace, talmente

troppo semplice, da presentare tutt'altra probabilita che di riuscita. Fare

che la Santa Sede intervenisse negli affari interni della Germania e dettasse

leggi ai deputati de'nostri Parlamenti, sarebbe lo stesso che dare in preda

il Papa e i cattolici a tutte le vendette del liberalismo, che fornire a tutti

i partiti un'arma terribile contro il centro, il quale ne riseritirebbe tale

scossa morale e materiale da non dargli agio di piu rialzarsi. II principe

Bismark, o per lo meno il suo partito, sarebbe il primo a decretare la

distruzione d' un partito, che obbedisse a una potenza straniera. Che cosa

sarebbe della liberta della Ghiesa, quando le Potenze acquistassero la cer-

tezza, che il Papa si fosse messo alia testa dei partiti politici? E'bisogna

che il Gancelliere, non che i politici d'ogni genere, meltano ormai Tanimo

in pace: il centro e un partito essenzialmente politico, che ha preso a

difendere i diritli storici del popolo tedesco, si politici come religiosi e

sociali. II fatto di esser esso, in grandissima maggioranza, composto di

cattolici, non e che la conseguenza logica d' uri altro fatto incontroverti-

bile. I nostri Governi, in specie quello della Germania, sono essenzialmente

protestanti, favoriscono e propagano in mille guise il protestantesimo. I

protestanti, che costituiscono inoltre la maggioranza della Germania, e

che, fin dall' origine del loro culto, sono abituati a vedere i loro interessi

affidati alle cure dei Governi, non hanno realmente bisogno di assumerne

da se stessi la difesa, giacche sanno di essere continuamente avvantaggiati

a carico nostro. I protestanti debbono richiamarsi alia memoria che, nella

Dieta dell' antico Impero romano-germanico, gli Stati della loro confes-

sione formavano il cosi detlo Corpus evangelicorum, il quale, non tro-

vando gli Stati cattolici egualmente costituiti in corpo compatto, seppe

cosi bene favorire gl'interessi protestanti, che dopo la pace di Westfalia,

in forza della quale i protestanti avevano acquislato una potenza immensa

e diritti esorbitanti, -grazie all'appoggio loro prestato dalla Francia, dalla

Svezia, dall'Inghilterra e dall'Olanda, il protestantesimo non ha mai ces-

sato dal guadagnar terreno e dal vantaggiacsi a spese dei cattolici. E noi,

cosi stando le cose, dovremmo rinunziare a difendere ci6 che ancor ci
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rimane, i nostri diritti inalienabili e guarentiti da tutti i trattati? Per

farci proposte del genere di quelle messe innanzi dalla Post, e
1

bisogna

proprio avere una trista opinione dei cattolici, o la volonta decisa di

annientare ed estirpare interamente dalla Germania il cattolicismo.

Se almeno il principe Bismark volesse darsi la pena di trarre dalle

proprie dichiarazioni le conseguenze, che logicamente ne scaturiscono !

II 29 di novembre egli rimproverava ai progressist!, doe al nostro par-

tito liberate il piii avventato, esclusi i Socialist!, che la loro polilica mena

senza fallo alia repubblica, e cosi alia distruzione del trono. E'furon

sernpre i Girondini, ei diceva, quelli che precipkarono nell'abisso il carro

dello Stato col favorire uno svolgimento politico, che olirepasso regolar-

mente la meta, ch'essi crelevano potere precedentemente determinare.

Gostoro son gente, che preodono il convoglio di Postdam Colonia, mentre

non vogliono arrivare che a Kohlhasenbriick. Invano il conduttore gli

avverte: Ma il convoglio non si ferma in quel luogo. Non importa: essi

si ostinano nel figurarsi che, una volta montativi su, il convoglio si

fermera, per eccezione, a Kohlhasenbriick. laddove li trasporta vohns

nolens molto al di la. HCanceliiere citava altresi Tesempio della Francia,

dove i governi vengono 1'uno dopo 1'allro rovesciati dai partiti estremi,

a'quali il centro sinistro e gli altri partiti di mezzo reggono la scala.

II 30 di novembre il sig. Virchow, uno dei membri del partito pro-

gressista, accusava il Gancelliere di essere stato incoerente nel non con-

tinuare con vigore il Kulturkampf, e domandava inoltre a che punto

fossero i negoziati intrapresi con la Santa Sede. II principe gli rispon-

deva, ogni guerra condurre alia pace, e che questa pure egli sperava

conseguire dal Kulturkampf. Se in conseguenza, egli diceva, del mo-
vimento (verso la sinistra) operato dal parlito liberale, io mi trovassi

posto neiralternativa o di accostarmi al partito progressista o di acco-

starmi al centro, darei sempre la preferenza al centro, e do per ragioni che

un uomo di Stato deve apprezzare. II centro pu6, si, riuscire fastidioso

allo Stato, ma non mai quanto i progressisti. Aggiungero che la lotta

da me incominciata con assai di vigore, io la trovo oggi fuori di luogo:

io subordino affatto la mia vivacita alia salute pubblica. Gli e invero

agire da uomo di Stato il non Lisciarsi guidare che dalla considerazione

della salute pubblica, ma e' bisogna altresi rendersi conlo delle condizioni

alia salute pubblica necessarie. II principe Bismark dichiara di seguire
una politica monarchica realista, e di non esser giammai per tollerare

un sistema costituzionale e parlamentare, che offuscasse la dignita del

monarca e ne paralizzasse 1'azione personale. Ma com'e allora ch'egli

conlinua a circonlare di tutte le attenzioni possibili i nazionali-liberali,

ch'ei fa parlare i suoi giornali a favore d'un partito liberale, che possa

servir d'appoggio al Governo, mr-ntre la sua propria esperienza conferma
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la figura, da lui immaginata, del convoglio, che non si ferma giammai

dove certi viaggiatori vorrebbero? I nazionali liberali, accarezzati, soste-

nuti dall' amministrazione, non ban fatto che preparare il terreno ai

progressist! e ai socialist!, i cui minacciosi progress! sono un avverti-

mento de'piii serii. Parte dei nazionali-liberali si sono distaccati e ban

costituito il partito secessionista, il cui programma e quasi identico a

qutllo dei progressist! e che dispone oggi di piii che quaranta voti. II

principe Bismark sa per esperienza, essere difficilissimo e spesso im-

possibile lo strappare una circoscrizione ai partiti avventati, appunto

perehe il convoglio non si ferma. Egli deve sapere di piii che, se v' ha

partito compreso di rispetto per le prerogative regie e devoto alia causa

monarchica, gli e quello formato dai cattolici. Nel 1848 le popolazioni

cattoliche, per quanto costituite in condizioni svantaggiose a confronto

dei protestanti, furono quelle, che serbaronsi le piii fedeli; i Yescovi e

i parrochi fecero assai piii per mantenere e ristorare 1'autorita regia,

che non i funzionari protestanti, sui quali il Governo credeva poter fare

assegnamento. Nel 1806, quando la monarcbia prussiana stava per ispro-

fondare dopo il disastro di lena, i cattolici diedero tante prove d'affetto

e di devozione, che il re Federigo Guglielmo III, padre dell
1

Imperatore,

ne fu vivamente commosso e anche un tantino sorpreso, in quantocbe

fmo allora non era stato senza sospetti a loro riguardo. La prova di

cio si ha in una lettera resa di pubblica ragione, nella quale egli esprime

la propria socldisfazione e ordina al ministero che quindi innanzi non

venga piii accordata ai protestanti la preferenza sui cattolici, ai qu;\li

irivece sara assicurata im'eguaglianza perfetta. Disgraziatamente, questo

sovrano comando e rimasto senza effetto, e anche al di d'oggi i cattclici

trovansi quasi del tutto esclusi dai pubblici ufficii.

Sarebbe dunque cosa assai arrischiata il far assoluto capitale delle di-

chiarazioni del principe Bismark e delle amichevoli proposte, ch' ei fa fare

a Roma. Suo piano e servirsi del centro negli affari sociali ed economic!

ogni qualvolta non puo fare altrimenti. Infrattanto, egli cerchera di for-

marsi un partito arrendevole coi conservatori e i nazionali-liberali. Nella

sua qualita di protestante, educato a cura di storici dottrinarii ed estre-

mamenle ostili alia Chiesa, il Gancelliere nutre un
1

avversione innata

contro tutto, che sa di cattolico; per conseguenza, il principio monar-

chico e da lui inteso in modo del tutto opposto a quello, in cui lo in-

tendiamo noi. La monarcbia protestante crede possedere qualsiasi diritto,

specie quello di doim'nare la coscienza de'proprii sudditi. Federigo Gu-

glielmo III, che nei moment! del disastro aveva ordina to di trattare i

cattolici con la stessa giustizia che i protestanti dopo il 1815 costringeva

i suoi soldati cattolici ad assistere al sermone protestante. A questo

modo egli intendeva 1'eguaglianza. Ne punto diverse sono le idee, che
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professa adesso la maggioranza del protestanti. I piu, almcno, de'loro

giornali contendono ai cattolici i diritti piu essenziali, e qualificano come

pretensione intollerabile la grande liberta, che prendonsi i cattolici, di

difendersi in via pa rl amen tare.

La posizione del Gancelliere dirimpetto ai cattolici trae la sua origine

da un piccolo incidente di qualche settimana fa. Nella Gommissione, che

prepara la legge sull
1

incorporazione del territorio d'Amburgo nell'unione

doganale (Zollverein), il sig. Windhorst si fece a domandare se le

potenze marittime non potessero avanzar reclami quando, a causa del-

T incorporazione, la linea della dogana si trovasse gravata, dacch& so-

prattutto quelle potenze avevano riscattato il pedaggio dell'Elba. 11

ministro delle finanze, sig. Bitter, rispose che una tale apprensione man-

cava di fondamento, giacche tutti i punti della questione erano stati dal

Governo maturamente ponderati. Tutti si chiamarono sodisfatti di tali

spiegazioni; ma il sig. Bitter, recossi immantinente presso il Gancelliere

per comunicargli T osservazione del sig. Windhorst, che nessun membro

della Gommissione avea trovata fuori di luogo. Ed ecco I'indomani

apparire nella Norddeutsche Allgemfine Ztitung.un articolo de'piu

violeati, che rimproverava al sig. Windhorst d'aver invocato 1'intervento

straniero, d' aver tradito la patria, e via discorrendo. II sig. Windhorst

allora intimo al sig. Bitter di far subito inserire una rettificazione in

quello stesso giornale, che gli aveva attribuito parole e intenzioni, di cui

nessun membro della Gommissione si era accorto. II' sig. Bitter, infatti,

non che il presidente della Gommissione, indirizzarono al giornale la

domandata rettificazione, e ne fecero sottoporre le bozze di starnpa al

sig. Windhorst, il quale se ne dichiarb soddisfatto; ma, in forza d'un

ordine partito dalla Gancelleria, il giornale non istamp6 atfatto la retti-

ficazione gia composta e approvata. Siccome il centro era implicate nel

delitto di lesa patria, rimproverato al suo principale oratore, cosi nes-

suno de'suoi membri intervenne la sera dopo al trattenimento parlamen-
tare del Gancelliere. E qui nuove minacce di quest' ultimo contro il centro

e rimproveri i piu amari per la soverchia sua suscettibilita.

Poiche gli ufficiosi non rifiniscono di parlarci dei negoziati con Roma
e della disposizione del Governo a soddisfare i cattolici, malgrado 1'in-

docilita del centro, e tempo ormai di spargere un pV di luce sulla situa-

zione. II sig. Windhorst, sostenuto da tutto il centro, dai deputati del-

1'Alsazia e da quelli della Polonia, propose non ha guari Tabolizione di

una delle piu odiose fra le leggi di persecuzione, di quella cioe del 4 lu-

glio 1874, che autorizza la polizia e T amministrazione a internare i preti

suscettibili di trasgressione alle leggi di maggio, o che trovansi proces-
sati in prima, seconda o terza istanza per trasgressioni di simil genere ;

a espellerli dal territorio dell' Impero, e a privarli della loro nazionalita.
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Quest' ultimo punto e il piu particolarmente odioso, conciossiache appa-

risca un vero delitto di lesa patria, un ollraggio sanguinoso alia riazio-

ealita germanica, il conferire a un funzionario il potere di soppriraere

la nazionalita, die e quanlo dire la qualita nativa, il diritto inalienabile

de'suoi compatriotti. Una tal legge non e dunque che un'aggravazione

arbitraria delle leggi di maggio, siccome quella, che conferisce poteri

esorbitanti alle autorita amministrative, le quali
^
possono di tal guisa

assoggettare a perseeuzione i preti piu innocenti. E avvenuto infatti che

alcuni preti, assoluti in tutte e tre le istanze, siano stati, in grazia di

legge si mostruosa, dall'amministrazione bandili e internali, e che cosi, a

malgrado di tre assoluzioni, abbiano subito due anni di privazione de'loro

diriiti civili e della loro liberta personale, senza tener conto degli scapiti

e dei patimenti materiali da essi sofferti. Altri sorio stati internati in

mezzo a popolazioni protestanti, che, eccitate contro di loro, gli hanno

maltrattati. ParecChi poi son morti in conseguenza di patimenti del me-

desimo genere.

Certo, se il Governo si trovasse realmente rielle disposizioni concilianti,

sopra cui tanto si .conta, dovrebbe porre ogni premura a concordare

1'abolizione d'una legge talmente improntata d'iniquita e di odio, che

pote solo esser data fuori in momenti di soverchio eccitamento. Trattasi

d' una legge d' eccezione, a tutto riggre di termine, d' una macchia nera

nella nostra legislazione. Nulladimeno gli organi ufficiosi sono stati sol-

leciti a dichiarare che la proposta Windhorst era intern pestiva e poteva

attraversare i negoziati con Roma. I conservatori pertanto, salvo poche

eccezioni, daran voto come il Governo; i nazionali-liberali e i secessio-

nisti daran voto contro la proposta, per odio verso la Ghiesa
;
ma i piu

dei progressist!, che nel 1874 non accettarono la legge se non prote-

stando, daran voto in favore della proposta, come pure i socialist!. Y'ha

di piii una ventina di deputati di different! partiti, i quali non sono

rimasti eletti se non in virtu d' un certo numero di voti cattolici, stati

loro accordati sotto la espressa condizione di votare per 1'abolizione

delle leggi di maggio. Qualche diserzione vi sara certamente, la cosa e

inevitable ;
ma contuttocio la proposta Windhorst otterra probabilmente

una cospicua maggioranza '.

1 La previsione del nostro egregio corrispondente e stata pienamente confermatu

dal fatto, siccome si rileva dal seguente telegramma pubblicato dai giornali dei giorni

11 e 12 corrente.

BERLINO, H. Seduta del Reichstag. Si discusse la proposta Windthorst

I>er 1' abrogazione della legge sulle funzioni ecclesiastiehe.

A ore 6 la seduta fu levata e il seguito della discussione venne rinviato a doniani.

Parlarono contro Kleist-Retzow, appartenente alia frazione dei conservatori; Ho-

brecht per i nazionali, Kardorff della Reichspartei.
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La Provincial Korrespondent , giornale redatto a cura del mini-

stero deirinterno, riconosce che coloro i quali ban sostenuto il Kultur-

kampf, erano guidati dall'intenzione di spingerlo fin dove esso poteva

arrivare senza perdersi. L'organo ufliciale assicura che il principe Bi-

smark si aspetta di vedere tutti i cristiani stringers! intorno al Governo

per sostener-i la lotta coatro la miscredenza, che mira a distruggere la

fede protestante del pari che la fede cattolica : lo stesso foglio riconosce

altresi che da parecchi anni si fa sentire sempre piii imperioso il bisogno

di vivere in perfetta intelligenza con la Ghiesa. E sta bene. Ma allora,

per dar prova del vostro buon volere, abolite almeno una legge delle piii

dubbie, una legge, che non e piii applicata da due anni in qua, e che

non tocca ancora in niente il corpo compatto delle leggi di maggio. Se

il principe Bisraark e divenuto quel che e, cio deve non ad altro che

all' elasticita della sua mente, la quale gli ha permesso di spogliarsi di

molti pregiudizii e scostarsi dalle vie coraunemente battute. Nelle materie

economiche e sociali, egli non ha chiuso gli occhi all'esperienza per in-

caponirsi nella dottrina; egli ha ripudiato addirittura il sistema d'eco-

nomismo liberale, e si e levati d'attorno i consiglieri di cosi fatto sistema.

Primo fra tutti gli uomini di Stato, egli ha iscritto nel suo programma
la riforma economica, la ricostituzione sociale in conformita coi principii

cristiani. Tutti quelli, che lo appoggiano in questa via, riconoscono che,

senza la cooperazione del centro e dei cattolici, e impossibile venire a

capo anco della piii piccola fra le riforme, che 1'Imperatore, nell' ultimo

discorso del trono, proclamo come il c6mpito piii importante della sua

vita e di quella del suo successore. II Gancelliere ha gia riconosciuto

che il Papato, nella sua qualita di direzione legale della Ghiesa cattolica,

non pu6 esser considerato come una istituzione straniera alia Germania.

Questo si chiama convenire d' un fatto naturalissimo, d' un fatto reale.

Al principe Bismark non rimane adunque che fare un passo: liberarsi

dai pregiudizii e dalle diffidenze protestanti a riguardo dei cattolici. Per

poco ch'egli esamini con spirito d'imparzialita e scevro da prevenziorii

la storia si della Prussia, si della Germania, non istentera punto a per-

suadersi che i cattolici, tuttoche aventi spesso gravi motivi di doglianza

inverso i loro sovrani protestanti, non mancarono giammai alia debita fe-

Parlarono in favore: Schorlfimor-Alsl per Windthorst, o pol centro Jagdezowsko

polacco: Virchow a nome dolla maggioranza dei progressist!; Payer moderato.

Alia domanda di Virchow diretta al Consiglio federalo, il mitiislro Boltischer ri-

spose che quel Consiglio non e in grado di abbandonare il suo contegno riservnlo

rigitardo alia discussiono. Trattandosi dell' abolizione di una legge, il governo potreblw
esternare il suo pensiero dopo 1'acceltaziono della proposta da partc del Reichstag.

(Nota della Rtdazione)
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delta. Se ora essi resistono contro le usurpazioni del pofere civile a

danno della Chiesa, gli e pe.rclie ne dan loro il diritto non solamente il

principio della liberta di coscienza, ma ancora costituzioni secolari, per

non dire millenarie, guarentite da impegni i piii solenrii dei principi e

da trattati d'ogrii mariiera. Non si trova appoggio se non in ci6, che

oiYre resistenza: e questa una verita, che apparisce da ogni pagina della

storia.

V'ha luogo di credere che i negoziati con Roma riducansi, pel pre-

sente, a ben poca cosa. Un accordo e certamente intervenuto per prov-

vedere alle sedi episcopal! vacanti. Monsig. Kopp, dopo da essere stato

preconizzato dal Santo Padre, e stato riconosciuto come Vescovo di Fulda

senza esigere da lui la prestazione del giuramento. II suo ingresso solenne,

avvenuto il 26 dicembre, e la sua consacrazione nella citta stessa di

Fulda, diedero occasione a splendide feste popolari, analoghe a quelle,

che accompagnarorio 1' ingresso di Monsig. Rorum. II presidente della

provincia, conte Eulenburg, nel banchetto, che segui la consacrazion?,

fece un brindisi alia cordiale intelligenza fra la Ghiesa e lo Stato. In

seguito, Monsig. Auditore Tarnassi fu a Osnabriick e a Paderborn in

qualita d'inviato della Santa Sede presso i Gapitoli cattedrali incaricati

di eleggere i nuovi Vescovi di quelle due sedi. Quanto alia sede di Bre-

slavia, rmlla ancora si conosce intorno alle risoluzioni del Governo.

2. I pregiudizi contro il cattolicismo, de'quali ogni protestante e im-

bevuto per tutta la sua vita, sono tutt' altro che un mito. II 30 di no-

vembre il Gustav-Adolfverein (opera di propaganda protestante) ce!e-

brava una festa a Neisse. II pastore Kollatschek aveva preso a testo del

suo sermone S. Luca (X, 30): Un uomo se ne andava da Gerusalemme

a Gerico, e incappo nelle mani dei masnadieri. Secondo quel pastore,

che e insignito del grado di dottore in teologia, 1'uomo, di cui parla il

Vangelo, e la Ghiesa, e il masnadiere e il Papa, dalle cui mani la

Chiesa e stata salvata per opera di Lutero, di Gustavo Adolfo, ecc. Uno

de'peggiori masnadieri fu il Vescovo di Breslavia, 1'arciduca Carlo

d'Austria, gran Maestro dell'Ordine teutonico, morto nel 1624, cui il

pastore Kollatschek non si e peritato di chiamare bestia feroce, uccello

di rapina ! Si noti che il Kollatschek e pastore in Austria, e che Neisse

e una citta interamente cattolica, non avente che una colonia di funzio-

narii protestanti, e che e perci6 soprannominata la Roma della Slesia.

Insolenze di cotal genere sono cosi frequenti, e i protestanti vi sono

ormai talmente abituati, che credonsi nel loro pieno diritto; tanto piii

che raro e il caso di una pubblica protestazione contro i frutti abbomi-

nevoli del loro fanatismo. Gome pu6 darsi allora, io demand o, che un

protestante, il quale non e teologo, vada immune da idee false intorno

al cattolicismo?



CO:STEJIPOIU.\EA 2 Jo

Nei pacsi protestanti esistono tuttora del eonvenli, o, per parlare con

piu esattezza, i fabbricali ed i redditi d'antichi convent! cattolici sono

destinati al mantenimento di fanciulle nobili o appartenenti a classi pri-

vilegiate. II capo dello Stato conferisce talvolta simili prebende alle sue

antiche amanti. La convittrice di un istituto di simil genere a Ribnitz

nel Mecklemburgo, baronessa Amalia di Malzan, ha teste pubblicato una

edizione popolare dell'esegesi dell'Apocalissi per il signor Philippi, fa-

moso professore di teologia protestante a Rostock. Questa cara signo-

rina preserita adunque, sulle tracce del nostro esegeta, il Papa come 1'An-

ticristo, perocche, diviniszando la Vergine immacolata, ei Tha posta nel

luogo di Gristo. Nessun luterano, osserva la pedantessa, puo o deve du-

bitare che il Papa to sia 1' anticristianesimo incarnato ; tutt'al piu gli e

permesso di supporre che tal incarnamento non sia ne 1'estremo ne il

piu corapleto. E dire che libri e catechismi insegnanti cosi fatte dottrine

sono sparsi a migliaia, anzi a milioni d'esemplari, e trovansi nelle mani

di tutti! Perfino certi giornali liberali e protestanti, quale sarebbe la

Vossische Zeitung, foglio progressista il piu diffuso in Berlino, trovano

alquanto spropositate le dottrine di madamigella di Malzan e del suo pre-

diletto professore.

Nella provincia d'Assia, le scuole protestanti si valgono d'un cate-

chismo, che pone i cattolici allo stesso livello dei Giudei adoratori del

vitello d'oro. In quel libro si fa rimprovero ai cattolici non solo di adorare

le Immagini e i Santi, ma anche di non ricevere la SS. Gomunione. Ad

Annover, in una conferenza tenuta a benefizio delle missioni protestanti,

il pastore Fliigge ha affermato che in Austria erasi imposto colla forza

ai protestanti di emettere una dichiarazione portante che la Yergine Maria

meriterebbe piu grandi onoranze del Figlio stesso di Dio! Se i pastori

affermano ccsi fatte enormita, che dovranno mai.pensare le pecorelle?

Sotto r.influsso di cosi fatte dottrine, qual maraviglia se un numero

stragrande di fanciulli cattolici sono costretti a frequentare le scuole

protestanti e ad assistere all'istruzione luterana? A Berlino, il municipio

obbliga 454 fanciulli cattolici a frequentare le scuole protestanti. In queste

ultime, havvi un maestro per ogni 57 alunni, laddove nelle scuole cat-

toliche ve n'ha uno per. ogni 68, e rimangono tuttora 454 alunni cat-

tolici, che, per mancanza di posto nelle nostre scuole, sono necessitati ad

andare di legge agl'istituti protestanti. A Pantau, 1'istitutore protestante

costringe gli alunni cattolici ad assistere alia sua istruzione religiosa, e

a fare le preghiere secondo il rito protestante; cosi quel funzionario su-

balterno riceve dalla legge Tautoritadi protestantizzare i fanciulli cat-

lolici. Nella Sassonia reale, una semplice ordinanza ministeriale dichiara

acquisiti al protestantesimo i fanciulli cattolici, che, in forza dell'inse-

gnamento obbligatorio, freiuentano la scuola protestante fino all' eta di
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10 anni. Gontro i cattolici, insomma, tiranni si grand! come piccoli si

arrogano poteri eccessivi.

3. Venendo a parlare delle opere cattoliche della Germania, io mi

trovo costretto a comindare dall
1

Affrica atistrale. I Trappisti persegtiitati

fra noi, non avendo potuto ottenere il permesso di stabilirsi in Austria,

avevano riparato in Bosnia prima dell' occupazione austriaca. Adesso essi

posseggono una fiorente abbazia, Marias!/ rn, presso Banjaluka; ma siccome

T amministrazione austriaca non si mostra punto favorevole alia fondazione

di nuove stagioni, cosi i Trappisti hanno accolto 1'invito fatto loro da UB

Vescovo del Capo, e sono andati a fondare un' abbazia nel paese dei

Basutos. II superiore P. Franz, in un giro fatto per la Germania, vi ha

reclutato 13 novizi,fra'quali un ingegnere, per la sua abbazia di Basutoland.

Un comitato si e di recente costituito per edificare una chiesa sotto

1' invocazione di Santa Elisabetta ad Eisenach, a pie della Wartburg, dove

visse la gran Santa della Turingia. Eisenach e la maggior parte della Tu-

ringia furono trascinate al protestantesimo dai principi ribelli del decimo-

sesto secolo; cosicche non esiste piu in Eisenach che una piccola comunita

di cattolici, affatto impotenti a sostenere le spese di costruzione d'una

chiesa degna della loro Santa nazionale.

II 13 dicembre si costituiva in Neustadt, sotto la presidenza del ba-

rone di Huene, 1'associazione dei coltivatori cattolici della Slesia. Scopo

di essa e conservare Telemento cristiano della societa, dar opera al

miglioramento dell'agricoltura, e sottrarre i coltivatori alle unghie degli

usurai.

Neir ultima dispensa della sua grande opera ufficiale intorno alia

guerra franco-g^rmanica, lo Stato maggior generate della Germania fa

risaltare Timmensa influenza esercitata dai cappellani militari sulla di-

scipline, la moraiita e il valore delle truppe.

4 La maggioranza cattolica e conservatrice della presente seconds

Camera di Baviera afferma, assai meglio che non facesse la precedente,

la sua forza ed unione. Con 78 voti contro 59, essa ha rifmtato al mi-

nistero Lutz i fondi segreti. La proposta del signor Luthard di sopprimere

le scuole miste e stata approvtrta con 86 voti contro 63, nonostante la

violenta opposizione del Ministero. Animatissima e stata la discussione r

nel corso della quale i merabri della maggioranza hanno a piii riprese

significato al signor Lutz ch'egli non godeva della loro fiducia, e che

doveva offrire le sue dimissioni al Re. II signor Lutz, del pari che i suoi

colleghi colpiti dai voto di biasimo, risposero invariabilmente che il Re

gli avea nominati, e che solo per ordine di lui essi laseerebbero i loro

posti. A quanto si dice, il re Luigi II, che vive in una solitudine assoluta

e non comunica col Ministero che per mezzo del suo segretario, si man-

tiene attaccatissimo a
1

suoi ministri, i quali si fanno un pregio di rappre-
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sentargli il procedimeiito della maggioranza cattolica come lesivo de'suoi

diritti sovrani.

La maggioranza ha altresi approvato una proposta tendente ad abolire

il matrimonio civile obbligatorio e il ristabilimento dei diritti del matri-

monio religiose. Ha inoltre combattuto vigorosamente 1'aumento delle

spese per 1'eserciio. 11 ministro della guerra, generale Muillinger, il solo

fra'suoi colleghi che non sia ariticattolico, fece rilevare che 1'equilibrio

europeo esigeva il mantenimento d' un esercito poderoso. II sigaor Daller

gli rispose che se TEuropa fosse persuasa, non esistere piu motivi di

discussione, e tutti i Tedeschi essere fermamente decisi a difendere I'unione

stabilita nel 1881, sarebbe cosa ben facile il diminuire 1'esercito. 11 sig. Ritler

poi soggiungeva che flnora 1'unita non si era fondata che sulle baionette, e

che le cose procederebbero ben altrimenti se venissero tutelati i diritti

del popolo e se la polilica del Governo non favorisse le dottrine antisocial!.

5. La Gorte d'Assise di Stolp, in Pomerania, ha teste condannato a

diverse pene, estendentisi da quattro mesi a due anni, le 14 persone in-

colpate di aver provocato quella specie di sommossa, che, tre mesi or

sono, scoppi6 contro gli ebrei a Polluow. L'unica vittima di tale sommossa

e 1'ebreo Rohr, che ebbe la casa mandata a sacco; lo che gli ha valse

un' indennita di 7500 marchi. II consiglio della Sinagoga ha attestato che

il Rohr era uno degli usurai piu pericolosi. Dai dibattimenti tenuti innanzi

al tribunale e risultata la prova che il Rohr aveva mandate in rovina

con un imprestito di 800 marchi il castaldo Neuenfeld. A forza di usure,

era riuscito quel galantuomo ad ingrossare talmente il suo credito, che

il fondo rimase totalmente assorbito, e che la vigilia di Natale del 1880

il Neuenfeld trovossi espulso dal suo possesso, corifiscato dall'ebreo.

A Roessel, un ebreo e gia fallito per ben tre volte, e contuttocio si

trova oggi ad essere uno degli uomini piu ricchi del paese. A Bromberga,

il banchiere giudeo Friedlaender, membro del consiglio municipale e della

Camera dei Signori, e processato per iscrocchi, usure, e simili schifezze.

Non e quindi senza causa giustificata 1'avversione del popolo contro gli ebrei.

6. fi venuto, non ha guari, alia luce il terzo volume dell' opera del

signor Jannsen, intitolata La Storia della Germania, incominciando dai

primi del secolo decimosesto. In questo volume trovansi registrate le

mene secessioniste dei protestanti, e le loro coalizioni coi Turchi, con gli

insorti ungheresi, con la Francia, la Venezia e 1'Inghilterra contro Flm-

peratore Carlo V. La gloria, onde si e tentato circondare i principi ri-

belli, si dilegua siccome fumo dinanzi ai fatti, attestati da documenti ir-

recusabili, che il sig. Janssen presenta a'suoi lettori. I famigerati scritti

dei protestanti Ranke, Haeusser ed altri intorno a quella stessa epoca,

sono ora ridotti a niente e perdono ogni credito di fronte alle prove for-
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nile dal nostro insigne storico. Voglia Iddio conccdergli salute da con-iurrc

a termine gli altri tre volumi !

Lo stesso editore (signor Herder di Friburgo in Brisgovia) ha dato

fuori altresi il secondo volume del diritto canonico del signor Vering,
che si attiene slrettamente alle decretali e alle costituzioni apostoliche

del Concilio Yaticano. Una terza opera, avente per titolo Jus primae
noctis, per il signor Carlo Schmidt, risolve magistralmente una questione

molto dibattuta finqui. L'autore, poggiandosi su piii di 600 document! e

400 opere concernenti quell
1

epoca, stabilisce in modo perentorio, incon-

trastabile, che quel preteso diritto non esiste giammai, e che non e altro

che una favola inventata di pianta da scrittori anticristiani. Non nega,

del resto, che un simile abuso siasi potuto pralicare in cert! casi isolati;

ma, come diritto, non e stato amroesso ne praticato giammai. Parecchi

giornali peril no, e fra questi non pochi anticattolid, riconoscono come

probativi gli argomenti del signor Carlo Schmidt, siccome quelli, che

riepilogano la questione in modo definitive. Yalgano queste poche parole

a segnalare le suddette due opere all'attenzione degli scienziati e dei dotti.



LA CONDIZIONE DEL PONTEFiCE

IN FORZA

DELL' OCCUPAZIONE DI ROMA
\

I.

II diseorso tenuto dal S. Padre al Sacro Collegio de'Cardinali

nella vigilia del S. Natale e di tale gravita per 1'importanza del

suo argomento, che non pu6 esser dimenticato giammai, e noi non

sappiamo contenerci dal tornarvi sopra. Esso si assomma in quella

solenne protestazione del S. Padre, che la condizione a cui egli 6

stato ridotto in Eoma diviene di giorno in giorno piu intolle-

rabile. Cotesta protestazione, come ognun vede, si risolve in due

proposizioni : Tuna 6 che la condizione fatta al Pontefice dall'oc-

cupazione di Eoma 5 intollerabile
; Faltra, che es'sa ognidi di-

viene piu tale. Noi qui le svolgeremo amendue brevemente.

La prima di queste due proposizioni e stata gia dimostrata

piu volte e resa diremmo quasi palpabile. Basti, se non fosse

altro, che il lettore richiami alia memoria ci6 che ne scrivemmo

nel precedente quaderno
1
. Nondimeno non sara vano rinnovarne

qui alcun cenno. Qual e la condizione in Eoma del Papa, spos-

sessato della sua Sovranita temporale? II S. Padre Pio IX e il

S. Padre Leone XIII la definirono mirabilinente. II primo disse

che era quella di un sottoposto a dominazione avversa: Sub hostili

potestate constitutus; il secondo, esprimendo anche piu enfatica-

mente il medesimo concetto, disse di trovarsi in balia non sua

ma di nemici : In potestate sumus verius inimicorunij quam no-

stra.
2 Ora una condizione siffatta per doppio capo ^ intollerabile.

E intollerabile dal capo della sudditanza ad altrui dominazione,

1

Pag. 129: La quistione papale, rapparesentata al buon senso degl'Italiani.

* Endclica del 19 marzo- 1881.

Serif*. X[, vol. IX, fasc. "759 IT 25 gennaio 1882
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in potestate sumus; e intollerabile dal capo della nimista di tal

dominazione, verius inimicorum.

Se uno fosse il Signor temporale del mondo, come ai tempi

dell'Impero romano
;
forse non ci sarebbe gran ripugnanza, che

F immunity essenzialmente connessa col Papato, non fosse assi-

curata in lui e guarentita da Sovranita temporale. E cosi veg-

giamo, dopo la pace data da Costantino alia CMesa, avere i Papi

esercitato liberamente il loro ministero per buona pezza, senza

alcun possesso di civil Principato. Nondimeno anche allora gl'Im-

peratori sentirono come per istinto Tincompatibilita del loro trono

colla sedia papale in una stessa citta, e stabilirono fuori di Eoma

la metropoli dell'Impero. E fu tale la forea natural delle cose,

die, non dopo molto tempo, i Papi lasciati in Roma, ne cliventa-

rono, quasi senz'avvedersene e senza sapersene il come, Principi

temporal!.

Ma rotta 1'unita dell'Impero e sortine diversi Stati, la Sovra-

nita temporale del Pontefice si manifest6 come una necessita re-

ligiosa e politica. II banditore d'una legge che entra ne'singoli

Stati, trascendendone i confini, di natura sua non pu6 sottostare

al dominio di alcuno di quelli. E d'altra parte nessuna delle

diverse Potenze pu6 soffrire, che comandi alia coscienza de' suoi

soggetti un suddito straniero. In tale stato di cose il Papato dee

di necessita rappresentare, quanto alia sua politica posizione, una

specie di estranazionalita o meglio soprannazionalita ; sicche

si estenda alle nazioni tutte, senza esser compresa da nessuna.

Ci6 non pu6 aver luogo altrimenti, se non in quanto il Papa
abbia un Principato suo proprio; sicche il luogo di sua dimora

non sia n& capo ne membro di alcun regno laicale, ma formi

come a dir la metropoli dall'intero orbe cattolico. Ci6 porta 1'in-

dole stessa del Papato ; ogni altro ordinamento gli 6 innaturale

e violento
1

.

1

Questa verita e tosi evidenle, che 1' Epoca di Madrid, benche liberale, e co-

stretta a confessarla, scrivendo: c II Pontefice in Roma nelle condizioni, in cui si

trova, nou puo durarvi piu a lungo. Essere Sovrano di tutto il mondo cattolico e

cittadino nel tempo stesso di una citta amministrata da un sindaco italiano; essere

sommo Pontefice, padre comune de' fedeli, vicario di Gristo in terra e contemporanea-
mente suddito del re d' Italia, ed esposto ad insulti come quelli che subi Testate

scorsa, e una cosa che non puo stare. Vedi L' Osservatore Romano, n. 17.
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N& si dica potersi a siffatto ordinamento sostituire una finzione

creata da legge, fictio iuris; come si & preteso di fare colla cosi

detta legge delle guarentige. Alia realta non pu6 surrogarsi il

fingimento, come alia vita non puo surrogarsi il meccanismo. La

indipendenza del Papa da qualsiasi Potenza o nazione determi-

nata, non pu6 aversi se non che per via di Sovranita vera e terri-

toriale. Altrimenti, checch& si leggiferi o si patteggi, egli nel

fatto sara suddito del potere che impera nel luogo dove risiede.

Tra suddito e sovrano, come tante volte abbiam dimostrato, non

si da mezzo. Per non essere n6 sovrano ne suddito, si converrebbe

vivere solitario in un deserto. Ma nello stato sociale F una o

1'altra condizione e inevitabile a ciascun uomo. Imperocch^ in

tale stato o egli da la legge, o la riceve. Se la da, & sovrano; se

la riceve, 6 suddito. Importa poco che la legge ch'egli riceve, gli

conceda de'privilegi ;
ci6 non muta la sua condizione di suddito.

Anche un servo pu6 disporre di se medesimo in molte cose, per

beneplacito del suo padrone ;
n& per questo cessa di esser servo.

Or tale appunto e il caso del Pontefice, per confessione degli

stessi liberali italiani, i quali del continue van ripetendo che la

legge delle guarentige,'attribute al Pontefice, & legge interna,

la quale pu6 a volonta della nazione modificarsi o anche annul-

larsi.

II.

E dunque evidente che per Toccupazione di Roma il Papa e

costituito sotto 1'altrui dominazione. Ma il peggio e che questa

dominazione 6 esercitata da nemici: Sub hostili potestate co'it-

stitutus; in potestate verius inimicorum. E per fermo, il solo

fatto dell'occupazione basterebbe a provarlo. Chi violentemente

ti entra in casa a spogliarti del tuo, per ci6 stesso ti si dichiara

nemico. Sarebbe piacevole, se dicesse d'averti fatta quella violen-

za, per usarti amicizia. Egli al danno aggiungerebbe la beffa.

Ora il Gloverno italiano si 6 impadronito di Eoma, spogliando il

Papa che n' era legittimo possessore, trucidando le milizie che gli

opponevano resistenza, sfondando a colpi di cannone le porte e 13
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mura della citta. Egli dunque per cift stesso e iu Roma, vi e

e yi rimane in qualita di- nemico.

Si dira: Poiche la cosa e fatta, il Papa rinunzii a'suoi diritti,

riconosca la nuova dominazione, e la pace sara ristabilita. Pro-

posta veramente stoltissima ! L' accetteresti tu, a rispetto di chi ti

avesse spogliato de'tuoi averi? E vuoi che 1'accetti il Pontefice;

il quale, oltre a' solenni giuramenti che gli divietano una tale

rinunzia, cederebbe ci6 che non e suo; giacche egli ha quei di-

ritti, non come padrone, ma come semplice depositario? Non dee

confondersi la Sovranita temporale de'Papi con quella di un prin-

cipe laico, il quale 1'ha come cosa propria, e per6 pu6 disporne.

La Sovranita temporale de'Papi e propriamente data, non a questo

o quel Papa, ma al Papato; e per mantenere la liberta della Chiesa,

la quale dipende dalla liberta del suo Capo. Un Papa che rimm-

ziasse a tale Sovranita, offenderebbe la liberta della Chiesa, ri-

nunziando a ci6 che n'& necessaria tutela. Egli di pift esporrebbe

essa Chiesa al pericolo di scisma, per gelosia delle nazioni. Mun

Papa, conscio de'suoi doveri, commettera giammai si grave fallo;

egli soffrira piuttosto il martirio. Ed ecco come il Governo ita-

liano, finche perdura nel possesso di Roma, non puo perdurarvi

se non in condizione di nemico; giacch5 agli occhi del Papato

non puo apparire altrimenti che qual usurpatore violento, il quale,

pel fatto stesso dell'occupazione, osteggia 1' incolumita e la tran-

quilla esistenza della Chiesa.

In secondo luogo quella stolida proposta suppone che il Libe-

ralismo italiano siasi impadronito di Roma, per motivo di poli-

tico ingrandimento, e non di odio alia Religione cattolica. Or non

il primo di questi due motivi ebbe luogo, bensi il secondo. Le

dichiarazioni fattene in libri ed in giornali lo dissero espressa-

mente. Si voleva Roma, per abbattere il Cattolicismo.

E veramente, se il fine per cui il Liberalismo s'impossessava
di Roma fosse stato puramente politico, esso vi avrebbe rispet-

tato, come da principio bugiardamente promise, tutte le istitu-

zioni ecclesiastiche
;
avrebbe circondato di venerazione il Ponte-

fice, avrebbe tutelata e protetta la religione. Esso fece tutto il

contrario; manomise ogni cosa. Soppresse gli Ordini religiosi;
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incamer6 i beni ecclesiastic!; ridusse alia mendicita le Vergini

a Dio consacrate
;
secolarizz6 i pii Istituti di beneficenza

;
rimosse

Tistruzione religiosa dalle scuole e da'collegi; ridusse ad usi

profani non poche chiese
;

s' impadroni del migliore e piu sano

de'palazzi Pontificii; addisse al Fisco perfino i locali, dove rise-

devano i Dicasteri, per mezzo de'quali il Papa provvede al go-

verno universal della Chiesa. Ci6 che 6 anche peggio, aperse

1'adito a tutte le eresie, Iicenzi6 gli eterodossi a rizzar tempii ed

aprire scuole iu onta e dispregio della fede cattolica, toiler^ che

non pure nelle universita e ne'ginnasii s'insegnasse il materia-

lismo e Fateismo, ma che ne'giornali, sparsi tra il popolo, nei

teatri, e fino nel Parlamento si bestemmiasse Dio, e s'insultasse

ai Santi, al Papa, ai suoi ministri, alle pratiche e alle verita

della Fede. II Papa fu costretto a tenersi chiuso nel Vaticano,

per non esporre la dignita, affidatagli, agFinsulti della canaglia;

e dove ridursi a vivere della carita de'fedeli, non consentendogli

Falto suo grado di accettare il salario, assegnatogli dal G-overno

quasi fosse un suo impiegato.

Ma la bisogna non poteva correre diversamente, avuto riguardo

alia natura del Groverno liberalesco d'ltalia. Che cosa infatti esso

e? Un'emanazione della Frammassoneria. Or la Frammassoneria

e neniica dichiarata della Chiesa Cattolica e del Papato, il cui

estenninio agogna e procaccia. II Papa adunque, costituito sotto

la dominazione del Groverno liberalesco d'ltalia, 6 costituito sotto

una dominazione ostile; egli sta in mano di nemici. Or una con-

dizione siffatta, & ella mai tollerabile? Potreste voi tollerare an-

che un sol giorno d'esser in balia d'un vostro giurato avversario?

III.

Questa condizione, gia di per s^ intollerabile, si aggrava ogni

di piu, come espressamente ha dichiarato il S. Padre nel suo

memorabile discorso. Egli ne adduce le prove, raccogliendole dai

fatti che si vanno di giorno in giorno moltiplicando. Ed il primo

a cui sembra accennare & Tesecrabile insulto recato alia salma

del Pontefice Pio IX, la notte del 13 luglio del passato anno.
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Quell'empio fatto, che eccit6 1'indignazione di tutto il monda

incivilito, ebbe, contro T ihtendimento de' suoi autori, per effetto

il dimostrare a chiarissime note la condizione del Pontefice in

Roma. La salma di Pio IX, profanata dalle invereconde grida

e minacce di quella turba di scellerati, parl6 : Ossa eius pro-

phetaverunt. II prophetari nel linguaggio della Scrittura ha

ancora il significato di rivelare; e le ceneri di Pio IX, insultate

da quell'orgia nefanda, rivelarono che la prigionia morale del

Papa in Yaticano non era effimera e volontaria, come blateravano

i liberali, ma era vera e forzata; non essendo possibile che fosse

rispettato un Papa vivo, quando s'insultava si turpemente un

Papa morto.

Ed il ministro Mancini ebbe la dabbenaggine, in quella sua

disennata circolare, di confermare tal verita, dicendo che il Papa

era libero di uscire per Eoma senza pericolo, purch& non gli si

fosse fatto plauso da' fedeli, e che questa sua uscita sarebbe stata

manifesto segno che egli accettava il nuovo ordine di cose. An-

che un bambino non sarebbe caduto in simile controsenso. Non

si avvedeva il valentuomo che, mentre voleva mostrare al mondo

cattolico che il Papa era libero, egli stesso lo legava piu stretta-

inente nella prigione? Imperocch& sara niai possibile che ilPapa

comparisca per le vie di Eoma, senza che il popolo romano pro
-

rompa, come sempre ebbe a costume, in manifestazioni di pieta

filiale e di affettuoso ossequio? E sara sperabile che il Ponte-

fice s
7

induca a far cosa, a cui si da il significato di rinunzia

ai sacrosanti diritti della Sede apostolica? II Mancini adunque,
con quella sua doppia spiegazione, ha' come avvinto il Papa con:

una doppia catena. Onde, dopo quella quanto stupida altrettanto

insolente circolare, possiamo applicare a Leone XIII, ci6 che sta

scritto del primo Papa S. Pietro: Petrus qitidem servabatur in

careere vinctus catenis duabus. II Mancini ha voluto moralniente

imitare Erode. Per opera sua e reso impossible al Papa 1' uscire

dal Yaticano, dove come in carcere e trattenuto dalla doppia ca-

tena, dianzi detta: Servatur in carcere vinctus catenis dudbus.

L'una e la condizione appostagli, che il popolo non applaudisca r



IN FORZA DELL' OCCUPAZIONE DI ROMA 263

cosa impossible; 1'altra Ha significazione, data al suo uscire,

di ricognizione del regno d' Italia con Eoma capitale. La condi-

zione dunque del Papa in Roma, per 1'atroce fatto della notte

del 13 luglio e per la circolare del Mancini che ne fu sequela,

si e maggiormente aggravata.

IV.

Un' altra prova dell' aggravarsi ogni giorno piu la dura con-

dizione del Pontefice 6 stata la solenne canonizzazione de'quattro

Santi, fatta nel di 8 dicembre. Noi non saprenimo esprimerla

ineglio di quello che ha fatto lo stesso S. Padre
;

di cui ripe-

teremo le parole. La stessa recentissima occasione, egli disse,

della glorificazione de'nuovi Santi, dalla quale si & voluto trarre

argomento della liberta, lasciata in Eoma al Pontefice ed ai cat-

tolici, & riuscita a dimostrare il contrario. Astretti, per ragione

di sicurezza e di altissimo ordine, a celebrare la solenne ceri-

monia nell'mterno del Nostro Palazzo, dovemmo vederne diini-

nuita immensamente la pompa, offuscato lo splendore, limitato

il numero de'sacri Pastori invitati ad intervening e reso im-

possibile ad assistervi ad una moltitudine grande di fedeli di

Eoma e di fuori. N& tutto ci6 & valso a difendere da offese e

da insulti la dignita del Pontefice e i quattro gloriosi campioni

della fede. Ch6 mentre Noi, dopo i piu maturi e rigorosi esami

che le leggi della Chiesa prescrivono, procedevamo ad uno dei

piu solenni atti della nostra Pontificia autorita, qui in Eoma per

piu giorni, sotto gli occhi di tutti, non si 6 dubitato di mettere

in derisione e scherno 1'augusta cerimonia, di fare impunemente
insulto alia fede di tutti i Eomani e del mondo credente

;
e con

sacrilega audacia gittare a piene mani lordure e fango contro

la nostra Persona, contro la Nostra autoriU e contro gli stessi

Santi glorificati!

E mentre questo succede, si osa ripetere che il Papa & libero,

quanto agli atti della sua autorita spirituale, e al governo della

Chiesa! Non e atto, e solennissimo, dell' autorita spirituale la
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canonizzazione de'Santi? Ed esso non appartiene al Groverno uni-

versal della Chiesa? Nondinieno un tal atto non si e potato eser-

citare nella pubblica forma dovutagli, ma in privato, tra le mura

domestiche del Papa, quasi in tempo di persecuzione. E mentre

1'angusto sito risonava delle divine lodi, le piazze di Roma

echeggiavano delle bestemmie e degl'inverecondi sarcasm! e delle

sozze beffe, onde si dileggiavano il Pontefice e i Santi canonizzati,

e le massime della cattolica CMesa! Fin nell'aula parlamentare

non manc6 chi buffonescamente deridesse Taugusta cerimonia, in

mezzo alia piu o meno manifesta approvazione de'colleghi ! Ed

e" questa la liberta che compete al Pontefice?

Si dira : Ma se Roma fosse del Papa, in essa certamente non

accadrebbero simili brutture; ma, attesa la civiltti, moderna, ben

potrebbero accadere fuori di lei. -- Sia pure. Ma almeno Cristo,

Signore di tutta la terra, avrebbe in essa un luogo ubi caput

reclinaret, e dove i cattolici di tutto il mondo potessero in tran-

quilla ed alma pace assistere ad atti che interessano 1'universa

Chiesa.

La liberta liberalesca ha espulso Dio da tutto 1' ordine sociale.

Ha rotta 1' armonia tra il cielo e la terra. La ristorazione, fatta

da Cristo di tutto ci6 che si attiene all'uomo, e la elevazione del

medesimo al fine soprannaturale, non e" dal Liberalismo ricono-

sciuta. Sia pertanto un luogo almeno sulla terra, nel quale que-

st' ordine divino risplenda imperturbato ;
un luogo, che si apra

come asilo di pace alle anime schive della turpe apostasia, per-

petrata in nome della civilta e del progresso. Ora qual luogo piti

acconcio a ci6, che la sede di colui, il quale rappresenta Dio

quaggiu ed e promulgatore ed interprete della sua legge?

I cattolici hanno certamente diritto che, almeno dove risiede il

Capo della religione, e d'onde si bandiscono al mondo i precetti

e le massime del Vangelo, questi precetti e queste massime sieno

socialmente venerate, e mostrino nella loro applicazione pratica i

salutiferi frutti che recano, quanto alia felicita stessa temporale

delfuomo. II Bonghi che muove quella obbiezione, e simile a co-

lui, il quale dalla paralisi, che affetti piu o meno le membra del
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corpo, inferisse non esaerci niente di male che essa si stenda in-

fino al cuore ! Ci6 che dee dispiacere la paralisi, non gia che

colpisca una parte piuttosto che un'altra. Che ti seinbra, o let-

tore, di questo discorso deU'exministro filosofo?

Y.

Satana, allorchfc fu licenziato da Dio a tentare il Santo Giobbe

per tutte guise, lo spogli6 de'beni, I'orb6 de' figliuoli, ne percosse

il corpo tutto con piaga ulcerosa. Nondimeno ebbe la moderazione

di lasciargli intatte le labbra intorno ai denti: Derelicta sunt

labia circa denies meos. Cosi potea il misero sfogare almeno il

suo dolore, ed implorare 1' altrui soccorso. I liberali italiani, pift

crudi di Satana, neppur questo vogliono lasciare al Papa; ma si

arrovellano, e bestemmiano e minacciano, se egli apre la bocca.

Di che giustamente si lagna il Pontefice nel suo discorso. Se

noi solleciti del bene della Chiesa Cattolica alziamo la voce, a

sostenerne le ragioni conculcate e a difenderne i diritti vilipesi ;

se fedeli alia santita dei giuramenti solennemente prestati re-

clamiamo come necessario alia liberta e alia indipendenza del

Nostro spirituale potere, il temporale dominio, che ci fu tolto e

che per tanti titoli e per piu di dieci secoli di legittimo possesso

si appartiene alia Sede Apostolica, si levano tosto contro di Noi

furiose grida, ingiurie, minacce e offese senza misura.

Questa intolleranza per parte de' liberali 6 disumana e barbara.

E che? In tanta liberta e sfrenatezza di parola, al solo Pontefice

non dee esser lecito esprimere Fambascia dell'animo e protestare

contro 1'iniqua spogliazione, di cui e vittima? Potranno i liberali

a lor talento magnificare nel Parlamento, ne'pubblici ridotti, nella

stampa, il diritto che non hanno sopra di Roma; e il Pontefice,

che veramente lo ha, dovra tacere, e quasi confermare col suo

silenzio la sacrilega rapina ? .

La stessa ingiustissima pretensione si ha a rispetto degli scrit-

tori cattolici. Possono i repubblicani impunemente manifestare con

libri e con giornali le loro aspirazioni antimonarchiche, contro la
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vigente forma politica ;
e non potranno i cattolici far tanto nieno,

cio5, senza opporsi ai diritti della regnante dinastia, difender

quello che compete al Pontefice, e che, ristabilito, varrebbe a so-

stegno del regio trono e a gloria e prosperity della patria? Se i

cattolici (cosi ancora lamenta il Pontefice) si commuovono per Noi

e si provano di far yalere il diritto che hanno di vedere in modo

stabile ed efficace assicurata 1'indipendenza del loro Capo, si ac-

cusano tosto o come ribelli, o come nemicf d'ltalia, o come provo-

catori di disordini. > Giustaniente il Santo Padre usa quella frase

il diritto che hanno. Imperocche, se la liberta del Capo e liberta

delTintero corpo, il quale non pu6 non esser servo, se servo e

il Capo ; chiunque ha mente sana, dee riconoscere che i cattolici,

nel volere la liberta e indipendenza del Papa, non sono ribelli ma
difensori d'un naturale diritto, ne provocano al disordine ma al

ristabilimento dell' ordine .

VI.

E che qaesto diritto di vera liberta di coscienza venga violato

ne' cattolici dalla condizione, a cui 6 stato ridotto il Papa per la

spogliazione del suo Poter temporale, ha ricevuto una lampante

dimostrazione dal fatto de' pellegrinaggi al Yaticano. I giornali

liberaleschi vantarono, come prova della liberta del Pontefice e

della Chiesa, la venuta a Roma de'pellegrini. Ecco, dicevano:

benche il Papa non sia Principe temporale, tuttavolta a lui po-

terono andare i pellegrini liberamente. Liberamente? Ma voi

scherzate. Poterono certamente andare al Papa i pellegrini ;
ma

in che modo? Datane venia dal Governo, e senza potervisi recare

in corpo, n& manifestando la lor pieta con pubblica dimostrazione.

E ci6 neppur valse a francarli da villanie ;
sicch6 i francesi nou

fossero maltrattati in Pisa da una turba di discoli, e gl'italiani

non fossero presi a fischiate, a torsi, ed anche a bastonate nella loro

pia adunanza a S. Yitale. Di questo altresi richiamossi il Ponte-

fice nel suo discorso. Se pellegrini devoti, mossi da filiale affetto,

vengono in Eoma per recare conforto al Nostro cuore paterno e
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per professarci la loro incrollabile devozione, sono sovente fatti

segno agl' insulti della stampa e alia violenza della plebe. Or

6 questo un poter venire liberamente al Papa? Noi sappiamo di

certa scienza, che molti bramavano di far parte dell' ultimo pelle-

grinaggio italiano, ma se ne astennero per timore della mala

accoglienza che buccinavasi sarebbe stata fatta loro in Eoma dai

liberali.

questo uno de'punti, che serve a mostrare e a far toccare quasi

con mano come 1'occupazione di Eoma, per parte del Governo ita-

liano, torna a gran detrimento della stessa liberta de'cattolici,

sparsi nel mondo. A'figliuoli dev'esser libero 1'accesso al padre

e nella sostanza e nella forma. Quanto all' una e all' altra i catto-

lici mancano di liberta nella presente condizione del Papa. Noi

gia dicemmo che ai pellegrini si fe' sapere dal Governo italiano

che si guardassero bene da ogni pubblica dimostrazione. Dunque

se essi avessero voluto recarsi processionalmente al Vaticano, come

gia fecero i Canadesi quando Pio IX regnava tuttavia in Eoma,
ci6 era loro vietato ! Molto piu era loro vietato il recarvisi cantando

inni o recitando precl. Ecco a che & ridotta la liberta de'cattolici.

Essi debbono dipendere da un Governo laico, per recarsi al Papa

e quanto al modo di recarvisi ! E se al Governo italiano cosi pia-

cesse, non potrebbe egli un bel giorno denunziare che questa fac-

cenda de' pellegrinaggi, poich& 6 interpretata dalla nazione (vale

a dire dal partito liberalesco) come significazione ostile al pre-

sente ordine di cose, non pu6 permettersi; e che, ove si continui,

non pu6 rispondere del mantenimento dell' ordine? Ecco in un

tratto impedito ai cattolici perfino 1'andare al Papa. Che se il

Governo non viene a tal atto, ci6 5 per sua benignita; e a questa

benignita i cattolici debbono saperne grado. Ci6 in tempo di

pace. Ma in tempo di guerra? Fingiamo che il Governo italiano

si trovi in guerra colla Francia, o colla Germania; sarebbe in tal

caso libero ai Vescovi ed ai fedeli di quelle nazioni venire in

Eoma, quando e come lor fosse in grado? Forse correrebbe rischio

anche la scambievole comunicazione epistolare, o telegrafica. Ci6,

anche per s5 solo considerate, costituisce uno stato anomalo ed



268 LA CONDIZIONE DEL PONTEFICE IN FORZA DELL'OCCUPAZIONE DI ROMA

assurdo, a riguardo del Padre comune de'cattolici. La condizione

del Papa dev'esser tale, die in ogni tempo, liberamente, e in

tutti i modi si possa da' Vescovi e da' fedeli di ogni regione ricor-

rere a lui e comunicare con lui, vuoi per iscritto, vuoi personal-

mente. I cattolici non possono esser privati di tal liberta
;
e per6

essi non quieteranno giammai, finche la loro metropoli, residenza

del Capo della Chiesa, non venga sgombrata da qualsivoglia do-

minazione laicale. Cio costituisce pel regno d' Italia un perpettio

pericolo d'intervento straniero; ad evitare il quale non ci e altro

mezzo, se non che far da se" ci6 che la ginstizia e la religione e

lo stesso proprio interesse richiedono.

I liberali italiani, ostinati a non appigliarsi a questo secondo,

e nondimeno volendo evitare quel primo, credono di conseguire

1'intento spaventando il clero con minacce di sangue. Signori

cari, non ci e bisogno che vi affatichiate a ricordarcelo
; sappiamo

benissimo che siete capaci di questo e di altro. Non per6 ce ne

sgonientiamo. Noi moriremmo da martin, e voi operereste da

assassini. Ecco tutto. La vostra ferocia non servirebbe ad altro,

fuorche a rendere piu evidente da quali mani fu necessario libe-

rare il luogo santo, destinato da Dio a residenza del suo Yicario

in terra.
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I.

Esagerata meraviglia della trascuranza degli antichi per lo

studio storico delle lingue. Lafede non e impedimenta alia

linguistica. Errori del Deldtre e sue accuse al p. Tarquini.
Critica intemperante di Atto Vannucci.

Avvegnache il non aver gli antichi savii di Grecia e di Eoma

posto mente alle origini storiche nello studio del linguaggio,

ne ricerche e scrutinate le affinita degli idiomi, sia cosa da far

maraviglia, tuttavia per le ragioni da noi esposte, e per T altre

probabili che si potrebbero addurre, la maraviglia dovrebbe in

gran parte cessare. Imperocch6 quello che della disattenzione

degli antichi s' afferma per rispetto del linguaggio, si potrebbe

altresi ripetere di tutti i ritrovamenti e di tutte le scoperte che

al loro tempo non furono fatte e resero chiari i secoli appresso.

Non ogni eta, come non ogni terra, mena tutto in tutti i tempi.

Galileo Galilei che scopri le leggi del pendolo, ed esplor6 tanta

parte di cielo con lenti che successivamente rec6 all'ingrandi-

mento di 4, 7 e 32 volte le dimension! lineari degli astri del

sistema solare, non pens6 mai a'vetri preservativi che il gesuita

Scheiner chiamato dallo stesso Galileo nella sua lettera a Welser,

un genio sublime, adoper6 primo nell'osservare il Sole *. Ed

Arago ne fa appunto le maraviglie, dicendo : E veramente stra-

ordinario che un metodo cosi semplice abbia tanto tardato a di-

venir generale, e che, massimamente dopo la invenzione del ca-

nocchiale, un astronomo come G-alileo non se ne sia servito. I

vetri colorati avrebbero probabilmente preservato quest'uomo il-

1 Scheiner le premier employa (les verres preservatifs) pour observer le soleil.

DE HUMBOLDT, Cosmos, t. Ill, pag. 331.
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lustre dal mal d'occhi, onde soffri si spesso, e dalla plena cecita

che 1'afflisse negli ultimi anni
1
.

Ma se noi maravigliamo.per ci6 che gli antichi non indaga-

rono, ovvero indagando non furono nelle loro indagini bene av-

venturati, assai piu ricca materia di che restar sopraffatti ed

attoniti per lo stupore, rederanno da noi i nostri poster!. Leg-

geranno certamente di questa nostra eta opere e invenzioni, per

utilita, per eccellenza e incredibili ardimenti, degnissime di poema
e di storia, ma leggeranno ancora miracoli di stoltezza, d' insania

e con infiniti vantamenti della scienza, di vergognosissima igno-

ranza. Sapranno che se gli antichi ci diedero maraviglia, perche

non curarono dello studio comparativo delle lingue, parecchi

de
7

nostri linguist!, dopo tanti studii e tanti s.uperbi encomii della

scienza del linguaggio, ci spogliarono spietatamente di questa

prerogativa, aflin di nobilitarne le bestie, delle quali ci vogliono

a ogni patto progenie.

Ne mancaron di quelli che degli indugi nel progresso della

scienza filologica e linguistica chiamarono in colpa la dottrina

rivelata e il cosi detto pregiudizio teologico. In effetti Luigi De-

latre mezzo gallo e mezzo italo, come quegii che nato in Francia

fu educate e ammaestrato in Italia, nell' introduzione a un liber-

coletto, dove pretende illustrar i vocaboli germanici e i loro de-

rivati nella lingua italiana, ci fa sapere che il Griambullari

e il P. Tarquini volevano metter la scienza d' accordo colla Bibbia.

Yano tentative! G-li antichi Israeliti essendo sempre rimasti

estranei alle scientifiche discipline, malgrado le loro frequent!

relazioni col dotto Egitto e coi Fenici, i loro libri sacri, lungi

dal porgerne alcun aiuto alle scienze, stanno spesso in aperta

contradizione con essa. Oggi, Fumanita emancipatasi da quel

vergognosissimo giogo, libera e spedita vola alia verita senza

schermi
,
e opera continui e veri miracoli, che trasformano in

meglio il mondo fisico e il mondo morale. Oggi, non si deducono

1

II est vraiment extraordinaire qu'une methode si simple ait tant tarde a de-

vonir generale, et particulierement qu'apres 1'invention des lunettes un astronome tel

que Galilee n'y ait pas eu recours. Les verres colored auraient preserve cet homme
illustre des maux d'yeux dont il soufirit si souvent et de la cecite complete, qui

affligea es dernieres annees. Astron. pop. t. II.
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piu tutte le lingue dall'ebraico o dall'arameo, ma si classano

per famiglie, secondo le loro a;Mta organiche, prendendo per

base la fisiologia e la storia
l

.

II P. Tarquini non si propose di metter d'accordo la Bibbia

con la scienza, si d' interpretar 1'etrusco per mezzo deH'arameo.

Nel qual proposito non fa il primo, essendo stato preceduto dal

Merula, dal Eeinesio, dal Maffei, dal Mazzocchi, dal lannelli, dal

Eink; ed ebbe un compagno nel 1858 nel Prof. Gustavo Stickel.

Le interpretazioni del P. Tarquini furono acerbamente criticate

dall'Ascoli, dal Maury, dal Yannucci sulla fede del primo e del

secondo, e in parte dal Risi. Le stesse accuse fatte al P. Tarquini

furono fatte allo Stickel, cioe contorsioni, violenze ermeneuticlie,

anacronismi e somiglianti. II Vannucci per6, ricordato semplice-

mente che lo Stickel us6 delle radici semitiche a spiegar 1'etrusco,

senza ne Mario, n5 biasimarlo, saetta il gesuita, che neppur

degna chiamar per nome, e dice: II G-esuita port6 nella discus-

sione fiiologica I' imbroglio, la falsita e le tenebre che i suoi con-

fratelli mettono nella religione, nella morale e nella politica
2

.

II gesuita port6 nella discussione fiiologica le sue convinzioni e

il risultato delle sue fatiche e de'suoi studii, come tutti gli altri

che lavorarono sullo stesso argomento. II Yannucci aveva diritto,

qualora fosse stato fornito della necessaria dottrina, di esaminar

le interpretazioni del Tarquini e di giudicarle anche severamente ;

ma quando da una quistione fiiologica, nella quale non e giudice

cornpetente, trapassa ad insultar lo scrittore e i suoi fratelli, po-

trebbe far nascere ne'savii giusto sospetto d'animo iracondo e di

Hvida maldicenza. Ad un panegirista di tutti i traditori de' loro

principi, ad ua acerbo nemico de'Pontefici, ad un che non tenne

fede a Dio e depose la tonaca, dubitiamo forte che altri per av-

ventura voglia concedere il diritto di parlar di morale. Dovrebbe

piuttosto seriamente pensare ad aggiustar le partite con Dio e

riparar il mal fatto.

E v' era poi ragione di menar tanto scalpore pel gesuita, quando

tutti coloro che ricorsero ad altre ipotesi nel diciferare le iscri-

1 Vocaboli germanici e loro derivati nella lingua italiana raccolti e illustrati,

Roma, 1871.
2 Storia dell' Italia antica, Tb. I, c. V, pag. 181.
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zioni etrusche, sono rei degli stessi falli di cui si fa colpa al

P. Tarquini? Che non fudetto del sistema celtico del Bruce-Whyte,

dell' Iberno-celtico del Betham, del Reto-etrusco dello Steub, del

greco-latino del Lanzi, del Vermiglioli, del Conestabile, e del-

1'Indo-italo-greco del Lepsius, del Grotefend, del Doderlein, del

Kainpf, dello Henop, del Zeuss, del Peter, del Lange, del Lassen,

dell'Auffrecht, del Kirchhoff, del Corssen, del Mommsen, dello

Huschke e di cento altri? Basti per tutti il giudizio che del-

1' opera del Corssen in due grossi volumi, fu dato dal Deecke,

che cioe il problema non che avvicinarsi alia soluzione, ha

fatto col libro del Corssen, un passo indietro: e quando tocca

delle indagini di lui su'numerali, non dubita d'affermare che

sono le cose piu pazze che offra 1' etruscologia cosi feconda di

aberrazioni. > Chi pu6 in si oscura e ribelle materia mostrarsi

pretenzionoso, e sbeffar altrui, quando fin dalla piu remota an-

tichita questo popolo etrusco e la sua lingua sfuggono a tutte

le piu diligenti e laboriose ricerche storiche e letterarie?

Forse che non resta anche a di nostri in tutta la sua cruda

verita il detto di Dionigi d'Alicarnasso, che antichissima cioe sia

stata la gente etrusca e di lingua e di costumi a nessun'altra

somigiiante ?
l Unanimi sono tutti i moderni etruscologi nel

considerar 1'idioma etrusco ancor chiuso nella piu fitta tene-

bra. II Niebuhr dalle due voci AVIL EIL, vixit annos, in-

fuori, vi dichiara che altro con certezza non se ne sa
2
. II Muller

sostiene che salvo qualche notizia di desinenze indicanti rela-

zioni di famiglia, null' altro v'ha di certo. II Mommsen vi con-

fessa che malgrado i doviziosi avanzi di questa lingua, non solo

non la si pu6 intendere, ma non si sa in che famiglia di lingue

trovarle un posto, bench& verosimilmente spetti alle indo-ger-

maniche 3
. Leggasi la storia de'tentativi di spiegar 1' etrusco nel

saggio del Eisi
4

,
il quale cosi conchiude il capitolo 1. Ne-

Lib.
I, c. 30.

2 Storia Romana, not. 342.
3 Romische Geschichte, t. I. lib. 1. c. 9.

* Dei tentativi fatti per spiegare le antiche lingue italiche e specialmentc 1' etrusca.

Saggio storico-critico di PIETRO RISI. Milano, 1863.
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cessario e adunque, conchiuderemo coll'illustre (Mvani, il con-

fessarlo con franchezza: tranne le poche voci spiegateci per

occasione da' classic! antichi, tranne le pochissime che, od iscri-

zioni bilingui, od un frequente inculcamento in posizioni asse-

gnate, hanno accertato nel loro valore, tutto il rimanente di

questo linguaggio sigoore ci e oscurissimo, ed i glossari che se

ne trovano compilati ponno ridursi od a pronomi e nomi gen-

tilizi e cognomi scusati da matronimici e patronimici, oppure ad

indovinamenti, la cui probabilita & misurata soltanto dal senno

e dall' autorita di chi li propone
1
. >

II.

Opinione del Eisi sul semitismo nell'etrusco. Suoi errori ra-

zionalisti simili a quelli del Deldtre. Che pensino de'bene-

fizii della moderna scienza positiva il Picard e il Lebon.

II Risi che riferisce e fa sue le critiche del Maury e del-

FAscoli sulle interpretazioni del P. Tarquini, al capitolo III, si

domanda: Questo elemento semitico che molti vorrebbero do-

minante nell' etrusco linguaggio, trovasi, almeno per qualche

parte, o non si trova in esso? Tanti filologi ed orientalist!

sognarono dunque? poterono siffattamente ingannarsi? V'ha

insomnia del vero in questa sentenza: 1' etrusco e una favella

semitica? Ed ecco, senza pretendere a magistrati arbitral!, le

nostre osservazioni a questo proposito.

Le osservazioni del ch. Autore si possono stringere in un

argomento, che diremo ad hominem, e di gran forza. I piu

illustri propugnatori del sistema greco-latino, il Lanzi, il Yer-

miglioli, il Conestabile e il Fabretti nella quistione sulForigine

degli etruschi si attengono alia tradizione seguita da Erodoto,

e da tutti gli scrittori antichi, eccettuato il solo Dionigi, che

cio& questo popolo fosse una colonia di Lidii. Ma i Lidii appar-

tengono alia stirpe semitica, come i Cari, i Cilici, i Misii, i

Pisidi. In effetti i Cari fuor d'ogni dubbio sono d'origine semi-

1 Dclle genti e delle favellfi loro in Italia dai primi tempi storici sino ad Augusto.

Firen&e, 1849. Arch, storico -tal., ser. 1.

5erie IK, vol. IX, fasc. 759 18 25 gennaio 1882
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tica per seutenza di Lassen, di Maury, di Movers, di Kenan,

di lablonsky. Ora ci dice Erodoto che i Misii e i Lidii furono

germani cioe colon! de'Cari. Dunque coloro, conchiude 1'Autore,

che ainmettono 1'origine Lidia degli Etruschi, non dovrebbero

poi avere cotanta ripugnanza a riconoscere alcun che di semi-

tico nel loro .linguaggio. Conferina egli alcune etimologie del

P. Tarquini, dice che ne" il Lanzi, ne il Fabretti disconoscono

che alcune voci etrusche possano derivar dall'ebraico, e poi fa

un dilemma stringentissiino: convien dunque astenersi pie-

namente dal ricorrere all'etimologia perche fallace, e in tal caso

a qual guida affidarci? o avere a questo riguardo due pesi e

due misure, il che sarebbe ingiusto; o finalmente ammettere che

per quanto si gridi in contrario, questo elemento semitico che

alcuni a torto vorrebbero predominante nell'idioma etrusco, non

gli e per6 del tutto straniero
1
. E a pag. 114 Gruardiamoci,

dice, dal negare troppo leggermente ogni fede alle ardite indu-

zioni dello Stickel e del padre Tarquini, dal rigettare indistin-

tamente ogni lor congettura.

Finche il Bisi resta nel suo campo storico-critico, da inostra

di molta cultura d'ingegno, di buon giudizio e di scelta erudi-

zione. Ma quando vuol entrar in quello della cosi detta scienza

nioderna indipendente, egli incespica e non e piu quel desso

di priina. E nel vero, dopo la discussione del sistema semitico,

finisce il capitolo III con queste parole. Nel concetto di al-

cuni, il far risalir quanto piu possono dell'umano sapere alle

sacre fonti bibliche, non 5 tanto una speculazione scientifica,

quanto un calcolo che odora dalla lunga il fanatismo religioso.

Avventuratamente per6 la scienza ha da tempo imparato a scio-

gliersi da ogni legame che non sia nato di scienza, e mentre

cammina risoluta alia meta, non cura gli sforzi di chi vorrebbe

sviarla. Quella terribile camicia di Nesso che i pregiudizi accu-

mulati di tanti secoli ci avevano usato a portare, or finalmente,

la Dio mercede, ce la sentiamo, e per sempre, tolta di dosso;

e strilli pure la Civilta Cattolica, invano ella tenta di risusci-

tare il passato
2

.

Cap. ill, pagg. 97, 98, 99, 100, 101.
2

Pag. 116.
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L' attento lettore si sara da se accorto della medesimezza del

concetti del Eisi con quelli del Delatre. Sono entrain bi d'una

scuola, seguono percift le stesse dottrine positive e razionalisti-

che. No si diversificano gran fatto neppur nell' espressione en-

fatica de'loro concetti. Se il Delatre ha il giogo vergognosis-

simO; il Risi ha la camicia di Nesso. La umanita del Delatre

vola senza schermi, libera e spedita alia verita, e la scienza

del Risi cammina risoluta alia meta. E noi lasciamo che a suo

talento voli Tuna, e cammini 1'altra. Ma i miracoli veri di

quella dove sono? qual e la trasformazione in meglio del mondo

fisico e morale che il Delatre ci predica? Perch5 non farci

parte di tanto ben di Dio? perch5 tenerci ascosi i continui e

veri miracoli, e occultare le metamorfosi del mondo fisico e

morale? E le contradizioni aperte tra la scienza e la fede anche

esse ve le serbate chiuse nel segreto del cuore ? tanto amore

della nuova scienza miracolosa e dell
7

umanita tratta di sotto

alia tirannide antica, e tanto silenzio de
7

miracoli di quella, e

delle imprese vittoriose di questa, come si spiega? II Delatre

poeta, e il Risi professor di letteratura, non avranno certamente

avuto impedimento nella poverta deU'eloquio.

Pur troppo i miracoli vi sono e veri e continui, e noi li co-

nosciamo, perche ce li hanno fatti conoscere i seguaci stessi della

dottrina positiva e razionalista del Delatre e del Risi. Ne citeremo

due per non esser prolissi. II progresso delle scienze, dice

Edmondo Picard nel discorso di prolusione a'giovani avvocati di

Brusselle, nel quale ci cacciamo alia disperata, come Curzio nella

voragine, ci manifesta ogni di piu il poco che siamo. Sembra che

il nostro cervello abbia perduto il lobo dove si trova il centro di

direzione de'nostri atti; quando questo centro manca, la vita

morale vacilla e ondeggia senza governo
1
. > E il D.

r
Lebon

soggiunge: L'uomo e
4

divenuto piu schiavo che mai non fosse...

1 Le progres des sciences, dans lequel nous nous lancons eperdument, comme

Curtius dans le gouflre, nous revele chaque jour davantage le pen que nous sommes.

11 semble que noire cerveau ait perdu le lobe oil se trouve le centre de ^direction

de nos actes;quand ce centre manque, la vie morale vacille et flotie a I'abandon.*

Nella Revue generate. Bruxelles, Avril 1881.
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La scienza ci scopre oggi un inesorabile meccanismo die d'ogni

parte ci serra e stringe. La speranza piu vera che la felicita

svanisce dinanzi alia realta che ci disanima... L'uomo 5 diven-

tato un atomo che non significa nulla, ludibrio di cieche forze

e loro inconsapevole schiavo. Merita scnsa il credente che nia-

ledice a cotesta scienza sovvertitrice d'ogni illusione, e ripete

con 1' Ecclesiaste, ch'ella 5 la peggior occupazione de'figimoli

degli uouiini
l
.

Non & dunque la Civilta Cattolica che strilla: il buon senso,

e la logica che scavezzate senza una pieta al mondo, e 1'onore e

la dignita di questa madre Italia che fu sempre maestra di sa-

pienza al mondo, e che ora volete mandar a scuola e metterla

a'piedi del teutono che la calpesta. Soprattutto esercitate la me-

moria e siate concordi e consenzienti con voi medesimi, e non mo-

strate di ridervi delle sacre fonli bibliche se poi dovete ricorreryi

e dire: Questo ad ogni modo e certo che tra i figli di Sem e Lud,

fratello di Elam, di Arphaxad, di Assur ed Amar (Gen. X, 22) ;

L'italiano &, la Dio grazia, fornito da natura, di molto buon senso

e di fino giudizio, e certe cose che dice per vanita, per far il

saputo e per dar le viste d'essere in pari co'progressi della scienza,

nel segreto del cuore le ha per quel che sono, e si ride saporita-

mente di chi le crede, e di se stesso che le dice. II filosofo fran-

cese Caro colse bene questa qualita dell'indole e dell'ingegno

italiano e ne fa una pittura molto espressiva. En Italie...

beaucoup de gens de ce pays, qui semblent tre, au premier

abord, des sceptiques facetieux, deconcertent plus tard 1'observa-

teur quand il p6n6tre plus avant et qu'il trouve, sous cette sur-

face arrangee pour le monde, quelques croyances subsistantes et

meme beaucoup de superstitions. Us ne se privent pas, a 1'occa-

sion, d'un bon mot et mme d'un most lest ou grivois en ces

1 L'homme est devenu plus esclave qu'il ne le fut jamais... La science nous

decouvre aujourd'hui 1'implacable mecanisme qui nous etreint de toutes parts. L'espe-

rance, plus vraie que le bonheur, s'evanouit devant la desesperante realite... L'homme

est devenu un insignifiant atome, jouet des forcHS aveugles dont il est 1'inconscient

esclave. II faut excuser le croyant qui maudit cette science subversive de toute illusion

et repete avec PEcclesiaste, qu'elle est la pire des occupations auxquelles puissent se

livrer les fils des hommes. Nouvette Encyclopedic.
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matures, mais, a certains jours, on est surpris et presque scan-

dalise a rebours par les dementis qu'ils se donnent, en les voyant

se livrer a certaines pratiques
1
.

III.

II de la Calle razionalista confutato dall'ebreo Grazia Iddio

Ascoli 1 Missionarii benemeriti degli studii linguistici.

Noi vorremmo intanto esser ammaestrati dal sig. de la Calle

su'quali document! storici ovvero per quali considerazioni filo-

sofiche, egli francamente asserisca che la stessa idea sull' ori-

gine divina e misteriosa del linguaggio, conseguenza di pregiu-

dizii religiosi e filosofici, non cess6 mai d'essere il principale

ostacolo ed il maggior impedimento a uno studio veramente scien-

tifico della quistione
2

e che la tradizione religiosa volesse

tutte le lingue originate dall'ebraica affin di giustificar il domma

della nostra pretesa origine secondo la Bibbia
3

. La certezza della

nostra origine non dipende da una quistione di linguistica, o di

geologia ovvero di antropologia ;
ha fonti piu alte e fondamenti

si saldi che non furono ne saranno mai scossi dalle ipotesi e dai

sillogismi deH'umana ignoranza. Essa riposa sull' infallibile pa-

rola di Dio, e basta, che

Sillaba di Dio non si cancella.

II de la Calle avrebbe dovuto recar in mezzo qualche Bolla di

Pontefice o qualche decreto di Concilio, dove fosse fatto divieto ai

cristiani di studiar le lingue col metodo comparativo, o di cer-

care le piu rimote ed arcane origin! delFumana favella. Se al-

cuni Padri della Chiesa tennero per la derivazione di tutte le

lingue dall'ebrea, non disdissero altrui di pensar altrimenti, n5

1 Journal des Savants. Decembre 1881, pag. 730.

2 La meme idee sur 1'origine divine et mysterieuse du langage, consequence des

prejuges religieux et philosophiques, n'a pas cesse d'etre le principal obstacle et le plus

grand empechement d'une etude veritablement scientifique de la question. La Glos-

sologie, essai sur la.science experimentale du langage. Paris, 1881, pagg. 320, 321.
3 La tradition religieuse voulant que toutes les langues descendent de 1'hebreu,

pour justifier le dogme de notre pretendue origine selon la Bible ibid. pag. 8.
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mai vietarono simili studii. Che se il de la Calle razionalista

non vuol dar fede a un cattolico in questa materia, noi gli fa-

remo rispondere da un razionalista ed ebreo e soprattutto valo-

roso maestro e riverito in linguistica. Tra le quali (cause) dice

il Q-razia Iddio Ascoli, non vorremmo porre la dottrina della ri-

velazione del linguaggio, o la credenza nella miracolosa sorgente

della diversite degli idiomi; si perche gli ostacoli, provenienti

da siffatte affermazioni, rispondono ad ostacoli simiglianti, che

affermazioni congeneri opponevano alle altre discipline scienti-

fiche; e si perchfc Tortodossia potea bene intralciare le indagini

sulle ragioni prime del linguaggio o delle diverse famiglie di

favelle, ma di certo non interdiceva quella latitudine di studii sto-

rici, che sarebbe stata di gran lunga sufficiente a promuovere i

metodi rigorosi, ai quali accenniamo. Ben furono, piuttosto, pre-

giudizii scientific!, istorici e letterarii, che non pregiudizii teo-

logici, quelli che nel caso nostro ritardarono lo svilupparsi della

buona dottrina
1

.

Al contrario, se il de la Galle avesse voluto esser sincero almen

quanto il protestante e razionalista Max Miiller, avrebbe confes-

sato doversi saper grado al Cristianesimo e a' Missionarii, se gli

studii delle piu svariate lingue si poterono in Europa promuovere

e condurre in prosperevole stato.

Fin dal 1622, la Congregazione de Propaganda Fide fondata

da G-regorio XY, e il Collegio eretto da Urbano YIII con la ti-

pografia poliglotta nel 1627, fornirono molteplici e preziosi aiuti

alia conoscenza di lingue e letterature d'ogni piu lontana parts

del mondo. Le infinite noie e fatiche che a comporre grammatiche

e compilar lessici di sconosciuti e difficilissimi idiomi ebbero a

sostenere i Missionarii, meritano la gratitudine de' dotti che in

que'loro sudati lavori trovarono preziose notizie e abbondevole

materia di utili comparazioni filologiche. E se il modo della bre-

vita non eel vietasse, bello sarebbe a ricordar i nomi de'piil be-

ne meriti e piu lodati missionarii di ogni ordine religiose. Lo

stesso de la Calle non pu6 eessar la maraviglia considerando il

numero sterminato di lingue in che si travagli6 il gesuita Hervas

1 Studii critici, Saggi e appunti, II, p. 32. Roma, Torino, Firenze, Loescher 1877.
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y Paudura della sua stessa terra. E prima di lui avealo celebrate

il Max Mttller, e con'lo Hervas il Roberto de'Nobili che egli

chiama il primo dotto di sanscrito. II P. Hanxleden scrisse la

prima grammatica sanscrita; il Beschi e ancora considerato come

autore classico della lingua tamulica al Maduro. N6 questi siinu-

lacri di gloria e d' infatigabile zelo nell'annunziare e spargere la

verita ne' linguaggi proprii di ciascun popolo, o nel difendeiia

assalita dalla falsa scienza, sono restati vana e sterile ricordauza

pe' loro successori nel medesimo aringo. Anch' oggi sono emulate

con lo stesso zelo e allo stesso fine della gloria divina e della

eterna salute degli uomini, le imprese e 1'opere degli antichi pa-

dri. La lingua e letteratura Cinese ha nel P. Zottoli da circa

quaranta anni che vive nel celeste impero, uno de'piu profondi

interpret!, e ne fan fede i volumi che vien pubblicando con le

stainpe; Tarabo 6 studiato nella Siria, e la tipografia de'padri

di Beiruth tiene in rispetto la propaganda protestante ;
e basta

considerar la Bibbia impressa in caratteri arabici, son pochi anni,

per giudicare con quanta intelligenza, costanza e felicita si pro-

inovan gli studii dell' arabo.

Somme cure e incessanti fatiche di molti anni domandava la

compilazione d'un dizionario delle lingue o dialetti parlati dai

selvaggi delle Montagne Rocciose in America, e fu compilato e

pubblicato a grande utilita de'missionarii e de'cultori delle lin-

gue arnericane. Mentre scriviamo avra gia forse veduto la luce il

lessico Konkani, nel quale da piu anui ebbe posto mano il

P. Maffei. II Konkani & un de'quattro dialetti del mardthi che

si parla da quasi dieci milioni d
7

uomini nelle province di Bom-

bay, del centro, e sul territorio del Nizam del Dekhan. II Burnell

divide il Konkani in dialetto settentrionale, in quel de'cattolici

del Mangalore e in quel di Goa, nel quale tre secoli fa scrissero

parecchi gesuiti portoghesi
1

.

1 Melanges de linguistique et dj

anthropologie par A. HOVELACQUE, E. PlCOT

et J. VINSON, Paris, 1880.

Des 1'arrivee des Portugais sur la cote occidentale, les jesuites, en vue de la

propagande religieuse, avaient etudie les idiomes originaux. Vers 1550, ils enseignaient

deja dans leur seminaire d'Ambalakkadu, prfc? de Cochin, le Sanscrit, le syriaque, le

malayala et le tamoul... Les jesuites des XVI , XVII
e

, et XVIIIe
siecles ont etudie les

moeurs de 1'Inde, la litterature et la langue sanscrites par 1'intermediairc des langues
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N& vulgar! cultori delle lingue e delle lettere assire ed arie

sono in Europa il P. Delattre e il P. Van den G-heyn nel Belgio,

il P. Fita y Colome nell& Spagna, il P. Strassmaier in Grermania,

il P. Brucker e il P. Leroy in Francia, e il P. Brunengo in Italia,

come si pu6 vedere sia da' loro libri pubblicati a parte, sia dai

lavori comparsi nella Revue Catholique di Lovanio, ne' Precis

historiques di Bruxelles, nella Ciencia Cristiana, nel Month

nelle Stimmen aus Maria-Laach, nelle Etudes religieuses,

philosophiques, historiques et litteraires e nella Civilta Cat-

Mica.

IV.

Falsita storiche e linguistiche di Giacomo Lignana. Falsita

del suo stile. 11 Dizionario Biografico di A. de Gubernatis

giudicato dalla Rassegna settimanale.

Abbiamo finora parlato degli impedimenti veri e de'falsamente

creduti tali per risguardo della nuova disciplina di filologia com-

parata. Ci resta ora a disaminare I'opinione di coloro che asse-

gnano per causa del principle e del progredimento di quest! stu-

dii la esperienza scientifica della parola fatta dal Bopp. E questa

la sentenza di Giacomo Lignana espressa in un discorso, al quale

diede occasione il giubbileo di Bopp. Diciamo fin dal principle

che il Lignana non ha un concetto chiaro e distinto di quel che

afferma, che parla come poeta, non come storico, che confonde

cose fra loro diverse, e che finalmente per lo stile e la lingua del

suoi discorsi si stenta a riconoscerlo per italiano e professore di

University. II perche fina ironia dee ritenersi 1'appellazione che

1'Ascoli gli da di strenuo campione della grammatica psicolo-

gica comparata : mentre di quel suo discorso sull'opera del Bopp
fa tal censura, che tutto il merito e la lode datagli con quell'ap-

pellativo, svanisce affatto e si converte in una specie di meravi-

glia de'molti e solenni svarioni del Lignana. Ne a torto; e noi

alle vere osservazioni e magistrali dell'Ascoli, aggiungeremo le

dravidiennes connues des les premiers temps de la colonisation europeenne J. VINSON.

Melanges de linguistique etc. p. 65.

Ce sont les jesuites portugais qui les premiers y ont apporte (dans 1'Inde) ce

bienfaisant instrument de la civilisation, 1'imprimerie ibid. p. 74.
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nostre, che non hanno minor valore di quelle dell'Ascoli, essendo

ancor esse fondate sulle formal! asserzioni e i concetti espressi

dal Lignana ne' suoi discorsi.

D Lignana ci ammnzia cose maravigliose e con accento da

ispirato : egli ha finalmente scoperto che prima di Bopp non si

sa che cosa 6 la parola, n& si poteva sapere, perch& prima di lui

non si era fatta 1' esperienza scientifica della parola. > Prima di

Bopp fu fatta 1' esperienza scientifica della parola, e a tanta per-

fezione, che non vi & nulla piu da aggiungere. L' esperienza fu

scientifica in tutto il rigore del vocabolo. L' esperienza fatta dal

Bopp fu sulla forma grammaticale : e benche le sue indagini

sieno state in molte cose felici e aprivano il campo a nuove sco-

perte, nondimeno anch'oggi le idee del Bopp su quella stessa

forma grammaticale non sono senza contraddittori. La esperienza

del Bopp dee chiamarsi analisi storica della parola, non gia asso-

lutamente e senza restrizione, scientifica. Legga il prof. Lignana
le vere quistioni scientifiche trattate da S. Tommaso sulla Pa-

rola, nell'opuscolo De Veritate, e si convincera da se stesso che

sulla scienza della parola, la filosofia antica disse tutto. Nel-

F opera del P. Salis-Seewis sulla Conoscenza sensitiva, all'arti-

colo Y della parte F, trovera il piti "bello e piti dotto commento

che si potesse fare della dottrina dell'Angelico intorno alia Pa-

rola. Si dorra allora d'aver egli con troppo orgoglio gravato la

filosofia antica di non sappiamo quale orgoglio d'alcune defini-

zioni astratte onde credeva d'aver il diritto della derisione su

questa die essa chiamava laboriosa, ma cieca erudizione.

La filosofia non ha mai creduto di doversi occupare delle pii\ o

meno felici ricerche intorno alle affinita degli idiomi tra loro, e il

Lignana non ci da il nome di verun filosofo che abbia disprezzato

i lavori di filologia comparata, quando siano fondati sopra certe

e ben definite leggi e costanti. La filosofia aveva ed ha tuttora il

diritto di esaminar i diversi sistemi proposti fin qui sulla natura

ed origine del linguaggio, e di rigettarli, se contrarii alia verita.

[e per ci6 aveva mestieri di ricorrere alia critica di Kant per

'adicar le sue pretensioni. La critica di Kant si aflida tutta

Lignana, che bene 1' ha studiata e ce ne porge splendidi saggi

le'suoi discorsi. Con la fiaccola di cotesta critica di Kant, il
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Lignana scopre che la grammatica comparata di Bopp e la

plena soluzione del problema inaugurate dagli Italian! al secolo

decimoquarto > e 1'Ascoli riferita questa scoperta, esclama : il

Lignana dice cosa, ch'io confesso di non intendere, e sara mio

fallo; come sara mia colpa, se, in generale, non so affatto darmi

ragione del perch& egli deliberatamente confonda la filologia, che

e, a dir breve, la scienza della letteratura, colla linguistica

(o meglio la glottologia), che & la scienza della parola
l

. La

cojifusione di cui 1'Ascoli confessa di non potersi dar ragione, 6

una conseguenza del sapersi ora solamente per la grammatica

comparata del Bopp, che cosa & la parola, che prima non si sa-

peva, ne si poteva sapere, perciocch6 non s'era fatta 1'esperienza

scientifica della parola ;
ed e al tempo stesso un saggio del pro-

fitto che ha tratto il Lignana dallo studio della Critica di Kant.

Che se il dotto linguista si maraviglia dell'ignoranza di cose che

sono affatto elemental! in linguistica, si ricordi d'avere scritto che

il Lignana spazia ardimentoso e sicuro per altissime sfere,

mentre egli si tiene e deve tenersi quasi rasente il suolo
2
. >

Lasci ad altri il giudicare se la sua prosa temper! la sua lirica

(del Lignana) o non la turbi malamente 3
. Si che malamente

la turba; e turba anche il nostro giudizio sul valore di quell' en-

comio di campione della grammatica psicologica comparata >

che 1'Ascoli gli avea fatto, qualche periodo piu su. Un altro agi-

lissimo volo lirico spicca il Lignana dalla realta storica, quando

ci assicura d'aver yeduto (e come non vederlo con la face miraco-

losa della Critica di Kant?) che il primo risultato di Bopp fu

di stabilire alcune leggi invariabili, impreteribili della trasfor-

mazione de'suoni nelle lingue Indo-Europee. Bopp prima
di scoprire il nuovo mondo della Filologia, ha scoperta la bus-

sola, la legge delle trasformazioni fonetiche > pag. 10. Ne" si

pensi che le scoperte del Lignana sian solo coteste; egli e" av-

venturatissimo Sopra quanto ne porti il dire, e con un girar di

ciglio, scopre ancora che senza Bopp il ritorno della letteratura

tedesca in SB* stessa, questa fase del suo rinnovamento sarebbe

rimasta desiderio, ironia, romanticismo. Bisognava dimostrare

la continuita della parola tedesca da Ulfila a Groethe; e la Gram-
1 Studii critici, pag. 45. * Ibid. pag. 4-4.

3
Ibid., pag. 44.
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matica Comparata di Bopp nolle sue applicazioni alle lingue

germaniche fu questa dimostrazione. Su questa base Grimm e

Lachman scoprono poco per volta la letteratura tedesca del Medio

Evo, sotto 1'aura di questa remota ma sempre fresca scaturigine

si tempera il calore della crapola roinantica, e la poesia si ricon-

giunge con Uhland aH'istinto popolare pag. 11.

L'Ascoli a un cuinulo di tante falsita storiche, perde la pa-

zienza, e pur usando prima la carezza d'una lode di valoroso

all'amico, gli da un terribile manrovescio con quelle parole mi

sembra manomettere, senza misericordia, la veneranda realta

de'fatti
1
. Chi senta il Lignana dovra credere che 1' opera

boppiana incominciasse da segnalate scoverte fonologiche ;
dovra

ritenere, che i primi e fondamentali lavori del Bopp si aggirassero

intorno all'istoria e alle corrispondenze de'singoli suoni delle

lingue che egli veniva raccostando. La qual supposizione sarebbe

affatto contraria alia verita pag. 47. II Lignana ha come

voluto obliare il libro reale, e crearsene un altro, secondo la mente

sua. Creato il quale, veniva quasi da s& 1'ulteriore affermazione,

che il Grimm applicasse alle lingue germaniche le leggi trovate

dal Bopp ;
locche e quanto dire, che il Grimm imparasse ci6 che

veramente egli ha insegnato pag. 48.

Ma poniamo dall'un de'lati cotesto discorso pel giubbileo bop-

piano, che, come si & veduto, non fu bene augurato e bene avven-

turoso ne alia modestia del lodato, al quale si attribuisce quello

che non gli appartiene, ne alia riputazione scientifica e storica

del lodatore.

Nel discorso sulle trasformazioni delle specie e le tre epoche

delle lingue e letterature indo-europee recitato in Roma, la scienza

storica e filosofica del Lignana non ci offre minor materia di stu-

pore. Passandoci al presente del concetto fondamentale del di-

scorso, che non & questo il luogo di discutere sulla natura deila

specie, n& sull'applicazione che ne fa alle lingue e alle letterature,

porta il pregio di ammirar la sicurezza con che il ch. professore

sbalestra cantoni in aria. Questa teoria della trasformazione

delle specie, dice a pagina 9, contro cui i Gesuiti sono cosi incli-

1 Studii critici, pag-. 46.
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nati a scagliar le loro invettive ne'nostri giorni, fu iniziata nella

linguistica da un gesuita tedesco in Eoma, proprio nel collegio

di Propaganda Fide. I lettori saran certamente desiderosi di

udir il nome del gesuita che da una smentita a'suoi fratelli: il

Lignana & fortunato di ricordarcelo con quelle parole. Quando

frate Paolino cerco di stabiiire la prima volta gii indizii di af-

finita fra il Sanscrito, il Zendico ed il Latino, rettifico senza ac-

corgersene, 1'applicazione del concetto di specie.

Povero argomento del Lignana! il gesuita tedesco e" un car-

melitano scalzo che al secolo si cMam6 Giovanni Filippo Wesdin,

in religione prese il nome di fra Paolino da S. Bartolomeo. Que-

sta non e poi una erudizione tanto pellegrina per un professor

di linguistica. Nelle letture sulla scienza del linguaggio di Max

Miiller, nell'introduzione allo studio della stessa scienza del Pezzi

e nell
:

'Introduction to the science of language di A. H. Sayce,

si parla del frate Paolino. Citiamo le parole del Sayce per far cosa

grata al Lignana che sa e scrive inglese. Paulinus a Sancto

Bartholomeo, whose real name was Philipp Wesdin *. I gesuiti

non son frail, ma cherici regolari ;
e il Lignana dovrebbe esser

piu forte in materia di religione e di religiosi, e soprattutto di

catechismo, se vuol che gli sia fatto ragione quando a pag. 15:

Se noi altri laici, dice, non fossimo stati contro ogni diritto sto-

rico, sebbene senza grande nostro rammarico, esclusi da ogni par-

tecipazione nelle definizioni delle verita religiose, ci potremmo

provare a vedere, se non sia possibile una migliore apologia del

cristianesimo. Nel periodo appresso non ammette altra unita e

fraterniU umana che nello spirito e non nella carne, come dice

il vangelo. E dove parla di Eenan (pag. 24) pretende che il

mondo neo-latino malgrado gli onesti dissensi e il fanatismo del-

1' anatema, gli e debitore di aver sentito un' altra volta in mezzo

all'mdifferenza religiosa Tideale inesauribile del Cristo. Que-

sta in buona lingua si chiama impudenza. Volerci conoscenti e

grati ad un empio, ad un rinnegato che Gresu Cristo nostro Sal-

vatore oso appellar un uomo volgare, un giovane democratico.

Nominando Walther von der Yogelweide un altro nemico, dice,

1 Vol I, pag. U. London 1880.
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come il nostro divino Alighieri, di quella menzognera e nefasta

dote di Costantino, i cui tiltimi lembi furono lacerati per seinpre

dal popolo italiano al 20 settembre 1870.

Ed ora diamo un saggio dello stile del Lignana, che della

lingua non si pu6 dir altro se non se che ell'e tutta ne'vocaboli

in quanto sono italiani e non greci o tedeschi. Fortunato chi potra

intendere il costrutto di quest! period!. La storia letteraria in

Italia, fatte poche eccezioni, ma principalmente quella del Tira-

boschi, imperocche i gesuiti siccome quell! che non creano, ma

seppelliscono le letterature siano piu nel caso di fame il cata-

logo e I'epitaffio, la storia letteraria in Italia fu finora il campo

incontrastato del vuoto patriottismo e della cosidetta estetica.

In buona grammatica il senso dunque sarebbe che la storia let-

teraria del Tiraboschi sia stata finora il campo incontrastato del

vuoto patriottismo e della cosidetta estetica. Chi ne sa cica ? I

gesuiti poi che non creano le letterature sono proprio biasime-

voli. Essi pero non si pensavano che le letterature si creassero

da ordini religiosi, o da congregazioni, e avvisavano che le lette-

rature antiche erano gi create, e le moderne europee anch'esse,

e non ci fosse piu da crearne, se pure non si yoglia vituperare

1'onorato nome di letteratura, dandolo alle schifose sconciature

del verisino, o alle innaturali e scapestrate invenzioni del ro-

manticismo. Nel periodo che segue, la stranezza dello stile 6

congiunta con la falsita del concetto; mercecche dice: Se la

giottologia ariana comparata e solamente la porta del tempio an-

cora semichiuso della filologia ariana comparata, da essa sola

tuttavia possiaino e dobbiamo imparare quel metodo che ci per-

mettera di studiare con eguale esattezza le articolazioni e la

morfologia delle letterature p. 31.

Noi conosciamo una filologia ariana comparata, ma una giot-

tologia ariana comparata, non sappiamo che cosa sia. Conciossia-

cosache giottologia e la scienza del linguaggio considerata ne'suoi

universal! principii applicabili a qualsivoglia genere e condizion

li lingue, e per cio stesso, anche all' ariana. Parlarci dunque di

giottologia ariana comparata che non sia filologia, e paiiarci

di cosa che non ha senso. Che s'intenda poi per articolazioni e
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inorfologie delle letterature, se il Lignana non eel fara sapere,

uoi resteremo eternamente al buio. Altre tenebre ci si addensano

sugli occhi in questi period!. La filosofia, che non matura che

col scetticismo, e la dura esperienza della vita e del mondo &

preformata come idealismo precoce nella stessa compage della

parola ariana p. 32. Lo spirito acquistando poco per volta la

sua consapevolezza, si e sciolto dalla potenza simbolica dell' ele-

mento estetico, che predomina nella parola antica, e la lingua

moderna e diventata la cifra dello spirito inoderno > p. 29. La

consonante si raggruppa e si affolla senza intermezzo di vocale

con virilita di articolazione nel principio delle parole latine e

germaniche, e mollemente si adagia nella vocale che segue la

consonante nello slavismo orientale, come accordo di gusla non

ripercosso, n& rotto da alcuna eco della steppa immensa ed uni-

forme p. 26. Questa lingua, (la protoariana) parlata per lo

meno a due mila anni di distanza dall'era volgare, al primo affac-

ciarsi dell'emigrazione ariana nella valle dell' Indo, rappresenta

il nostro spirito storico nella totalita ancora indistinta de'suoi

moment! teoretici. La parola e mito, poesia, religione e cogni-

zione nel medesimo tempo. E tutta la potenza dello spirito ariano

che superata la fluidita dei moment! preistorici nell' intuizione

istintiva e spontanea di tutto 1'essere e di tutto il pensare pro-

rompe, si dilata, si fissa e si beatifica nella parola ariana p. 17.

Finiamo con la beliissima imagine delle lingue slave comunque
riscaldate alle fiamme del rogo di Giovanni Huss, e Girolamo

da Praga > p. 30.

Ecco un bel modello di stil chiaro e sublime, con che si do-

vrebbe scriver la storia della letteratura, e far dimenticar quel

catalogo o epitaffio che 6 la storia della letteratura italiana del

Tiraboschi. Or s'egli e vero quel che afferma lo stesso Lignana:
Piu che la speculazione il buon senso, e assieme col buon senso

1'osservazione & la madre della scienza pag. 5, e mestieri con-

chiudere che la scienza del Lignana non ha madre. II buon senso

e la osservazion giusta e soprattutto storica, non danno buone

nuove di s& negli scritti del Lignana. Quello che splende som-

mamente ne' discorsi del ch. professore non e la scienza, ma la
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patria carita come la intendono i liberali, e questo & il piu nobile

titolo e quasi an diritto per alcuni d'aver le Cattedre nelle Uni-

versita di Napoli e di Eoma. E se le tengano in pace; ma per

amor di quella patria, ond'essi fanno gli spasimati, e che gene-

rosamente li paga, non si dian vinti alia vanita di scriver prolu-

sion! e discorsi come questi, che in faccia allo straniero la fanno

apparir lercia, zotica e ridevolmente ignorante.

Ed ora venga il neoconte de Grubernatis e ci dica nella bio-

grafia del Lignana che: All'infuori di qualche dotta ed ele-

gante prolusione, di alcune poesie e di molti articoli sparsi, il

Lignana non diede, pur troppo, alle stampe altro pag. 1197.

Lodato sia il cielo! basta quel che diede per Tonor suo e per

qnello d' Italia. Senonche il de Grubernatis intorbida la nostra

pace dicendo: Ma pare che in portafoglio egli tenga parecchi

volumi ibid. Cotesto portafoglio non vorra essere al certo una

inezia s'ei puo contener parecchi volumi; salvoche i volumi non

sieno in 128, di sedici paginine come i calendarini profumati

del Pineider di via Tornabuoni.

Mettera bene intanto, poiche ci cade in concio, di far conoscere

il merito del Dizionario Bibliografico del de Gubernatis. La Eas-

segna Settimanale del 25 maggio 1879, ne port6 giadizio dalle

lettere A-BAC alle lettere BAC-BON, e quel giudizio resta anche

lo stesso fino alia Z. Eecheremo alcuni tratti della Eassegna:
II prof, de Gubernatis... s'5 rifugiato in un proposito di be-

nevolenza universale, e spera che n'abbia ad uscir fuori una fra-

ternita di letterati, i quali, se anche non s'amino tutti fra di

loro, ameranno, se non altro, lui che gli ha biografati tutti fra

gli illustri contemporanei. > Nota quindi la mancanza di pro-

porzioni : per le altre nazioni registra solo le vere celebrita, e

per F Italia invece scende quasi ad ogni insegnante di ginnasio,

a quell! che hanno scritto due o tre articoli di giornale, od hanno

ricevuto un ringraziamento dal Tommase"o, un Tutto vostro Ga-

ribaldi od uno spillo per cravatta dalla Casa Eeale... A ci6

s'aggiunga che, tra gli Italian!, si trovano registrati non solo

quelli che poco o assai hanno fatto, ma altri ancora che, se non

era questo o quel caso, avrebbero fatto ed altri che faranno. (E
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il caso del Lignana per appuntino). In- realta persone dunque che

non hanno fatto niente.-Un'altra sproporzione che si rileva ad

occhio nudo e che rientra in parte nelle gia notate, consiste

nell' importanza e quindi nello spazio conceduto al tale od al tal

altro... Yi sono articoli che vanno per le spiccie su uomini che

dagli stessi dati di fatto contenuti negli articoli risultano co-

spicui, e ve ne sono altri invece che si dilungano su vanita che

vogliono parere persone e largheggiano anche di lodi, di consigli

e di incoraggiamenti.

Se il professor de Grubernatis si continuasse ne'suoi studii in-

diani, pe'quali ha vera attitudine e ne'quali si & fatto un buon

nome, e non volesse por mano a tante cose come riviste, antolo-

gie, e giornaletti per bambine, i suoi lavori sarebbero piu ac-

curati e piti lodati, n& della sua Mitologia delle piante Emilio

Chatelain avrebbe detto : Ce manuel n'est pas un des mieux

reussis parmi les travaux du f6cond 6crivain
l
. Ma la piu grave

colpa del de Grubernatis nel cospetto di Dio, e 1'oltraggio ch'egli

fa a Cristo ed alia sua Chiesa, quando nella biografia di alcun

frate o prete rinnegato, in luogo delle vere cagioni, che il tras-

sero al mal passo, cio^ 1'animo codardo e vile, o IQ smisurato

orgoglio, o guel che suole piu di spesso intervenire, l'amor vi-

tuperoso di qualche femminetta, osa suggerire i lunghi studii,

gli esami profondi, gl'mtimi convincimenti, la necessita d' esser

libero da ogni legame alle scientifiche speculazioni. Infelice e

malaccorto avvocato di apostati ! Dopo maturi esami e studii pro-

lissi e coscienziosi non s'esce della Chiesa cattolica, si viene ad

essa : testimoni i piii dotti ed illustri protestanti che tuttodi cor-

rono al dolce ovile onde Cristo & il pastore, e suo vicario in terra

il romano Pontefice. Si dira del de Gubernatis che per aver tutti

amici

Di tutti disse ben, fuorche di Cristo.

1 Revue de Philolog. de Latterat. et d'Hist. anciennes, an.et torn. V, 4e-livrais.
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I.

II Sole e i suoi adoratori antichi e moderni.

Sue magnificenze ; grandezza e massa.

Si canti un inno al Sole Egli, egli i& il verace nostro padre
celeste: egli che in s& raduna ed attua per noi gli ordini del-

1'eterno Pensiero.

Onore al divino Surya che i nostri antichi celebrarono nei

loro inni:

A lui che 6 principio del fuoco, del moto e della vita, e sal-

vatore del mondo; a lui che spande il lume e la gioia nella

natura.

Amiamolo, pregianiolo, sentiamo il suo valore e la sua pos-

sanza. >

L'occhio resta abbagliato, 1' imaginazione si smarrisce quaute

volte s' incontrano ad affisarsi o T uno o 1' altra nel grande astro

solare, che salito a mezzo il cielo vi spiega tutta la gloria della

sua magnificenza. Soggiogati dallo splendore della sua maesta i

popoli fanciulli gli s'inchiuarono senza piu come a un Bio. Pe-

rocche a inisura che nelFuomo la fantasia comincia a soverchiare

la ragione (nel che consiste la fanciullaggine come degl'indivi-

dui, cosi delle nazioni) 6 naturale che, oscurata Fidea di un Ente

Supremo incorporeo, il concetto della divinita si venga a concre-

tare nella pii\ splendida delle creature celesti. Quindi ^ che il

Sabeismo fu nella piu remota antichita la religione pii\ univer-

sale, e tale rimase ancor quando la fantasia dei popoli, compiendo

Vedi quad. 757, pagg. 25-41, del presor.tf
1 volume.

Serie ZJ, vol. JZ, fate. 159 ]9 26 gennaio l*-82
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1'opera sua, gli di& anima e vita colle sue personificazioni mito-

logiche.

II che tutto sapendo i piu eruditi fra i nostri esploratori, si

figureranno che la guida, abbisognandole im esordio di qualche

novita pel nuovo argomento in cui sta per entrare, abbia tolto

perci6 in prestito un inno da chi sa quale antico menestrello

adorator del Sole. Proprio cosi
;
dira forse un linguista, versato

nella letteratura sanscrita. Cotesto che abbiamo udito, vuol essere

il volgarizzamento di qualche antichissimo canto vedico, uscito

forse in luce test& nel giornale della Societa Asiatica di Calcutta.

I Yeda assai cose ci raccontano del gran Surya, cosi chiamano il

Sole, incarnatosi piu volte sulla Terra, dove Iasci6 Tarii figliuoli,

succeduti poi dopo lunghe guerre sul trono delle Indie ai figli

di Soma ossia della Luna. Surya presiede ai sette pianeti, che

presso grindiani altresi danno il nome ai giorni della settimana.

I Bramini poi mentre invocano il loro Brama, tre volte mattina

e sera gittano delFacqua col cavo della mano verso il Sole. E ve-

risimile adunque che la nostra guida ci abbia in fatti regalata la

versione di un loro cantico. Cosi il nostro dotto indianista, a

cui la comitiva tutta sara prontissima di far plauso: ma la guida

deve per amor del vero confessare che i suoi viaggi volti a tut-

t'altre regioni, non le porsero mai 1'occasione di visitar 1' India,

n^ d'impararne le lingue e le letterature.

Se in cambio di Snrya si fosse mentovato Osiride, ripi-

gliera qnalche erudito egittologo, aggiuntosi alia nostra comitiva

per paragonare Tastronomia nostra con quella dei monumenti

egiziani, congetturerei francamente che cotesto bell' inno sia stato

anzi tratto dai papiri di qualche museo egizio. Chi conosce la

puerilita delle superstizioni egiziane, andate persino in proverbio

fra i popoli dell'antichita, si maraviglierebbe se quel volgo che

adorava devotaraente gli agli e le cipolle, i topi e i ranocchi, non

avesse venerato come sommo fra i uuini il Sole, Per la qual cosa

.anche gl'imbalsamatori egizii, quando, tratte le viscere ai cada-

veri a s5 commessi e chiusele in un cofano, le gettavano a som-

mergere nel Mlo, raccomandavano al Sole, come a Signore su-

premo, 1' anima del defunto ; secondoche narra Porfirio riferendo
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eziandio la formola da loro usata in quella cerhnonia. Basta poi

aver present! i miti di Osiride, di Aminone, di Oro, di Arpocrate

per rawisarvi altrettante personificazioni del Sole secondo i snoi

varii influssi nelle vieende delle stagioni e nell'.agricoltura. Per

1'appunto come Apollo coi suoi dardi
r
Ercole colle sue forze,

Baccocod suoi viaggi, simboleggiavano presso agl'imaginosi Grreci

il Sole e 1' annuo suo corso per le costellazioni
;
e allo splendido

ma inanimato astro, oggetto di venerazions al volgo, prestavano

vita e sentimento.

Ci professiamo riconoscentissimi al nostro egittologo di

erudizioni cosi .varie. e peregrine, ina poich& s' e mossa, senza vo-

leiio noi, la questione circa 1'autore dell'inno testfc recitato a

modo d' innocente esordio, la guida & costretta a dire che gli

Egizii non ci ebbero mano ne punto n6 poco. E a parlare schietto,

dopo le ciurmerie astronomiche di Bendera e di Tirvalore
1

,
la ge-

nuina e lepida storia delle quali sapranno i nostri eruditi inter-

locutori raccontare meglio di noi all'onorevole comitiva; dopo quei

saggi dunque di ciurmeria astrononiicay Indiana ed egizia, un

astronomo dei nostri giorni non accatterebbe da qnei due popoli,

non che altro, neanche una Laude del dio Sole. Piu presto ne

chiederemmo una alle tradizioni o dei Parsi o degli Arabi o dei

Tibetani o dei Cinesi o dei Gralli o degli Aztechi del Messico

1 Al tempo della spedizionn di Napoleone I in Egitlo, furono trovati fra le ro-

yine di Dendera e poscia di Esneh alcuni zodiaci dipinti, a cui gPincreduli di quei

di attribuirono col solito apparato di scienza una sfondata antichita. II trionfo che se

ne meno ad onta e smacco dclla cronologia biblica colta in fallo, ne andava alle

stelle
; quando pian piano si venne a mettere in chiaro che quei zodiaci eran dei tempi

d'Adriano e d'Antonino Pio, se non in quanto uno al tutto simile, trovato sopra una

mummia, risaliva al tempo di Nerone. D' allora in poi i zodiaci di Dendera e di Esneh

non sono piii citati se non da qualche piccolo incredulo italiano, fidato della igno-

ranza di chi Pascolta. Una sortc simile ebbero le tavole astronomiche indiane porta-

teci, la principale di esse, da Tirvalore, discusse e levate a cielo dal Bailly, ma sfatate

irremediabilmente dal Delambre, dal Laplace, dal Colebrooke, dal Bentley, dal Mon-

tucla. Dopo di che se i nostri piccoli increduli discorrono tuttora di un India

di 4,320,000 anni fa, sono da compatire; ma non e da compatire il Pictet, quando

nega che le conclusion] del Bailly siano state mai combatlute con argomenti astro-

noraici e matematici, anche dopo la difesa tcnlatane dal Play fair. Lo stesso Delambre

rispose al Playfiiis trionfalmente, e la questioiie pel suffragk) degli .altri citati autori

fu canonicamente sotterrata nel foro astronomico.
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o degl' Inca del Peru, o di qualche selvaggia tribu del Canada
;

giacch& la bambina civilta e la barbarie del popoli americani,

quanto a devozione verso questo nume imaginario, gareggi6 colla

primitiva puerilita del continente antico. Ma da nessuno di co-

testi popoli la guida tolse in prestanza il suo Inno.

II quale, poich& la comitiva 6 curiosa di conoscerne Tautore,

non e altro che un'Antifona devota, composta in Europa, nel

bel mezzo del secolo XIX, da una cotal altra guida, che abbiamo

piu volte nominata. L'inno, a cui non abbiamo aggiunto di nostro

se non la divisione in versetti, 6 compilato dal Flammarion ad

uso della nuova setta, che al cristianesiino vuole sostituito il culto

della natura e si strugge di devozione recitando Paternostri al

Sole, al quale trasporta sedamente con empieta pari alia scioc-

chezza, i titoli di vero Padre celeste e di Salvatore del mondo :

e di si bei ritrovati a cui seppero e sanno arrivare i piu lerci e

rozzi barbari d'ogni paese, i nostri Sabei redivivi si gloriano

come d'un progresso il piu sublime della scienza moderna. Ma
la guida che ha il bene di servire questa onorevole brigata

e, conforme all' uso di chi fa viaggi lunghi e rischiosi, porta

senipre con seco la Sacra Bibbia a conforto ed istruzione, apre e

legge nel libro della Sapienza al capo XIII: Or vani sono

tutti gli uoinini i quali non hanno la scienza di Dio: e dalle

buone cose che si veggono, non sono giunti a conoscere Colui che

&, ne dalla considerazione delle opere conobber chi fosse 1'Arte-

fice
;
ma dei e rettori del mondo credettero essere o il fuoco o il

vento o Fetere commosso (cosi crede la guida potersi interpre-

tare quel che la Yolgata chiama citatum aera e non e il vento

gia nominato) o il corso delle stelle... o il sole o la luna
1

: > con

quel che segue ad evidente dimostrazione dell' essere cotesto

culto della natura anzich^ un ritrovato di scienza moderna, una

fatuita dei secoli di maggiore ignoranza, a cui per coinpassione

1 Vani autem sunt omnes homines, in quibus non subest scientia Dei: et

de his quae videntur bona, non potuerunt intelligere eum qui est, neque ope-
ribus attendentes agnoverunt qui esset artifex; sed aut ignem aut spiritum
nut citatum aerem, aut gyrum stettarum... aut solem et lunam, rectores orbis.

terrarum deos putaverunt (vers. 1, 2).
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si da il solo nome di vanitd, bench& il Savio sia costretto di di-

chiararla inescusabile. < Imperocche se costoro poterono sapertin

tanto da pregiare le cose del mondo, come mai piu agevolmente

non iscopersero il Signore di esso?
1
>

Yero 6 che lo stesso Savio, cioe lo Spirito Sauto per bocca di

lui, allega in favore di quei primitivi popoli una discolpa, la

quale, attesa la puerilita della loro mente, se non iscusa 1' ine-

scusabile vanita della loro superstizione, ne attenua d' alquanto

la reita : ed 6 che essi cercavano forse Iddio nell
7

investigare le

opere sue; ma rimanevano cosi presi dalla grandezza e bellezza

delle creature,- che vi soffrivano abbaglio e credeano di ravvi-

sarvi la divinita: che & per 1'appunto il pericolo a cui pu6 andare

soggetto chi ha gagliarda la fantasia e debole 1' intelletto. Per

cosiffatte menti puerili non mai la magnifieenza del cieli e in

ispecie del Sole pote essere occasione piu efficace di fanciullesche

superstizioni, quanto ai nostri giorni, in cui 1'astronomia ce ne ha

rivelate maraviglie neppur sognate dagli antichi. Ma a coloro

che sono dotati di mente ferma, come fin qui ne diedero piu che

bastevole prova i nostri compagni esploratori, augura la Guida

pari vivacita di fantasia a raffigurarsi in concrete cio che la

scienza in aride cifre ci propone circa la grandiosita del nostro

Sole : e mente e fantasia assorgano poi ciascuna a modo suo dalla

magnificenza di si bella creatura alia divinita di quella Mente e

alia Onnipotenza di quel braccio che lei e milioni e milioni di

altre stelle somiglianti trasse dal nulla e sparse nell'universo.

Sei metodi diversi adoper6 Tastronomia moderna per since-

rarsi intorno alia distanza che corre dalla Terra al Sole. II primo

si regge sulla durata del tempo che la luce impiega per venirci

dall' astro centrale. Diversi fisici hanno determinata direttamente

la velocita della luce, che e di presso a 300,000 chilometri per

minuto secondo. Dall'altro canto le occultazioni dei satelliti di

Glove fanno vedere che la luce impiega 16 minuti e 30" ad at-

traversare il diametro dell'orbita solare, e quindi 8' e 15", os-

sia 495 secondi, a percorrere la ineta di quel diametro, ossia

1 Si enim tantum potuerunt scire ut possent aestimare saeculivtn., quoniodo

huius Dominum non faeilius invenerunt? (vers. 9).
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]a distanza che & dalla Terra al Sole. Moltiplicando percid

495 per 300000 si ha in ehilometri il valore di cotesta distant.

II secondo metdto si giova di quella che i fisici chiamano

aberrazione della luce.

II terzo si avrale delle perterbaziorai arrecate dall'attraztone

del Sole nel moto della Luna. Le quaM dovendo variare d'inten-

sita secondo la legge -del qmdrato delle distance, si pu6 dall'ana-

lisi delle pertrarbaziani risalire alia misura della distanza stessa.

II parto similmente si fonda sollu legge di ^ravita in quanto,

conosciute eon meto^i proprii le grandezze dei piuneti, si deduce

dai lore- moti la distaom del- Sole.

II quinto, senza ehe sia d'liopo qui di spiegarlo, e fondato

sidle osservazioni di Marte-o di alcuno dei piceoli pianeti esterai.

II sesto finalmente si giova delle osservazioni di un pianeta

interno qual ^ Venere.

Or tutti questi metodi, s'accordano in modo meraviglioso a

stabilire la distasza del Sole dalla Terra im 148 milioni circa di

chilometri. Ma posto cio, era im giuoco oramai per gli astronomi

il determinare eziandio la Tern grandezza del Sole. Imperocche

sapendosi da tutti che un corpo tanto piu- ei apparisce piccolo

quanto egli ^ pii\ loatano, e ei5 secondo la perpetua legge dei

quadrati, bastava TabiMta di uno studeate per calcolare quanto

grande debba essere reaimente un disco, il quale alia distanza

di 148 milioni di chilometri si presenti con un diametro di

32 minuti primi e 4"; ehe e la grandezza appunto sotto cui ve-

diamo il diametro solare.

La nostra imaginazione si confonde e indietreggia e invano

cerca motivi di dubbio, mentre necessitata a seguire quel calcolo

d'un'evidenza resa pr^ sfolgorante dalla sua semplicita, vede

passo passo iugrandirsi dinanzi agli oceM quel globo maestoso e

ingigantire senza posa fno allo sterminato diametro di 1,380,000

chilometri. Era i ragguagli G^ &i sogliono proporre a dichiara-

^ione di cotesta grandezza, scegliamone un solo. La Luna, come

fu detto a sue luogo, ^rasYita intorno alia Terra ad uaa distanza

media di 384,000' efetaafctri. Sup^oniamo pe^rtaato- che la Terra,

accompagnata senza altra mutazione dal suo satellite, andasse a
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collocarsi uel ceatro del Sole. Essettdo il raggio solare, ossia la

meta del diametro, di 690,000 chilometri, b ehtaro ehe la Luna

si troverebbe anch'essa immersa nella profondita del globo so-

lare, e <xm ki tutta I'orbi4a che esea descrive intorno alia Terra.

In altri termini : m una di queste magnifiehe serate di cui ci e

cosi prodigo il corrente inverno, lemrao lo sguardo all'argenteo

globo della Luna. Eaifiguriaioci poi tin globo, il cui emisfero

s-uperiore riempia tutto remisfer celeste fino al nostro satellite,

e si continui cou un emisfero opposto, di nguale gmndezy,a. Co*

testo globo supererebbe appeaa di poco in diametro la meta del

vero astro solare; ad uguagliare il quale a^Tebbe da ingrandirsi

ancora quasi del doppio.

Tale 6 1' astro mag.nifico ehe & da ceatro al nostro sistema. II

suo diametro uguaglia 108 volte il diametro del nostro globo: ii

sura volume lo vince di 1,279,000 vdte, e vuol dire che di esso

si potrebbono formare altrettanti globi uguali in grandezza ai

nostro. Giove e 1390 volte piti graade della Terra, Saturno 864

volte, Nettuno 84, Urano 74: e pur tutti insieme, aggiuntivi

tutti gli altri pianeti, si avrebbero a moltiplicare 600 volte per

uguagliare una mole qua! & quella del Sole e del Sole si forme*

rebbero 600 sistemi di pianeti bastevoli da s^ soli ad abbellire

un firmamento.

E non e che quell' immenso corpo luminoso, simile a vampa

leggiera e vaporosa, offra grandi apparenze bensi ma poca so-

stanza. Ci6 pu6 affermarsi delle parti pid superficial! dove la

lontananza dal centro indebolisce la foraa dell' attrazione e il

calore piu agevolmente esercita la for/a sua espansiva: dal che

consegue che comprendendo nel calcolo della densita ancor quelle

parti, la sostanza solare sia di un quarto meno densa della ter-

restre. Ma pur cosi le compete il peso a un dipresso dell'acqua;

e se della sua sostanza non potrebbono formarsi 1,279,000 globi

pari in peso al nostro, come sarebbe se la massa solare avesse

consistenza pari alia terrestre, resta vero pero che se ne potrebbe

trarre la materia di non meno che 324,000 Terre!

Proporaionata all' immensita della massa, e conseguente da lei,

& la foraa che il Sole aduna in s6 ed esercita tutto intorno el
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create. A 4,000 railioni di chilometri di distauza egli ha possa

tnttavia di regolare il corso di un mondo qual & quello di Nettuno

< lo costringe a piegare di continuo dalla linea retta e descrivere

intorno a se un'orbita chinsa, come avvinto e imprigionato da

una infrangibile catena. Urano, Saturno, lo stesso gran mondo

di Giove, gli asteroidi, Marte, la Terra, Venere e Mercuric, le

comete, attirati da lui con forza irresistibile, gli ubbidiscono e

ne ricevono la legge dell' ampiezza e della velocita talor per-

sino inconcepibile dei loro movimenti. Sulla superficie del Sole,

i corpi pesano gia 27 volte piu che sulla superficie terrestre :

non maggiormente, a motivo della lunghezza del raggio che im-

porta una distanza 108 volte maggiore dal centre d'attrazione.

A uguale distanza dal centro 1'eccesso sarebbe, conforme a quello

della massa, di 324,000 volte; onde la pressione che qui risente

un corpo sa cui si e caricato un chilogrammo di qualsisia mate-

ria, risentirebbe qnivi, sotto lo stesso fardello, il peso di chilo-

grammi 324,000. Tanta & 1'energia dell'attra/ione solare! Di qui

pu6 farsi congettura, quantunque non esatta, della pressione qnor-

me a cui sono sottoposti gli strati pift interni di quel globo e la

compattezza a cui si trova perci6 ridotto quel nucleo di materia

infocata : disgregata quinci per la forza irresistibile dell' iucendio,

quindi compressa dal peso enorme degli strati superior! ;
solida

per la forzata disposizione delle molecole, liquida e fluida per

effetto dell'altissima temperatura che alle molecole, quantunque

addossate strettissimamente a vicenda, non permette di saldarsi

in un tutto, continuato per inthna coesione. In tali condizioni

dee trovarsi 1'interno di quel poderoso globo, dove i nostri espio-

ratori si dispenseranno dal voler penetrare con altro che col

pensiero, non sofferendo neppure 1' imagiuazione a rappresentarsi

ci6 che diverrebbe, tra per la pressione e tra per la veemenza

dell' incendio, chi, novello Empedocle, s'avventurasse, pur poten-

dolo, fra le compatte vampe di quel vulcano. E sara assai, se

assistiti dalla sorte che li accompagn6 sani e salvi fra gli stem-

perati freddi di Nettuno, non cl\e degli altri pianeti esterni,

potranno visitare senza disagio :

.la superficie del mondo solare e

prendere di quivi un nuovo saggio delle sue magnificenze.
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II.

La fotosfera, la cromosfera e I'atmosfera del Sole. Le mat-

chie solari; eruzioni ; protuberanze. Eotazione dd Sole in-

torno al suo asse: suo moto di traslazione verso la costelta-

zione di Ercole.

Quando con un telescopic si prende ad esaminare la super-

licie del Sole e, per non averne gli occhi smagliati, la sua ima-

gine raccolta dalle lenti si lascia cadere sopra un diaframnia,

quella superficie non ci apparisce pifr come uno specchio terso

n come un disco semplicemente infocato, ma come -un vasto maro

in sobboilimento tutto gallozzole, di figura pii\ clie altro ovale,

rassomigliate assai acconciamente dal Secchi a granelli di riso;

e sono le cime di tanti coni luminosi aventi alia base da 240

a 260 chilometri in diametro. Questa superficie esterna noi scor-

giamo, quando miriaino il Sole, rimanendoci invisibili le j)arti

piu addentro. Gli astronomi la chiamarono fotosfera ossia sfera

e, come a dire, involucro luminoso, guidati forse nell'imposi-

zione di questo nome dalla opinione, stata gia dell' Herschel, chu

il globo solare fosse di per s& oscuro, ma rivestito tutto intorno

da un involucre lucente, staccato dal globo stesso, al quale percio

bene si confaceva il nome suddetto. Oggidi, chiadte meglio 1

cose, la fotosfera non si distingue pii\ dalla superficie di quello

che diremo nucleo del Sole, bench^ quello strato esterno sia in

istato fluido, il che non pu6 asserirsi, secondo che accennamuio

pocanzi, delle parti pid vicine al centro.

Distinta dalla fotosfera 6 quella che dicesi dagli astronomi

cromosfera ossia sfera o involucro colorato, e consiste in uu

alto invoglio d'idrogeno incandescente, sul quale ne galleggia un

altro di altri gassi commisti, detto atmosfera, e si eleva tutto

intorno al gran globo solare fino a 300,000 chilometri e piu.

Ma ci6 che maggiormente sbalordisce e la grandiosita dei fe-

nomeni che si avvicendano in tutte e tre queste regioni, e non

hanno cosa da paragonar loro nei piccoli mondi planetarii. La

guida che ha 1'onore di servire questa colta brigata nel presents
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viaggio pel mondi celesti, facea nel 1858 la sua prima pratica

presso 1'illustre P. Secchi airOsservatorio del Collegio romano.

OiieU'anno era gia cominciata quell' agitaxione nel Sole e quel

visibilio di macchie sokri, chs, seguendo il misterioso ma indu-

mtato periodo undicennate, dovea giungere al sommo nel susse-

iniente anno 1859. Un bel di, la guida non ricorda ben quale se

non che era d' estate e sulle ore due pomeridiane, ed ecco uno dei

suoi giovani eolleghi aceorrore esterrefatto, dicenda qualche gran

finimondo dover suecedere el Sole, poiche ad ocehio nudo egli

vi scorgeva una macchia ehe mai pift la somigliaute. E diceva

il vero. Chi e da tanto di %rai?si in un oceano di metallo

fnso e incandescente, uno sconfinato vortice di cinquanta e piu

miia, chilometri in giro, dove la marea e i cavalloni del fnocor

nrtandosi, infrangendosi, rimescolandosi in cento guise precipi-

tano con indescrivibile impeto verso una tenebrosa voragine che

si sprofonda nel mez^o, capace d'ingoiare, se vi si gittasse a tu-

rarla, il uostro mondo terrestre : a eul basta la fantasia per rap-

presentarsi un tale spettacoto, pensi che un simile ne vide chi

quel di apptmtfr un buon telescopio a mirar quella macchia del

Sole, e di vie plu stupesdi s'abbatte a vederne chi per istudio

speciale ne sta alle vedette. Oaso e ch^ non solo ad un giovane

novello nelle maravigiie oe-lesti la prima vitsta di uno spettacolo

siffatto lascia una impr@ssioire indelebile, ma gll astronomi in

pel bianco ne rimangono sopraffatti.

Or che son dunque eoteste macchie? Come si formano? E

quegii abissi? E quelle fiumare di lava rovente o di vapore in-

fiammato che Tuno e Fattro pare rispondere al vero? I nostri

esploratori si renderanno di c& piu facilmente ragione se tor-

nando collo sguardo sulla superficie del Sole, vi osserveranuo un

altro ardine di fenomoni che^ in grandiosita uguaglia il primo-

se non anzi lo sorpassa. Cicy sjo le gigantesehe eruzioni che-

del nucleo e dallo strato d^lk cromosfera si sollevano

. Esse commciarono a studdarsi pifi accuratamente

in oeeasione delle pid recenti eclissi totali, benche gia da secoli

gli osservatori precedent! ne avessero lasciato me'moria; ma fm

credtita illusions dei sensi o iuganno degl'istrameDti imperfetti.
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Fin dal 1239 e poscia in pk\ attre eelissi total! erasi notato

che, coperto il disco solare daila Lu&a, dal suo orlo si vedeano

sporgere come fi&mme di varie forage e 4i color di rosa. Avver-

tito di iraovo neli'eclissi del 1843, il feawHeoo attrasse Fatten-

zlone degli astronomi che nelle eclissi seguenti e poi, la nierce

del metodo spettroscopico insegnato dal Janssen, in ogni tempo

no continuarono Fesame.

L eimioni d'idrogeno furono 10 prime cbe si notassero. Par-

tono esse dalla cromosfe-ra, composta eme fa detto, d'idrogeuo.

Quali che sieno le forze che si svolgoa^ di repente in quel mar^

infocato, non va mai gran tempo che qui o cola non se no spri-

gioni a un tratto uno stermina4io zatnpiilo di* color rosso a varie

sfumature, che sollevaudosi per Tatinosfera con una velocita di

200, 300, e fu detto fino di 600, 700 e 800 chilometri al ini-

nuto secondo, giungono aH'altezBa di 100,000 e fino di 300,000

chilometri dalla super ficie d^l Sole. Ye n'ha di tutte le forme,

tortuose, a squadra, a covoni, a fiamma, a pennacchio, a graticcio;

e giunte che sono al termine della salita, altre se ne veggono

incurvarsi ad arco, altre ricadere in lingue di fuoco, altre come

nubi rimaner sospese -nell' atmosfera.

Ma uon son queste le eruzioni che giovino a spiegare la na-

tura delle macchie e la loro formazione. Altre eruzioni adunque

niuovono dal seno stesso del corpd solare, e sono composte so-

prattutto di materie metalliche, di sodio, magnesio, ferro, calcio,

e via discorrendo. Notiamo di passaggio che Toro e Targento

noa furono scoperti finora nel Sole: quanto agli altri element!

sopraddetti, i nostri esploratori gia saano come lo spettroscopio

ei dia il modo di riconosceiii mediante Tanalisi dei raggi della

luca.che ciascuno di essi manda quando e incandescente, esso o it

suo vapore; e ciascuna delle luci si distingue per caratteri suoi

proprii e costanti, come le sostanze a cui appartengono.

Or quando una di coteste protuberance ricche di vapori inetal-

lici si scorge di profilo sull'orlo orientale del Sole, si pu6 metter

pegno che in quanto mette la rotazione solare a presentarci di

fronte quella parte del disco, si scoprira quivi eziandio una mac-

chia. La ragione si e perche i vapori eruttati neir atmosfera si
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vengono alloraa frapporre fra 1'occhio e la fotosfera: clella quale,

come pifr assorbenti, intercettano in parte i raggi, e rendono cosi

Faspetto di macchie meno luminose che le region! piu circostanti,

anzi pel contrasto paiono addirittura oscure, benche di fatto non

sieno. Mentre dura tuttavia Feruzione e quei fiami di vapori

salgono incalzandosi e si diffondono per 1' atniosfera, le macchie

prendono ogui maniera di forme piu strane, e noi scorgiamo iu

esse uno spaventevole agitarsi e confondersi di correnti commiste

a fill di materia fotosferica trascinata anch' essa dalF impeto del-

Feruzione. Ma la forma vorticosa non e Fordinaria, come suppone

la teoria del Faye ;
e neppure e frequente, non osservandosi essa

che in una sola macchia ad ogni trecento, come ha mostrato il

P. Secchi, la cui teoria, tratta dalle osservazioni, andiamo qui

esponendo.

Cessata Feruzione, le masse eruttato si vengono raffreddando
;

e le parti piu pesanti, composte per la maggior parte di vapori

metallici, ricadono sulla superficie del Sole dove si posano in vaste

isole di appareuza piu opar-a. Ma poco stante il peso le trae in

giu ed esse scendendo producono nella fotosfera quelle voragini,

il cui fondo, che s'inabissa fino a 2000 e 3000 chilometri, appare

piu che mai fosco ed oscuro. Se non che al tempo stesso i vapori

oud' 6 composta la fotosfera, muovono da tutto il margine intorno

a ricolmare il vano lasciato dalla materia che va soinmergendosi ;

la quale, trasparendo ancora pel velo vaporoso, da origine a quella

che dicesi penombra o mezzombra della macchia, a distinzione

delFombra piu nera e schietta del centro tuttavia scoperto. Per

ultimo ancor questa sparisce e la macchia si dilegua in nulla.

Non e ben certo chi pel prime osservasse le macchie del Sole.

Galileo e il P. Scheiner si contrastarono il vanto della scoperta.

A quanto pare, Galileo fu il primo a scorgerle, il che come beno

osserva il P. Secchi, era inevitable che avvenisse o a lui o ad

un altro dopo la . scoperta del canocchiale. Lo Scheiner, o gli

incontrasse lo stesso caso, o avesse avuto sentore delFosservazione

di Galileo, la prese a petto, osserv6 seguitamente le macchie, ne

not6 la variazione delle forme, e il moto apparente sul disco so-
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lare, e la penombra e le facule, e descrisse il inetodo da teaere

nolle osservazioni. Pubblicatesi le lettere del P. Scheiner sn

questo argomento, Galileo che non area fino allora rignardate

le macchie che come un oggetto di curiosita, vi si applied con

i studio piu attento; e, rigettate le inette spiegazioni dello Scheirier,

riconobbe pel primo che le macchie aderivano allo stesso corpo

di Sole e che il loro moto apparente & dovuto alia rotazione

'HI' astro intorno al proprio asse.

Questa conclusione peraltro non pote essere messa in sodo o

c'lhrita appieno se non nei tempi posteriori, a costo di numero-

sissime ed accurate osservazioni. Supposto per certo che le macchie

non sieno dotate di movimento proprio e si stiano per s& immobili

in quel mobilissimo oceano della fotosfera, bastera senza dubbio

tener conto del loro moto apparente per dedurne la velocita di

rotazione del globo, su cui si supporrebbero fisse ciascuna come

mi chiodo sopra una sfera che ruota intorno al proprio asse. Ma-

la mancanza di movimento proprio dovea o accertarsi o piuttosto T

<kcch& in realta non si avvera in tutte le macchie, dovea cor-

reggersi con I'aiuto di molti e non facili riscontri. Eseguiti questi

e discussi, possiamo finalmente asserire oggidi che la rotazione

del Sole si compie, all' equatore, in 25 giorni e 4 ore.

Ma ecco una nuova particolarita che ci mette sempre piu ad-

dentro nella costituzione di quello splendido moudo. La rotazione

della superficie a noi visibile del Sole, non della stessa velocita

angolare in tutte le latitudini, ma scema dalV equator solare ai

poli. Per intenderci, sulla Terra tanto impiega 24 ore a compiere

rintero giro diurno chi e sull' equatore, quanto chi sta a Pietro-

burgo. Nel Sole non e cosi. Mentre uua macchia posta sull' equa-

tore compie, come dicemmo, la sua rotazione in 25 giorni e 4 ore,

un'altra al 15 grado di latitudine vi mette 25 giorni e 12 ore;

nn'altra al 25 grado, 26 giorni; una terza al 38 grado 27 giorni,

e al 48 grado ancora un giorno di piu. I varii cerchi adunqne

dolla fotosfera, in cui nuotano le macchie alle varie latitudini ,

r iotano independentemente Tuno dalValtro : il perch6 la fotosfera

si muove tutta unita come un corpo solido, ma come un
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che segue disugualmente la vertigine del globo sottoposto, ubbi-

dendole del tutto all'equatore e ritardata da qualunque ne sia

la ragione, di quivi verso i poll.

II gigantesco globo solare si rigira adunque egli altresi mae-

stosamente intorno al proprio asse, come tutti i pianeti che gli

fanno corona. Quindi nasee spontanea uri'altra dimanda: II Sole

si moverebbe egli per avventura con moto eziandio di traslazione?

Andrebbe anch'egli per avventura, trasportato per lo spazio, e

gravitando eon tutto il corteo dei suoi pianeti intorno ad un astro

maggiore di lui? Per sincerarci intorno a questo dubbio noi non

abbiamo che un mezzo. Se il Sole si mtiove realmente, converra

che passando con lui in mezzo alle stelte, noi Tediamo queste per

eifetto di prospettiva mutare a Tieenda di postura, come sempre

accade quando procediamo in mezzo ad una sparsa quantita di

oggetti che non ci accompagnino nel nostro moto. Or quantunque

le stelle sieno cosi lontane da noi che tutta 1' orbita annna ter-

restre 6 quasi un punto matematico rispetto alia loro distanza
;

e avvegnache nel percorrerla da un capo all' altro non ci riesca

quindi di potere scorgere nelle costellazioni il menomo sposta-

mento; nondimeno raecogliendo le osservazioni di molti anni, si

e venuti a capo di notarne alcuno in qualche stella piu vicina e

piu opportunamente collocata, e se n'e conchiuso che il Sole di

fatto, e con esso tutto il suo sistema, va yogando senza posa per

lo spazio etereo verso la costellazione di Ercole.

L'astronomia non e in grado ancora di definire se il moto da

lei scoperto nel Sole, accenni ad un' orbita chiusa o ad una linea

comunque curva o diritta. Ma se essa e un' orbita e se questa

e regolata da un astro centrale, coloro per cui avviso il nostro

sistema correrebbe colla velocita di quasi 1000 milioni di chilo-

metri aH'anno intorno a un altro Sole stellare, non hanno forse

calcolato bastevolmente quale spropositato eccesso di massa si

avrebbe da attribuire a cotesta stella, per dar ragione di una

si grande velocita. Dall'un canto la velocita suddetta e la medc-

sima onde la Terra e animata per 1' attrazione del nostro Sole.

Or 1' attrazione scema in ragione del quad,rato della distanza,
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sicche Nettuno a 4000 milioni di chilometri dal Sole precede con

una velocita di non piu che 42 milioni di chilometri all' anno.

Si rifiettfc ora che la piu vicina stellai, cio6 a del;

(Sentanro, e

almeno 7400 volte piu lontana dal Sole che Nettuno. Essa do-

vrebbe quindi, a parita di circostanze, essere atta a produrre nel

Sole, considerate come suo dipendente, soltanto una velocita circa

54 milioni di volte minore di quella con che si muove Nettuno :

e solo supponendo in lei una massa 54 milioni di volte maggiore

di quella del nostro Sole si restituirebbe a questo la possibili a

di 3ssere trasportato per effetto delFattrazione colla velocita onde

si muove non che la Terra ma lo stesso Nettuno. Ma pure am-

mettendo che tale od anche maggior fosse la velocita del moto

stellare del Sole, a chi non vien ineno la forza dell' imaginazione

per rappresentarsi la sconfinata orbita che avrebbe per raggio

10,000 e forse 20,000 volte la distant che e dai Sole agli

ultimi confini del nostro sistema : e per abbracciare il numero di

secoli a cui si uguaglierebbe una sola di quelle rivoliwioniv un

solo di quegli anni stellari? Ma noi qui entriamo senza volere

nello magnificence del mondo delle stelle. Ci basti di esserci

affacciati ad esso, che gia troppo fu per la prima volta avere

percorso da un capo all'altro il nostro sistema,,
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SI RACCOGLIE QUEL CHE SI SBMINA.

Partito, o fuggitosi per disperato, il signer Marcantonio, jon

per questo si tranquillarono le bizze delle donne; che anzi

pero a peggio. La Signora Sarah non sapeva perdonare al maHto

la durezza con cui egli avevale iutimato il pronto ritorno a Bbma

dopo le prime piogge. E tanto piu se ne rodeva, quanto che qtiesii

acerbi, sebben giusti, comandi, eranle stati dati alia presenza <H

Corinna. E Corinna non era si innocentina da non intenderne il

perche; massime col comento che vi faceva la madrigna colla sna

vita niente riserbata. Pareva pertanto alia colpevole, che la

figliuola, anche tacendo, le rimproverasse le sue leggerezze, o

almeno interpretasse in mala parte le licenze, un po'troppo ame-

ricane, che ella tuttodi si prendeva. II perche non falliva di mor-

tificare Corinna dove potesse, e di tenerla in disparte e iuori

de'fatti di casa. Era passato il tempo che ciascuna delle due si

prendevano i proprii piaceri con liberta e signoria, senza brigarsi

Tuna dell'altra. Corinna poi ripagava la madrigna della stessa

moneta: e in un alterco nato per cagione della nuova governante,

non si peritft di rinfacciare alia madre, che essa avesse licenziata

la buona Menica, perch& vedeva troppo ci6 che accadeva in casa.

II che, appunto per essere verissima verita, trafisse il cuore iSi

mistress Sarah, e fecele prendere una furia, che mai la simi-

gliante.

Madre e figlia di rado si parlavano, e sempre sulle seech*.

Circa una settimana dopo la partenza di Marcantonio per Eoma,

una bella mattina levandosi la signora Sarah a sole alto, le dice



GLI SPIRITI DELLE TENEBRE - LXVII. SI RACGOGLIE QUEL CHE SI SEMINA 305

la sua cameriera : Sa, signora, stamani la signorina e ita a

Genova.

- E ier sera non me ne disse fiato, la cervellina! Chi 1'ac-

compagna?
-
Nessuno, ch'io sappia.

- Nessuno? fi diventata matta? Perch& 1'avete lasciata usck*

di casa a qnel modo?

Gliel'ho fatto osservare, pensi. Ma essa, incocciata li: mi

ordinft di dire a lei, che aiidava a Genova, per vedere di rappit-

ciarsi (scusi, se ripeto la parola) con quell' orso di suo zio.

Poco in'importa delle sue paci, e meno di queste licen/3

chieste dopo fatto il suo capriccio... Voi avreste dovuto tratteneiia.

- Ma lei lo sa, signora, che a contrastaiia e'ci e da farsi

dare le mani in faccia.

-
Basta, quando la tonrn, ditele che ho da parlaiie.

E tra s6 aggiunse : Mi dira che in America le ragazze

viaggiano sole da Nova York a San Francisco : ma io le caverft

bene questo ruzzo del capo... Avra da fare con me.

Invece di Corinna, venne un'ora dopo un suo viglietto, portato

da un uomo sconosciuto
;
e il biglietto diceva, che lo zio la trat-

teneva cola per tre giorni, eel essa ne rendeva avvisata la mamma,
iifficclie non istesse in pensiero di lei. Yi stia tre mesi, per

me, e tre anni, disse dispettosameiite la madrigna, nel leg-

gere il biglietto. E non vi bad6 piu oltre. Se non che sulla sera,

ecco tornava (a caso, a- casaccio) a Pegli 1'avvocato Pierpaolo, e

saliva zitto zitto al suo quartiere. Mistress Sarah lo vede, e gli

(ioinanda: Avete lasciata sola a Glenova mia figlia?

Noil vi capisco, risponde il signor Pierpaolo. Arrivo ora era

da Geneva; non ho visto ancora no Corinna ne altri.

-
Neppur io vi capisco, disse la Sarah. Corinna 1'avete la-

sciata in Genova, o 1'avete condotta con voi?

- Io di Corinna non so nulla, io.

- E non 6 venuta da Aroi stamani?

Non rho vista. A che fare 1'avete voi mandata a Genova?
- Mandata? non 1'ho mandata io, no: vi o andata tutte di

K'rif XI, ,>l. IX, fate. 75tf 2u -.' gtnvui; irtci^
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suo senza<dirmi ne ai ne bai: non so mauco se abbia preso ii

tramvai od il vapore.

Oh!... curiosa.davvero!... Chi era con lei?

Chi lo sa?... Ed e ormai notte, e non compare, disse pen-

sierosa la Sarah.

Che mondial Doveva almen lasciar detto, da chi andava a

passar la giornata.

L'ha lasciato detto dettissimo...

Dimque dov' e? dimand6 Pierpaolo.

Dovrebbe essere a Grenova in casa vostra : cosi ha detto

essa alia governante^. e cosi mi scrisse da Grenova in un suo bi-

glietto...,

Vediamo il biglietto... mi pare strano: se fosse venuta in

casa, 1'avrei vista... vengo di casa direttamente.

Il signor Pierpaolo iesse due o tre volte il biglietto di Corinna;

e tutto turbato, disse: Questa non & una monelleria: 5 qual-

cosa peggio. Chi ha portato questo biglietto?

Dimandiamo alia governante, disse Sarah : io non ho ve-

duto nessuno.

La governante dichiaro di non conoscere il portatore del bi-

glietto. Eichiesta del connotati, non seppe dir cosa che desse in-

dizio di persona certa. - - Non avete veduto alcuno, dimandolle

Pierpaolo, che raceompagnasse?

Io no. Usci sola soletta, e pigli6 verso la stazione: non vidi

nessuno che 1'aspettasse. Mi ero offerta io, vedendola risoluta di

uscire ad ogni modo: ma essa mi rigett6 duramente, dicendomi

Bada ai fatti tuoi : non ho bisogno di nessuno per andare a

Grenova.

- Che ora poteva essere?

Le sei e mezzo, le sei e tre quartL

Glusto giusto, osserv6 il signor Pierpaolo, per prendere il

convoglio a Sampierdarena ! Aveva sacche, fagotti ?

Niente: in tunichetta e cappellino, come se andasse a

messa... Ma sta: una saccar si, una sacca da viaggio gliel'ho

veduta in camera due o tre giorni fa, e ben pienotta di robe, e

chiusa.
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Vediamo in camera, se la ci tuttavia, disse Pierrpaolo.

Si entra nelk camera di Corinna : la sacea era sparita, tutto

era chiuso, tutto a posto. Si chiama miss Ofelia; che cade dalle

nuvole, non ha visto la sacea, non ha Tisto Gorinna, non sa

niente, niente di nieate. Si manda pel dottor Morosini
;

il quale

piu di tutti rimane attonito, strasecolato, e piu di tutti giura che

non ne capisce nieate, il gran niente. Mistress Sarah fa le dispe-

razioni. Ail' avvocato zio si accendeva la fantasia, e il sangue gli

saliva al capo: e pur egli taceva. 11 Morosini, a confortar tutti, e

dar buone speran^e: la ooaa si chiarirebbe da s; Gorinna stava

forse per tornare a momenti; o un po'piu tardi, per fare una celia;

forse ell'era ita a spassarsi can un' arnica, questa 1'aveva tratte-

nuta... lei avei
1^ la sua parte di torto a tornare a sera tarda, ma

non'vi essere luogo a sospettar altro.

E io ci veggo del gran buio, disse F avvocato Pierpaolo:

queste celie non si fanno per celia.

Sara una inattia, ma niente piu, replied il dottore.

Ci & ben altro ! Nou si preparano le sacche prima, per fare

una mattaccinata, non si esce di casa sola, non all'ora d' imbroc-

care il convoglio di Piemonte e Loinbardia, non si dicono bugie,

non si scrivouo biglietti falsi per impedire le ricerche duramte

tre giorni: qui gatta ci cova. Io dico che non e da perder tempo,

bisogna avvisarne il questore, che la ritrovi...

Per carita ! sclamo il Morosini, non mettiamo fuoco alle

batterie... E se di qui a mezz'ora la signorina ci ripiombasse

qua, fresca, rugiadosa, a ridere de'nostri spaventi? No, davvero:

aspettiamo insino a domani.

Mistress Sarah anch'essa stava pel temporeggiare. Miss Ofelia

pronunci6 gravemente la sua seutenza: Non mettiamo in piazza

una fanciulla sul punto di prender marito, se non vi e una asso-

luta necessita. -- LTawocato si arrese: anche a lui sapeva ostico

il ricorrere a partiti estremi, e solo a malincuore aveva parlato

di questura.
--

Aspettiamo, diss'egli, sino a dinmni. Ma domat-

tina, -se nulla di nuovo nasce, bisogna telegrafare a mio fratello.

Tin padre ha diritto di sapere tali cose.

II di seguente, la signora Sarah era desta innanzi Tora con-
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sueta: il Morosini e 1'Ofelia Taspettavano nel salotto. Yi giunse

pure, affannoso e triste, 1'avvocato Pierpaolo. C' nulla di

nuovo? Si dimandavano Fun Taltro. Nulla! Corinna e

dunque fuggita di casa, ne concludeva i'avvocato: non 6 una

celia, non 6 una monelleria: e una fuga! Dunque facciaino un te-

legramma a Marcantonio. Dopo molto discutere e arzigogolare

1'avviso comune fu che non doveasi, non poteasi differire la cra-

dele novella al padre della fuggitiva. CM lo scrive? dimando

Sarah. Toccherebbe a voi, signora... Basta, vi fo io una mi-

nuta che non lavi il bucato in piazza,- e non desti sospetti alia

questura. Scrisse: Deputato Schiappacasse, Corso-ecc. Sciagura

rimediabile necessita tua presenza subito. Sarah, Pierpaolo.

Piacque la forma, e fu spacciato il telegramma; che batte a Eoniu

appunto un'ora prima che ne partisse il diretto per G-enova e

Francia. II povero Marcantonio, piu morto che vivo, corse alia

stazione di Termini, e appena ebbe tempo, prima di salire nel

carrozzone, di annunziare per telegrafo la sua venuta.

II fratello Pierpaolo fu ad attenderlo allo scalo. Grli subbolliva

in cuore un fiero rimbrontolio : Sciagurato padre! eccoci tutti

vituperati dalla tua Corinna... E la colpa ^ tua: ti sta il dovere...

Yai, vai a tramenare quella povera bambina a tutti gli striazzi

del diavolo : poi raccogli quello che hai seininato... E pure quella

ragazza non era cattiva... leggiera, niatterulla, ma cattiva, no...

Di viziacci poi, di passionacce, che? manco il nome... Ma fai, fai,

e il diavolo entra in corpo anche alle ragazze buone... Se le met-

tevi attorno una istitutrice per bene, la tiravi su pia e quieta

come un angelo, ed ora la daresti sposa al piu caro genero che

potessi immaginare... E invece!... Chi sa che capricciaccio le <>

frullato nel cervello?... Chi sa che cosa le han soffiato negli

orecchi la maestra e il dottore? I due fanno il paio: per me quei

due furfanti li avrei spediti a Calicut, prima di vederli... Lui non

ne capisce un'acca di educazione, e vuol far da se... se si fida di

altri, gli e sempre per fare a modo di chi lo piaggia e lo tra-

disce... Ora piglia su... Almeno imparasse una volta a sue spese!...

Ma che pu6 imparare, intronato e pazzo anche lui di cento diavo-
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lerie, die gli offuscaao quel po'di mitidio che gli restava?... Pur

troppo, che tutta la famiglia ne fara le spese!

Tra questo fiottare Tavvocato Pierpaolo udi il fischio della io-

comotiva. Si fece un segno di croce, e disse tra se: Mio Dio,

aiutatemi che di tutte queste verita io non dica verbo: non e

tempo. Accolse il fratelio che avea viso di cadavere: Che

c'e di nuovo? dimandft Marcantonio nello scendere dal carrozzorie.

- Una cosa niente bella: Corinna da due giorni non si trova.

11 signor Marcantonio non apprese la gravita del disastro, non

sapeva iinmaginare che sua figlia fosse fuggita di casa per dad-

dovero, e sclamo : Possibile !

Possibile pur troppo: e un fatto, un fattaccio.

Io non ci credo : sara una scappatella per qualche bisticcio

colla mamma... da un momento all'altro la si fara rivedere.

Dio Io faccia! disse Pierpaolo. Ad ogni modo non sarebbe

mai una scappata da passargliela liscia. Basta, vieni in casa:

sono tutti sottosopra, si pensava perfino di mettervi per mezzo

la polizia...

Dio guardi ! chi mette fuori queste pazzie ?

Io... non ci vedrei po'poi il diavolo, sopra tutto ora che

siaino a trentaquattro ore dopo la fuga.
-
No, mille volte no. che ti gira? Lascia, lascia fare a

me: ie sono cose che si aggiustano in famiglia.

Tu fai le cose facili: io invece...

Facilissime, se mi ci metto io solo, e niun altro se ne ini-

piccia.

Io non ti tocco col dito mignolo, disse Pierpaolo. Ma tu

non intendi... Chi sa che passioni nuove, che razza d'ideacce le

sono saltate addosso correndo le sinagoghe spiritiche?

Marcantonio si offese scioccamente, quasi che il fratelio riget-

tasse sopra lui la colpa delFavvenuto, e Io rimbecc6: Chi sa

che mal umore le hai messo in corpo col rimbronciolarla da mane

a sera ! IT hai strillata a Parigi e per tutto il viaggio, 1' hai fatta

strillare da quel tuo amico medico, qui non le hai lasciato avere

un'ora di bene: si capisce, le saranno montate le lune, e ii'ha

fatta una delle sue.



310 GU SPIRITl DELLE TENEBRE

Pierpaoio si morse le labbra, e tacque.

Continue Marcatftonio: Ora lascia che rattoppi lo sdruscio

io: io sono il padre di foiaiglia, e-se e voglio fare il dover mio...

Ti ringrazio della premara <ehe mostri della Oorinna: ma intendo

di provvedere da me.

E in queste parole, Marcautonio che era eaitrato in casa, fece

atto di licenziarsi dal fratello, e dimandd ai servo :

'

e mia

moglie?

Pierpaoio, oosi congedato sulle seoehe, si ritirt lento, pensoso,

quasi disperato, al suo quartiere. Dieci minuti dopo ne ridiscen-

deva, risoluto di ritirarsi a G-enova, per non trovarsi a nuovi

guai, e rugumando : Lo dicevo bene ! anche lui ha il cervello

stravolto... e piu pazzo che sua figlia?... Grli spiritacci diabolici

me gli han conciati per benino!... Questa casa diventa una gabbia

di matti... un ca^del diMolo... Stiarao a vedere le sue provvi-

denze... fara da se! fara da se qualche nuovo arrosto... sciagu-

rato! Qui lo vinse uno stimolo prepotente di pieta verso la in-

felice fuggitiva: torn6 addietro, rientr6 dal fratello, che gia era a

consiglio colla moglie e 1'Ofelia, ed aspettava il dottor Morosini,

e disse: Senti, Marcantonio, io vo in casa nostra a Oenova, per

lasciarti libero: ma prma ascolta ancora una parola.

E sarebbe?

Ora non ca e piu dubbio, Corinna ^ fuggi-ta, diciamo un

motto al questore...

Fammi la carita santa, non mi frastornare col questore:

non voglio.

Pierpaoio si ostin6: Ma senti, lo preghiamo in alto segreto,

con somma delicatezza: quando si tratta d'una figlia d'un de-

putato, quella gente sa fare a modino, non si parla di mandarla

cercare come nna ladra e portarla qua in mezzo ai birri: solo

dimandiamo che la trovi, la custodisca a vista, perch& non vada

piu lontano, e ci a^isi; e noi si va a prenderla, cheti cheti come

un olio.

Bene, ora il tuo avviso Thai detto, rispose MJarcantonio :

ti proibisco di parlarne allaquestura: ^ mia figlia, ci penso io.~

Pierpaolo si ritir6 a Genova, fieramente disgustato; e altro
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non potendo, mand6 celebrare tre Messe a Nostra Siguora delle

Vigne, pregando che la tragedia non termiuasse in una cata-

strofe irreparahile.

LXVIII.

COiNSIGLIO DI SPIK1TATI

Entrava in casa Schiappacasse il dottor Morosino Morosini un

minuto dopo uscitone 1'avvocato Pterpaolo. Accolselo il signer

Marcantonio come un fedelone della famiglia, come un amico sfe-

gatato, come un consigliere accorto e sicuro; raentre al fratello,

assennatissimo e amorevole, aveva, quasi dato a baciare il chia-

vistello. I pazzi rifuggono dai consigli de'savii: e il povero de-

putato di pa^ericcio aveva una buona dose, inassime dopo le

ultime spiriterie di Londra. Nel suo cervelkccio aveva fitto, che

la bambina non fosse altrimenti fuggita lontano, ma si fosse

nascosta in casa di alcuna conoscente,. per dar gnai alia madri-

gna. Sarah e Morosino non penarono poco a trargli di mente

questo chiodo. Inftne^ esaminato tutto, dovette convenire ehe Co-

rinna poteva bene aver preso il eonvoglio di Piemonte. Ma

perch^ cotesto? dimandava egli: se le avessi conteso 1'amore di

Ambrogio, si potrebbe sospettare che si fosse imtesa e^n lui per

forzarmi 4i fare a modo suo; ma..,

Che, che? interruppe mistress Sarah: tutt'altro.

Ti sei avveduta, le dimaad^ il marik), che qualcuno le si

rigirasse attorno? Scriveva lettere?

Chi lo sa?

Miss Ofeliar che era stata chiaaaata per fiscaleggiarLa, scapp6

fuori colla sua lingua serpentina: lo la vedera tutto il giorno

azzicare per la camera, senza far nwla, lettere non riceveva

molte, e quelle che riceveva, laseiamle suL tavolino, aperte!^ allo

sbaraglio di t>atti.

Chi dunque puO avmie m.esso in capo questi grilli da pazza?

A lei, signorina, non. si 6 mai fato inteflidea*e di nu-lla?

Con me non si coafkiava di aulla: ma se dovessi sospet-

tare... sara una mia malizia..:
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Dica, dica.

Per me, nessuno mi leva dilnente, die quell' acqua eheta

della Menica, sia proprio lei che ha maneggiato tutto.

Ma se da un mese non ci e piu, osservft Marcantonio.

Ci e tornata, ci e tornata tante volte: 1'ho vista io.

Io non 1'ho vista mai, disse mistress Sarah.

Perche prendeva il contrattempo che vei foste uscita, e

filava diritto alle stanze della signorina.

Se 1'avessi colta! Vi assicuro che non metteva piu

piede in casa nostra. Non inica senza ragione 1'avevo io licen-

ziata su due piedi. Quelle animucce di messer Dominedio, tutte

Gesu e Madonna, non mi vanno: o tradiscono, o pensano a

tradire.

II grave ed onorevole Marcantonio Schiappacasse aminir6 la

scaltrezza della istitutrice, la prudenza della moglie; ed aveudo

il dottore rincalzato i loro detti, si posero tutti in coro a reb-

biare sull'onesta della povera Menica. Qualche apparent, in ve-

rita, per colorire Faccusa noii mancava. La onesta governante,

cacciata di casa brutalmente dalla signora Sarah, per ci6 solo

che aveva occhi da vedere le maccatelle di lei, si era preso in

santa pace la sua mala ventura; ed era ita a nascondersi press* >

una sua sorella in un villaggio detto Busalla, suo luogo nativu,

poco distante da Grenova. Era in la cogli anni: ma 1'aiutava un

bel peculio messo sulla cassa di risparmio, e di questa entrata

campava. Non viveva tuttavia dimentica della casa Schiappa-

casse, si che non fosse tornata un paio di volte a rivedere la

sua cara padroncina, la quale in assenza della madrigna (costei

era sempre in volta) le facea carezze, le dava a mangiare, la

regalava, e rimandavala con molte feste cordialissime. Non vi

era altro: di matrimonii e di amanti la onorata popolana non

aveva mai commesso n^ parola ne sillaba. Con tutto ci6, nel con-

siglio dove teneva il campanello mistress Sarah con quegli altri

begli arnesi, pass6 in giudicato che la Menica era la colpevole,

la mezzana iniqua, la orditrice della trama, essa insomnia colei

che aveva tranellata la fanciulla, e che a cose finite doveva es-

sere denunziata alia questura...
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- Ma intanto che si stilla? interruppe ii signor Marcantonio

<uii premeva di venire ai ferri.

Torn6 in campo il disegno di ricorrere alia polizia, e fa no-

vellamente sfavato a pieni voti. Non bisogna parlarne, insi-

steva il Morosini, bisogna anzi tappare la bocca alia servitu con

Here minacce : perche se la polizia n' aves.se vento, sguinzagMe-

rebbe i suoi cento bracchi, anche malgrado nostro, se ne fa un

patassio maledetto per tutta la Riviera. Figurarsi ! la figliuola

di un deputato, fuggita! E perche? e per come? e con chi? I

giornali se ne impossessano, ci fanno i comenti. Dio guardi ! ci

inventano su mille romanzi...

E se intanto qualcuno dimandasse che e di Corinna? v

Si risponde, netto, chiaro, preciso (anzi bisogna di questo

intenderci tutti a un modo), che le avete permesso di andare a

passar qualche settiinana colle sue maestre di collegio.

Bravo, benone, ottima idea. Per menare il can per 1'aia

non ci e meglio spediente. Purche intanto arriviamo a scovarla,

senza svegliare i segugi polizieschi... Donde rifarci?

A .questa dimanda tutti riuiasero muti. II Morosini, che troppo

aveva pronto il partito, non voleva essere il primo a dirlo. Miss

Ofelia, timidamente, ad occhi bassi, a bocca stretta disse : lo

diroi, se me lo permettono...

Anzi, anzi.

Che sarebbe forse il caso di consultare gli spiriti.

E il casissimo, soggiunse subito mistress Sarah : o questa

volta, o non mai.

- Consultiamo gli spiriti, cpnferm6 il dottor Morosini.

E consultiamoli alia buon'ora, conchiuse il signor Mar-

cantonio. Troppo importa sapere dov'ella e.

-
S'intende, s'intende, disse 1' Ofelia: questo debb' essere il

primo quesito. ,

Quando voi, siete contento, osserv6 il Morosini, facciamo

almeno le cose in piena regola, una consulta che ci metta dav-

VPTO sulla buona strada.

Miss Ofelia era gia corsa a cercare la tavoletta psicografica,

ed entrava trionfante nel salotto. L'aspettavano come una sibilla
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che aprisse le labbra fatidiclie al chiesto response, In un bat-

tibaleno fu piantata la seduta regolarmente. L'Gfelia, gia s'in-

tende, faeeva da media, il dottore fa pregato di presedere, i si-

gnori Schiappaoasse, datisi la mano, compivano la catena. Fece

osservare il dottore, die le fantasie erano alquanto agitate, e

difficilmente sarebbesi ottenuto subito 1'effetto voluto. Ma in

quella 1'Ofelia, fosse o no invasata, g^ia dava segni di sonno

inagnetico. SbadigliO, vi aggittnse quattro smorfie per abbellire

la cerimonia, si lascio cada*e a testa rovescia sulla capezziera

del seggiolone. Poco stante la tavoletta, che era posta sopra un

deschetto a lato del Morosini, sembr6 agitarsi. II dottore con

parole contate e soienni, interrogo: presente lo spirito pro-

tettore della signorina Ofelm?

La tavoletta batte ii si.

Sonovi altri spiriti con lui?

No.

Ti piacerebbe rispondere alle nostre dimande?

La tavoletta compit6 : Se sapro, se potr6.

Ami tu la signorina Corinna Schiappacasse?

Molto.

Sai dov'ell'6 in questo momento?

La cercher6.

Dopo un cinque minuti il martelletto si levft in alto, e senza

nuova interrogazione, scrisse: L'ho trovata.

La vedi ?

Si.

Dov'6 dunque?
A Yenezia.

II povero Marcantonio spar6 un sospirone, si batt5 le mani in

fronte, tra di stupore e di cordoglio. II dottore continu6: --In
che laogo di Yenezia?

E stata in piu luoghi... Non la veggo piu.

-E audata fuori della citta?

Per ora, no.

Dimandategli, suggeri Marcantonio, come sta, che cosa fa,

se e sola o accompagnata.
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E il Morosini :
- Come sta la signorina

*

Beao, un po' abbattuta,

Perche abbattuta?

- Patemi d' animo.

Pensa a babho e a mairanm?

Contimmmente.

Yuol bene ai genitori ?

E quanto!

Mareantonio si asciugft una gressa lacrima.

Tomera in casa?

Si.

Quando?

Quando F avranao contentata.

Che desidera essa?

Oa non posso saperlo.

E questo sarebbe il piti importante ! sclam6 Maccantonio.

Non dubitate, gli disse il dottore per confortarlo, mi pro-

ver6 di sapere anche quests. E voltosi di niMvo alia tavoletta

dimando: E sola?

No.

Chi le sta Tieino?

Una donna, sempre una domoa quan^do Tho veduta.

Chi 6 qiaella donna?

Non la eonosco.

E molto tempo che la signorina Corinna-5 arrifvata, a Venezia ?

Vi ^ arrivata lunedi seua.

Dunque oggi & il secondo giorno e non pM, conchiuse il Mo-

rosini
r
e torn6 a dimandare: Si forma cola o parte?

Non lo so.

Fa'di vedere se ha una^ sacca da viaggiov e se e aperta o

chiusa.

Ora la rireggo: la sacea ^ aperta,
- Non potresti, cortese spirito, per amore della. signora media

che tu proteggi, prendere informazioni dagli spiriti di eola, e

darci qualche raggnaglio pi^i importantel

Tentero.
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E dopo un silenzio di cinque mirmti, la tavoletta batt queste

parole: La signorina. ha spesso in mano 1'orario delle ferrovie,

e stata piu volte all'ufficio del vapori che vanno in Oriente... ha

in mira Alessandria.

II dottore non voile interrogare piu oltre, dichiar6 che miss

Ofelia gia troppo aveva sopportata 1'azione spiritica, e la sma-

gnetizzft. Egli aveva appuntato tutte le risposte. Le rilesse, coi

comenti suoi e della brigata. L' Ofelia tornata ai sensi, o fingendo

tornarvi, riprese fiato, e ristorata con due calicetti di elixir to-

nico sosteneva, che le risposte del suo spirito famigliare erano

chiarissime e preziose ;
e ne inferiva la conseguenza, che saputu

il luogo ov'era Corinna, non restava altro partito, che farla guar-

dare in Yenezia dai ferri della polizia, ovvero, poich& cotesto non

piaceva, volarvi subito il signor Marcantonio, spiare tutti gli al-

berghi della citta, fiutare i ripostigli, e fermarla prima che fa-

cesse le ali.

Tristo a me! sclamo il povero padre con un gemito del cuore.

Come posso mettermi io a queste brighe? Lo sapete, da che son

tomato da Londra io sono un cencio, reggo la vita coi denti...

II Morosini, prontamente cogliendo la palla al balzo: Quando

voi crediate di non poter pigliarvi questa gatta a pelare, bisogna

pregare il vostro signor fratello...

- Per Tamore di Dio, non mi parlate di mio fratello! Ci sianio

bisticciati pur ora, per le sue stravaganze, di voler ricorrere alia

questura. E poi ha avuto il fegato di buttare la broda sopra di

me, perch& ho condotto Corinna a qualche circolo spiritico... E
Tuomo da far fuggire Corinna, e non da ricondurla.

Mistress Sarah parl6 pure nello stesso senso. Non permet-

terei mai che Marcantonio pigliasse sopra di se questa fatica...

nello stato di salute presente. Piuttosto, guardate, vi andrei io...

se fossi buona a qualcosa. Ma io a trottolare per Venezia, rovistare

alberghi, impacciarmi con albergatori e camerieri, ci avrei la grazia

che gli asini a lavar i bicchieri... La scelta non pu6 cadere che

sul nostro dottore...

Oib6, oib6! fece il dottore fingendosi scandalizzato : un gio-

vane dottore, solo, a cercare d' una pecorella smarrita e ricondurla,
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solo con sola, aH'ovile! non ci e sugo. Non me ne parlate manco:

stimo troppo I'onore della casa Schiappacasse e il decoro del hi

signorina Corinna e anche il mio.

E pure io non ci veggo altro ripiego, incalzo il signor Mar-

cantonio.

E chiaro, la cosa parla da se, ripicchift mistress Sarah. Bi-

sogna sacrificare le convenienze al nostro bene, caro dottore. Yoi

siete traffichino, e trovereste il fistolo non die una fanciulla, co-

noscete Yenezia, come nno scoiattolo la sua gabbia : dove che noi

ci troveremmo senza filo in un laberinto.

Almeno datemi una compagnia, per decoro : venite voi, si-

gnora... alia peggio alia peggio, una cameriera...

Replied Sarah: Facciamo meglio: prendete con voi la no-

stra miss Ofelia, se essa e tanto generosa, che yoglia prendersi

quest
7

impiccio.

Morosino ed Ofelia pur questa proposta aspettavano, e all' uopo

Tavrebbero messa innanzi essi medesimi. Per6 1'abboccarono su-

bito, dopo tergiversato quanto bastasse a convertire in favore

ad altrui ci6 che era guadagno loro proprio e vivamente agognato.

E forse la signora Sarah erane gia intesa prima col dottore, e tutti

i partiti fin ora ventilati erano semplici lustre per coprire i loro

intendimenti. Checche fosse de
7

concert! presi o non presi, disse

il Morbsini: Quaudo siamo d'accordo, mano all'opera: ogni ora

che passa rende piil incerto il buon riuscimento. Io parto col primo

convoglio che passa i Griovi questa notte, se la signorina e pronta.

Per me io TO alia stazione dentro an quarto d' ora, disse

1' Ofelia.

II signor Marcantonio penso alia provvigione. Yenite qua

nel mio studio, diss'egli, e facciamo i conti. Era cosi intronaio

e stravolto dalle novelle date dallo spirito, che il suo cervello

andava a processione, ed egli non faceva altro che ripetere seco

stesso: Yenezia!... Alessandria!... possibileL. finoin Egitto!
-

Di esaminare la rivelazione ricevuta non gli cadde in mente il piu

remoto pensiero. E pure non sarebbe stato imprudente il dubitare.

La tavoletta spiritica era stata sempre vicino al Morosini, ed egli

solo aveva lette le lettere battute dal martelletto, e pronunziate
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le risposte. che non poteva immaginarsi die il dottore avesse

col suo spirito inventive supplito ad uno spirito imraaginario ? Ma
il dabben Marcantonio, avrebbe prima dabitato di avere la testa

sul collo, che sospettare della,sincerity, del dottore. Per& per ispac-

ciarsi gli pose in mano dumila lire in carta. E se a Venezia

dovessi imbarcarmi per VEgitto? dimand^ il Morosini.

Telegrafat^, e per telegrafo yi spedisco Foro,..

Sarebbe piu sbrigativo una credenziale sopra Alessandria.

Se BOH vi debbo andare, rimane nulla, se vi debbo andare vi

risparmia lettere e noie.,

Sopra che baneo?

Per esempio sul Credito lioneser die ha la vostra firma.,

-Che somnm vi serve?

Non saprei... fate voi. Viaggio per ine e per miss Ofeliar

per Corinna (Bio voglia!), alberghi, sensali, spie7
majice...

Ve la do in biancov e tiitti lesti. Gria, di voi mi fido.

Eesta che seriviate per maggior sicnrezza, un avviso di-

rettamente da Pegli, per farmi fede. Se no si rischia talvolta di

perder tempo in telegrammi e informa^ioni: e nel nostro caso il

tempo 5 piu che Toro.

Marcantonio scrisse du0, versi, Morosino sugge!16, e ponendo
la lettera nel portafogli, disse: La nietter6 io stesso alia posta

in prima di salim nel convoglio.

Le ultime parole del signor Marcantonio neiraccommiatare

Morosino ed Ofelia farono: Telegrafate, telegrafate, senza

risparmio, ma con prudenza per non mettere in piazza i fatti

nostri: telegrafate.
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L
Leone XIII e il Governo Italicwo di R* BoNai. Nuom Anto-

logidj 1 fascicolo di gennaio 18.82.

Ai due Opuscoli La situation et le dernier mot sur la qne-

stion Ramaine, e il Papa e I' Italia, dettati con mitezza singola-

rissima, oppose 1'onorevole Bonghi un articolo o meglio un Opu-

scolo nella Nnova Antoloyia. Sebbene non possiamo aecordarci

con esso intorno a certi putfti, direm cosi, fondamentali nella con-

troversra che tratta, tnttavolfca non disconosciamo in M Tino stile,

se non sempre, quasi sempre tenrperato -e ben diverso da quello

che adoperano quasi tutti gli avversarii del Papa, i quali sono

altezzosi, inconsiderati ed oltremisura leggieri. Noi percorrereino

lo scritto del Bonghi, e puri d'ire partigiane e di pregiudizii,

innanzi alia ragione e con piena lealta e sincerita ne discorreremo.

In sulle prime afferma che que'due Opuscoli hanno alta riie-

yanza politica, specialmente il secondo ^ perch& ssi non sono due

manifestazioni arbitrarie e singolari; bensi due espressioni d'una

opinione che s'6 rifatta viva, quando noi avevaino ogni ragione-

vole speran'za di poterla credere morta, e della quale si deve pur

riconoscere che non solo serpeggia ora tra molti e diversi crocchi

di privati cittadini, ma 6 diventata il discorso, tuttora a parte,

di piu d' un governo, per quanto si vede e si congettura. Questa

opinione ,
ehe la questione del modo in cui il papato debba

esistere, ^ tuttora a risolvere. > Ci6 che dice, in quanto afferma,

^ giustissimo, in quanto esclude non 6 cosi. E di vero, non solo

quest' opinione ora si manifesta, ma fmo dalle prime mosse della

rivoluzione contro il Papa, e peculiarmente dall'mvasione di Eoma,
fu opinione universalissima tra'popoli cattolici; anzi, a dire la

-cosa come sta, non fu mai opinione, ma fu generale certezza, anehe

dei gabinetti, che la questione della Sovranita del Papa non fu

risolta n6 con le bombe del Cadorna, ne con le guarentige onde vo-

levasi assicurato il Yicario di Oesu Cristo. Laonde crediamo che
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la speranza, cui dice ragionevole 11 Bonghi, non debba dirsi tale,

si pill presto vana lusinga : se pur questa ebbe giammai luogo

in fondo del cuore.

Afferma il Bonghi ch'entrato il Governo italiano in Roma, a

regolare la esistenza del Papato nella stessa citta, die fnori la

legge delle guarentige, ma insieme confessa che nessun governo

pote di leggier! contentarsene, n& di& segno positive di appro-

varla. Gia noi assumevamo una grave responsabilita col fare

una legge ;
i govern! d' Europa non ci si opposero ;

ma neanche

dichiararono che nel parere loro, a regolare 1' esistenza del Papa

in Roma bastasse una legge, cioe un atto interno dello Stato ita-

liano, e non ci occorresse un atto Internationale. Se non fecero

obbiezioni troppo vive, ne pretesero questo, la ragione ne fu questa

sola, che accedendo tutti ad un patto, avrebbero presa la respon-

sabilita dell'impresa coinpiuta da noi... Mala pretensione, confes-

siamolo, non era piccola. il Papato e; e il suo modo d'esistere

interessa tutti gli stall presso i quali ha valore; o non e; e non

se ne discorre. E s'aggiunga altresi, che nello sciogliere il Pa-

pato da un dominio posseduto in Italia, noi gli diminuiamo, gli

leviamo quasi Faspetto italiano, che gli e stato proprioper tanti

xecoli; e gli rendiamo piu vero, piu scolpito 1'aspetto suo uni-

versale. Ora volere, dopo ci6, ch' esso resti come piu non e stato

mai, come ora e meno .che mai, italiano, in ci6 solo che debba

essere il modo suo d' esistenza soggetto a'poteri legislativi del

regno, e bene certo ed utile, ma non bisogna troppo maravigliarsi

se paia agli altri contradittorio. >

Passi per buona la prima ragione ed ammettiamo senz'altro

il dilemma del Bonghi : o il Papato e, e il suo modo d' esistere

interessa tutti gli Stati presso i quali ha valore; o non &, e non

se ne discorre. > Egregiamente! Compiendo Targomentazione di-

remo: ma il Papato e: dunque la questione dell
?

esistenza del Pa-

pato interessa, come dice il Bonghi, tutti gli Stati presso i quali

ha valore, ed ha valore presso tutti quelli Stati nei quali vi sono

cattolici in qualche numero. Per lo che non ha diritto F Italia di

opporsi, se anche la Russia, la Germania e 1'Inghilterra vogliono

un po'discorrere col Governo italiano, intorno al modo con cui di
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fatto guarentisce la esistenza e la liberta del Papa. Noi che cre-

diamo alle parole di Gresu Cristo, anche prescindendo dalla storia,

diciamo non solo che il Papato &, ma diciamo che infallante-

mente sara fino alia consumazione del secoli. Chi non crede alle

parole di Gresu Cristo, filosofando sopra la natura del Papato e

traendo dagli storici avvenimenti di piu che diciotto secoli una

fermissima induzione, deve pure concludere, che sempre sara. Im-

perocche il principio della immortalita del Papato si pu6 racchiu-

dere sinteticamente in questa sentenza: Quella societa e quaggiu

immortale intrinsecamente, la quale e ingagliardita da tutto ci6

che, secondo i calcoli dell'umana ragione, servirebbe a distrug-

gerla. Ma tale 6 la Chiesa e conseguentemente il Papato. II

sangue di milioni di martiri che fece? Fu semenza di nuovi cri-

stiani; e quando Diocleziano credevasi di averla estinta con la

sua barbara tirannide ed erigevane come una tomba con questa

inscrizione: Christiana superstitions deleta; fu allora ch'ella

allargaya dappertutto le sue tende, cotalche, poco dopo la morte

dell'esecrato tiranno, sotto Silvestro Papa, i cristiani si. trovarono

formare la maggioranza dell'Impero. L'eresie e le scisme, che sono

per la Chiesa a guisa di guerre civili, non servirono se non che a

renderla piu compatta nella sua unita, tutta stringendosi con un

sol cuore e una sola mente nel Papa. Adunque & immortale il

Papato, non solo innanzi alia fede, ma aneora innanzi alia ragione

ed alia filosofia della storia; e percift la questione del modo della

sua esistenza, non solo 6, ma sara sempre una questione mondiale

nonch6 internazionale.

Quantunque in parte possa passare quello che dice poscia il

Bonghi nel tratto riportato, tuttavia vi troviamo aneora qualche

cosa da notare. Conciossiache il Papato non fu, non e, n6 sara mai

italiano. II Papato fu, e, e sara sempre Romano : perch& il Papa

& Papa solo per ci6 ch' & successore di Pietro, ed 6 successore di

Pietro, perche Yescovo di Eoma. L" aspetto suo universale (ado-

periamo la frase del Bonghi) non gli viene n6 dato, n& tolto dalla

Sovranita temporale, ma bensi deriva dall'indole della suprema

autorita che risiede nel Yescovo di Roma: e Tebbe questa uni-

versalita, ne piu ne meno, prima che il Papa avesse la Sovranita

r, vr>7. T7, fasc. T59 21 27 gennaio 1882
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temporale, e F ebbe ed avrebbe ancora con questa. Laonde non

rettamente dice il Bonghi, che togliendo il dominio temporale al

Papa gli hanno diminuito 1'aspetto italiano, rendendogli piu scol-

pito e piu vero 1'aspetto universale. Se il Papato ha un aspetto

italiano, lo ha solo perche Roma e in Italia, e per6 essendo seni-

pre stato e dovendo sempre il Papa essere Yescovo di Eoma, questo

medesimo aspetto italiano il Papato sempre ebbe ed avra, con-

giunto con 1'aspetto suo universale, sia col dominio temporale,

od ancor senza esso.

Ma da tutto questo discorso chiaramente segue che il carattere

di Eoma papale e di essere capitale del mondo cattolico e non della

sola Italia, perche il Regno di Cristo, sopra cui il Papa come Papa,

stende lo scettro, e tutta quanta la Chiesa cattolica che egualmente

abbraccia 1'Italia e le altre nazioni. Ed e" questo il Eegno che

Cristo disse suo proprio e di origine non terrena ma divina, quando

rispose a Pilato in quelle parole: Regmim meum non est de hoc

mundo. A questo promise perpetua stability affermando che le

porte dell' inferno non prevarranno contro di esso; cioe ne Satana

n& i suoi satelliti, sia che siedano in trono, sia che dettino leggi

nei Parlamenti, sia che sorgano dalla corruzione delle plebi, o

assalgano con la spada, o combattano colla lingua e con la penna.

Cristo affermo in quelle parole che il suo Eegno, cio5 la Chiesa,

era divino a cui fondare era venuto tra gli uomini; ma non punto

escluse, come aliena dal suo Yieario, quella temporale dominazione

che nell'ordine della sua divina provvidenza, onde regge le umane

cose, gli aveva preparata tempore opportune. Non senza divina

ispirazione Pietro fiss6 la sua sede episcopale in Eoma; la quale

per un tal fatto divenne perpetua capitale del Eegno di Cristo,

cio5 della Chiesa che abbraccia in diritto tutta la terra e in fatto

milioni assai di uomini da per tutto in essa diffusi. Dal momento

che la Provvidenza divina, per tutelare la indipendenza del Yieario

di Cristo e per dargli i mezzi sufficient! a reggere il divino Eegno,

gli diede la temporale dominazione di Eoma, e tutti i popoli e

tutti i principi riconobbero il diritto legittimo di tale domina-

zione, il Principato terreno del Papa, rispetto al suo Principato

divino, divenne quale accessorio rispetto al principale, ond'estret-
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tamente congiunto e a cui e esclusivamente ordinato. Laonde sic-

come, quale Yicario di Gesu Cristo, di tutti i popoli e di tutti i re

cristiani 6 capo il Papa, cosi il temporale dominio del Papa & in

bene di tutti questi e tutti hanno diritto di tutelarlo. Quindi

che la questione Eomana non pu6 essere questione particolare del

Governo italiano, ma fu, e, e sara sempre questione internazionale

ed assai meglio questione universale e cattolica.

II Bonghi confessa che le guarentige non ottennero il bra-

mato effetto. La politica italiana non n'e stata aiutata a man-

tenersi in carreggiata; gia nei primi anni, ci6 ch'essa ha fatto

rispetto alia Chiesa, non si 6 contenuto in termini discreti ed

adatto a darle sicurezza
;
ed & stato via via peggio poi. Questa

confessione ci & molto cara. Non i sinistri, "bensi i destri e i mo-

derati hanno coi fatti legalmente dimostrato, che tendevano a

cancellare il primo articolo dello Statuto e a distruggere la Chiesa.

I sinistri commisero, diremmo cosi, maggiori imprudenze extra-

legali, e furono cagione che gli effetti contenuti nelle cause poste

dai destri venissero ad atto. Anzi ci sia lecito di esporre qui un

nostro pensiero (che crediamo non improbabile) il quale forse non

piacera alFexministro moderato.

vero che ora i Governi si mostrano solleciti della Sovranita.

del Papa, ma crediamo che questa sollecitudine sia subalterna

a un piano di una reazione universale contro il liberalismo, che a

gran passi va all'anarchia demagogica, e stende la mano parricida

contro tutti i re, contro tutti i Governi e contro ogni ordine so-

ciale. Di questo & segno che si danno pensiero del Papa anche

que' Governi, che gli si mostrarono fino all'altro ieri fieri ed ostinati

nemici e studiosi di estinguere il cattolicismo nei proprii Stati.

Che se il Bonghi avesse potuto sollevare quella cortina che velava

nei mistero il colloquio di Danzica, vi avrebbe forse veduto qual-

che cosa di piu universale e di piu radicale, che la sicurezza e la

indipendenza del Papa in Roma. Ma questo precipitare dell'Italia

alia demogogia accadde, e 1'onorevole exministro il vede e con-

fessa, principalmente perch& i cattolici si astennero dalle urne

politiche, e dal costituire una maggioranza od almeno una mino-

ranza abbastanza forte nei Parlamento, per tenere in carreggiata
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i rompicolli inconsiderati. Ora proprio il Bonghi e que' moderati

della passata camarilla furono la vera cagione di cotesta asten-

sione del cattolici; e perfr da lui e da'suoi furono potissimamente

poste le cause, che spingono i Sovran! alle determinazioni, il cui

pensiero o il cui sospetto inette in cuore a' liberal! tanto spavento.

Sinch5 Pio IX & vissuto, dice il Bonghi, il dissidio tra il papato

e il regno & durato si pu6 dire in ebollizione. Afferma inoltre

che in sulle prime tutto Y' era da sperare da Papa Leone XIII
;

ed ecco quale panegirico egli ne tesse. Leone XIII 5 uomo affatto

diverso dal suo predecessore. Egli non fu eletto con piena soddis-

fazione degli zelanti del Oollegio cardinalizio; non era il pon-

tefice del cuor loro. Fra i cardinali era tenuto per uno del piu

adatti a discernere ci6 che nei tempi nuovi fosse necessario ac-

cettare. Si credeva, che avrebbe scoperto altresi come il papato

si sarebbe potato acconciare alle nuove condizioni. Nessuno s'im-

maginava, ch'egli avrebbe abbandonato nessuna parte della dot-

trina ecclesiastica; pero nelle relazioni cogli Stati egli avrebbe

inteso, adottato temperament! atti a fargliela sopportare. Uomo

coltissimo, avrebbe cercato di sumssare i contrast! tra la scienza

e il clero, e ravvivato in questo 1' amore di quella. Col governo

italiano sarebbe potuto entrare in alcuni accord! almeno taciti
;

e quest! sarebbero stati anche maggiori colla cittadinanza italiana.

La discordia, che avvelenava il cuore di tanti, tra 1'affetto che

portano alia patria e quello alia fede, si sarebbe calmata per mano

sua. Non avrebbe eccitato gli ardor! dei cattolici, come rl suo

predecessore aveva fatto; n6 continuato a insinuare in loro 1'im-

peto, i modi, le passioni di parte. Forse a' cattolici italiani avrebbe

permesso di mescolarsi, secondo le leggi, nella vita politica della

nazione; e cosi, pur aumentando sopra questa 1' influenza e Tauto-

rita sua, V avrebbe resa meno squilibrata che non 6, e piu sicura

nella sua direzione. >

<c Queste aspettazioni sono state in parte deluse. Leone XIII

6 stato diverso dal suo predecessore in ci6 solo, che a un indirizzo

della Chiesa tutto d'impeto, ne ha surrogate uno tutto calcolo. A
un clero pettegolo, ignorante, entusiasta, egli ha procurato di sur-

rogarne uno serio, colto, pensoso. A un'azione sconsiderata e vio-
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lenta contro i govern!, egli n'ha surrogata una prudente, forma,

tranquilla. Non ha incoraggiato le resistenze esagerate del cleri

local!
;

e s' e mantenuto rispetto ad essi, in quella misura che

bisognava, perche da una parte non scapitasse d' autorita sopra

di loro, dall' altra essi non lo turbassero nella sua condotta. E

poi, visto che i nemici eran molti, ha cercato dove gii preraeva

soprattutto e per prima cosa di scongiurarli. Mentre in Italia' i

cattolici sono stati mantenuti fuori della vita pubblica, negli altri

Stati non solo hanno continuato ad ingerirsene, ma hanno cresciuto

la loro influenza nei Parlamenti e sui govern!. Si pu6 affermare,

che, eccettoch& in Francia, da per tutto altrove il peso dell' opi-

nione cattolica & diventato in questi tempi maggiore che non fosse

prima della morte di Pio IX. Ma se il peso dell'opinione cattolica

& diminuito in Francia, non v'5 diminuito solo: e i cattolici pos-

sono affermare, che la decadenza loro v'& momentanea ed accom-

pagnata da ben altre, che non possono o non devono neanche

durare. Egregiamente in tutto ci6 che riguarda le lodi del

Beatissimo Padre Leone XIII, i cui meriti, il cui valore, la cui

sapienza, la cui moderazione e il cui vero, forte e costante amore

del bene dell
7

Italia, vorremmo dipinti anche con tinte piu scolpite

e piu vive. Ma perch& Pazione di un Papa tale, di un Papa che

strappa alia penna del Bonghi siffatti elogi, non approd6 alia

meta desiderata? Perch5 dice egli: queste aspettazioni sono state

in parte deluse? La risposta & facile, n& il Bonghi pu6 non

saperla, comeche assai spesso allo spirito di parte prostituisca la

logica ed il suo ingegno. Ci6 fu, pprch& da Leone pretendevano

Tingiusto, e il sacrificio de'suoi alti doveri innanzi a Dio ed alia

Chiesa; ed ancora perch6 con tracotanza, quanto indegna altret-

tanto imprudente, si 5 sempre di^degnato di trattare con esso lui,

e lo si voile sempre risguardare non come un Sovrano iniqua-

mente spossessato e come il Yicario di G-esu Cristo offeso nei suoi

sacrosanti diritti, ma come uu nemico della patria, come un

ribelle, come un pretendente qualunque.

Bene osserva il Bonghi che, pel pessimo governo dell
7

Italia

rispetto al Papa, e per la saggia politica di questo verso gli

altri G-overni si rimise sul tappeto la questione Eomana. Ora
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quest! sforzi (di Papa Leone) sono stati coronati di successo sino

al punto, che la questione, se un atto internazionale debba sur-

rogare la legge delle guarentige, & dibattuta da capo ;
e tornano

in campo, riguardate da un'altra parte, le ragioni del IS 74,

e da una parte piil pericolosa; poich5 non s'insiste piu tanto,

come allora, sulla irresponsabilita del Papa, e la balia ch'egli

ne prende, dirimpetto a tutti, ma soprattutto sull' universalita

degli interessi oltrenazionali che sono rappresentati da lui, e

1' impossibility, che la tutela di questi interessi sia commessa

ad una nazione sola tra tutte, e ad un atto legislative unica-

mente suo, e tale, quindi, ch'essa possa mutaiio a suo benepla-

cito. II quale aspetto della quistione ha avuto motivo soprattutto

dalla scioperata politica che il governo ha fatto in questa state;

politica piena d'imprudenza e di violenza, e coronata da una

circolare del ministro degli affari esteri, non veritiera nella

narrazione dei fatti, non giudiziosa nell
7

apprezzamento loro, e

ingenua piu del dovere e inopportuna nell' affermazione del

diritto che dirimpetto a questi il Governo italiano continuava a

pretendere. E non solo questo; poiche non si deve negare neanche,

che per il prevalere d'idee e d'influenze, tra progressive e radi-

cali, nel governo stesso, e andata naturalmente scemando la

fiducia che gli altri governi potessero avere nella sua abilita ed

attitudine a mantenere colla Chiesa quelle relazioni, se non ami-

chevoli, almeno pacate, le quali permettevano che qualunqua

guarentigia promessa resti effettiva. Tntto questo 6 giusta-

mente detto: ma falula de & narratur: a'moderati altresi

vuolsi attribuire e precipuamente la colpa ;
ed & stolta cosa vo-

lere dai soli fatti della notte del 13 luglio ripetere la cagione di

questo ridestarsi della questione Eomana. Cotesti fatti, tutt' al

piu, possono ragguardarsi quale occasione, ma non gia quale causa

e molto meno quale causa adequata. I sinistri, rispetto al Ponte-

fice, continuarono I'miqua politica dei destri, e diciamo che quella

dei destri fu per la Chiesa e pel Papato irnmensamente pifr

ruinosa e funesta che quella dei sinistri : i fatti sono notissimi,

ne accade gittar tempo in ricordarli, perche le cento volte gia

furono ricordati.
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L'exministro reca i lamenti del Santo Padre, n& gli con-

danna, anzi cosi discorre dopo la narrazione di quelli : Gram

parole; che vogliono certo dir questo: che dal 1870 in qua non

si e fatto un passo; e che LA PACIFICA E DUREVOLE COESISTENZA. del

Papa e del Re in Roma & oggi tanto ineno probabile, di quello

che fosse undici anni or sono, di quanto un cosi lungo mterallo

scorso senza resultato visibile 5 atto a provare le difficolta ix-

TRINSECHE della riuscita. II che & contrario non solo all'aspetta-

zione nostra, ma a quelk di tutti i governi d' Europa. E noi

alia nostra volta diciamo pure che le parole del Bonghi sono

gravi; perche, accennando a difficolta mtrinseche, non solo ino-

strano non probabile quella pacifica e durevole coesistenza, ma

eziandio impossible, yuoi sotto a'destri, vuoi sotto a'sinistri. Che

fare adunque ? Della partenza del Re, Bonghi non parla : funesta

all' Italia stessa crede la partenza del Papa e tanto ch' egii pro-

rompe in queste parole: I clerical! che spingono il Papa ad

andar via e ad esacerbare il dissidio, danno prova di piu lontana

preveggenza, che non que' liberali, i quali si fregano le mani al

pensiero che il Papa andra pur via, e la guerra diventera sempre

piti velenosa ed ostinata tra il Papato ed il Regno. >

Fin qui, se abbiamo trovato nello scritto del Bonghi di che

appuntarlo, vi abbiamo eziandio trovato cose degne di approva-

zione. Ma quanto al resto, Tonorevole exministro non dimostra

senno pratico, e par dimentico della logica. Conciossiach^ dopo

essersi studiato di far toccare con mano al lettore che il Papa sta

male in Roma e sta male per colpa del Governo italiano e che

bisogna farlo star bene; si mette in sul serio a volerci persuadere

che il Papa sta bene in Roma, e che se lagnasi di stare a disagio

ci6 5 solo per colpa sua
; perch5 non 5 egli informato dello spirito

sinceramente cattolico ed apostolico. II Papa in Roma, al dire del

BoDghi, ha pienissima liberta: nulla gli manca pel reggimento

della Chiesa: anzi pu6 assai piU e gode una indipendenza

mag'giore sotto la legge del conquistatore, che s' ei fosse Sovrano

di Roma. Ma forse il Bonghi mentre scriveva siffatte cose s'accor-

geva della contradizione in cui cadeva, e per6 disse : < ma a par-

lare cosi, io mi immagino, che molti mi crederanno uscito del
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senno, e piu di tutti lo crederanno Leone XIII e i sacerdoti della

Curia Romana. Poiche siamo a questo, che a ricordare al clero

1'altezza e la fierezza della sua missione e che vigore essa abbia

in s5, non si e piu, non che ascoltati, neanche intesi. Cosi una

istituzione che si chiama divina, ha perso, pare, in tutto il sen-

timento del divino; e si strugge, per vivere, d'assicurarsi i piu

piccoli e miseri espedienti umani. Davvero che in parole sif-

fatte rawisiamo dissennatezza ! Che tra'cattojici, (e molti liberal!

voglionsi dire cattolici), ed anco tra gli ecclesiastici si trovi

talvolta vaghezza di onori e amore di quattrini, e ai quattrini ed

agli onori si sacrifichi il dovere e 1'onore, passi pure! La Chiesa

cattolica 6 santa, ma non sono santi tutti i suoi membri
;
molti

avviliscono il carattere di cristiano, e la professione delle virtu

evangeliche. Questo per ^'noi si confessa e non si nega; e perci6

si predica non solo ai laid, ma a' sacerdoti, ne gli stessi Ve-

scovi, i Cardinal! e persino i Papi disdegnano di ascoltare do-

cilniente la parola di chi loro ricorda i doveri del cristiano,

1'altezza della loro missione, 1'eccellenza della perfezione cui deb-

bono tendere, 1'alta ricchezza dell' evangelica poverta, e il mento

delle tribolazioni. Ma ci6 com'entra nel nostro proposito? Forse

che per questo il Papa, cui spetta ordinare alia santita ed al-

T ultimo fine tutto il popolo cristiano, deve trascurar non solo

i grandi ma, come dice il Bonghi, i piu piccoli e miseri espe-

dienti umani? Yoi pure, onorevole Bonghi, per iscrivere avete

bisogno di carta e d'inchiostro e per vivere e stare in societa

avete bisogno di cibo, di casa, di panni ed altre cose assai che

costano quattrini: voi avete bisogno di una rendita: a'vostri

studii e a'vostri ufficii si richiede liberta e indipendenza.. La

Chiesa non e composta di spirit! ma di uomini.

Se la dottrina di G-esu Cristo richiede ne'Yescovi e nei Papi

umilta, _ annegazione, mortificazione e spirito di sacrificio, 5 fol-

lia il dire che non richiegga que'mezzi che sono o necessarii

fisicamente o necessarii moralmente alia esistenza, alia liberta

e relativa indipendenza dei ministri e del Capo visibile della

Chiesa. Non il Yangelo, ma voi, non certo per amore di perfe-

zione evangelica, ne per desiderio che altri la pratichi, bensi per
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colpevoli fini, avete tolto ai religiosi abitazione e capital!, senza

processo, senza giudizio di veruna colpa. Voi privaste le monache

persino della dote loro personale, e le lasciate languire d' inedia,

buttando loro pocM soldi che non bastano a tenerle stentata-

mente in vita. Non il Yangelo ma voi liquidaste le rendite

ecclesiastiche, per ayerle tutte quandochessia a vostra
dispp-

sizione; e negate a piacimento Vexequatur alPelezione pontificia

de' Vescovi, cotalche non possano campare come Yescovi, nonch&

amministrare la diocesi. Yoi toglieste al Papa quel dominio che

fu suo per undici secoli, il cui diritto 6 piu puro che non sia

quello di ogni altro Sovrano, e che fu suggellato col consenso

secolare di tutti i popoli e di tutti i principi. Voi dichiarate pro-

prieta nazionale per sino gli stessi palazzi del Papa; e nei yostri

ufficiosi giornali fate sapere che il Groverno pu6 in certi casi

toglierne ai Papi anche 1'uso. E di queste spogliazioni deve essere

contento il Papa? anzi deve ringraziarvi, perch& cosi meglio si

esprime la evangelica perfezione? Yi ringraziera perch& tutti i

giorni andate studiando nuovi modi di svellere la religione dal

cuore della gioventu: per ridurre ateo I'insegnamento : per esclu-

dere dalle scuole il clero? Yi ringraziera perchfc tollerate e proteg-

gete nella capitale del Eegno di Cristo, ch'6 Eoma, quelle sette

eterodosse le quali hanno di mira la distruzione di esso e del Pa-

pato? Yi ringraziera perche voi, in onta del codice che proibisce di

eccitare una parte dei cittadini contra 1'altra, lasciate che giornali

senza pudore, non solo fuori ma in Roma stessa, eccitino barba-

ramente il popolo contro a'cattolici; perche in onta delle guaren-

tige che vogliono assicurata al Papa la regale dignita, lasciate

che contro di lui ogni giorno si gitti lurido fango di oscene

bestemmie, da una stampa sacrilega; perch5 nulla avete a dire

contro la istituzione di circoli anticlericali, che hanno per mani-

festo scopo la guerra al Papato e decretano pubblicamente di

scendere contro di lui all'offesa? Anzi dovra ringraziarvi, se deve

contenersi prigioniero in Yaticano; dovra benedirvi, quando vi

fosse dato di ridurre Eoma alia condizione di citt& pagana, e

confiscate ancor le basiliche (come ne' giornali si esorta) fossero

i cattolici obbligati di prenderle da voi a pigione? Se il Papa
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di tutte queste belle cose non vi ringrazia, ma anzi ne muove

lainento, voi, signer Bonghi, 1'accusate di mettere in non cale le

massime del Vangelo, ed imbastardire 1'indole sincera del cat-

tolicismo. Toi, nel farvi cosi maestro al Papa di una nuova per-

fezione evangelica, avete detto die sareste creduto uscito di senno.

La frase 6 dura, ma non osiamo impugnarne 1'aggiustatezza.

Certamente sa di soverchia semplicita quel tratto dello scritto

del Bonghi nel quale egli incolpa, dirern cosi, di egoismo, o di

una carita ristretta, il Papa perch& lamentasi degli attentati

che in Roma si fanno al Papato ed alia Chiesa. Certo s'egli

fosse padrone di Roma o d'uno Stato largo, in tutto il cui terri-

torio fosse rispettato il suo potere, 1'osservanza esterna della

fede cattolica sarebbe stata maggiore, anzi perfetta. Non vi si

vedrebbero templi evangelici come ora vi si vedono, ne vi si

sarebbero sentite predicazioni evangeliche ;
non vi si sarebbero

aperte scuole laiche per il popolo, nelle quali non s' insegni la

religione o nel modo ch'egli credo il migliore: non ci si stain-

perebbero giornali, che insultino ed insidiino la Ghiesa, come

vi si stampano pggi. Ma queste scuole, queste chiese sarebbero

aperte, questi giornali stampati oltre il confine, pii\ vicino o

lontano che fosse. Ora, quello che dispiace al cuor del PonteHce

& che ne sieno tratti in inganno alcuni pochi romani di pid o

di meno, ovvero, che tanta parte della cittadinanza d'ltalia, di

Francia, di Gerniania ne sia sedotta? Che & quello, a nomo-di

Dio, che [Taddolora?... Certo la seconda cosa e non la prima;

o almeno quella assai piu che questa, ecc. Se il Bonghi af-

fermasse che il Papa deve addolorarsi non solo deU'empieta die

invade Roma, ma eziandio di quella che invade il resto del-

Tltalia e del mondo, starebbe bene: ma no! egli pretende

che il Papa sia tutto afflitto per quella, e per questa sia in-

sensibile. A quella e a questa, onorevole Bonghi, 5 sensibilis-

simo il Papa; a quella e a questa deve studiarsi e si studia

di recare rimedio; ma specialmente a questa, perch5 Roma ri-

guardo a tutto il mondo cattolico 6 come la radice della pianta,

5 come il cuore dell'uomo, e piti che alia sanita dei rami, e

delle membra vuolsi avere riguardo alia sanita della radice e
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del cuore. La Chiesa di Gesu Cristo 5 Komana e per6 anco

rispetto a Roma terrena si deve dire che ogni cattolico e

cive

Di quella Roma, onde Cristo e Romano

(DANTE, Purg. 32).

Ed e verainente ridevole la illazione che da qualche conces-

sione fatta (la si supponga pure) ai principi da un Papa o da

un altro per tema di perdere il proprio stato, trae il Bonghi

affermando: che dunque sta meglio al Papa non aver verun

temporale dominio. Imperocchfc e regola di retta provvidenza il

permettere un qualche disordine che non per s$ ma per accidens

o indirettamente segue da cosa di grande utilita. Per lo che

Iddio nella sua sapientissima provvidenza stabili che la Sede

apostolica avesse indipendenza sovrana, onde tanto di bene dovea

yenire e venne alia sua Chiesa, quantunque qualche fatto meno

ordinato accadesse. E questa provvidenza affermarono tutti i teo-

logi e tutta la Chiesa raccolta eziandio in Concilii ecumenici e

1'affermarono, non sono che pochi anni, i Yescovi in Eoma raccolti.

Ed e forse "bene al guerriero combattere senza spada, perch5 una

qualche volta gli accadde ferirsi leggermente una mano? E il

Bonghi si asterr& dal pranzare o .dal vestirsi, perch& col pranzo

tal fiata prese una indigestione, o col soverchiamente vestirsi una

qualche infianimazioncella?

A noi reca meraviglia come ad una testa politica, quale dovrebbe

essere quella del Bonghi, non appaia modo efficace da rimediare

a
7

mali presenti e ai probabili futuri. Grli ostacoli derivano solo

dall' orgoglio di quella fazione, che disdegna di trattare col Papa,

e dall' empieta di quelli che sono condotti nei loro consigli, non

dall'amore di patria, ma dall'odio della religione e del Papato.

La causa del grande dissidio tra il Groverno e il Papa non & una,

ma sono due. La prima 5 la conquista del suo temporale dominio

e la conseguente perdita di quella indipendenza, che non deve

soltanto esistere, ma esistere manifesta ed evidente in faccia a

tutti i popoli cattolici. La seconda & la condizione irreligiosa od

atea del Governo, sotto la cui dominazione sta il Papa. Egli e prin-
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cipio certissimo che non si pu6 torre 1'effetto senza tome la sua

cagione. Laonde il dissicHo non si torra, senza torne le due cause

indicate. Se base del Governo fosse il primo articolo dello statute,

la seconda causa sarebbe tolta. Se voi sottomettendo 1'orgoglio

alia ragione e, partendo dal solo amore della patria, cercaste d'in-

tendervela direttamente col Papa, sarebbe tolta la prima eziandio:

perche avete da fare certamente con un Papa che ama come voi,

anzi assai piu di voi 1'Italia, che la desidera franca da straniere

dominazioni, anzi da straniere ingerenze, n& altro brama fuorche

essere dagli italiani stessi aiutato e difeso. II torre questa causa

e assai piu facile che torre 1' altra, perch& noi crediamo che la

rivoluzione sia mossa dall'odio contro Dio, anziche dall' amore

della patria. Infatti que'giornali che ne esprimono piu schietta-

mente e piu pienamente i concetti e le mire, si mostrano piu

disposti a gittare a repentaglio la indipendenza della stessa Italia,

che a fare una concessione al Papato, la quale non solo tornerebbe

a gloria dell'Italia stessa, ma ne assicurerebbe per sempre la li-

berta, la grandezza e la indipendenza.

II Bonghi non vuole mostrarsi irreconciliabile, ma non trova

buona nessuna via proposta ad attuare la riconciliazione. Pero

rispondendo all'autore del Papa e I'Italia dice cosi: L'autore

italiano vuole che la soluzione sua sia 1'effetto d'una persuasione,

la quale entri nell'animo del popolo e del Governo italiano, che

essi, cio5, se non hanno pace col Papa, non possano mai acqui-

stare quella stabilita nell' interno e quelle buone relazioni al-

Pestero che pur desiderano. Sinche quella pace non sia conse-

guita, essi vivranno incerti del domani e senza amicizia sicura e

fida in Europa. Ebbene s'ammetta pure, che questo ragionamento
abbia qualche fondamento

; certo, sinche non si ha pace col Papa,
vi sara in tutti gli Stati una maggioranza o minoranza cattolica,

la quale c' inimichera, e la cui influenza pesa contro di noi e po-

trebbe persino diventare minacciosa o pericolosa il giorno che

quella maggioranza o minoranza prevalesse sui governi ecc. >

Ma egli afferma poscia che questa persuasione non si pu6 fare

strada tra cattolici, perchfc vengono rimossi dal parlamento; ed a

fortiori non si fara strada tra gli altri. Onorevole ! II pensiero
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di quell' autore non e fedelmente recato, e la risposta contro di

lui non 6 giusta. Quella persuasione, la quale potrebbe e dovrebbe

essere causa sufficiente di quelFeffetto, c'& in voi, e diciamo che

dovrebbe esistere nel Senato e nel Parlamento, salvo se non si

dica che le Camere legislative sieno in Italia composte di cretini

delle valli di Aosta, ipotesi non vera affatto. Per fermo esiste, e

lo mostrano i giornali delle varie fazioni parlainentari, le quali

apertamente confessano di non avere ora veruna Potenza certa-

mente arnica, ed altri ricusa di mendicare 1'amicizia della Francia

perch&, sebbene repubblicana, diconla, nel fondo, papale e temono

che faccia loro il gambetto: ed altri, specialmente dopo la faniosa

ordinanza di Guglielmo Imperatore e le parole di Bismark e

la forza che dispiega il centre cattolico, teme d'implorare 1'ami-

cizia della Germania, dalla quale, se nemica, pu6 venir ogni male.

Adunque la persuasione c'6: ma la paura che domina i cuori,

impedisce di esprimerla, e di operare secondo essa.

Ma chi, dice il Bonghi, chi prendera I'iniziativa per vinco-

larsi col Papa? Nessuno, afferma egli; e noi diciamo deve pren-

derla chiunque 6 persuaso, siccome il Bonghi, che la inimicizia

col Papa e fatale all'Italia ed il miglior modo di uscirne 6 trat-

tare con lui. E dov'& 1'amore dell' Italia, se nessuno di coloro, a

cui ne sono affidate le sorti, osa ci6 che e richiesto alia salute

di lei?

Ma il Bonghi ripiglia: facciamo pure a seconda de'vostri voti:

riconciliamoci col Papa, anzi, lasciamolo in Eonia veramente So-

vrano e indipendente. Per quanto sara sicuro? Le s^tte non se-

guiteranno a congiurare a'suoi danni? Come potra il Governo

efficacemente proteggcrlo? Non sara piu che probabile, che lo stato

delle cose peggiori anche per lui? Questa 6 la piu grave diffi-

colta, perch^, come teste dicevamo, la cagione del dissidio non &

la sola occupazione di Roma, bensi e ancora lo spirito anticat-

tolico e quasi diremmo ateo del Governo italiano. Se questo spi-

rito non si cangi, e il Papa vogliasi tutelato dall'Italia, il Bonghi
ha ragione da vendere : ricomincerebbe F opera delle s&tte, delle

quali Roma rimarrebbe, da capo, vittima. Ond'^ che sarebbe ne-

cessaria una radicale mutazione nel Governo italiano, e che dal
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non praticare il primo articolo dello Statute incominciasse ad

averlo qual base e norma di tutta la sua legislazione. Non e im-

possibile che tale mutazione si faccia, ma per essa ci vogliono

uoinini di testa e di cuore, che amino lltalia di vero amore.

Al suggerimento che da 1'Autore dell'opuscolo: La situation

et le dernier mot sur la question Eomaine. di un atto

iuternazionale col quale, e non gia con un accordo diretto tra il

Papa e Tltalia, si determinerebbero e si guarentirebbero le con-

dizioni del Papato > oppone il Bonghi, che sebbene le Potenze

non abbiano accettato n& sieno per accettare la legge delle gua-

rentige, pure non e probabile che scendano a tale atto. Ma la

sua improbabilita non ha nessun fondamento, n5 manca di fon-

damento F opposta sentenza. Ci dica un poco : T esistenza di un

centro cattolico in Grermania, la dove il numero de' cattolici e di

gran lunga minore di quell o dei protestanti, di un centro che

alzasse la fronte contro le prepotenze convertite in leggi e tenesse

fermo finche non conseguisse vittoria, si credeva alcun tempo

addietro probabile ? Si credea probabile che F uom di ferro, il

quale rompeva si fiera guerra alia Chiesa, tomato poscia a mi-

gliori consigli, desse con le sue parole a tutta Europa ragione di

credere che voglia stendere al Papa la destra? Credeasi probabile

quella ordinanza iniperiale di G-uglielmo, che sembra attentare

alle forme costituzionali? Qneste ed altre cose sembrarono non

probabili ;
e potra bene divenire un fatto anche cio, che qui il

Bonghi giudica improbabile. Ma e da notare che il Bonghi,

sebbene uomo d'ingegno, pecca come peccano altri assai liberali,

che giudicano essere le cose in realta di quel colore, ch' e proprio

delle lenti attraverso alle quali le veggono. Si tolgano queste lenti

ed osservinsi le cose stesse ad occhio nudo
;
al lume cioe della retta

ragione e praticamente filosofando sopra i principii di senso co-

mune, onde naturalmente reggonsi gli uoinini. Si attent6 alia vita

di quasi tutti i sovrarii : si vuole distruggere ogni Groverno e

svellere daH'ime radici ogni ordine sociale; su tutto far man

bassa: manomettere tutte le proprieta: annientare tutto il pas-

sato. L'istinto della propria consemzione, che necessariamente

deve ritrovarsi in seno a'principi e a'reggitori delle repubbliche,
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perch e in tutti gli uomini il naturale desiderio di conservare

le societa e i tesori della scienza, delle arti, delle dovizie pas-

sate, non debbono alia fin fine riscuotere i poltri e fare che a mail

estremi ed imminenti cerchino pronti ed efficaci rimedii? E tra

quest! non & il rassodamento della prima autorita che sia sopra

la terra, ch'& quella del Romano Pontefice, crollando la quale

ogni altra pur crolla, come la ragione e la storia e la sperienza

eel mostra? Questo non e improbabile, come vuol. darsi a credere

il Bonghi ;
ma assai probabile, anzi 6 moralmente certo.

Chiudiamo recando quel tratto col quale il Bonghi chiude il

suo articolo. Ma il guaio e, che non abbiamo un governo da

cui ci si possa aspettare una condotta come quella che dico (parla

qui di non sappiamo quale saggia condotta). Invece bisogna aspet-

tarsene una a sbalzi, che dove permetta, dove vieti piu del do-

vere; e dovunque le influenze morali dello Stato devono essere

sentite, nelle scuole, nelle parrocchie, nelle opere pie, pare ispi-

rata da una ostilita profonda ai sentimenti religiosi e cristiani.

Noi, in effetto, siamo tratti in questa via piu oltre di nessuno

Stato
; persino in Oriente, dove tutti gli altri Stati accolgono e

ricercano 1'aiuto dell' influenza religiosa e cattolica, il nostro af-

fetta di respingerla. Ci lagniamo che il clero non sia italiano ;

e dovunque e" clero, col disputto e col disprezzo procuriamo che

ogni italianita nelFanimo suo si spenga. E nel riinanente del-

1' azione politica dello Stato, sembriamo entrati in una via della

quale nessuno piu vede la-meta, mentre durante il cammino, la

forza e Tautorita degli ordini politici scemano e s'infiacchiscono.

Qui e il vero danno, e il rimedio non si trova se non in una ri-

staurazione od instaurazione, come si voglia, dello stato su'suoi

principii. Un governo il quale crei intorno a s& un'atmosfera sana;

vigorosa, costituente, e solo in grade di raddirizzare cosi la.que-

stione papale come tutte le altre. Ce lo conceda Iddio ! Intanto

il Pontefice, s'egli e cosi vicino alForecchio d'Iddio, come spet-

terebbe a chi vi e vicario, lo preghi, lo supplichi di darcelo lui.

Sara il meglio per tutti ! Questo e un bel tratto che non meno

ai destri che a'sinistri e quindi aU'exministro Bonghi, s'atta-

glia. Si! il Pontefice prega, e sebbene offra a Dio quella grave

I
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tribolazione onde la fazione anticristiana opprime 1'augusto suo

petto; e fedele "Vicario di.G-esu Cristo e vero pastore del gregge

a lui affidato, a difesa del gregge e per la giustizia si offra ogni

giorno a dare la propria sua vita
;
tattavia spera ! Non ispera gia

che stranieri eserciti irrompano nell'Italia e la mettano a soc-

quadro; che orde di petrolieri distruggano la monarchia e vi

piantino il socialismo sopra le mine di un proteiforme Gloverno;

che Dio stesso metta mano in portentosa maniera a flagelli che

percuotano e distruggano gli empii, che hanno giurato sulla punta

de'pugnali di annientare la Chiesa e scancellare Dio dalla societa,

dalla famiglia, dalF individuo. Quelli, cui il inentire e parlare,

ascrivono queste. speranze al Pontefice sapiente e mite, che ama

la patria e la vuole salva. Ma spera che quelli stessi nelle cui

mani di fatto sta, in Italia, il reggimento della cosa publjlica,

nei fatti esprimano il convincimento che non possono non avere,

perche ragionevoli, che la questione della liberta del Papato e

della sua sovrana indipendenza, e una questione sempre viva, che

dovra essere disciolta, o tosto o tardi
;
e che molto meglio e il

discioglierla, per cosi dire, in faihiglia, tra figli e padre, che al-

trimenti; e che a far ci6 non conviene aspettare, che 1'anarchia,

distrutta la monarchia, desoli Fltalia. Ci6 egli spera ardentissi-

mamente. Sara la sua speranza coronata di lieto successo?Nol

sappiaino: lo sa Iddio. Ma questo sappianio noi: che se ci6 non

avvenga, la colpa sara tutta dei tristi e del Governo italiano: sap-

piamo che il solo Papa potra assicurare la indipendenza d'ltalia

e la stabile sua grandezza avvenire: finalmente sappiamo che

qualora non si badi n& ai dettati della ragione, ne agl' insegna-

menti della storia e si voglia andare per la precipitosa china

fino al fondo, e la massoneria trionfi in tutti gli Stati sopra le

ruine dei troni; un solo trono restera in piedi e sara quello del

Papa, un solo regno durera stabile in tutte le vicissitudini dei

tempi e sara il Regno di Cristo
; e, reso piu forte dalle persecu-

zioni e piu ampliato fors'anco dal sangue di nuovi martin, du-

rera usque ad consummationem saeculi. Lo ha detto Iddio, e

sillaba di Dio non si cancella.
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II.

Institutiones theologicae in usum scholarum, auctore IOSEPHO

KLEUTGEN S. I. Volumen primum, praeter introductionem, con-

tinens partemprimam quae est de ipso Deo. Katisbonae, 1881.

Sumptibus Friderici Pustet S. Sedis Apostolicae typographi.

L' illustre P. Giuseppe Kleutgen, gia noto per altre dottissime

opere, e segnatamente per quella, compresa in cinque Yolumi,

che ha per titolo : La Filosofia degli antichi esposta e difesa,

vien ora a rendere alia scienza un altro rilevantissimo servizio

colla pubblicazione delle sue Istituzioni teologiche, di cui annun-

ziamoqui il prinio volume. Ad encomio di quest' opera basterebbe

dire che il S. Padre, Leone XIII, con rara eccezione, si & de-

gnato di accettarne la dedica. Questo solo 6 argomento di gran-

dissimo peso non pure del merito scientifico di essa opera, ma

della qualita della sua dottrina; essendo conta ad ognuno per que-

sto capo la mente del prowido e sapiente Pontefice. Nondimeno

i nostri lettori avranno caro che sieno loro accennati in partico-

lare i pregi del libro; il che faremo qui brevemente.

L'Autore giustamente osserva che sebbene i capi della dottrina

teologica sieno sempre i medesimi, per derivare dall'immutabile

rivelazione divina; tuttavolta alcuni tra essi a preferenza degli

altri possono richiedere piti. accurata trattazione secondo i diversi

tempi, pel sorgere di nuovi errori, o pel ringagliardire di qualcuno

tra gli stessi errori antiquati. Al che si aggiunge il progressive

svolgimento delle arti e delle scienze profane, che la dottrina sacra

fa servire a suo ornamento e sua difesa centre i nemici; come gia

le' spogiie e i preziosi vasi di Egitto servirono ad ornare il tempio

del vero Dio. Onde non e maraviglia che secondo la diversita de
1

tempi e la disposizione degl'ingegni ed il bisogno della scienza

si scrivano nuove istituzioni teologiche. II che principalmente ha

luogo nell'eta nostra, in cui la voce del regnante Pontefice con

tanto plauso del mondo cattolico ha dchiarnato le menti allo studio

de'Dottori scolastici e massimamente di S. Tommaso d' Aquino
Serte XI, vol. IX, fase. 759 22 27 gennaio 1882
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nella stessa filosofia, di cui la scienza teologica piu peculiar-

mente si vale come di aiuto e struniento.

L'Autore adunque ha volta la cura principale a conformare il

suo insegnamento teologico al magistero di quei magni Dottori

e segnatamente dell'Angelico che sopra tutti com'aquila vola.

Noi, che con diligenza abbiamo letto 1'intero volume, possiamo

assicurare non esserci alcun punto di dottrina che non sia in per-

fetto accordo colla dottrina del santo Dottore. Egli mentre la

rende piana ed agevole alia capacita degii allievi, s' addentra con

grande acume ne'piu profondi intendimenti e ne'piti reconditi

sensi della medesima. N& poteva essere diversamente in chi avea

saputo cosi ben penetrare e svolgere la filosofia di esso S. Dot-

tore; secondoch^ 5 manifesto nella magnifica opera, da noi men-

fcionata piu sopra.

L'Autore non pure nella dottrina si 6 conformato pienaniente a

S. Tommaso, ma ancora nella maniera di trattaiia. Onde non so-

lamente ha congiunto in un sol corpo la parte morale colla parte

teoretica; ma ha voluto altresi seguire la stessa disposizione e lo

stesso ordinamento del santo Dottore. Che piu? Nella stessa trat-

tazione de' singoli articoli si attiene al metodo di lui
;
in quanto

dopo avere stabilita la quistione, comincia dal proporre le diffi-

colta che possono affacciarsi alia mente; poscia passa a dimostrare

la verita
;
e da questa trae da ultimo la soluzione delle proposte

. obbiezioni.

Con grande accorgimento poi ha mandato innanzi all'intera

opera una introduzione, nella quale non solamente tratta della

natura della teologia, del suo obbietto, del suo fine, della sua ec-

cellenza, delle sue parti con s^omma accuratezza
;
ma pone come

un compendio dei fonti v da cui ell a attinge i suoi principii, sotto

quel puro aspetto e in quella sola inisura, onde una tal conoscenza

e necessaria a informare e dirigere la mente del candidate per

cio che ne riguarda il debito uso, rimettendone al proprio luogo

una piu ampia trattazione.

Noi crediamo queste istituzioni sominamente opportune per 1'iu-

segnamento teologico. E ci6, per la scelta delle materie, per Fani-

piezza della trattazione, congiunta colla necessaria brevita, pel
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metodo ordinato e veramente scientifico, per la solidita delle pruo-

ve, e massimamente per la chiarezza della esposizione. Delia quale

chiarezza volendo noi dare un saggio, non sappiamo qual tratto

scegliere: ed a caso prendiamo quello, in cui si spiega il concetto

di persona. L'Autore avendo tolta a difendere la definizione di

Boezio: Persona cst rationalis naturae individua sulstantia,

la dichiara cosi: Officio della definizione 5 di offrire quegli ele-

menti, pe'quali la cosa e costituita nella propria specie, e vien

quindi distinta da tutte le altre; il che si fa recando il genere

prossimo e la differenza ultima. Or nella predetta defmizione e

posta, come genere prossimo, la nozione di sostanza individua, e

come differenza ultima, ossia specifica, la nozione di natura ra-

gionevole. Per fermo la sostanza individua (ossia Tindividuo, in

genere di sostanza), significa secondo la dottrina degli antichi, ci6

che 6 non solamente singolare, ma inoltre compiuto nella propria

specie, e sussiste in se come un tutto separate dagli altri sussi-

stenti. Quando dunque la persona si dice sostanza individua, si

escludono da tal concetto in primo luogo gli accident i, dipoi gli

universali, in terzo luogo le parti della sostanza, vuoi integranti

come la mano o il piede, vuoi essenziali come 1'anima o il corpo,

infine quella stessa che dicesi forma del tutto, ossia 1' essenza,

qual sarebbe Vumanita a rispetto dell'uomo. Imperocche questa,

sebben sia sostanza non solo singolare, rna ancora compiuta, in

quanto contiene tutte le parti costitutive dell' essenza; tuttavolta

non e talmente compiuta e perfetta, che sussista in s6 come cosa

distinta e disgiunta da ogni altra; perocch& ci6 6 proprio non del-

Vamanita ma folYuomo, in cui 1'umanita si trova come in sub-

bietto, e fuor del quale non esiste in s& stessa. Ma perciocch^, nel

senso esposto, anche i corpi inanimati e le piante e i bruti sono

sostanze individue; per distinguere da queste la persona, si ag-

giunge come differenza specifica la nozione di natura ragione-

vole. Certamente, allorch& diciamo persona, intendiamo non gli

accidenti, ma la sostanza e la sostanza non universale (per esem-

pio 1' uomo in genere), ma singolare (per esempio Pietro o Paolo);

ne intendiamo una parte di sostanza, ma la sostanza intera, e

neppure intendiamo la forma totale ossia 1' essenza, ma quello in
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cui questa si trova; e finalmente siffatto nome, espressivo di no-

bilta, non lo attribuiamo ai sassi, alle piante, ai bruti, ma solo

agli esseri dotati di ragione. Dunque 1'addotta definizione della

persona rettamente determina il genere prossimo e la differenza

ultima del definite. eccetera
l

.

Si crede volgarmente che i tedeschi non possano scrivere senza

contorsioni e oscurita di concetti. II Kleutgen, col suo esempio,

da una solenne mentita a tal voce. Egli e tedesco; e nondimeno

scrive con mirabile dirittura e lucidezza d'idee.

Queste lodi ci escono dal fondo delFanimo. Ma acciocche niuno

pensi che esse muovano piu dall'affetto, in noi grand!ssimo verso

1'Autore, che non da spassionato esame dell' opera ;
noteremo un

punto (ed & il solo) in cui non siamo con lui pienamente d'accordo.

Egli paiiando del mezzo della cognizione divina, dopo averlo

preso ne' suoi tre sensi, cio& di lume per cui la cosa e resa co-

noscibile e che potrebbe dirsi medium sub quo; di rappresen-

tanza ideale determinatrice della potenza conoscitiva, e che pu6

dirsi medium quo; e di oggetto, in cui una cosa vien ravvisata,

e che potrebbe dirsi medium in quo; stabilisce che non solo sotto

il primo e secondo riguardo il mezzo della conoscenza in Dio e"

la stessa divina essenza; ma ancora sotto il terzo, senza fare

alcuna distinzione di oggetto, come ragion prima, e di oggetto

come ragion prossima, secondo che a noi sarebbe piaciuto. Quindi

venendo a spiegare il modo, onde Iddio conosce i futuri condizio-

nati, rigetta non solo la sentenza di quei teologi che li vogliono

conosciuti ne' decreti divini, ma ancora la sentenza di quelli che

li yogliono conosciuti nell' obbiettiva loro verita, o (ci6 che suona

il medesimo), nella libera determinazione della volonta della

creatura, ravvisata da Dio quanto a ci6 che farebbe sotto tale o

tal altra condizione. Egli tenendo fermo, come 5 di dovere, che

Iddio conosce i futuri liberi condizionati
; quanto al modo inclina

alia sentenza del Bellarmino, di cui riferisce le seguenti parole:

Res est omnino difficilis et fortasse in hac vita incompreheu-

sibilis, qua ratione Deus futura praenoscat. Et hoc videtur

1 Liber secundus, quaestio I, art. I.
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indicasse David in Psalmo 138, cum ait. Mirabilis facia est

scientia tua ex me; confortata est et non potero ad earn. Illud

enim ex me hebraica frasi significat prae me, ut sensus sit : Mi-

rabilior est modus scientiae tuae, quam ut ego earn comprehen-

dere possim; quomodo videlicet intellexeris cogitationes meets

de longe etc. > ,

Noi confessiamo esser questo uno de'punti piu ardui della

scienza teologica. Ammettiamo coll'Autore non doversi confondere

la quistione delfesistenza della scienza in Dio de' futuri condizio-

nati colla quistione del mezzo in cui questi condizionati sieno

veduti. La prima, dice benissimo, deve ammettersi da tutti, per

salvare la liberta degli atti umani (e aggiungiamo che a tal fine

deve ammettersi come anteriore e indipendente da ogni decreto) ;

intorno alia seconda pu6 dissentirsi, e anche, se vuolsi, nulla de-

cidere. Ma non ammettiamo il giudizio, a parer nostro, troppo

severe ch'egli fa della seconda delle due opinioni sopraccennate.

Egli dice che la sentenza, la quale pone che Dio conosce i futuri

liberi condizionati nelle lore verita obbiettive, non risponde alia

quistione, la quale cerca il mezzo di tal cognizione. Noi gia indi-

cammo piu sopra che la dianzi detta sentenza coincide con quella,

la quale stabilisce che i futuri condizionati son conosciuti da Dio,

come in prossima ragione, nella volonta stessa della creatura,

ravvisata quanto a ci6 che essa farebbe, se fosse posta in tale

congiuntura o tal altra. Tale & la nostra opinione. Onde il mezzo

di conoscenza qui, a nostro avviso, non manca. N5 vale opporre

coll'Autore che in niuna cosa pu6 scorgersi cio che in essa non $.

Imperocch5 quelle ipotetiche determinazioni libere nella volonta,

sottoposte al sopraeminente intuito divino, sono veramente in lei,

nella maniera in cui possono e debbono essere, doe relativamente

allo stato ideale, ossia come termini di una conoscenza che pene-

tra la volonta creata sotto tutti gli aspetti in cui essa e conosci-

bile. E per ferme una forza libera di natura sua 5 conoscibile non

solo secondo ci6 che e e secondo ci6 che pu6 fare, ma ancora se-

condo ci6 che farebbe nelle diverse circostanze in cui fosse costi-

tuita. Dunque anche sotto questo terzo aspetto dev' essere cono-

sciuta da un intelletto che pienamente la comprenda, e a rispetto
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di tutti i veri, che a lei in qualsiasi modo appartengano. Cosi

compresa essa e mezzo di <cognizione de' futuri liberi condizionati.

Ne ci'5 deroga alia dottrina certissima che il mezzo di cogni-

zione anche obbiettivo, a riguardo di Dio, non sia altro che la di-

vina essenza. Imperocche ci6 s' intende del mezzo obbiettivo, che

sia ragion prima e indipendente di conoscenza; non del mezzo,

che sia di ragion prossima e derivata. Quanto a questo secondo,

niente yieta che esso si riconosca in qualche cosa che non sia Dio,

ma dipenda e derivi da Dio, sia nell'ordine reale, sia nell'ideale.

E cosi diciamo che mezzo di conoscenza de'possibili in Dio sono

gii archetipi divini; e S. Tommaso insegna che Dio vede i fu-

turi assoluti nella loro attuale presenza a rispetto della divina

eternita. In simil guisa ben pu6 dirsi che il mezzo prossimo di

conoscenza pei futuri liberi condizionati, come ragione intesa, sia

la volonta della creatura, compresa da Dio sotto tutti gli aspetti,

e per6 quanto agli atti altresi che non fara ma farebbe, ove si

trovasse in tale o tal altra condizione.

Questa & Tunica cosa, in cui abbiamo un piccol dissenso dal-

1'Autore
;
non avendo per tutte le altre, se non approvazione ed

encomio.
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tratti, come son quelli dove calunnia, con esempio degli Spartani, acciocche si cono-

accuse manifestamente false, il clero, le sea a quali delirii possa condurre la sfre-

istituzioni della Chiesa, il Cristianesimo nata liberta del pensiero.

CALENDARIO ECCLESIASTICO per 1'anno 1882 compilato e

redatto per cura del periodic! YEco del Pontificate e la Ricreazione

del sacerdote. Anno secondo. Roma, tipografia sociale, 1881. In 16, di

pagg. 176.

Oltre la consueta materia d'ogni Ca- degli Ecc.mi Vescovi proposti alle Chiese

lendario, ne contiene piu altre di diverso d' Italia, la continuazione de'cenni storici

genere, e specialmente un elenco degli delle diocesi italiane, i ricordi degli avve-

Eminentissimi Cardinali con notizie riguar- nimenti piu rilevanti, i regolamenti e lo

danti la loro dimora e i loro ufficii, quello tariffe pe'servigi postali ecc.

COLLEZIONE di sermoni sul SS. Nome di Gesu, raccolti dai santi e

dai piu celebri autori. Napoli, tip. dell' Accademia delle scienze, diretta

da Michele De Rubertis, Uffizio delle opere di Scotti Pagliara, Via Or-

ticello, 9, 1880. In 8, di pagg. 332. Prezzo L. 3.

fc una bella raccolla di sermoni, che lo Zelatore del SS. Nome di Gesu, han

i
pii editor! della pubblicazione periodica messo insieme nel presente volume. La
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piu parte sono di Santi, come di S. Ber- liano dagli stessi Editor!; ed altri de'piii

nardo, di S. Tommaso d'Aquino, di S. Bo- riputati orator! italiani o francesi, e questi

naventura, di S. Vincenzo Ferrer!, di ultimi volti ancor essi nella nostra lingua.

S. Bernardino da Siena, tradotti in ita-

FERRANTE ANICETO Scritti varii editi e nuovi pubblicati a ricordo

del parent!, a premura degli amici, a bene di tutti i cristiani da

monsignor Aniceto Ferrarite dell' Oratorio di Napoli gia Vescovo di

Gallipoli ed ora di Callinico i. p. iM con giunta di alquante novene,

settenarii e tridui in onore di Maria SS., e di alcuni Santi del Signore.

Prato, per Ranieri Guasti Editore-iibraio, 1881.

In questi scritti varii dell' Ill.mo Ve- II dettato colto, facile e chiaro di queste

scovo di Callinico splende dottrina e quel scritture fa si che ne possano trar pro-

zelo della salute del prossimo che tornano fitto alle anime loro anche i meno eruditi.

a decoro ed ornamento della Chiesa di Dio.

FERRI ANTONIO Sludii filologici. Gli annali di Gaio Gornelio Tacito.

Saggio di traduzione di Antonio Ferri (1873-1874). Rieti, tip. Fa-

raoni Filippo, 1881. In 16, di pagg. 124.

GIANETTI ALESSANDRO Ricerche intorno a Tassera (frazione di

Alserio Mandamento di Erba). (Per nozze Basevi-Bozzotti, 26 set-

tembre 1881). Coi tipi di Alessandro Lombard!. Milam, Fiori oscuri,7.

In 4, di pagg. 48.

L' argomento per se arido, come quello Barbarossa, da lui narrato con tutte le

che sta tutto su ricerche storiche e geo- particolarita ;
e fu la presa del castello di

grafiche, e dal ch. Autore giocondato colla Carcano sul territorio di Tassera, occupato
vivacita dello stile, pel quale rende in dagP imperial!. E un bel regalo di nozze,

certa guisa present! gli ant ;chi fatti. Fra che fa il ch. Autore alia sua gentile al-

questi va notato specialmente un episodic lieva Anita Basevi.

della guerra de'comuni italiani contro il

GUERRA ALMERIGO Storia del Yolto santo di Lucca, del prof. Al-

merico Guerra, canonico onorario della Metropolitana Lucchese, socio

di piu Accademie ecc. Lucca, tip. Arciv. S. Paolino, 1881. In 16, di

pagg. 576. Prezzo L. 5.

Col nome di Volto santo e venerato priamente detta, cioe piena e seguita, del

nel magnifico tempio metropolitano di Volto Santo, desideravasi tuttavia. II no-

Lucca un antico simulacro di Gesu Croci- stro Autore ci si e messo con tutto 1'animo,

fisso, celebre pe'suoi prodigi e per la divo- ne ha risparmiato diligenza, ne perdonato

zione de'fedeli, anche di rimoti paesi, atte- a fatiche nel ricercare i document! piu

stata con numerosi pellegrinaggi sin da an- antichi che vi hanno relazione. Esso gli ha

tichissimi tempi. II ch. canonico Almerico tutti esaminati e vagliati con accuratissima

Guerra, ben conosciuto per altri egregi la- critica, deducendone la verita de' fatti con

vori di sacro argomento, si e proposto col quella maggior certezza che puo desi-

presente libro di compilarne una storia derarsi in simili argomenti. Nel che ha

accurate e fedele; poiche una storia pro- ben distinto le sue parti: poiche per non
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intralciare la narrazione con tanti intra- propone per fine la sovversione della verita,

mezzi di question! critiche, di apologie, ma la sua ricerca. L' opera dunque del-

di raffronti storici, egli in primo luogo 1'egregio canonico non solo e un bel mo-

espone per ordine i fatti, contentandosi numento di pieta, e percio attissimo a

di accennare soltanto i fondamenti storici nutrire la divozione verso il Divin Salva-

su cui poggiano ;
e dipoi ritorna su questi tore, ma anche un lavoro erudito, da figu-

stessi fondamenti, studiandoli con quella rare come importantissimo episodic neHa

savia e temperante critica, la quale non si storia ecclesiastica. ,

HURTER H. S. I. Nomenclator literarius recentioris theologiae catho-

licae theologos exhibens, qui inde a Concilio tridentino floruerunt aetate,

natione, disciplinis distinctos. Oeniponti, libraria academica wagne-

riana, 1874.

Presso ogni professore di discipline o la ricchezza di utili notizie, o il savio

teologiche, in ogni biblioteca destinata agli ed imparziale giudizio formatone.

studenti delle scienze sacre, avrebbe a tro- Ci contentiamo per ora di ricordare e

varsi il Nomenclator literarius, a cui raccomandare questa bell' opera, riservan-

nessun'altra bibliografia teologica puo star doci di darne piu pieno conto, non appena

del paro per compitezza, o si riguardi il ci sia possibile, in una rivista particolare.

numero degli autori fatti da lei conoscere,

LASELVE ZACCARIA Annus apostolicus, continens condones:

1 Toto adventu 11 Tempore quadragesimae III Omnibus et

singulis totius anni diebus dominicis IY De sanctis, praedicabiles

stilo perspicuo elaboratas, claraque methodo concinnatas; auctore

Fr. Zacharia Laselve sacrae theologiae Lectore, necnon Provinciae

Recollectorum Sanctissimi Sacramenti seu Tolosanae alumno. Editio

revisa et adnotata a P. A. Saraceno presb. Congreg. or. Taurin. Vo-

lumen IV. Condones pro diebus dominicis; a dominica I adventus

ad festum Pentecostes. Augustae Taurinorum, ex officina Libraria

ecclesiastica eq. Laurentii Romano, editoris, MDGGGLXXXI. In 8,

di pagg. 372.

Si vegga il giudizio su questa eccellente opera negli annunzii precedenti.

LETTUEE DELLA DOMENICA Periodico religiose popolare,

pubblicato anche per cura dell' Opera di S. Francesco di Sales. Anno

dedmosettimo. Bologna, tip. Pont. Mareggiani editrice, 1880-81.

LOCATELLI CARLO -- La vita di S. Carlo Borromeo narrata alle fa-

miglie dal Sacerdote Carlo Locatelli. Milano, lib. Maiocchi, Via Boc-

chetto n. 3, 1882. In 8, primo fascicolo di pagg. 16.

Come gia per festeggiare il centenario romeo che cadra nel 1884, il medesimo

di S. Ambrogio il chiaro e zelante si- si e accinto a pubblicare questa vita del

gnqr D. Carlo Locatelli pubblico una vita santo Cardinale Arcivescovo, la quale sara

assai commendata di questo gran dottore di vero frutto, poiche scritta apposta per

della Chiesa, cosi per preparare gli animi le famiglie; e quindi, oltreche ricca della

alia celebrazione di quello di S. Carlo Bor- erudizione desiderabile, sara colta nello
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stile, ma chiara al tempo stesso e di fa-

cile intelligooza per ogni sorta di persone.

II saggio che
%
ce ne da in questo primo

fascicolo dell' opera, ci e pegno sicuro di

quanto asseriamo. Ecco intanto i patti

d'associazione che parecchi de'nostri let-

tori avranno caro di conoscere. La vita

di S. Carlo narrata alle famiglie e com-

posta di 40 fascicoli di 16 pagine ciascuno

in formate 16 massimo e viene illustrata

da otto grand! finissime incision! in acciaio.

Ogni quindici giorni si pubblica un fa-

scicolo con copertina colorata. II prezzo

d' associazione da inviarsi alia Libreria

Editrice ditta Serafino Maiocchi, Milano,

via Bocchetto, n. 3, e per lo Stato L. 8,

per Pestero L. 10, sempre compresa Faf-

francazione postale. E libero fare il pa-

gamento in due rate eguali, una all' atto

della sottoscrizione, 1'altra a meta del-

r opera, ossia dopo pubblicato il fasci-

colo 20. E facoltativo acquistare le di-

spense anche una per volta, pagando

all' atto della consegna cent. 20. Quelli

pero che invieranno il prezzo intiero

avranno in dono 1' operetta : Esercizii

pratici ad onore di S. Carlo, elegante

edizione che e gia sotto ai torch!. A! re-

verend! chierici .student! nei seminar!! e

accordato un ribasso del 20 per cento.

Chi procurera dice! associati avra la un-

decima gratis.

LONGO BARTOLO Storia, prodigi e novena della Vergine SS. del

Rosario di Pompei; per cura deli' Aw. Bartolo Longo. Quarta edi-

zione; con 1'aggiunta degli avvenimenti straordinarii del 1880. Na-

pott, tip. e libr. di A. e Salv. Festa, 102, S. Biagio del Librai, 1881.

In 16 pice., di pagg. 224. Prezzo cent. 40, a vantaggio della nascente

chiesa di Pompei.

MILANO SACBO, ossia stato del clero della citta e diocesi di Milano

per 1'anno 1882. Milano, tip. e libr. Arciv. Ditta Giacomo Agnelli,

Via S. Margherita 2. In 16, di pagg. 302. Prezzo L. 1. 50, colla carta

della diocesi L. 1, 80, legato L. 2.

MONDELLO-NESTLEL ANDREA La Francia al cospetto delle na-

zioni e del Papato, pel canomco Andrea Mondello-Nestler. Roma, tipo-

grafia editrice romana, Via del Nazareno, 14, 1881. Un vol. in 8 pice,

di pagg. XIII-452. Prezzo L. 5.

In questo tempo di giornali e di opu-

scoli, son rari assai i libri somiglianti a

questo, grave, studiato, pieno di ottime

dottrine e di verita chiare e lampanti. La

storia e il giuspubblico, la politica e la

teologia vi si trovano come in casa loro,

tan to maestrevole e 1'uso che 1'egregio

Autore ve ne fa. I mali della Francia e

insieme dell'Europa vi sono esposti con

una franchezza, par! soltanto alia liberta

con cui ne propone i rimed!!. Questa e

imparareranno qualche cosa, e molto quel-

le persone che si credono istruite, e non

sono. Tutto e solidamente provato in que-

sto libro: ma la parte seconda che ri-

guarda le present! condizioni del Papato,

i doveri delle monarch ie verso di esso e

i pericoli a cui va incontro colla Francia

1' Italia, se 1'onda della rivoluzione non

e arrestata, merita specialissima considera-

zione. No! auguriamo numerosi lettori a

un libro si utile ed opporiuno.
una di quelle opere, in cui anche i dotti

MOUSSAG (DE) GIOVANNI La lega dell' insegnamento, storia, dot-

trine, opere, risultati e progetti della medesima. Opera scritta in fran-
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cese dal signer Giovanni de Moussac, tradotta in italiano da Mon-

sigfior Pietro Rota, arcivescovo di Gartagine e canonico vaticano e

dedicata alia santita del sommo Pontefice Leone XIII Roma, Arti-

gianelli di S. Giuseppe, 1881. Un vol. in 12, di pagg. 276.

Chi vuole formarsi un'idea vera del

sistema di corruzione sociale architettato

dalla massoneria ed eseguito per buona

parte nella Francia principalmente, legga

questo volume tto, pieno da capo a fondo

di fatti, document! ed argomenti che non

ammettono replica. Grande e il bisogno

che tutte le persone, non diciamo cri-

stiane, ma oneste aprano gli occhi una

volta e veggano in quale abisso di sociale

depravazione la satanica setta mira a pre-

cipitare le nazioni, sotto il pretesto della

civilta, del laicismo dell' istruzione e del

progresso nella scienza. II piu turpe

ateismo, colla conseguente negazione di

ogni moralita, ne e 1' ultimo fine pratico.

Ottimo servigio ha reso al pubblico il

chiarissimo Monsignor Pietro Rota, accin-

gendosi a tradurre questo libro, che svela

il massimo dei pericoli a cui va incontro

anche la povera, Italia, nella quale gia si

son venute ordinando sezioni della mas-

son ica Lega delV
'

insegnamento, che ora

domina in Francia. Sappiamo che parec-

chie persone, anche buone e religiose,

concorrono a queste leghe, ingannate*da

certe apparenze. Quindi si scorge la ne-

cessita che questo libro sia diffuse e co-

nosciuto, parlicolarmente da molt! che

possono agevolare i disinganni. Sicura-

mente a niuno, che abbia conoscimento

dei mali che aflliggono il nostro tempo,

dovra sembrar piccola la importanza del

soggelto di quest' opera: e 1'essersi Sua

Santita il Papa Leone XIII degnato di

accettarne la dedica, mostra quanto il

Capo stesso della Chiesa apprezzi 1'argo-

mento che vi e trattato. 11 libro si vende

al prezzo di lire 2, nelPIstituto Pio IX

degli Artigianelli di S. Giuseppe, Roma,

via Borgo Vecchio n. 165; ed a tutto

beneficio di quest' Istituto il venerando

tradultore ha rilasciato I'utile che dalla

vendita ne proverra.

NILLES NIGCOLO Kalendarium manuale utriusque Ecclesiae Orien-

talis et occidentalis Academiis clericorum accommodatum ;
auctore

Nicolao Nilles S. I. S. theologiae et SS. canonum doctore, horumque
in Gaesarea et regia universitate Oenipontana professore publico or-

dinario. Tomus II. Oeniponte, typis et sumptibus Feliciani Rauch, 1881.

In 8, di pagg. 816.

Vediamo con piacere ultimate questo
II volume dell'

e

EoproA,oy/oi', contenente

le feste mobili di tutto 1'anno. Coloro che

conoscono il I volume da noi lodato se-

condo il merito nel fascicolo 706 del no-

stro periodico, sanno come il ch. Autore

si sia proposto d'istituire un continuato

ragguaglio fra le feste che si celebrano

nella Chiosa Latina e nella Greca. Accioc-

che poi questo confronto riuscisse piu com-

piuto e piii istruttivo il ch. Autore lo il-

lustro di notizie storiche e di opportune

annotaziofil a correggimento in ispecie

degli errori introdotti dagli scismatici

nella loro eortologia.

Per ultimo a compimento del raggua-

glio il Nilles aggiunge parecchi calendarii

di diverse nazioni oriental]', come dei Ru-

teni, degli Armeni, dei Melchiti, dei Siri

e d'altre.

L'opera del ch. Professore d
1

Innsbruck

non solo apre agli studiosi un campo di

curiosa erudizione teologica, ma torna in

singolar modo opportuna in questo tempo,

in cui il S. P. Leone XIII si studia con

ianta efiicacia e insieme soavita di spianare
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ai popoli traviati dallo scisma il ritorno sono attissime a conciliare gli animi di

all'unita cattolica e al seno della Chiesa. quelle hazioni e disporle alia desiderata

La materia trattata dal ch. Teologo del unione.

pari che la forma piena di moderazione

ORENGO GIUSEPPE Vita del B. Alfonso D'Orozco sacerdote ago-

stiniano della Proviricia di Gastiglia per il P. Lettore Giuseppe Orengo
del medesimo ordine. Roma, dalla tip. della Pace, Via della Pace

num. 35, 1880.

11 B. Alfonso D' Orozco fu veramente, colo XVI, che egli combatte con la parola

come dice il suo ch. biografo, per isplen- viva, con gli scritti e con la innocenza

dor di dottrina e di santita, una rara ed austerita della vita. II pio lettore leg-

gemma di quel prezioso diadema, onde gera con profitto del suo spirito e con

Cristo voile incoronar la sua Chiesa. L'ac- diletto queste pagine .scritte con molta

ceso zelo della fede avita lo fece forlis- grazia di stile ed altezza di concetti,

simo campione contro 1'eresia del se-

PALLOTTiNI SALVATORE Gollectio omnium conclusionum et re-

solutionum quae in causis propositis apud sacram Congregationqjn
Gardinalium S. Goncilii Tridentini interpretum prodierunt ab eius

institution, anno MDLXIV ad annum MDGGGLX, cura et studio

Salvatoris Pallottini, S. Theologiae doctoris ecc. Tomus VIII. Fasci-

culus LXXVII. Romae, typis S. Gongregationis de propaganda fide,

MDGGGLXXX1. In 4 pice, di pagg. 64.

PULGI FRANCESCO Lavori sulla Storia ecclesiastica di Caltanisetta

e sua diocesi, pel Sac. Francesco Pulci, membro della societa sici-

liana per la storia patria in Palermo e socio rappresentante Facca-

demia Dante Alighieri di Catania. Parte L Notizie storico-artistiche

sul Duomo. Caltanisetta, Ufficio tipografico di B. Punturo, Piano

del Collegio, 1881. In 16, di pagg. 124. Prezzo lire 1,50.

Lo scopo che colla presente opera si gli antichi document! le sparse notizie, e

propone il ch. Sac. Pulci, e quello di dare per la giudiziosa, ordinata e abbastanza

u-n ben connesso ed ordinato ragguaglio colta esposizione delle medesime. Di cio

de' fatti, delle cose e delle persone, riguar- facciamo argomento da questa prima parte,

danti la storia ecclesiastica di Caltanisetta la quale nel primitive intendimento dello

e sua diocesi. II qual lavoro, se non avesse scrittore dovea essere tutto il lavoro, e

altro pregio, meriterebbe gran lode, per che contiene le notizie storiche-artistiche

essere il primo a fornire una storia ecclesia- sul Duomo. Aspettiamo con desiderio le

stica, che tuttavia mancava, della citta e altre tre parti, che sono: gli edifizii e

della diocesi di Caltanisetta. Ma oltre a gFistituti religiosi della citta; i comuni

questo titolo generico, il-ch. Autore va della diocesi; le biografie de' principal!

lodato anche piii per la grande e faticosa uomini illustri che vi fiorirono.

diligenza che ha messo nel raccogliere da-

EACCOLTA DI LODI SPIRITUALI w\ mese di Maria, ed altre

funzioni, ad uso dei giovanetti e giovanette della parrocchia di S. Giu-
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seppe extra-moenia di Treviso. Treviso, Stabilimento tipografico-oleo-

grafico-librario dell' editore Giuseppe, Novelli, 1880. In 16 pice., di

pagg. 174. Prezzo cent. 30.

EACCOLTA DI NOVENE E TR1DUI, con varie considerazioni

in onore del SS. Guore di Gesu. Seconda edizione. Roma, Ufficio del

Messaggere del S. Guore, 1881. In 32, di pagg. 320. Prezzo cent. 65.

RAIANO (DI) P. EPIFANIO II sacerdozio caltolico e il Primato 'di

Pietro al cospetto del secolo. Apologie scientifiche, per il M. R. P. Epi-

fanio di Raiano, laureato in Sacra Teologia e in lingue orientali, Miss.

Ap. Volume primo. Napoli, tip. Accattoncelli. In 8, di pagg. 144.

II titolo di questo libro fa conoscere del Romano Pontificate, nel quale il sa-

abbastanza la materia sopra cui versano cerdozio ha la sua pienezza nella persona

i discorsi del ch. Autore, il genere di elo- del Romano Pontefice. E un' opera assai

quenza che v'e adoperato, e lo scopo al utile nelle condizioni de'nostri tempi, in

quale intendono. Sono in sostanza un' apo- cui e con tanta sfacciatezza e ignoranza

logia del sacerdozio cattolico in tutt' i calunniato il clero ed il Papato.

suoi aspetti e in tutte le sue relazioni, e

RININO MELGHIORRE L' Apostolo della parola. Milano, tip. Gom-

mercio di Giovanni Brambilla di Paolo, 6 Via Silvio Pellico, 1882.

In 16, di pagg. 74. Prezzo L. 1.

L' apostolo della parola e il chiaris- citta d' Italia, superando colla pazienza e

simo abate Serafmo Balestra, il quale con longanimita i gravissimi ostacoli che at-

lunghi e faticosi sludii accertatosi de'van- traversarono il suo disegno. La* presente

taggi del metodo fonico nella istruzione monografia con tutta esattezza storica

de'sordo-muti, e presane sperienza in mette in mostra il merito di questo illu-

molti famosi istituti ibrestieri, riusci a stre ecclesiastico in un' opera di si grande

farlo adottare in molti delle principal! utilita.

ROSSIGNOLI CARLO Maraviglie di Dio nelle anime del Purgatorio;

incentivo della pieta cristiana a suffragarle; del Padre Carlo Rossi-

gnoli della Compagnia di Gesu. Terza edizione napolitana. NapoU,

tip. e libreria di A. e Salv. Festa, 102 S. Biagio dei Librai, 1882.

In 16 pice., di pagg. 322. Prezzo lire 1, 50.

ROTA MONS1GNOR PIETRO Vedi MOUSSAC (DE) GIOVANNI.

SCHULLER LODOVICO La fede cattolica. Per Lodovico Schuller,

sacerdote romano. Parte I. Volume I. Roma, libreria religiosa, An-

tonio Saraceni editore, Via dell' Universita, 13. Palazzo Gorpegna, 1880.

- Breve compendio a domande e risposte. In 16, di pagg. 432, 58. Ven-

desi separatamente per gli alunni al prezzo di cent. 50.

Delle istruzioni catechistiche del chiaro Non sappiamo se gli altri sieno usciti alia

sacerdote romano Ludovico Schuller non luce. Esso e come un preambolo ai rima-

ci e pervenuto che questo primo volume. nenti, e tratta della Fede e della neces-
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scono e sono si necessarii a' tempi nostri,

proporzionando pero la trattazione alia co-

mmie intelligcnza.

sita di essa. II ch. Autore svolge con

molta dottrina, ordine e chiarezza gli ar-

gomenti che a questo soggetto sr riferi-

SORRENTO (DA) P. BONAVENTURA II cappuccino S. Lorenzo da

Brindisi al cospetto di Napoli e del Napoletani; per il P. Bonaventura

da Sorrento Diffinitore Cappuccino, socio di varie Accademie. Tipografia

all'insegna di S. Francesco d'Assisi, S. Agnello di Sorrento, 1881.

In 8 gr., di pagg. 80.

Molto opportunamente il ch. P. Bona-

ventnra da Sorrento ha preso a narrare

in questo volume Pammirabile vita di

S. Lorenzo da Brindisi, ultimamente dah

regnante Pontefice Leone XIII innalzato

agli onori degli altari. Coloro che la leg-

geranno faranno plauso al decreto della

Chiesa, e moltissimo troveranno da am-

mirare e molto anche da imitare nelle

scrrtta con quella diligenza e accuratezza

di sana critica, che e tanto buona gua-

rentigia di veracita; si contiene in una

ragionevole brevita; ma illustra in modo

particolare, con document! anche inediti,

la sua ambasceria a Filippo III, provocata

da'Nobili napoletani per ottenere efticaci

rimedii contro le tiranniche vessazioni-del

vicere di quel tempo.

sue opere e nelle sue virtu. La storia e

STERNI ARTURO Risposta confutativa all' autobiografia di Enrico

di Gampello. Verona, tipolitografia Sordomuti editrice, 1881. In 16,

di pagg. 132.

II chiaro Arturo Sterni, del quale i

nostri lettori conoscono 1'egregia opera,

di cui facemmo una copiosa rivista, sul-

1'Ateismo moderno, ha voluto dar pruova

del suo medesimo valore, ed animate dal

medesimo zelo, contro 1' infelice opuscolo

col quale 1'apostata Enrico di Campello al-

cuni mesi addietro tento di giustificare la

sua apostasia, cogli argomenti consueti di

cotesti sciagurati, che sono la menzogna,
;

1 sofisma e la calunnia. II nostro Autore

lo segue pazientemente ne'tortuosi giri

de'suoi Cenni autobiografici, confutando

gli errori che vi semiria a larga mano, svon-

tando le calunnie contro le piu venerande

istituzioni ed i piu intemerali personaggi, e

cogliendolo tratto tratto in manifeste con-

traddizioni. In sostanza gli fa toccare con

mano, che la sua apologia, anziche tornare

a sua difesa, ne aggrava oltremodo i torii.

Achi avesseavuto la leggerezza di porre gli

occhi su quel misero scritto e berne qual-

che dose di veleno, troverebbe un eflica-

cissimo antidoto nella si trionfante coni'u-

tazione, che 51 ch. Sterni fa de'tanti errci'i,

di dottrina e di fatto, ond' e contaminate.

STUD1I FILOLOaiCl, strenna pel 1882. Modena, societal tipogra-

fica, antica tipografia Soliani, 1881.

L'annuo manipoletto di studii di filo-

logia italiana che ci offre il dotto ed in-

fatigabile Cav. Veratti, merita la gratitu-

dine di quanti amano la pa*tria lingua e

si studiano di conservarne la purita che

e tanta parte della eleganza ed efficacia

del dire. Nella presente strenna, come nelle

precedent]', e la stessa copia di vocabol

disaminati, la stessa erudizione e sopral-

tutto la stessa bonta di giudizio, che

condanna il soverchio rigore e la sover-

chia liberta.

SYNODUS DIOCESANA ab Illustrissirao ac reverendissimo Domino

Camillo Siciliano De Rende Archiepiscopo Beneventano celebrata, die-
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bus XXV et XXVI octobris MDGGGLXXXI in Metropolitana Ec-

clesia. Beneventi, ex typographia Archiepiscopali Aloisii de Martini

et F., 1881. In 8 gr., di pagg. 164.

Delle cure episcopal!, con cui Sira Ecc. era visita, celebro ne' giorni XXV e XXVI

R.ma Monsig. Camillo Siciliano de Rende del passato ottobre. II presente volume

Arcivescovo di Benevento, promuove con ne contiene gli atli, tutli informati di pa-

tanto zelo il bene spirituale di quella va- storale sapienza, prudenza e carita : e poi

sla archidiocesi, e una splendida pruova volentieri 1' annunziamo pel bene che puo
il Sinodo diocesano che, compiuta la sa- derivarne anche in altre diocesi.

TACITO GAIO GORNELIO - Vedi FERRI ANTONIO.

TROPEANO FRANCESCO Roma al cospetto del popolo; ossia ra-

gionamenti familiari pel popolo. Opera utilissima ad ogni ceto di

persone ecc. Per Francesco M.a
Tropeano, parroco di S. Nicola in

Gastellamare di Stabia ecc. Edizione 8
a

riveduta e completata dallo

stesso Autore d'importantissima appendice. Scafati, stab, tipografico

Pompeiano, 1881. In 16, di pagg. 216. Prezzo L. 1, 35 presso 1'Autore

in Castellammare di Stabia, ovvero alia Direzione della Campana del

meszodi in Scafati.

Di questa operetta, che ha avuto nunzio che ne facemmo nel nostro qua-

1'onore di ben otto edizioni, si veda 1'an- derno 363 a pagina 357.

UGAZIO GIUSEPPE Ragionamento sui ministri della religione di

Gesu Gristo, del sacerdote Giuseppe Ugazio, parroco di Isola supe-

riore. Milano, tip. Arciv. Ditta Giacomo Agnelli, Via Santa Marghe-

rita, 2, 1881. In 16, di pagg. 96. Prezzo cent. 25. Gli ecclesiastici che

ne domanderanno almeno 10 copie, e dichiareranno di fame acquisto

per distribuirle gratuitamente, le avranno al prezzo di cent. 20 cia-

scuna. Se vi sara guadagno verra distribuito in opere pie.

E un eccellente trattatino, diretto a far stesso, come ne' frutti di salute che e or-

conoscere la dignita, eccellenza e prezio- dinato a produrre nel popolo cristiano.

sita del ministero sacerdotale, cosi in se

VALLAUR1 TOMMASO Thoniae Vallaurii de arte critica Acroasis

facta studiis auspicandis litterarum latinarum in Athenaeo Taurinensi

VIII Idus decembris an. MDGCGLXXXI. Auguslae Taurinorum,
edidit Laurentius Romanus eques an. MDCGCLXXXI, ex officina Vin-

centii Bona equit. In 16, di pagg. 20.

Non solo per 1'aurea eleganza e ca- esser proposta in esempio. Vorremmo che

stigatezza dello stile, ma anche per le giu- la meditassero, insieme con altre sopra

diziosissime osservazioni che contiene sul- analogo argomento, certi idolatri della

Yarte critica, merita questa orazione la- critica tedesca ;
e siamo cerli che correg-

tina del chiarissimo professor Vallauri gerebbero molti falsi giudizii.
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VANNUGGHI OLFVO II giudizio universale; ossia la seconda venuta

del Figlio di Dio sulla terra. Poema di Olivo Yannucchi. Lucca, tipo-

grafia Landi, 1881. In 16,' di pagg. 236. Prezzo L. 2.

VEEITA SUL PELLEGE1NAGGIO ITALIANO alia tomba

dei SS. Apostoli Pietro e Paolo. Narrazione storico-critica, con docu-

ment!; per R. B. Prete di Napoli, tip. dell' Accademia Reale delle

scienze, diretta da Michele De Rubertis, Napoli, MDGGGLXXXI.
In 16, di pagg. 126. Prezzo L. 1.

AVVERTENZA

Grediamo necessario richiamare alia memoria degli Autori i quali c'inviano

i loro libri per gli annunzii, le seguenti dichiarazioni da noi fatte altre volte.

1 Non sono ammesse nelle nostre Bibliografie quelle opere od opuscoli in cui

si contengano cose contrarie ai principii di religione, di morale, o di sana po-

litica. Nondimeno, se il libra in tutto il rimanente sia buono e veramente utile,

ed al pericolo di qualche censurabile proposizione sfuggita all' autore, si possa

occorrere con opportune avvertenze, pub essere annunziato 2 Lo spazio che

noi possiamo concedere alle nostre Bibliografie non ci permette, comunemente

parlando, di tener conto di libri di piccola mole come panegirici, discorsi di

occasione, poesie isolate ed altri scritti minuti che non abbiano una speciale

importanza 3 Poiche atteso il gran numero de' libri che, durante il mese,

pervengono alia Direzione, non e possibile dare luogo a tutti nella Bibliografia

che immediatamente succede, la equita esige die diasi la preferenza a quelle

opere che sono arrivate prima, salvo il caso di qualche grave ragione in con-

trario 4 II solo annunzio che noi facciamo di un}

opera, anche senz'altr'ag-

giunta, e argomento che la giudichiamo degna di lode e commendazione. L'ag-

giungere, oltre a questa, il cenno bibliografico, molte volte sarebbe cosa inutile,

ed altre volte noi possiamo per le angustie dello spazio. Gib vale massimamente

per le edizioni che suecedono dopo la prima 5 Finalmente raccomandiamo che

i libri che ci sono inviati, abbiano V approvazione dell'autorita ecclesiastica,

specialmente se trattano di argomenti religiosi.

Se gli Autori rammenteranno queste nostre dichiarazioni, specialmente la
a
,
la 5a e la 5

a
risparmieranno a se la fatica di scriver lettere, ed a noi il

dispiacere di doverle lasciare senza risposta.
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Firenze, 26 gcnnaio 1882.

i.

liOMA (Nostra corrispondenza) Angelo ebreo descrive 1'assassinio da lui non

veduto. Come quinci si dimostri 1' uso tra gli ebrei di tali assassinii. Come il san-

<rue debba essere di un bambino ucciso nei torment!. Isaac di Colonia, Enselino

di Castel Gavard', Rizzardo di Brescia ebrei venditori e compratori di sangue

cristiano nel secolo XV.

Segue ora 1'interrogatorio di Angelo ebreo con sempre piu curiose

notizie sopra 1' uso antropofago-ebraico del sangue nostro. Che se Angelo

e gli altri complici del barbaro assassinio del B. Simoocino non avessero

che ripetuta tutti colle stesse parole la stessa narrazione, sempre ne sa-

rebbe qui utilissima la ripetizione, che confermandone F esattezza dilegue-

rebbe insieme ogni pregiudizio contro la troppa, se cos! si vuole, atrocita

delle torture usate per istrapparla. Non esiste infatti al mondo tortura

capace di strappare da pressoche venti bocche diverse la medesima rispo-

sta, quando non sia conforme alia verita, specialmente sopra fatti e cir-

costanze non immaginabili non che suggeribili od insinuabili dagli inter-

roganti. Ma trovandosi ancora che, tutte queste diverse risposte, oltre al

convenire, si compiono e si illustrano a vicenda, appare quinci sempre

maggiore F utilita di riferirle perche nulla si perda di quella Vera Luce

che da questo processo si diffonde si copiosamente sopra un argomento

finora, per quanto sappiamo, incerto ed oscuro.

Angelo dunque, benche non istato mai partecipe e ne anche presente

al martirio del B. Simoncino ma soltanto complice delle praliche e dei

trattati intesi a trovare un bambino quale che si fosse da martoriare,

narrb nondimeno il sabato otto di aprile (Folio LXXrecfo) puntual-

mente ogni cosa come se Favesse vista coi proprii occhi, assicurando

ancora (e vedremo poi il perche di questa sua bugia) di esservi stato

presente e di avervi partecipato; in questi termini: Tutti stavano iii-

torno al detto fanciullo vivo che stava sopra un certo asse appoggiato

sopra una piccola (sic) vegete: super quodam asside appodiato super

quadam vegete parva. 11 qual fanciullo era nudo e giaceva resupino ;

le cui mani erano tenute da Tobia. E dice che il fanciullo stava colle

braccia stese (stabat brachiis extensis). Ed a suo credere fu Tobia

il primo che con un certo ferro, e non sa che ferro fosse (era una

tanacjUa, come noi gia sappiamo: ma Angelo che non era st1o
A'erie XI, vol. /*, /aac. ^J9 23 26 g&unaio i'/4
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present?, non sapeva die ferro fosse) che feri il delto fanciullo nella

mascella destra. E non sa se qualche altro abbia feri to il fanciullo nella

mascella destra: nescit an aJiquis alius vulneraverit dictum puerum
in maxilla dextra. Tir6 Angelo ad indovinare ed erro dicendo che

il primo a ferire fu Tobia: giacche udiremo da Mose il vecchio (Moises

antiquus) che il primo a ferire fu Mose stesso. Ma non senza motivo

accus6 Tobia siccome colui che facendo il medico poteva, secondo lui,

essere stato scelto ad adoperare pel primo il ferro. Ma non err6 nella

descrizione del rito delle braccia stese e della prima ferita nella ma-

scella destra. E taluno del qui presents, il cui neme non si ricorda

precisamente, prese una scodella di terra e la teneva sotto la mascella

e raccoglieva il sangue scorrente dalla delta incisione : profluentem

ex dicta incisione. Dice incisione perchk non sapeva della tanaglia-

zione. Ma sapeva della scodeUa e del raccoglimento del sangue perche

tutto ci6 era secondo il solito rito. E Samuele con un certo altro ferro,

e non sa qual ferro fosse, feri il detto fanciullo nella gamba destra, al

lato esterno : vulneravit dictum puerum in tibia dextra ad latus

exterius. E taluno dei present! teneva una scodella sotto la delta gamba,

raccogliendo il sangue. E non sa se la delta scodella era di terra o di

stagno: nescit an dicta scuteUa esset de terra vel de piltro; ogni

<;osa sempre esattamente narrando di quanto concerne il solito rito: e nel

resto dicendo che nescit. E parimenle nescit non sa chi abbia ferito

il fanciullo summitate virge. Ma ben sa (sed bene scit) che da quella

feri la usci del sangue che fu raccollo in un'altra scodella: sed bene

scit quod ex dicto vulnere exivit sanguis qui fuit coUectus in una

alia scutella secondo che voleva il rito. Ma piii di tutlo e curioso

che Angelo, die non era stato presente, abbia ciononostante sapulo ri-

ferire ancora che: mentre queste cose si facevano tulli i sopraseritii

avevano ciascuno un ago col pomello, col quale pungevano il delto

fanciullo, pungendolo talvolta nel capo talvolta nelle braccia, talvolta

nelle gambe, talvolta nel petto: Et dum predicta fierent, omnes su-

prascripti habebant singulam acum a pomedello, cum quibus pun-

gebant dictum puerum, ilium sic pungendo aliquando in capita,

aUquando in bracliiis, aliquando in tibiis, aliquando in pectore :

ogni cosa puntualmente secondo che era accadula: prova evidenle che

questa era cosa di solilo rilo notissimo al rivelante. E menlre cosi lo

pungevano, tutli dicevano le irifrascritte parole in lingua ebraica (sic):

-* Chen Icheressu Qhof lioymena. Le quali parole in lingua (sic) latina,

significano: (sic) Cosi sya consumadi li nostri inimizi. Et dum ilium

sic pungerent omnes dicebant infrascripta verba in Ungua Jiebra'-

ca. etc.: que verba in lingua latina sonant etc. Ed anche qui si

trova che le parole ebraiche soprascritle, benche cerlamente mal pro-

nunziate da Angelo, mal udite dai giudici, mal copiale dal Gancelliere
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e mal ricopiate dai seguenti copisti, hanno ciononostante il suono ed il

senso delle vere parole ebraiche significant!: Sic excidantur o perdantur
omnes inimici nostri: Chen lequezu oppure lequezeru, Col Oyevenu

oppure Oyebenu.
E dice, seguitando, il detto Angelo che egli non sa precisamente

dire dove ed in qual luogo il detto fanciullo sia stato punto ne qiiante

volte, se non che egli Angelo una volta (semel: mentendo cosi il

meno che poteva) punse il fanciullo nel capo: e dice che il fanciullo

era ben vivo quando cosi lo pungevano. Ed ora si ricorda che Tobia

aveva certi ferri da focacce (certos ferros a (sic) fugatinis) coi quali

anche una volta punse il detto fanciullo: et dicit quod ipse Angelus
nescit precise dicere ubi et in quo loco dictus puer fuerit punctus
nee quotiens; nisi quod ipse Angelus semel pupugit puerurn in

capite. Et dicit quod puer erat bene vivus quando sic pungebant.
Et nunc rccordatur quod ipse Thobias habebat certos ferros a fu-

gatinis cum quibus etiam semel pupugit dictum puerum. I giudici

che gia sapevano benissimo come era ita la cosa e che il ferro era stata

una tanaglia, udendo Angelo che narrava cosi bene nella sostanza un

fatto a cui non era stato presente, dovettero piii volte iriterrogarlo: di

qual forma fosse il ferro con cui il fariciullo era stato ferito? E cio, pro-

babilmente, per sapere se nel rito obbligatorio od almeno consueto di

torturare i bambini cristiani vi entrava anche Tuso della tanaglia. Ma

Angelo che dall'un la to non era stato presente a quel martirio del

B. Simoncino e percio ignorava con qual ferro per Tappunto gli si fosse

estratto il sangue, e dall'altro lato ben sapeva che il rito nulla prescriveva

sopra la forma e qualita delio stromento da cavare il sangue, Angelo se

la cavava rispondendo per le generali; che era stato un ferro: un certo

ferro: un ferro da focacce e simili cose indeterminate. Nella sostanza

per6 del fatto ed in ci6 che apparteneva al rito solito rispondeva pre-

cisamente, non perche Tavesse veduto allora, ma perche o 1' aveva gia

visto altre volte o, ad ogni modo, sapeva che cosi doveva certamente

essersi fatto.

II che dovette ammettere egli stesso quando (Folio LXXI verso)

fu interrogato: Perch^ egli Angelo in sulle prime disse che fu presente

alVuccisione del fanciullo; e che il fanciullo fu punto e le sue carni

dilacerate. Quare ipse Angelus primo dixit quod fuit presens quando

puer interficiebatur ; et quod fuit punctus et carnes pueri fuerunt
dilacerate. Alia prima delle quali domande: Quare dixit quod fuit

presens? Rispose che: lo disse per paura dei tormenti. Respondit

quod dixit se interfuisse metu tormentorum. Ed alia seconda :

Quare dixit quod puer fuit punctus etc. doe come mai, non essendovi

stato presente, sapesse che era stato punto etc.? Rispose: Perche cosi

aveva udito dire che cosi suole farsi quando si dee avere il sangue.
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Quia ita did audivit quod ita solet fieri quando dcbet hdberi san-

guis. Non rispose gia che anche questo 1'aveva detto metu tormen-

iorum: ma perchfc cosi diet audivit quod ita solet fieri. Eppure non

per altro raotivo che metu tormentor-urn Angelo aveva anche confessata

questa verita. Infatti il timore del torment! cosi pu6, per se, strappare

la bugia come la verita. E perci6, se la confessione che si strappa per

forza di tormenti sia vera o falsa si dee sempre ricavare d
1

altronde. II

che vale anche presentemente quando sloHamente si crede da tanti che

nelle istruttorie dei processi sia abolita la tortura. Gome se non fosse

vera e terribile tortura il solo segreto della cella oscura ed incomoda

prolungato a mesi e ad.anni a chi non vuol confessare. La quale pena,

che non di rado liesce a far impazzire il recluso, e un nulla a petto di

quei tanti altri mezzi di coazione fisica e morale usati non di rado per

istrappare colle cattive cio che colle buone sarebbe vano di sperare, spe-

cialmente dai piu ostinati e dai piii astuti rei dei delitti piu occulti e pin

atroci. Vero e, che ora come allora, la sola confessione del reo non vai<*

se non e confortata da altre prove. Le quali senza quella confessione cosi

strappata non si sarebbero forse irovate mai. E cosi nel Processo di Trento

e accaduto che in forza delle altre prove si sapessero ben distinguere

le false dalle vere confession! dei rei anche quando, come nel present?

caso di Angelo, le false li aggravavano anche piu delle vere.

Perche poi Angelo metu tormentorum abbia cosi aggravata la sua

coipa questo forse si puo spiegare riflettendo che egli in un suo prece-

dente interrogalorio dell' otto di aprile (Folio LXIX recto) aveva gia

ri vela to ai Giudici, come tra poco vedremo, tutto il rito delia Pasqua

sanguinaria e la sua cooperazione a lie pratiche falte per ritrovare uri

bambino da uccidere quell' anno. Orideche ben sapendo cbe aveva gia

confessato piu di quello che era necessario per la propria condanna ed

essendo ciononostante minacciato sempre di nuove torture se non segui-

tava a rivelare altre cose, crede tie di sfuggirvi col confessare anche il falso,

nel suo interrogatorio seguente dei dieci di aprile (Folio LXIX verso).

Se non che nell' altro dei diciassette di aprile (Folio LXXI recto) vista

che cosi si tavyiluppava peggio si ridusse come nel seguente, che fu

1' ultimo, dei venti aprile (Folio LXXI verso) a dire la sola nuda e

pretta verita.

Or continuiamo a riferire quanto nei varii suoi interrogatorii rivelo

Angelo sopra gli usi sanguinarii degli ebrei a lui noti, non dai fatto di

Trento, ma da parecchi altri e sopra il loro significato e senso talmudico

6 cabalistico. Interrogato (Folio LXXI recto): Che cosa importi o

significhi quella ferita al fanciullo nella mascella destra? Quid importet

vcl signified ilhid vidnus quoj. factum fuit puero in maxilla de-

xtra? Rispose che significa che Mose di propria bocca disse piu volte

a Faraone che dovesse riiasciare il suo popolo israelitico : Hoc signi-
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ficat quod Moyses per os suuni pluries dixit Pharaoni quod de-

beret dimittere populum suum israeliticum. Gioe: Siccome Mose di-

propria bocca e mascella parlo a Faraone, cosi si cloveva ferire il fan-

ciullo nella mascella destra. Ed interrogato del perche della ferita nella

gamba deslra? Rispose: che e a significare che Faraone ed il popolo

egizio perseguitavano i Giudei che nei loro viaggi furono irifelici: quod
Pliarao et populus egiptiacus qui persequebantur ipsos iudeos qui
in eorum itineribus fuerunt infelices.* Gioe: Siccome Faraone e gli

egizii colle loro gambe perseguitarono il popolo ebreo che colle sue gambe
scappo, cosi gli ebrei si vendicano ora di tutto questo sulla gamba destra

di un fanciullo cristiano. Ed interrogato del perche della ferita in virga;

Rispose che : significa la circoncisione loro. Respondit quod vulnus

quod habebat puer in virga signifimt circumcisionem eorum. Gioe:

Siccome si circoncidono i fanciulli ebrei con loro dolore, cosi si dee fare

con un fanciullo cristiano. Ed interrogato perche fu ferito in tutto il corpo;

Rispose che: Le punture che si fecerq in tutto il corpo significano che

il popolo egizio fu percosso in tutto il suo corpo. Quod punctiones

quae (sic) fuerint per corpus pueri significant quod populus egiptianus
in omni parte corporis sui fuit percussus. Gioe: Siccome il popolo di

Egitto fu in ogni parte percosso, cosi anche dee essere punto in tutto

il corpo il fanciullo cristiano. Ed interrogato (Folio LXXI verso)

perche pongono il sangue nei loro azimi. Quare ponunt ilium san-

guinem in eorum azimis? Rispose: perche mangiano quelle focacce.

La quale comestione delle focacce col sangue significa che il corpo e

la virtu di Gesu Gristo Dio dei cristiani furono consunte dalla morte

come questo sangue che e nelle focacce si consurna colla comestione.

Respondit, quia dictas fugatias comedunt. Que comestio fugatiarum
cum sanguine signiftcat quod ita corpus et virtus lesu Cristi Dei

cristianorum ita penitus morte consumptum est et consumpta sicut

iste sanguis qui est in fugatiis ex comestione penitus consumitur.

Tutti i quali sensi e simboli cabalistico-talrnudkji Angelo ebreo aveva

certamente imparati dai suoi maestri Rabbini nella scuola e nella sina-

goga: non parendo credibile che egli abbia potuto o saputo inventarli

nell' interrogators.

Interrogato poi (Folio LXVIII verso) il giorno otto di aprile: che

dica la verita, dichiarando tutto : quod diced veritatem, declarando

omnia: Rispose che egli sa solamente che nella settimana santa pros-

simamente passata, nei giorno di mercoldi, in casa di Samuele, nelle

scuole, dove erano Samuele, Israele suo figliuolo, Mose il vecchio, Mohar

figliuolo di Mose suddetto, Tobia ed egli Angelo; Samuele o Tobia, e

non sa precisamente chi dei due disse che sarebbe bene avere un qualche

fanciullo. Dixit quod esset bonum hdbere aliquem puerum. Ed allora

fu disputato tra loro del modo di avere il detto fanciullo per averne



358 CRONACA

il sangue. E do
t
o molti discorsi fu ordinato e conchiuso che Tobia

fosse colui (siccome quegli che faceva il medico per Trenlo ed avev<t

dimestichezsa e famigliarita coi crisliani) che trovasse il fanciullo.

Et tune inter eos fuit disputatum de modo habendi dictum puerum
ad finem habendi sanguinem dicti pueri. Et multis habitis colloquiis

inter suprascriptos, tandem fait ordinatum et conclusum quod ,Thobias

esset ille qui reperiret puerum. Se non che neir interrogators seguente

del lunedi diciassette di aprile (Folio LXXI recto) confess6 che norj

soltanto nel mercoledi suddetto, ma anche nel martedi precedente si era

trattato tra i medesimi lo stesso negozio: Dice Angelo che nel giorno

del martedi santo fu trattato nelle scuole di avere un fanciullo cristiano

e di averne il sangue. Similmente nel giorno di mercoledi seguente fu

trattato nelle scuole di eseguire la delta deliberazione
;
e fu commesso

a Tobia che dovesse essere egli colui che conducesse il fanciullo.

Dicit (Angelus) quod in die Martis sancti fuit tractatum in scolis

de habendo unum puerum cristianum et de habendo sanguinem dicti

pueri... Similiter die Mercurii sequentis fuit tractatum in scolis de

exequendo dictam deliberationem. Et fuit commissum Thobie quod de-

beret esse ille qui conduceret puerum.
Ed interrogato (Folio LX1X recto) :. Ghe cosa fanno loro Giudei

di quel sangue ? A che se ne servono ? E per quale cagione ? Quid

faciunt ipsi iudei de dicto sanguine? Et ad quid ilium operantur?
Et ob quam causam? Rispose che ci6 fanno in memoria di una deile

dieci maledizioni che Dio diede agli Egiziani quando ritenevano il po-

polo ebreo in servitii: e che, fra le altre maledizioni, Dio convert! in

sangue tutta Tacqua di Egitto. Eespondlt quod hoc faciunt in me-

moriam unius ex X maledictionibus, quas dedit Deus egiptiis quando
retinebant populum hebraicum in servitute: et quod inter ceteras

maledictiones, Deus convertit omnem aquam terre Egipti in san-

guinem. Gio^ : perch^ Dio mut6 in sangue 1'acqua deU'Egitto, per

questo gli ebrei cavano da un bambino cristiano (che per gli ebrei vuol

dire egiziano) il sangue che poi mangiano e bevono nelle loro empie

Pasque presenti. E dice (Folio LXIX verso) che del detto sangue

prendono qualche particella e la pongono nella pasta di cui poi fanno

le focacce azime: delle quali poi mangiano tra se nel di solenne, cioe

nel di di Pasqua. Et dicit quod de dicto sanguine accipiunt aliquam
particulam et ponunt in pasta, de qua postea faciunt fugatias azi-

mas; et de quibus fugatiis azimis postea comedunt inter se in die

solemni, videlicet in die pasce. Dice ancora che prendono il detto

sangue dei detti fanciulli cristiani e lo riducono in polvere (redigunt

inpulverem): la qual polvere i giudei conservano; e poi quando cir-

concidono i loro figliuoli pongono del sangue del fanciullo cristiano

sopra il prepuzio dei circoncisi. Dicit etiam quod accipiunt dictum
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c sanguinem dictorum puerorum et ilium redigunt in pulverem; quern

pulverem ipsi iudei servant: et posted quando circumciserunt eorum

filios ponunt de sanguine pueri cristiani super prepuiiis circumci-

sorum. Secondo che vedremo a suo luogo usarsi appunto ancora

presentemente tra gli ebrei oriental*. E perche non anchealtrove? Giaeche

se per quattrocento anni si conserve quell' uso nei ghetti, secondo che

ci consta dal processo di Trento e dalle rivelazioni del processo di Da-

masco del 1840, ben si pu6 legittimamente sospettare che ancora duri

presentemente.

Interrogate (Folio LXXII recto) che dica : Se il sangue di un

fanciullo cristiano non ucciso (ma soltanto, per esempio, salassaio)

valga per le cerimonie dei Giudei: Quod dicat an sanguis pueri cri-

stiani non interfecti valeat ad cerimonias iudeorum? Rispose; Che

non vale: e che perche quel sangue vaJga e necessario che quel fan-

ciullo sia cruciato e tormentato, e che nel tempo in cui si crucia e si

tormenta sia preso il sangue : e che mentre cio si fa si uccida : altri-

menti il sangue non sarebbe buono. Eespondit quod non : quia ad

hoc ut talis sanguis valeat est necesse quod ille puer crucietur et

tormentetur: et quod in cruciatu et tormentatu accipiatur sanguis:
et dum hec fiunt occidatur. Alias non valeret sanguis: ossia non

avrebbe quell' efficacia cabalisticamente salutare che 1'empia supersti-

zione talmudica-rabbinica gli attribuisce sopra la stessa salute spirituale

delle anime degli ebrei.

Guriosi poi i giudici di sapere come Angelo sapesse tante cose, 1'in-

terrogarono in primo luogo (Folio LXIXversoJ: Come abbia fatto

egli Angelo nei tempi passati ad ayere del sangue (polverizzato) di

un fanciullo cristiano da mettere sopra i prepuzii dei suoi figliuoli.

Quomodo ipse fecit temporibus preteritis ad habendum de sanguine

pueri cristiani pro ponendo super preputiis filiorum ipsius Angeli.

Rispose che di questo egli non si prendeva pensiero : perche Maestro

* Giuseppe che abita a Riva (Eiva di Trento) e che circoncise i suoi

figliuoli possiede di quel sangue del quale poi si serve quando circon-

cide. Eespondit quod de hoc ipse non curavit: quia Magister Joseph,

qui habitat Eipe^ et qui circumcidit filios ipsius Angeli, tenet de

sanguine predicto, quo postea utitur quando circumcidit. > E cosi

siamo venuti a conoscere un altro di questi Maestri ebrei che allora

possedevano ed usavano il sangue cristiano. Dice tuttavia che se non

possono avere del sangue di un fanciullo cristiano quando circonci-

dono, allora pongono del boccone armeno (de bolo armeno) e del

sangue di dragone (et de sanguine draconis). E dice che la detta

polvere maravigliosamerite consolida (cicatrizza) le ferite e restringe

il sangue. Dicit tamen quod si non possunt habere de sanguine

pueri cristiani quando circumcidunt, ponunt de bolo armeno et de
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sanguine droconis. Et elicit quod dictus pulvis mirabiliter consolidat

rnJnera et restringit sanguinem. Che diavol poi fosse quel boccone

.trmeno e quel sangue di dragone lo sapranno gli scienziaii chimici e

speziali. A noi basta di sapere che, quando 1'avevano, gli ebrei.prefe-

rivano il sangue cristiano, al sangue di dragone. E forse anche li usa-

vano ambedue: r uno per medicina, 1' altro per cabalistica ed empia

superstizione. Angelo, a vero dire, voile far credere che il sangue cri-

siiano in polvere fosse efficace soltanto come cicatrizzante. Giacche

(folio LXXT verso) in altro suo interrogators disse che : del detto

sangue pongono sopra la ferita dei circoncisi : la virtu del qual san-

gue e di reslriagere e consolidare come sopra disse. Item dicit quod

de dicto sanguine ponunt super preputia seu vulnera circumciso-

rum; cuius sanguinis virtus cst restringere et consolidare ut supra

dixit. Ma poiehe non al sangue umano per se stesso, come al boc-

cone armeno ed al sangue di dragone, ma al sangue eristiano e di

un fanciullo eristiano attribuivasi esclusivamente quella salutare effi-

cacia, ben si vede che non medica o chimica ma cabalistica, supersti-

zione e rabbinica era quella credenza ebrea.

Interrogate poi (Folio LXXII recto): Che dica come fece ad

avere il sangue di un fanciullo eristiano nel tempo passato: Quomodo

fecit ad habendum sanguinem pueri cristiani tempore preterito ?

<c Rispose che saranno ora quattro anni da che egli compr6 tanto di

sangue di un fanciullo eristiano quanto e un grano di fava (quantum
est unum granum fabe) : per quattro lire di buona moneta (per I1II

Ubras bone monete) da un certo Isaac il cui nome e cognome ignora.

Ma disse che veniva daH'Allemagna bassa (de Alemania bassa) dal

\escovato di Colonia da un certo paese che si chiama (sic) Naus. Ed

era di trentacinque anni in circa, di statura mediocre, barbuto, tirante

al magro (trahens magis ad matrifiem) vestito di beretino (indutus

veste beretini), con un berretto nero in capo. E dice che portava di

quel sangue a vendere, tenendolo in una sindone o zendado rosso (in

sindone seu zendado rubro); ed era un sangue coagulate e polve-

rizzato (coagulatus et pulverizatus). E dice che, a suo credere quel-

1' Isaac ando poi verso Venezia. E dice che venne (a Trento) un

giorno di.giovedi, di sera, e stette fino alia domenica, e fu ospitato

nella casa di esso Angelo e sempre mangi6, bevve e dormi in casa

sua : e che era tempo d' inverno, prima della Nativita del Signore
<( (Domini) dei cristiani. Eespondit quod modo possunt esse quatuor
anni ipse Angeius emit tantum sanguinis pueri cristiani quantum
est unum granum fabe, quern sanguinem emit per IIII libras bone

monete, et quern sanguinem emit a quodam vocato Ysaac cuius no-

men nee cognomen nescit. Nisi quod sibi dixit quod veniebat de

Alemania bassa de episcopate Coloniensi, d, quadam villa quae
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vocatur Naus. Et erat homo aetatis annorum XXX. vel circa, me-

diocris staturae, barbatus, traliens mvgis ad matritiem (macritiem?)

indutus vesle beretini, habens pileum nigrum in capite. Et d>cit

quod Hie Ysaac portabat ilium sanguinem ad vendendum : et ilium

tenebat in sindone seu zendalo rubro: et erat ille sanguis coagu-
latus et pulverizatus. Et dicit quod, credere suo, iUe Ysaac postea

ivit Venetias versus. Et dicit quod venit quodam die lovis, de s$ro:

et stetit usque ad diem dominicum ; et liospitatus est in domo ipsius

Angeli et continue comedit, bibit et dormivit in domo sua: et quod
erat tempore hiemali, videlicet ante nativitatem Domini cristiano-

rum. Sempre, corae si vede, dalla dotta Germania venivano tra noi

in Italia questi Maestri in Israele. Ed interrogate dove abitava prirna

che venisse a Trento. JJbi liabitavit ipse Angelus antequam veniret

ad habitandum in civitatem Tridenti? Rispose che abitava in Gastel

Gaverdi, nel territorio di Brescia : dove stette sette anni insieme con

Enselino Lazzari, zio di lui Angelo. Eespondit quod stetit in Castro

Gaverdi territorii Brixie; ubi stetit Vllannisima cum Enselino

Lazari patruo ipsius Angeli. Dove noi domandiamo a qualsiasi

piu sofistico lettore, quale tortura sia capace di strappare, altrimeriti

che per forza di verita, la notizia che Angelo ebreo era stato sette anni

in Gastel Gaverdi del territorio di Brescia con Enselino Lazari suo zio?

Ed interrogato (Folio LXXII verso) Gome fece Enselino ad avere

del sangue: quomodo fecit ipse Enselinus ad liabendum de sanguine?

Rispose di non saper altro se non che nel prirao anno che egli abito

con Enselino, un certo Rizardo ebreo che abita in Brescia scrisse ad

Enselino che egli aveva comperato del sangue e che gliene avrebbe

soraministrato... e che Enselino poi gli disse che di quella cosa si era

provveduto. Eespondit se aliter nescire nisi quod primo anno quo

ipse Angelus habitavit cum Enselino, Rizardus liebreus qui habitat

jBrixie scripsit unas litteras Enselino in quibus significabat quod

ipse Risardus emeret de sanguine et quod inserviret sibi de eo... et

quod dictus Enselinus dixit sibi Angelo post predicta quod de re

ilia erat fulcitus. E che nei detti sette anni, nei quali Angelo stette

con Enselino, ogni anno (omni anno) nella vigilia della loro Pasqua
facevano gli azimi e nella pasta ponevano un poco del detto sangue:

e che lo poneva Enselino come capo di casa : perchfe questo e il co-

sturne (ita est de more) che i padri di famiglia pongono negli azimi

la polvere del sangue cristiano. Et quod predictis VII annis, vel

circa, quibus stetit cum Enselino, omni anno, in vigilia pasce sui

faciebant de azimis et in pasta ponebant modicum de dicto san-

guine: et quod ilium sanguinem ponebat Enselinus tamquam caput

familie: quia ita est de more ui pater familias ponat pulverem

sanguinis cristiani. Gol che fu tinito T interrogators di Angelo
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ebreo. Dal quale, tra le altre cose, abbiamo anche imparato che nou

solo a Trento ed in Germania ma a Brescia ancora, a Riva, a Gastel

Gavardi, come a Monza ed aitrove, come vedremo, nel secolo dei lumi

di quel tempo (giacche ogni secolo creie sempre di essere egli il secolo

dei lumi) quando s'inventava la stampa, si scopriva I
1

America, risor-

gevano le lettere e le scienze, mezza Europa era piena di Enselini, Riz-

zardi, Angeli, Mose, Samueli, Sacheti e simili Maestri in Israele, i quali

vendevano, compravano ed usavano il sangue cristiano per loro pieta c

divozione. Ma ora i lumi sono tanto cresciuti che di queste cose IIP

anche si sa piu quel poco che ne sapevano i nostri vecchi.

II.

COSE ROMANE
\. Beatificazione del Yenerabili Alfonso de Orozco e Carlo da Sezze 2. Decreto

sopra le lezioni del Divino Ufficio nella festa di S. Tommaso d' Aquino 3. Udienze

del Santo Padre alia Duchessa di Madrid, al Kedive d' Egitto Ismail, ed al principe

di Fiirstemberg 4. Corona dei Torinesi alia tomba di Pio IX 5. Favole d'un

corrispondente dello Standard, circa un supposto suo colloquio col Nunzio della

Santa Sede a Vienna; mentite opposle dall' Osservatore Romano 6. Autorevolt

giudizii circa la politica religiosa di Leone XIII 7. Omaggio di Guglielmo I irn-

peralore d' Alemagna al Sommo Pontefice, nel messaggio della Corona al Landtag

della Prussia 8. Testo degli articoli della legge del 4- maggio, contro cui lu

ammessa a discussione una proposta del Windthorst 9. Legge proposta dal Winil-

thorst al Reichstag, per P abrogazione d'una delle Leggi di Maggio, e dei relativi

provvedimenti di Polizia, contro 1'esercizio non autorizzato degli ufh'ei ecclesiastic!

10. Dibattimenti, e voto del Reichstag, a favore di tal proposta 11. Esposizione

di motivi e schema di legge per poteri discrezionali al Governo prussiano circa

I' applicazione delle leggi di Maggio.

1. La mattina della seconda Domenica dopo PEpifania, 15 gennaio p. p.,

si celebro nella grande aula che sovrasta al portico della Basilica Vatican;*

il solenne rito d-jlla Beatificazione del Venerabile Servo di D.io Alfonso de

Orozco; e la magnifica cerimonia ebbe luogo con tutte le formalita usate

gia praticarsi in passato, quando compivansi nella Basilica stessa. L'ad-

dobbo delFaula era lo stesso che gia era servito per la solenne Ganoniz-

zazione celebrata ivi il di 8 dicembre 1881, mutati per6 gli stendardi

con altri, fregiati di elegantissime epigrafi del P. Tongiorgi d. G. d. G^

Assistevano al sacro rito i membri del Gorpo Diploma tico accreditato

presso la Santa Sede, ed in separata tribuna S. E. il signor Groizard

ambasciadore di S. M. Gattolica coi membri della sua Legazione.

II Beato Alfonso de Orozco nacque il 15 ottobre del 1500 in Oropesa
di Gastiglia da genitori illustri per alto lignaggio ed insigni virtu. Abbrac-

ciata la vita religiosa nel Gonvento che, con la regola di Sant'Agostino,
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fioriva allora sotto la direzione di S. Tommaso di Yillanova, e promosso

.agli ordini sacri, si segnalo non meno nella prediraziooe della parola

divina e nelle opere di zelo che nelle virtii proprie della sua santa voca-

zione. L'imperatore Carlo Y lo voile suo consigliere e predicatore di Gorte.

Due volte passo al Messico non breve tempo predicandovi il Vangelo agli

infedeli, aeceso di desiderio del martirio. Costretto dalle gravi infermita

a ricondursi in Ispagna, vi sostenne important! cariche nel suo Ordine,

e fu uno dei Gonsiglieri piii venerati dal Re Filippo II, che non Iasci6

mai di consultarlo nei casi piii gravi.

Fino all' ultimo giorno della sua vita, che fu lunghissima, non lascio

mai di spendersi in opere di carita e beneficenza e zelo apostolico, special-

mente verso i poverelli di cui fu tenerissimo, visitandoli nei loro tuguri e

recandovi limosine avute percio dai ricchi, e soavi parole di conforto.

Pass6 da questa all'eterna vita il 18 agosto 1591, in tale fama di santita,

che subito se ne raccolsero le piu preziose memorie autentiche. Nel 173*2

il Pontefice Clemente XIII, dopo lunghi e rigorosi esami della Congrega-

zione dei SS. Riti, dichiar6 che le virtii del V. Alfonso de Orozco aveano

raggiunto il grado eroico, ed il Pontefice Pio IX nel 1874 decret6 potersi

con sicurezza procedere alia sua beatificazione, compiuta ora dal regnante

Pontefice Leone XIII.

Con la stessa splendidezza di adobbo e nella stessa aula Yaticana ebbe

luogo, la mattina della terza Domeriica dopo FEpifania, 22 gennaio p. p.,

la solenne beatificazione del Yen. Servo di Dio Carlo da Sezze, laico pro-

fesso dei Minori Riformati dell' Ordine serafico di S. Francesco d'Assisi;

le cui virtii teologali vennero dichiarate in grado eroico dal Pontefice Cle-

mente XIY il 14 agosto 1772. Cento anni dopo, alii 24 agosto 1872 il

Pontefice Pio IX di santa memoria approv6 con solenne decreto due mi-

racoli opera ti da Dio per intercessione del Yen. Garlo; ed alii 20 novem-

bre 1875 pronuncio potersi procedere sicuramente alia beatificazione, ordi-

nando la spedizione delle lettere apostoliche in forma di Breve.

Giancarlo Marchionne, che poi in religione fu Fra Garlo, nacque in

Sezze il 22 d'ottobre del 1613. Fu ammesso come laico nell'Ordine Se-

rafico vent' anni dopo, entrando nel noviziato a Nazzano; dove gli fu im-

posto il nome di Fra Gosimo, che poi fu rimutato in Fra Garlo quando^un

anno dopo, emise la professione solenne. Visse in Roma nei conventi di

Ripa e del Gianicolo; ed ivi, come in Palestrina, in Loreto, in Ponticelli,

in Morlupo ed in Garpineto, dove vige tuttora fresca la tradizione degli

atti sovrumani di carita eroica da lui esercitati in pro delle vittime di

coniagiosissimo morbo, era riguardato come una guicla sicura nelle cose

dello spirito e come un angelo di carita. Quattro gran Pontefici, Ales-

sandPO VII (Ghigi), Clemente IX (Rospigliosi), Glemente X (AHieri) e

Clemente XI (Albani), ai quali Fra Carlo avea predetto successivamente

il Pontificato, ebbero dell'umile figlio di S. Francesco tal concetto che
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lo tennero carissimo, fino ad avvalersene come di consultore in affari

gravissimi di religione e di Stato. Principi e Prelati di cospicuo grado

frequentavano la sna raodestissima cella, del pari che scienziati e reli-

giosi, si per le cose deU'anima loro, e si pure onde averne lume in intri-

catissimi affari, in cui dava prova di profondo discernimento. Esattissirao-

osservatore dell'austera regola di S. Francesco, massime circa la poverta,

era il padre dei poveri; e, presso che analfdbeta, come ora dicono, scrissft

e detto copiose e scelte opere, piene di celeste sapienza, che furono stam-

pate, lui vivente, in parecchie edizioni.

Ma soprattutlo furono cospicui in lui i carismi soprannaturali della

(irazia, ed i doni di discernimento degli spiriti, ond'erano comprese le

anime che a lui si volgevano per consiglio, fino a quello d' una singolare

penetrazione degli intimi loro pensieri; oltre di che era favorito da Dio

per ispeciali grazie di contemplazione e di profezia.

Tra le prevision! dell'avvenire e da notarsi quella che di pochi giorni

antivenne il suo beato transito, e che La Voce della Verita nel n. 18

registro, e che noi qui recitiamo.

Fra Carlo, gia tocco da malattia, fu recato in lettiga presso Cle-

merite IX. Questo Pontefice, trovandosi seriamente infermo, voile averlo

presso di se
; e, benche Vicario di Dio, farsi benedire dall' umile fraticello.

Nel congedarlo gli disse il Papa; Qaando ci rivedremo ? E Fra Carlo;

Nel prossimo di deW Epifania. Ma il Papa mori; onde si ritenne per

mancata 1'asserzione di Fra Carlo, e vi fu chi pubblicamente ne sparlo

per Roma, dichiarandolo falso profeta. Tosto per6 seppesi Fra Carlo ag-

gravate anch'esso dall'estremo male. Sul punto di rendere 1'anima a

Dio, narro agli astanti che, in quel momento, Cristo, la Vergine, gli Angeli

ed i Santi erano visibilmente ad assisterlo nel transito. Poi, volgendosi al

Principe Don Cammillo Rospigliosi, che col Duca Lante stavagli al fianco,

gli rivelo che in quell' istante 1'anima del defunto Papa Clemente IX,

fratello di esso Principe, liberata dalle pene del Purgatorio, saliva al

cielo. E poco stante 1'anima di Fra Carlo passava alia beata eternita,

e si avverava la sua profezia il giorno dell'Epifania dell' anno 1670.

2. II regnante Sommo Pontefice Leone XIII, mosso dalla singolare sua

devozione verso 1' Angelico Dottore S. Tommaso d' Aquino, e dalle pres-

santi suppliche d'un grandissimo numero di Vescovi e fedeli, con decreto

del 4 agosto 1880 l ordino che da quel giorno 1' Angelico Dottore dovesse

da tutte le scuole cattoliche essere considerate e venerato come specia-

lissimo Patrono. Affinche di tale atto solenne restasse pererme memoria

anche nella sacra Liturgia, voile il Santo Padre che, tanto nelle Lezioni

storiche del Divino Ufficio quanto nel Martirologio, si facesse di ci6 espli-

cita menzione, commettendone 1'incarico alia Congregazione dei SS. Rili.

1 Civilta Cattolica, Serie XI, vol. Ill, p. 492-95.
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Pertanto, seconclo 1'intento di Sua Santitu, si prepararono altre Lezioni

storiche e 1'aggiunta al Martirologio; le quali il Santo Padre approvb,

e comando che si dovessero recitape in avveriire da tutto il clero secolare

e regolare della Ghiesa universale, nori eccettuato 1'Ordine dei PP. Predi-

catori. II Decreto della S. Congregazione dei Riti, sotto la data del 14 ot-

tobre 1881, fu pubblicato anche nelf Unitd Cattolica n. 6 pel giorno

8 gennaio p. p.; e le lezioni del secondo notturno furono dallo stesso egre-

irio giornale rifepite nel successive n. 14 pel giorno 18 dello stesso mese.

3. Nel pomeriggio del venepdi 13 gennaio p. p. la Santita di Nostro

S'gnore Leone Papa XIII ricevette in particolape udienza S. A. R. Donna

Margherita Duchessa di Madrid, accompagnata da S. JE. la Principessa

Massimo con la quale e legata in parentela; e s'intpattenne coll' Augusta

Donna a lungo ed affabilissimo colloquio palerno.

La Duchessa di Madrid, con S. E. Donna Fpancesca Lucchesi Palli

principessa Massimo, assistette poi alia solennita della Beatificazione. I

giornali rivoluzionarii stamparono subito strane notizie di grave dispiacere

manifestato dal Governo spagnuolo per le onoranze e le coptesie che si

usarono dal Vaticano a S. A. R. Donna Marghepita. Siamo persuasi che

ci6 sia una favola. Ma dove fosse veritft, restepebbe sempre piu evidente

rinfame artificio con cui si aggrava dalla fpammassonepia la morale carce-

razione del Papa, a cui vorpebbesi impedire persino di ricevere una Dama,

perche congiunta in matrimonio all'erede e successore d'uno degli Augu-
st! che regnarono sulle Spagne!

Sua Santita degnossi pure ricevere in particolape udienza, alii 17 gen-

naio, S. A. il Kedive d'Egitto Ismail-Fascia ed i suoi tpe figli, accom-

pagnato da nobile e numeroso corteggio di persone, che furono ammesse

alia presenza del'Ponteiice; e quindi passapono ad ossequiare 1'Erno Can),

lacobini Segretario di Stato.

Lo stesso onore avea ottenuto, il di 14, S. A. il principe di Fursteni-

bcpg con la Principessa sua figlia, ammesso a papticolare udienza del

S. Padre.

4. Nell' Osservatore Eomano, n. 14 pel 18 gennaio, leggiamo che

alii 17 gennaio p. p. Sua Santita si degn6 di ricevepe una Deputazione

di Torinesi, recatasi a Roma per manifestare in una forma assai elo-

quente i sensi provati dalla gioventii cattolica dell' anticaca pi tale degli

Stati Sardi per le scelleratezze settarie compiute in Roma, sotto gli occhi

e 1' amministrazione del F/. Agostino Deppetis, nella notte dal 12 al 13 lu-

glio 1881. Ecco le precise parole del diario pomano.

La Deputazione del Gircolo della Gioventu cattolica di Torino, che

si recava di questi giorni m Roma pep cleporpe sulla tomba deH'Immor-

tale Pio IX una corona in bronzo fatta eseguire pep cura del Gircolo

stesso col concopso dei Torinesi, in attestato d'amore pel Pontefice dei-

rimmacolata ed a segno di solenne protesta contro le nefandita commesse
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sull'augusta Salma' di Pio IX la notte del 13 luglio ultimo passato; ve-

niva dalla benignita del nostro Sauto Padre Leone XIII ammessa nel

meriggio d'oggi alia sua presenza ed aveva la consolazione di presen-

targli la Corona suddetta. Essa e stata modellata dallo scultore Stefano

Argenti, di Torino, e venne fusa a cera perduta da Ballada e Rollino.

E in bronzo, vagamente intrecciata di gigli e rose e posa sopra d'una

lastra ovale in marmo nero, portante nel mezzo a lettere dorate la breve

ma eloquente iscrizione: A Plo IX I Torinesi MDCCCLXXXI,
piii in basso, in giro, si legge: Auspice il Circolo della Gioventu

c rttolica.

II Santo Padre si trattenne a lungo coi membri della Dsputazione,

Conte Gesare Balbiano d'Aramengo e marchese Gasimiro Pallavicino di

eva e di Priola ed espresse loro il suo sovrano gradimento. Nelle ore

pomeridiane d'oggi la Corona e stata per cura della predetta Deputa-

zione portata a san Lorenzo e deposta sulla tomba del Grande Pontefice.

La Deputazione torinese era accompagnata da parecchi membri del Cir-

colo di San Pietro della Gioventu cattolica.

La sollecitudine pastorale di Leone XIII e ora volta, come tutti

sanno, in modo peculiare alia Ghiesa d'Oriente, ed alle Missioni catto-

liche in quelle regioni sventuratamente si travagliate dalf eresia e dalle

molteplici scisme; e perci6 lunga e benignissima fu Tudienza conceduta

a S. E. R.ma Mons. Lodovico Piavi Arcivescovo di Siunia, Vicario e

Delegate Apostolico della Siria, cui annovero fra i Prelati assistenti a!

soglio pontificio; degnandosi inoltre di elevare alia dignita episcopale

Mons. Gaudenzio Bonfigli, anctfesso dei Minori Osservanti, e coopera-

tore di Mons. Piavi. -

Dopo F udienza al Vicario e Delegato apostolico della Siria, Sua San-

tiia accolse con singolare benignita il Rmo P. Martino Gustani, Abate

generale dei monaci Maroniti del Libano, recatosi a Roma per off'erire

al S. Padre Fomaggio della fede e della filiale devozione ond'egli e tutto

il suo Ordine sono vincolati alia Sede di Pietro. II Pontefice voile da lui

avere piena contezza delle presenti condizioni di quel monastico istituto;

si degn6 dargli opportuni consigli, ed incoraggirlo a proseguire con senno

d energia nel compito affidatogli, acciocchk in quello fiorisca sempre

piii la regolare disciplina; e manifest6 il piii fervido desiderio che le Ghiese

orientali debbano ridivenire rigogliose e feconde di copiosi frutti di pieta

e di scienza. Espresse pure il S. Padre un vivo compiacimento delle di-

mostrazioni pervenutegli dai Rflii Patriarch], dai Vescovi e dai fedeli

d' Oriente, die gli aveano manifestato il piu sentito rammarico pel dolore

cagionato a Sua Santita dai sacrileghi eccessi dei nemici della religione

durante la notte nefasta sopra il 13 luglio 1881.

5. La fantasia dei rivoluzionarii italiani si era stranamente accesa per

le notizie delle supposte pratiche avviate dai principe Bismark per umt
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qualsiasi ristaurazione del potere temporale del Papa, almeno in Roma, che

gli si dovesse restituire dai conquistatori entrativi il 20 setlembre 1870

per la breccia di Porta Pia. E si sa che, quando la fantasia e riscal-

data, si pigliano lucciole per lanterne. Le loro apprensioni si manifesta-

rono in molte svariate forme. Ed era naturale che anche i corrispondenti

di giornali stranieri ne patissero alcuna allucinazione. Tale dovette es-

sere lo stato mentale d' un chicchessia, che da Vienna sped) allo Stan-

dard di Londra la relazione d' un supposto suo abboccamento e lungo

colloquio con Monsig. Vannutelli Nurizio Pontificio presso quella Corte

Imperiale; di cui un sunto conciso ed alcuni tratti piii rilevanti furono

riferiti, sotto le piu esplicite riserve, dal giornale L'Univers del 5 gen-

naio p. p. Chi aggiustasse fede al corrispondente dello Standard, cre-

derebbe che il mentovato Nunzio avesse manifestata la sua persuasione:

che gli uomini politici italiani sarebbero lieti di potersene andar via da

Roma e trasferire altrove la capitale del Regno; che tale sarebbe pure
il desiderio perfino del Depretis; che non e improbabile ma piuttoslo

probabile assai il cozzo d' una giterra che faciliti ai presenti possessor! di

Roma il compimento del loro desiderio di riconclliare per tal modo 1' Italia

legale col Papa; il quale si contenterebbe d'aver Roma con una striscia

di territorio libero pel passaggio a Civitavecchia tornata sua; e simili

fanfaluche.

Appena ebbesi di ci6 contezxa a Roma, T Osservatore Romano n. 6

per 1'8 gennaio p. p. pubblico la nota seguente: Lo Standard contiene

una lettera di Vienna in cui si raccontano i particolari d'una conver-

sazione che il suo corrisponrlente dice di avere avuto con S. E. Mons.

Nunzio Apostolico presso 1' Imperatore d'Austria-Ungheria, circa la que-

stione romana, e nella quale Monsignor Nunzio avrebbe esposti alcuni

pensieri relativamente ad una data soluzione della stessa questione. In-

formazioni attendibilissime ci pongono in grado di mettere in guardia i

nostri lettori contro il tenore di questa corrispondenza nella quale sono

attribuite al Nunzio idee tanto inesatte nella forma quanto nella sostanza,

Speriamo di essere in grado fra breve di dare intorno a do piu ampie

spiegazioni.

Le piu ampie spiegazioni di fatto furono date nello stesso giornale

n. 7, con quest' altra nota: Un nostro dispaccio particolare ci autoriz/a

a dichiarare che il tenore di quel colloquio (del Nunzio Pontificio col

corrispondente dello Standard) e assolutamente falso.

6. Attribuire al Nunzio della Santa Sede presso la Corte imperiale

di Vienna le imprudenze e sciocchezze spacciate dal corrispondente dello

Standard, era prova di vera stupidita. Leone XIII, non solo e assistito

dallo Spirilo Santo nella direzione degli affari spettanti per loro intrin-

seca natura ai sacri interessi della Chiesa di (jesii Cristo, ma e dotato

di tal mente e tale sagacia nel conoscere ed apprezzare uomini e cose,
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che certo non commettera mai lo sbaglio di aifidarsi a rappresentanti

che fossero capaci di comportarsi scioccaraente sia pure che in aft'ari

di esclusiva competenza polftica. Ed anche della schietta politica sa

Leone XIII avvalersi con tale accorgimento che basta per s& solo a sgo-

raentare i nemici della Chiesa e della Santa Sede, tanta e la profondita

e soave fermezza con cui egli si sa vantaggiare delle congiunture che gli

ofrrono il destro di tutelarne i diritti e rivendicarne le ragioni conculcate

dalla violenza della pura forza.

Di che si ebbe uno splendido saggio appunto dopo i tristi fatti del

13 luglio. Laonde a ragione fu scritto da Roma, sotto il 10 ottobre del-

1'anno passato, al Memorial Diplomatique (n. 42 pag. 697), un giudizio

che fa onore a quel corrispondente, la dove si espresse nei termini se-

guenti.

Si e mosso rimprove.ro al Vaticano, d'occuparsi molto piu di po-

litica che di religione; ma sarebbe stato piu conforme alia verita il dire

che vi si tratta la politica per la religione. La legge delle guarentige,
di cui Vittorio Emmanuele personalmente non approv6 mai le restrizioni ',

ridusse i dirilti del Papato a limiti incompatibili colla grande sua po-

testa spirituale. Un modus vivendi di buona fede non fu mai presentato

all'approvazione della Santa Sede. Dopo d'allora nulla fu fatto mai, dai

varii Governi che si succedettero, a favore d'una verace riconciliazione;

e si affetto sempre di considerare il Papato come nemico implacabile

dell
1

Italia. Rinunziando ad avere un Papa rassegnato si riusci ad avere

un Papa sfidato ; e che oppone una apparente inerzia, che in realta e

operosissima.

Questa forza morale e pacifica snervava i nostri governanti, e di

qui si spiega il carattere della circolare (del Mancini) per ispiegare ed

apprezzare i fatti del 13 luglio. In questo documento e troppo difficile

scorgere 1'applicazione anche ristretta del trattato (la legge delle gua-

rentige) che Tltalia mostrava di voler lealmente osservare a malgrado

del rifmto di adesione di due Papi. La Diplomazia del Vaticano giudico

allora giunto il momento opportune per ristabilire ed assicurare le sue

buone relazioni con tutte le Potenze, manifestandosi animata da disposi-

zioni a conciliazione ed a tolleranza di cui era creduta incapace. Ora

ogni Governo sa di dover trattare con riguardo i sentimenti dei cattolici

della propria nazione; e, siccome e impossibile separare 1'opinione pub-

blica dallo spirito religioso, i Governanti devono tener conto di questo

spirito, e per conseguenza usar riguardi al capo della religione. Tale e

* Altro che restrizioni! Sono preltc illusion!, in quanto non si osservarono mai

<li tal legge parecchi fra i piu rilevanti arlicoli, quali sono: il far portare al Prijta

quello stesso rispetto che al Re, e Fabolire il Placet e V Exequatur, e la Legazia

Apostolica in Sicilia, come dovcasi fare per gli art. 15 e J6 del Titolo II di delta

legge. (Nota dei compilatori).
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la presente e graride forza morale del Papato in queste critiche congiun-

ture: ed il Papaio se ne avvale.

Piii concisamente, benche in altre parole il dotto e zelante Monsi-

gnor Lamazou, vescovo di .Limoges, in una sua lettera al clero diocesano

disse (utto questo, col solo qualificare la vera politica di Leone XIII,

dicendo: Leone XIII, questo gran Papa di cui tutti noi dobbiamo

benedire Famnnrabile intelligenza cb' egli ha dei tempi correnti, sa

sempre opporre ai mali innumerevoli, ond'e travagliata e desolata" la

societa moderna, il rimedio piu efficace. Piii yolte fummo si bene av-

venturati, da poter udire i suoi giudizii, sempre ispirati da una consum-

mata prudenza e da una rara elevatezza di mente. Se noi abbiamo il

dolore d'essere battuti dalla tempesta, abbiamo altresi la consolazione di

sapere che possiamo contare sopra un pilota che non ci lascera naufra-

gare. Un membro dell' alta aristocra^ia inglese ci manifesto un giorno il

giudizio cbe questo gran corpo sociale reca del regnante Sommo Pon-

tefice, in questi termini: Leone XIII e un Papa che mette sempre il

buon diritto dalla parte sua ed i torti dalla parte dei suoi avversarii.

Gosi nell' Univers del 18 gennaio p. p.

7. Questo profondo e verissimo concetto che della politica di Leone X11I

si e formato I
1

alta ed assennata Aristocrazia inglese, e troppo bene giu-

siificato dai risultali che quella ottenne gi& per ristaurare in migliori

condizioni le cose del cattolicismo in Alemagna ed in Russia. Ed a

quella, giustamente, devesi attribute il merito deli' omaggio, renduto

solennemente alia religione cattolica ed ai suoi diritti, dall'Imperatore

d'Alemagna Guglielmo I, nel messaggio della Corona, letto al Parla-

mento (Landtag) prussiano dal Pultkamer, e riferito integralmente

nell' Univers del 18 del p. p. gennaio. Eccone il tratto spettante alia

quistione religiosa.

Con grande gioia del governo di S. M. fu possibile di ristabilire

in parecchi vescovati cattolici un' amministrazione regolare, di rispondere

a bisogni urgenti nel campo delle funzioni ecclesiastiche, di facilitare e

di estendere I'attivita delle congregazioni ospedaliere. Durante il corso

della pacificazione dei rapporti fra lo Stato e la Ghiesa, intrapresa nel-

1'interesse della popolazione cattolica, vi sara presentato un nuovo pro-

getto che rimettera in vigore la legge del 14 luglio 1880, in quanto le

sue disposizioni abbiano cessato d'essere applicabili alia fine del 1881,

e che la completera in molti punti important!. Le relazioni d'amicizia

col capo attuale della Ghiesa cattolica ci pongono in grado di rispondtre

ad un bisogno, ristabilendo le relazioni diplomatiche colla Guria romana.

Vi si domanderanno i mezzi necessarii a cio.

Vero e che in questo passo del Messaggio, come a ragione fece

rilevare il Diritto di Roma, n. 18, non si parla punto di rivedere, ossia

roodificare od abrogare le triste leggi emanate contro la Ghiesa cattolica

Serb 7J, vol. /X. fate. 159 24 ^8 geitnaio L8fc2
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pel Kuttitr-kampf, e dette dl Maggio;. si annunzia soltanto che il

Governo vuole, non solo rimettere in vigore, ma anche ampliare la legge

saricita nel luglio del 1880,' delta dei Poteri discrezionali.

E noto quale fosse il carattere di questa legge: essa non abroga

nessun articolo della legislazione ecclesiastica, ma accorda al re il potere

discrezionale di non applicare taluna delle disposizioni che vi si com-

prendono. Cos!, per esempio, essa ha permesso di ridare gli assegni ad

una parte del clero cattolico, e di autorizzare le Gorporazioni di ca-

rita, la cui esistenza nonera che tollerat-*, e fondare nuovi stabilimenti,

il che era stato loro proibito. E, come dicono gli inglesi, una legge

permissiva, per la quaie, secondo la frase del Bismark, il Governo,

senza rompere le sue armi le depone sul campo di battaglia. II Go-

verno prussiano dunque, non e ancora che alia mitezza nell'applicazione

di alcuni articoli delle leggi ecclesiastiche e alia non applicazione di

alcuni altri. II Centra domanda molto di piii. Esso vuole, dice il Di-

ritto, 1'abrogazione delle leggi di maggio; tuttavia e probabile che fmira

per accontentarsi di una revisione.

8. Se i cattolici prussiani, a cui favore paiono disposti non pochi con-

servatori protestanti, si terranno paghi d'una semplice revisione delle

leggi di Maggio, si vedra poi. Intanto e certo che gia riportarono una

spleiidida vittoria, ottenendo che il Reichstag col suo voto manifestasse

quanto riprova una, forse la piu tirannica, di codeste leggi ; quella cioe

sancita il 4 maggio 1874, e che fu come 1'arsenale da cui si trassero

poi le armi e gli strumenti di tortura contro la Gerarchia ed il clero

della Chiesa cattolica. A far bene risnltare la importanza del fatto, tra-

scriveremo qui dalla Voce della Verita n. 13 pel 17 del p. p. gennaio,

i principali paragrafi di codesta legge Draconiana, per cui furono proces-

sati, carcerati, sbandeggiati tanti Yescovi e Parrochi ;
si che quasi tutte

le Diocesi della Prussia e centinaia di parrocchie rimasero circa sette

anni senza pastori, senza cuito cattolico, senza amministrazione dei Sa-

cramenti.

1 Ogni ecclesiastico o altro inserviente religioso, che sia stato

dimesso dalle sue funzioni per sentenza giudiziaria, ed in seguito abbia

fatto un atto dal quale risulti che pretende continuare le sue funzioni,

potra, per decreto superiore di polizia, essere cacciato dal luogo di re-

sidenza, ed anche dal distretto, e vedersi assegnata una localita deter-

minata per soggiornarvi. Se 1'atto punibile dell'ecclesiastico costituisce una

formale usurpazione di funzioni religiose o un reale esercizio delle fun-

zioni vietate o una rivolta contro un decreto gia emanato dalla polizia su-

periore, il delinquente, per decreto dell'autorita centrale, potra essere

private della capacita civile nella sua patria.

3 I motivi del provvedimento di eccezione debbono essere incli-

cati nel decreto della polizia suporiore o deirautorita centrale. Se la
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persona a cui si riferisce il provvedimento vede che 1'atto posto a suo

carico non fu commesso, o che quest' atto non costituisca. nessuno dei

delitti previsti dal 1, puo entro 8 giorni, intimato il decreto, deferirlo

ali'autortta giudiziaria. Negli Stall dell'lmpero, in cui sono stabiliti tri-

bunal! particola ri per delitti religiosi, questi tribunal! sono competent!

per giudicare i casi sottoposti all' autorita giudiziaria in pari caso, negli

altri Stati dell'lmpero sono i tribunali correzionali d'istanza superiore.

L'appello davanti all'autorita giudiziaria non sospende 1'esecuzione del

decreto, se non quando quest' ultimo prescrive la privazione della capacita

civile. In questo caso 1'appellante pu6 vedersi cacciato dal luogo dove

si trova e assegnarsi un luogo fisso di residenza, fmche il tribunale com-

petente abbia proferito la sua sentenza.

4 Le persone, le quali, per le prescrizioni della presente legge,

sieno state dichiarate prive della capacita civile in uno degli Stati del-

l'lmpero, perderanno anche questa capacita negli altri Stati deirimpero,

ne potranno nuovamente acquistarla in uno Stato qualsiasi della Germania

se non col consenso del Gonsiglio federale.

9. Gontro tal mostruosila legale non aveano cessato mai di protestarsi

i cattolici prussiani, sei za trascorrere per6 ad atto veruno che potesse

giustamente qualificarsi come reato di ribellione, ed opponendo soltanto

alia crudelta degli esecutori una invitta pazienza. Erano tornate inuiili

le sapienti pratiche di Papa Leone Xlll per impetrare che la persecu-

zione almeno si mitigasse;ne alle sue cortesie eras! risposto altrimenti

che col ribadire i ceppi ond'era avvinta la Ghiesa cattolica. Un altero

rifmto di modificare comechessia le leggi di Maggio avea tracciato, per

mano dell'Imperatore Guglielmo I e del Principe imperiale ereditario,

nelle loro lettere al Sommo Pontefice ', una cerchia di ferro, dalla quale

lo Stato non uscirebbe mai, se non dettando alia Ghiesa condizioni im-

possibili ad accettarsi.

Quarid'ecco i diarii ufficiosi del Governo prussiano, e specialmerite la

Post di Berlino, farsi innanzi annunziando beriignissinie disposizicni del

Governo, inteso a cercare i mezzi di desistere dal Kidtur-kampf. Noi

abbiamo accuratamente recitato nel precedente volume, e nel presente an-

cora, quegli indizii, senza perb dar loro altra, o maggiore, importanza che

non sia quella, per cui i cultori della meteorologia registrano di per di

le vicende atmosferiche, e le variazioni barometriche ed igrometriche, ed

i cangiamenti della temperatura dell' aria. Ma i valorosi campioni del

Centra nel Parlamento dell'lmpero, senza disprezzare quelle promesse

lusinghiere e le offerte di mitigazione pratica nell'applicazione delle l^cjgi

di Maggio, altamente e lealmente dichiararono, specialmerite per mezzo

del giornale Germania, che di nulla sarebbero paghi, firiche quelle leggi

1 Ci. Catt. Scrio X, vol. VII, pagg. 217-19
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non fossero abrogate, chiedendo fatti e non parole, giustizia e non grazie

arbitrarie e revocabili a piacimento del Gancelliere.

Laonde, affinche ii Principe Gancelliere avesse opportunita di proce-

dere davvero a fatti, il Windthorst, coll'assenso dei suoi colleghi del

Centra, presento al Reichstag, dopo la meta del p. p. dicembre, la pro-

posta seguente.

Piaccia al Reichstag di dare 1'approvazione costituzionale al seguente

progetto pell'abolizione della legge circa rimpedimento dell' esercizio non

autorizzato degli ufficii ecclesiastic! del 4 maggio 1874.

Noi Guglielmo ecc. a nome dell'Impero e ottenuto il consenso del

Bundesrath e Reichstag ordiriiamo quanto segue:

1. La legge riguardante 1'impedimento dell' esercizio non autoriz-

zato degli ufficii ecclesiastic! del 4 maggio 1874 (foglio delle leggi pag. 43)

e abolita.

2. Le disposizioni emanate dalle autorita di polizia in base a

questa legge perdono il loro valore.

3. La presente legge entra in vigore col giorno della sua promul-

gazione. Pubblicata ecc.

Questo passo risoluto equivaleva all' ingaggiare una lotta da cui do-

veano dipendere le sorti della liberta religiosa dei cattolici prussiani. II

Governo ebbe 1' accorgimento di non dimostrarne alcua dispiacere, te-

nendosi per6 in prudente riserbo. II coraggio del Windthorst e dei suoi

adereriti rianimo quello dei cattolici
;
e perfino i protestanti se ne mo-

strarono contenti. Infatti la Neue Preussische Zeitung, portavoce dei

protestanti pietisti e del partito feudale non si perito di spiegarsi nei

termini seguenti: La Kolnische Zzituny annunzia die saranno attuate

grandi modificazioni nelle leggi di Maggio. Se questa notizia si confer-

masse, noi vi scorgeremmo una guarentigia della prossima cessazione del

Kultur-kampf, e degli inconvenienti, contro i quali la chiesa protestante

si richiama ancor essa a giusto titolo.

10. 11 Reichstag ammise a discjissione la proposta del Windthorst,

assegnando a tal effetto la tornata dell' 11 gennaio. Primo a scendere nel-

T arena fu naturalmente 1'autore della proposta; ed il suo discorso fu un

capolavoro di argomentazione pacata, stringente, a norma di dialettica

irresistibile, e con tale altezza di concetti politici, da non ammettere re-

plica ; si che non parea si potesse aggiungere altro, per mettere in piena
evidenza la necessita di abrogare le infauste leggi di maggio, per ricori-

durre la pace tra il Governo ed i cattolici prussiani.

Dopo il Windthorst prese a parlare, a favore della proposta, il depu-
tato Hammerstein, con molta eloquenza. Succedette a questo il deputato

Eugenio Richter uno dei piii insigni tra i capi del partito progressista,
mirarido a mettere il Bismark in contraddiziorie con se stesso e coi prin-

cipii della politica liberate, e studiandosi di tra rre il Governo a dichia-
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rarsi pro o contro la proposta del Windthorst. Ma il Botticher, segretario

di Stato rispose secco: che il Governo non sentiva il bisogno di appiattarsi

dietro chicchessia, e parlerebbe quando avrebbe conosciuto le risoluzioni

del Reichstag. 11 Richter torn6 poi a parlare contro la proposta ;
ed in

cio fu secondato dal deputato Kleist-Retzow, che insistette principalmente

su questi due punti: 1 Che 1'affare era di competenza del Landtag anzi-

che del Reichstag; 2 Ghe le leggi di maggio erano un edifizio, da 'cui

non poteasi togliere una pietra sola senza mettere a repentaglio tutto il

resto; e si distese a raccomandare che piuttosto si largheggiasse nel con-

cedere al Governo amplissimi poteri discrezionali circa 1'applicazione delle

leggi conservate nel loro vigore. Dov'e chiaro che egli svolgeva i concetti

ed i propositi manifestati dall'Imperatore Guglielmo I e dal Principe impe-

riale, nelle sopra ricordate loro lettere, del 24 marzo e del 18 giugno 1878,

al Sommo Ponteh'ce Leone XIII; lettere che sono forse al presente il piu

grave ostacolo all' opera di giustizia, che sarebbe 1'abrogazione di quelle

funeste e pessime leggi.

Al Kleist-Retzow rispose egregiameate il deputato Barone Schorlemer-

Alsl, che fece in modo mirabile risaltare 1'atroce assurdita di quelle leggi,

ed in ispecie di quella che punisce di confmo e di sbandeggiamento un

prete, perche battezza un fanciullo e cosi ne fa d'un pagano un cristiano!

E fece toccare con mano quanto fosse illusoria la guarentigia del ricorrere

ai Magistrati, allegando esempii delle soverchierie con cui erano tornate

vane tutte le appellazioni a Gorti di giustizia.

Da quesli splendidi discorsi, recati in nostra lingua nella Voce della

Verita numeri 13, 14 e 15 di quest' anno, fu scossa la coscieriza dei

Deputati, a malgrado dell'ardore con che altri si dichiararorio contrarii.

La discussione ebbe termine nella tornata del 12 gennaio, e, vuolsi dire il

vero, fu profonda del pari che fervida.

Si procedette ai voti; ed il risultato fu che 233 deputati si diehia-

rarono a favore dello schema proposto dal Wiridthorst, e soli 115 eontro

di esso. La pluralita assoluta del Reichstag essendo di 199, la vittoria

dei cattolici fu sancita da 34 voti sopra il bisognevole.

Per6 il voto del Reichstag non e ancora decisive per 1' abolizione della

legge del 4 maggio 1874. Poiche 1'Impero germanico, oltre il Reichstag

cooiposto di rappresentanti liberamente eletti dal popolo, ha anche il

Bttndesrdtht composto di rappreseritanti dei singoli Stati, in numero di 58

in tutto; dove la Prussia ha 17 voti, ia Baviera 6, la Sassonia 4, il Wur-

temberg 4, il Baden 3, 1' Assia 3, il Mechlemburg-Schweria 2, il Bruns-

vick 2, e gli altri Stati 1.

11. Quale debba essere la risolu/ione del Bundcsrath non si puo finora

"Hvinare con fondata probability. Sibbene vedesi chiaro da qual parte

propende il Governo; il quale, quattro giorni dopo codesta decisionc del

lieichstag, mando presentare, i! di 16 gennaio, al Landtag (Camera dei
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Deputati prussiani) uno schema di legge per richiamare in vigore la

legge del 4 luglio 1880, in virtu della quale eransi conceduti al Governo

poteri discrezionali circa Fapplicazione delle leggi di maggio. Lo schema

di legge e preceduto da una studiata esposizione di motivi, in cui si da

ragione delle nuove ampliazioni di codesti poteri, per la pacificazione

.religiosa della Prussia. Questo documento e riferito testualmente nel-

F Univers del giovedi 19 gennaio p. p. Diremo poi a suo tempo quale fu

il risultato dei dibattimenti del Landtag. Ma e chiaro che se il Governo

fosse stato disposto ad ammettere la legge proposta dal Windthorst, e

sancita il 12 gennaio dal Reichstag, Camera dei deputati dell'Impero, non

avrebbe presentato al Landtag, camera dei deputati della sola Prussia,

quest' altro schema pei poteri discrezionali. E che perci6 esso persiste

ancora nei propositi espressi dal Principe imperiale nella sopra mentovata

sua lettera del 18 giugno 1878 al Sommo Pontefice Leone XIII.

Di qu.es te, come di altre cose parecchie spettanti all'Impero germa-

nico, abbiamo dato contezza ai nostri lettori fra queste cose Romane,

per la intima attinenza che hanno con la sapientissima condotta della

Santa Sede ; rispetto a cui, quanti sono cattolici nel mondo, iutti sono i

sudditi del Papa loro capo supremo in ci6 che spetta alia religione. Niun

cattolico e straniero a Roma, e tutto cio che e d'interesse cattolico e

d'interesse Romano.

III.

COSE 8TRANIEEE
INGHILTEREA (Nostra corrispondenza) \. Stato poco soddisfacente delle

cose si interne come esterne 2. Gravi apprensioni ispirate dall'agitazione ir-

landese 3. Disordini nella Chiesa anglicana a causa del rilualismo.

1. L'anno 1881 sta per chiudersi assai fosco sull'Inghilterra, dove

lo stato delle faccende interne e tutt
1

altro che soddisfacente, e dove, in

fatto di relazioni esterne, certe nuvole si affacciano all'orizzonte, quan-

tunque non piu estese, per ora, della mano d' un uomo. Tunisi e Panama
han fornito occasione a future complicanze con la Francia dall'una parto
e con 1'America dall'altra; complicanze, di cui non si prevede cosi facile

la soluzione.

2. La sorgente principale per6 delle inquietudini e 1'Irlanda. La legge

agraria, che doveva fareTeffetto di una grande panacea e ricondurre

nello sconvolto paese la calma, la prosperita e la pace, e da tre mesi la

legge vigente, e i tribunali agrarii in virtu di essa costituiti hanno spie-

gato, durante tutto quel tempo, la piena loro azione; ma, iiivece d'ordine

e di pace, non se n'e ottenuto che aumento di confusione. Adempiendo
alia loro missione in varie parti del paese, i giudici han dovuto emet-
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tore dal seggio della giuslizia gravi e solenni dichiarazioni, che atte-

stanoil sovvertimento di ogni legge e il conseguente stato d'anarchia, cui

ft ridotta 1'lrlanda. Nessuno pagando piu gli affitti, intere famiglie e un

gran numero di persons d'ambo i sessi trovansi ridotte alia miseria;i

cittadini piu agiati vengono cacciati via dalle loro case di campagna, es-

sendo volonta degli agitatori che le ricreazioni campestri, le quali costi-

taivano una si spiccata caratteristica della vita sociale in Irlanda, non

debbano ulteriormente tollerarsi ; le necessarie operazioni industrial! sono

interrotte; gli attentati contro il diritto di proprieta vanno ogni giorno

piii moltiplicandosi, ne si ha rispetto alia vita stessa dei cittadini. Gli

oltraggi di varie sorte inflitti nel 1881 han raggiunto la cifra di 6240,

mentre nel 1879 non superarono gli 863. Due o tre giorni indielro, fu

scoperto in Dublino un deposito di dinamite e di munizioni; e tale

scoperta, congiunta con altri indizii, sta a provare 1'esistenza in tutta

quanta 1'Irlanda di una estesissima cospirazione segreta, avente per og-

getto il rovesciamento di quel poco d'autorita, che tuttor vi rimane, e

perfmo 1'emancipazione parziale o totale dell'Irlanda dal Governo britannico.

Preso ad unica guida, il sentimento suggerirebbe senz'altro 1'adozione di

quest' ultimo parti to in quanto concerne la maggioranza del popolo ir-

landese; ma un tal sentimento, naturalissimo neile circostanze presenti,

e modificato da considerazioni di prudenza e di peculiare interesse, le

quali dimostrano chiaramente 1' impossibility di una separazione totale,

come d'un passo, dal quale scaturirebbero conseguenze disastrosissime

vuoi per 1'lnghilterra, vuoi per 1'lrlanda medesima. Secondo ogni proba-

bilita, la controversia andra a finire con la concessione all 'Irlanda di una

amministrazione autonoma per ci6 che si riferisce ad affari locali, rima-

nendo sempre nei poteri legislativo ed esecutivo dell'lmpero britannico

il diritto di trattare le materie di ordine supremo.

In prova dello stato di estrema confusione, cui ft ridotta 1'lrlanda, non

sar'a qui fuor di proposito 1'accenriare 1'esposizione fatta, duranti le ul-

time Assisie, a Cork dal giudice signor Fitzgerald, il quale pose in sodo

che nella provincia di Munster la vita proseguc ad essere malsicura,

o ft resa talmente miserabile da non fame quasi alcun conto ; che le

classi infime continuano ad essere oppresse da uri'odiosa tirannia
, e

che un tale stato di cose, ove prosegua a mancare di opportune ri-

medio, minaccia di far croliare 1'edifizio stesso sociale. 11 Governo com-

prende perfettamente tutta la gravita della crisi, ma non sa deciders! ad

affrontarla, animato senzi dubbio dal desiderio di evitare lo spargimento

di sangue; desiderio, che non puo non esser comune all' universale, pe-

rocchft ci vogliono secoli e secoli per cancellare dalla memoria d'un popolo

le macehie di sangue. Non sono stati omessi provvedimenti per mantener

forza alia legge e reprimere Tirruziane dell'anarchia, quali sarebbero:

il rinforzo del corpo degli agenti di polizia irlandesi con un migliaio di
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uomini presi dalla riserva dell'esercito; i frequent! arresti di persone so-

spelte; la soppressione dell' United Ireland giornale di opinion! estre-

mamente spinte; e fmalmente T abolizione delia Lega agraria femminile,

la quale aveva finqui continuato ad agire sotto la direzione di Miss Par-

nell e di alcune donne ferree deli'Ihghilterra. Siffatt! provvedimenti pero

non danno, come poc'anzi si e detto, apprezzabili risultati.

Tentalivi di altra natura stanno ora facendosi a rafforzare il Governo,

o, per parlare piu esattamente, a rimediare ai funesti effetti della sua

debolezza. Sotto gli auspicii del Lord Mayor (Sindaco) di Londra si e

formato un Gomitato di personaggi influent! col fine di costituire un

fondo da chiamarsi Fondo per la difesa della proprieta in Irlanda ,

il quale dovrebbe aver per oggetto di tutelare il diritto di proprieta contra

qualsiasi coalizione tendente a manometterlo, e di mantenere si la liberla

del contralto, si la liberta d
1

azione. Un altro fondo sta raccogliendosi per

assistere le signore irlandesi, molte delle quali trovansi condannate a

un'assoluta indigenza' e a stenti indescrivibili pel mancato pagamento

degli affitti loro dovuti, siccome ne porgonQ ampia festimonianza i com-

movenli ragguagli forniti dalla pubblica stampa. Tutti questi sforzi muo-

vono dalle migliori intenzioni, ne potrebbero esser mai abbastanza lo-

dati; ma si presenta come questione assai grave il sapere se un Governo,

il quale invoca il ricorso a simili provvedimenti per mantenere I'orJine

e la tranquillita, anzi i principii stessi della giustizia, meriti godere piit

a lungo la fiducia del paese.

Gli affittaiuoli frattanto fan ressa presso i tribunal! agrarii, la ctri

azione & finqui riuscita interamente a loro favore. Da lutte le parti odesi

parlare di vivi reclaim avanzati dai proprietarii di terreni (landlords)
contro le decision! dei sottocomissarii del tribunal!; il che deve sembrare

ben nalurale, chi rifletta che Teffetto generale di quelle decisioni e stato

<ii scemare gli affitti di un 25 per cento. Gome conseguenza inevitable

di tal fatto, si presenta questo dilemma : o i giudici dei tribunal! agrarii

pronunziano sotto le influenze di partito e contro i principii di giustizia,

o tutto quanto e stato dedotto per rispetto allo stato d
1

oppressione, in

cui trovansi gli affittaiuoli irlandesi, apparisce pienamente giustificato.

In quest
1

ultimo caso, non e da maravigliare che lo stato delle cose abbia

reso assolutamente necessario un rimedio dei piu gagliardi.

Una lettura assai importante intorno alia legge agraria fu fatta re-

centemente in Oxford dal rettore del Gollegio Merton; importante non

tanto in se stessa, quanto per la persona del suo autore. 11 rettore si-

gnor Brodrick e un liberale de'piii avventati, ma nel corso della sua

lettura usci in alcune osservazioni molto severe intorno alia condotta se-

guita dal Governo sulla soggetta materia, come pure intorno alia stessa

legge agraria, che egli quali(ic6 siccome un atto fondato sulla violazione

di ogni principio non solo di sana economia politica, ma anco di giustizia
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da uomo a uomo, slinmiatizzando altresi in termini non meno vivaci il

procedere dei tribunal! agrarii. Qucllo per6 che piu di tutto contraddi-

stinse la lettura del signer Brodrick, furono le conclusion!, alle quali egli

iiiinse parlando del presente stato di cose in Irlanda. Era inutile, dis-

s'egli, aspettarsi che la legge agraria componesse in modo permanente

in Irlanda la vertenza dei terreni. Privati per essa della naturale loro

influenza, i proprietarii cesserebbero di risedere ne'loro possessi, o si trp-

verebbero inclotti a venderli con gravissimo scapito; e col ritiro dei mezzi

d'impiego, che ne sarebbero la inevitable conseguenza, abbandorierebbero

il colono irlandese all'assoluta discrezione dell' atfiitaiuolo, rendendo cosi

quella classe assai piu infelice, piu malcontenta, piu intrattabile che per

1'avanti non fosse. In una parola, la legge agraria avrebbe per effetto

naturalissimo di gettare 1'Irlanda in braccio a una democrazia composta

di tutti gli affittaiuoli del paese. La salvezza di quest' ultimo dipendeva

adunque dal trasformare Tantico afflttaiuolo in un nuovo proprietario

rurale, da doversi educare in base a'suoi nuovi doveri. In un tale prov-

vedimento, per la cui attuazione poteva invocarsi 1'aiuto dello Stato, il

quale doveva realmente prestarlo compensanclo i proprietarii di terreni

mediante 1'acquisto, ad un prezzo equo, de'loro possessi, e diventarido

cosi in via provvisoria il principal possidente del paese collo scopo di

facilitare il trasferimento de' terreni ai proprietarii rurali avvenire
;
in un

tale provvedimento racchiudevansi, a mente del signer Brodrick, le mag-

giori probabilita di una rigerierazione sociale e politica dell'Irlanda. Gome

1' influenza del clero protestante era rimasta irievitabilmente indebolita

per la cessazione della Chiesa ufficiale, e quella del clero cattolico, neu-

tralizzata dal dilagamento delle idee feniane e comuniste
; cosi quella

dei proprietarii di terreni era adesso distrutta dalla legge agraria. D' ora

in avanti, i fittaiuoli rurali sarebbero i veri padroni del paese, perocche

nessuna classe urbana media potrebbe eguagliarli in potenza, e neppur
10 potrebbe la pubblica opiniorie, salvo quella, che venisse a bella posta

fabbricata dai giornali per adescare le loro passioni. Date dunque loro

11 senlimento della proprieta, e verrete cosi a costituire un elemerito con-

servatore, da cui il paese potra ripromettersi la sua defmitiva salvezza.

Ora, che le cose vadano prendendo un siffatto indirizzo, lo prova il risul-

tato di una numerosa riunione di proprietarii irlandesi, tenutasi poc'anzi in

Dublino, e nella quale, dopo essere stato severamente biasimato il modo di

applicazione della legge agraria, venivano prese le deliberazioni seguenti :

l
a

Gonsiderazioni di convenienza politica, non che i principii piii

elementari di giustizia, suggeriscono che al grave scapito pecuniario ar-

recato dalla legge agraria ai proprietarii di terreni e ad altri aventi inte-

resse, venga accordato un pieno compenso tratto dalle sorgenti governa-

tive, dovendo quello scapito onninamente considerarsi come il risultato

uella politica del Governo.
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2
a
L'interesse vuoi del proprietaries vuoi dell' affittaiuolo, esige la

eompra da parte dello Stato, a un prezzo ragionevole, dei possessi ap-

partenenti a coloro, che nob si sentono disposti a occupare la posizione,

in cui la legge stessa gli ha relegati.

Potra, per avventura, sembrare a taluno che noi ci tratteniamo troppo

a lungo su tale argomento; ma valga a scusarcene il trattarsi di cosa,

che non concerne soltanto interessi locali, ma presenta invece un in-

teresse generale. Imperocch^ non pu6 ormai piii lungamente dissimu-

larsi che la legge agraria ha posto 1'Irlanda in istato di rivoluzione;

il perch6 la manifestazione dei principii, dietro i quali la legge stessa

precede, non pu6, in questi giorni di continui cambiamenti e di aspira-

zioni indefinite, non presentare un'importanza universale. Inghil terra e

Scozia saranno le prime a provare gli effetti del movimento democratico

prodottosi, non ha guari, in Irlanda. A buon conto, 1'agitazione per la

questione agraria e gia incomiriciata. In una numerosa riunione di dele-

gati del partito liberale, accorsi da ogni parte del Regno, la quale si tenne

ultimamente a Liverpool, fu risoluto doversi costituire un fondo di dieci-

mila lire sterline affine di mantenere intatti i principii del libero scambio,

e di promuovere agitazioni tendenti a introdurre certl cambiamenti nel-

Taffitto dei terreni. Siccome perb il libero scambio non corre al presente

alcun pericolo, cosi un simile divisamento non pu6 avere altra significa-

zione che quella di porre la questione agraria in fronte al futuro pro-

gramma liberale. La questione della cessazione della Ghiesa stabilita verra

immediatamente dopo in Iscozia, dove, non ha molto, tenevasi una riunione

ordinata a incominciare il movimento, col pretesto speciale che la Chiesa

stabilita scoz'zese, rappresentando solamente una minoranza della popola-

zione, manca in diritto del suo locus standi.

3. Proseguono tuttavia nella Ghiesa anglicana i disordini a proposito

del ritualismo. I ritualisti persistono fermamente nel rifmto di riconoscere

la giurisdizione dei cosi detti tribunali ecclesiastici, Ibndandosi sul falto

delfesser questi costituiti dallo Stato, e non dall' autorita del Corpo angli-

cano. Piu specialmerite poi essi ricusano obbedienza alle decisioni delhi

Gommissione del Gonsiglio privato di Sua Maesta; Gommissione che, nel

concetto dello Stato, tien luogo adesso di supremo tribunale d'appelloin
tutte le questioni, che in un modo o nell' altro si riconnettono con la Ghiesa

anglicana. II ministro anglicano signor Green trovasi da qualche mese in

earcere per disobbedienza verso il tribunale, quantunque non sia stato

pretermesso alcun mezzo per ottenerne Tabilitazione. I Vescovi anglicani,

naturalmente, stanno dalla parte dei tribunali, e insistono sulla necessita

che si obbedisca alle loro decision! ;
ma e' convien riflettere che, nella loro

quality di creature dello Stato, essi trovansi inevitabilmente spinti a met-

tersi, tutte le volte che e in discussione un principio reale, dalla parte

di chi ha il torto: e nessuno al certo vorra negare che sia un principio



CONTEMPORANEA 379

reale quello, su cui si appoggia tutta la questione, imperocche fa d'uopo,

a onore del ritualist!, confessare che, pur seguendo ciecamente la loro via,

essi combattono per 1'indipendenza nelle cose spirituali contro T innato

Erastianismo del corpo, al quale appartengono.

Altro istinto dell' episcopate anglicano e il suo amore per Feresiae

per lo scisma, dovunque si manifestino. Di cio si e avuta ultimamente

una prova nelle dimostrazioni di leziosa simpatia scarabiatesi fra le Si-

gnorie Loro e i Vescovi vecchi-cattolici Herzog e Reinkens, coi quIi,

in quanto concerne le stesse loro Signorie, trovasi il Gorpo anglicano in

intima comunione. Frattanlo continua fra le due parti uno scambio attivis-

simo di amichevole corrispondenza.

Fra i Prelati anglicani ve n'ha uno, che si fece ultimamente notare

per un ardito tentative tendente a tagliare il nodo gordiano. II Yescovo

di Manchester convocb un sinodo del proprio clero, e die'fuori con gran

pompa tali decreti, che dovevano aver per effetto di sciogliere 1'enimma

ritualistico. I decreti erano di natura unilateral (of a one sided kind),

siccpme quelli, che accordavano alia sezione della bassa Ghiesa ogni fa-

colta in fatto di rituale, ma d'altra parte vincolavano straordinariamente

i ritualisti in materie della medesima specie. Disgraziatamente, pero,

sembra che il buon Prelato avesse, nella sua semplicita, creduto essere

ogni Yescovo nella propria diocesi un Papa, e quindi in piena liberta di

saltare a pie pari sulle leggi del Gorpo generale, cui appartiene; opinione

non professata punto dai ritualisti suoi sottoposti, i quali dichiaraFonsi

debitor! d'obbedienza verso 1'autorita generale della lor Ghiesa, dovunque
essa si trovi, ma non verso le massime personal! di Sua Signoria sugli

argomenti in questione. Per tal modo, gli sforzi di quel Vescovo per

conseguire Tunita e la pace andarono ignominiosamente a vuoto.

Frattanto una regia Gommissione sta occupandosi di tutto T insieme

della questione concernente la giurisdizione spirituals e i metodi di pro-

cedura, e non v'ha dubbio che dal suo seno usciranno a tempa e luogo
deliberazioni di somma importanza.

IV.

SVIZZEHA (Nostra corrispondenza) 1. (Friburgo) Nuovo attentato dell'auto-

rita federale contro la sovranita del cantone* 2. Rielezione di tutli i membri del

Consiglio federale. Guerra dei radicali contro le Suore insegnanti 3. (Ticino)

Decreto delle Camere federal! per mettere sotto tutela il cantone L (Friburgo)

Espulsione dal territorio cantonale di Maristi e Cappuccini francesi, decretata dal

Consiglio federale.

1. L'elezioni pel rinnovamento del Gran Consiglio, compiutesi il 4 di-

cembre a Friburgo, porsero occasione all' autorita federale di commettcre
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mi nuovo attentalo conlro la Sovranita cantonale. II popolo friburghese,

se si eccettuino gli abitanli dell'antico distretto protestante di Moral, e

in gran maggioranza conservatore cattolico. E contuttoci6 questa maggio-

ranza non era finqui rappresentata nell'Assemblea legislativa che da qua-

rantotto deputati, mentre trentuno appartenevano alia frazione cattoiica

liberale e uridici al partito radicale. Da ci6 avvenne che i secondi, unen-

dosi ai terzi, poterono in piu d'una circostanza tenere'in scacco i primi.

Trattavasi adunque per questi ultimi di fare sparire una si urtante ano-

malia, facendo fronte a' lor due avversarii coalizzati, e di renderli inoffen-

sivi, schiacciandoli sotto un' imponente maggioranza. Gontro i radicali la

lotta era facile, atlesoche da gran pezzo il buon senso del popolo fribur-

ghese avesse mostrato che conto fosse da fare delle loro esagerazioni ;

ma piu difficile era 1'impresa rimpetto ai cattolici liberal!, la cui ipocrisia

traeva molti in inganno. Costoro avevano inoltre per se il prestigio dei

pubblici impieghi, de'quali era loro riuscito crearsi poco meno che un

monopolio, grazie alia debolezza dell' Amministrazione ; imperocch& il Con-

siglio di Stato, pieno di buona volonta ma leggermente sorretto dal Gran

Gonsiglio, mancava assolutamente d'energia, e si lasciava facilmente tra-

scinare a una politica d'altalena.

Poco prima dell' elezioni, monsignor Gosandey, vescovo di Losanna,

residente a Friburgo, mando una circolare al clero e ai fedeli del cantone

per esortarli a presentarsi all'urna e dar voto in favore di coloro, che

per-sincero attaccamento alia religione, per amore della giustizia e del

dovere, per le quali la intelletluali e morali ond'erano adorn!, si mostra-

vano degni del mandato di rappresentante della nazione. L' illustre prelato

ordinava inoltre che al servizio divino del giorno dopo succedessero il

canto del Veni Creator innanzi al SS. Sacramento esposto, la recita di

cinque Pater ed Ave, e la Benedizione. Questa circolare fu come un

colpo di fulmine pei cattolici liberal!, i quali sentivano senza dubbio nella

loro coscienza di non possedere le qualita come sopra richieste per adem-

piere degnamente le funzioni di deputato. sE poi, il fare intervenire lo

Spirito Santo in una elezione non era egli forse il mezzo piu sicuro di

far si che questa riuscisse a loro confusiohe? Non contenti adunque di

dare sfogo alia loro collera in termini i meno rispettosi pel primo Paslore

della diocesi, essi si strinsero a colloquio co' radicali loro alleati, a' quali

avevano assegnato una parte assai larga nelle loro lisle di candidali. Ri-

sultato di siffatti conciliaboli fu 1'invio a Berna di due delegati, avenli

missione di ottenere dal Gonsiglio federate che interdicesse la lettura dal

pulpito della circolare episcopale. In conseguenza, la sera del 3 dicembre,

il Governo di Friburgo riceveva per telegrafo il seguente ukase:
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Berna, dal Palazzo, 3 dicembn-, ore 6 di sera

Governo friburghese

II Gomitato cantoriale liberale di Friburgo, fondandosi sugli arti--

coli 5, 49 e 50 della Gostituzione federale, ricorre contro 1'ingerenza del

vescovo Gristoforo nelle elezioni di domani, mediante 1' invio <T una circo-

lare distribuita in 40,000 esemplari insieme colle lisle elettorali'e coi

giornali, e che dev'esser letta e commentata domani stesso dal pulpito.

I ricorrenti deducono che siffatta ingerenza intimidisce i cittadini, turba

la pace delle famiglie, eccita Pindignazione dei 25,000 protestanti del

cantone, puo produrre una perturbazione dell'ordine pubblico, viola in

ogni caso la pace confessionale, e costituisce un'usurpazione dell'autorita

ecclesiastica contro i cliritti dei cittadini.

Noi pure riconosciamo trattarsi qui d'un grave attentato
dell'auto-^

rita episcopale contro 1'esercizio dei diritti civici; dobbiamo quindi invi-

tarvi a impedire che sia dato ulteriore seguito all
1

anzidetta circolare, e

particolarmente a far si che ne sia interdetta la Jettura dal pulpito.

In nome del Gonsiglio federale.

// Presidcnte della Confederations DROZ

Gi preme qui notare che un simile intervento dell'autorita federale

in una elezione cantonale costituisce un flagrante abuso di potere, dacche

nonv'ha nella Gostituzione disposizione alcuna che lo autorizzi. Gli ar-

ticoli 5 e 49, invocati a sostegno del ricorso, non possono non essere

estremamente sorpresi della violenza, onde si fa uso a loro riguardo per

farli entrare nella questione; imperocche nessuno al certo potrebbe sul

serio sostenere che la circolare violasse la liberta, i diritti del popolo

e i diritti costituzionali dei cittadini (art, 5), n& la liberta di credenza

e di coscienza (art. 49). Rimane pertanto 1'articolo 50, diretto contro

le invasioni delle autorita ecclesiastiche nei diritti dei cittadini e dello

Stato, e autorizzante i Gantoni del pari che la Gonfederazione a prender

provvedimenti pel manteniroento deli'ordine pubblico e della pace tra i

membri delle diverse associazioni religiose; ma chi e, che non veda

che in questo caso 1' invasions procede in realta dal potere laico? E a

chi mai potra darsi ad intendere che un documento si conveniente e si

anodino, qual e appunto la circolare in discorso, potesse mettere a re-

pentaglio Vordine pubblico e la pubblica quiete? Un'altra prova della

parzialita e della leggerezza, con cui il Gonsiglio federale procede nel-

1'accennata circostanza, si ha nel fatto che nel suo telegramma esso parla
di 25,000 protestanti friburghesi. Ora e da notare 1 che il Cantone di

Friburgo non contiene 25,000 protestanti, ma soltanto 18,140; 2 che di

questi 18,140, una quarantina tutt'al piii potevano aver conosciuto la cir-

colare episcopale, e che tutti gli altri, sc anche 1'avessero conosciuta non
se ne sarebbero, secondo ogni apparenza, data la benche menoma briga.
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Giunto appcna a destinazionc il telegramma poc'anzi riferito, fu con-

vocato per urgenza il Corisiglio di Stato'friburghese, il quale pero non

pote che riconoscere la propria incompeienza, dacche il Vescovo diocesano

e il suo clero non sono sotto verun rispetto funzionarii pubblici, ne ban da

ricevere ordini dallo Stato in materia d' insegnamento e di preghiere

liturgiche. Pur tuttavia un membro del Governo comunico in via uffieiosa

il dispaccio a monsignor Vescovo, il quale, volendo evilare un conflitto,

fece sapere al suo clero che lo dispensava dal dar lettura della circolare.

Grazie pero all'attivita dei comitati cattolici, il doeumento fa sparso a

profusione nelle campagne, e letto in pubblico dal popolo ali'uscir dalla

chiesa. Cosi I'ostacolo frapposto alia liberta della parola episcopale ebbe

un risultato diametralmente contrario a quello, che se ne aspettava la

coalizione cattolico-liberale e radicale ; grande infatti fu 1' indignazione

manifestatasi nelle popolazioni, allorche vennero in cognizione dell'acca-

duto. Lo scrutinio quindi non era mai stato maggiormente frequentato

di quello che allora riusci, e ando a finire in una splendida vittoria dei

conservatori cattolici, i quali, fra i novantaquattro membri onde si com-

pone oggidi il Gran Gonsiglio, contano sessantatre rappresentanti contro

sedici cattolici liberali e quindici radicali.

In seguito dell'elezioni friburghesi, alcuni deputati radicali al Gon-

siglio nazionale ban presentato una proposta tendente alia revisione della

legge del 1872, relativa all'elezioni e votazioni in materia federale, affine

di giungere a interdire al clero qualsiasi ingerenza in proposito. In tale

occasione, il deputato di Ginevra, signor Carteret, ha avuto F audacia di

uscire in invettive contro ci6, che ha chiamato pressione clericale a Fri-

burgo. Non Favesse mai fatto! II deputato di Friburgo, signor Wuilleret,

ha profittato della congiuntura per rivendicare in termini eloquenti il di-

ritto del clero, e vituperare il sistema d
1

oppressione e di rapina, cui tro-

vansi esposti i cattolici ginevrini sotto il regime inaugurate dallo stesso

signor Garteret.

2. La rielezione dei membri del Gonsiglio federale da parte delle due

Gamere ha distrutto tutte le previsioni, che aveva fatte nascere il rin-

forzo di recente ottenuto dai radicali sedenti nel Gonsiglio nazionale. Am-
messa una volta Fesistenza di una grande maggioranza protestante e

liberale, si comprende di leggeri come la destra conservatrice e cattolica

non potesse pensare in alcun modo a presentare candidati usciti dal suo

seno. La questione adunque si riduceva a sapere se i due o tre liberali

moderati, che facevan parte del potere esecutivo centrale, sarebbero stati

mantenuti nel loro posto, o se avrebber dovuto cedere il luogo ad uomini

dell'estrema sinistra. Per buona ventura, Faccordo della destra e del centro

ha avuto per effetto di risparmiarci la seconda delle accennate alternative.

Tutti i membri del Gonsiglio federale sono stati conservati nel loro ufflcio,

se non che taluni di essi a una piccolissima maggioranza.
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Per vendicarsi d'uno scacco cosi inaspettato, i radical! ban deciso

di rimettere in campo la questione delle Suore insegnanti, che, un anno

o due fa, era stata sepolta mediante invio per esame al Gonsiglio federale.

Cio che gli esaltati vogliono a ogni costo, si & il far decidere dalle Gamere

che le scuole tenute dalle Religiose sono incompatibili con la Gostituzione.

Poco importa che il testo della legge fondamentale, gia abbastanza dra-

coniana verso i cattolici, non si presti aftatto a simile interpretazione,,.e

che le Suore insegnanti, a confessione eziandio dei protestanti e dei libe-

rali, rendano preziosi servigi: e'bisogna addirittura che se ne vadano.

Dopo di loro, tocchera senza dubbio agli ecclesiastici, che adempiono
all'ufficio d' istitutori, di president! delle commissioni scolastiche ecc.,

finche non si giunga a ridurre in effetto dappertutto 1' ideale massonico

della scuola senza Dio.

3. II 22 dicembre i cantoni di Friburgo e di Soletta celebravano il

quarto centenario del loro ingresso nella Gonfederazione. Or questo giorno

medesimo fu scelto dalle Gamere federali per pronunziare il decreto, che

mette sotto tutela un cantone elvetico. Rammenteranrio i vostri lettori

che Felezioni ticinesi del 30 ottobre riuscirono un crudele disinganno

pei radicali di quel cantone, i quali, mentre facevansi sicuri di ottenere,

grazie al tagliuzzamento del Circondarietto operate a loro favore sulla

carta del paese, due deputati al Gonsiglio nazionale, dovettero poi rasse-

ginarsi a veder uscire dall'urna un clericale nella persona del sig. Magatti,

laddove uno de' loro candidati, il sig. Battaglini, rimaneva in ballottaggio.

lo vi diceva altresi che, dietro ricorso dei soccombenti, il Gonsiglio fede-

rale aveva ingiunto al Governo ticinese di sospendere lo scrutinio di

ballottaggio; al che il Governo stesso si era assoggettato, pur protestando

contro la fattagli violenza. 11 signer Battaglini pertanto, aH'apertura della

sessione, presentossi al Gonsiglio nazionale, e fu, nonostante che la depu-

tazione del suo cantone vi si opponesse, ammesso a sedervi in via prov-

visoria. Ma, giunto finalmente il momento di pronunziarsi categoricamente

intorno alia validita della sua nomina, ecco che incominciarono gl'imba-

razzi della Camera. Dichiarar valida un'elezione radicale, quando le cifre

ufficiali protestavano altamente del contrario, sembrava alto troppo iniquo:

invalidarla era un atto di giustizia, al quale la maggioranza non avrebbe

saputo rassegnarsi. Che fece allora la Camera? Essa si appigli6 a un

mezzo termine, che e quanto dire ordino un'inchiesta amministrativa,

nella speranza senza dubbio di protrarre con tal mezzo lo scrutinio di

ballottaggio lino al tempo, in cui ha luogo nel Ticino un'emigrazione pe-

riodica di operai, che vanno a cercar lavoro in paesi slranieri. I liberali

allora saprebbero deslreggiarsi per modo da essere i padroni dell' urna.

Qui peraltro non dovevano fmire le peripezie della maggioranza. Dei

tre membri componenti la Commissions d'inchiesta, e'bisognava pure no-

minare un conservatore, sotto pena di dare alia Commissione stessa un
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caia.tere assolutamente irrisorio. Ora, luiti i deputati conservator!, de-

signati Tun dopo 1'altro a fame pnrte, ricusarono il mandate, non vo-

lendo con una condotta diversa dar la loro sarizione ad un atto da essi

a giusto titolo ravvisato come un' usurpazione dell' autorita centrale contro

i diritti d' un cantone sovrano. Alia fin fine, e'fu mestieri fermarsi su tre

radical!, i quali fissarono pel di 12 genriaio la loro partita di piacere nt-1

Ticino. V tia ogni ragione di credere ch' essi incontreranno cola, da parte

delle auiorita come delle popolazioni, un' accoglienza peggio che fredda
;

ma se ne consoleranno facilmente con succulent! pranzi e con una buona

nota di opere rimborsabili dai loro committenti.

4. II 6 gennaio, festa dell'Epifania, il Gonsiglio federale prese un'altra

decisione, che avra un eco doloroso in tutti i cuori cattolici. Due case di

campagna del cantone di Friburgo erano da qualche tempo abitate, 1'una

da preti Maristi francesi, J'altra da Gappuccini della stessa nazione. Quest!

Religiosi, costretti ad espatriare per sottrarsi all' esecuzione dei decreli

del 29 marzo, erano venuti a cercare un rifugio momentaneo sul suolo

elvetico, fidando nell'antica sua riputazione d'ospitalita. Ma poich6 non

avevano data alcuna prova della loro destrezza a maneggiare il petrolio

o la dinamite, dovettero ben presto persuaders! che il diritto d'asilo non

esisteva per loro. II Gonsiglio federale, accogliendo la denurizia di alcuni

radical! friburghesi, che gli rappresentavano la temporaria permanenza
di quegli ecclesiastic! in Svizzera siccome equivalente alia fonclazione di

nuovi Convent! od Ordini religiosi, fondazione proibita dall'articolo 52

della Gostituzione, fu sollecito a pronunziare la loro espulsione, senza darsi

nemmeno la pena d'aprire un'inchiesta.

Nota. Nella relazione delle cose di Svizzera pubblicala da noi nel quaderno 750

il nostro corrispondente attribuiva il Governo 1'aver mossa querela davanti ai tribunal!

coutro le donne di Chevenez, che avevano inflitta una correzione manesca all'intruso

parroco Be'iss. Lo stesso corrispondente ci prega ora di avvertire, per amore del vero.

che la querela fu mossa non dal Governo, ma dal pazienle.
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AD VENERABILES FRATRES ARCHIEPISCOPOS ET EPISCOPOS

PROVJNCIAHVM ECCLESIASTICARVM MEDIOLANENSIS TAYRINENSIS ET VERCELLENSIS

LEO PP. XIII.

Venerabiles Fratres salutem et apostolicam benedictionem.

Cognita Nobis est sapientia Vestra et vigilantia in omni ge-

nere diligens: itemque praeclara in hanc Apostolicam Sedem,

voluntas, quam cum saepe alias, turn etiam superiore anno et

amantissimis litteris et coram confinnavistis. Atque illud magno-

pere laetamur episcopalibus laboribus Vestris uberes, Deo iuvante^

LETTERA
DEL. SANTISSIMO N O S T R O SIQNORE

LEONE PER DIVINA PROVVIDENZA PAPA Xill.

ai Venerabili fratelli Arcivescovi e Vescovi

dclle province ecclesiastiche di Milano, Torino e Vercelli.

Venerabili Fratelli salute e apostolica benedizione.

Gi ^. nota la Vostra saviezza e lo zolo che ponete in ogni opera di

ministero, non che il particolare ossequio verso questa Sede Apostolica,

del quale anche nel passato anno, come sovente in altre occasioni, e in

persona e con lettere piene di affetto, Gi deste rmove testimonianze. Ed 6

gran conforto per Noi, che le Yostre episcopal! fatiche rendano, coll'aiuto

Serie Xr, vol. IX, fate. "60 25 6 febbraio 1882
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evenire fructus. Quibus de rebus gratulamur unicuique Vestrum

meritasque laudes libenti animo publice tribuimus.

Nonnihil tamen istis ipsis in provinces est, Yenerabiles Fra-

tres, quamobrem non sumus a sollicitudine plane vacui. In iis

enim passim apparent quaedam dissensionum initia, quae nisi

opportune matureque oppriniantur, evadere in maius aliquod ma-

lum videntur posse. Ea igitur volumus a Yobis diligenter con-

siderari, et Yestra cura operaque provider!, ut, ainotis dissidiorum

caussis, sententiarum et voluntatum concordia retineatur, quae

cum in omni re publica, turn praecipue in Ecclesia maximum

atque optimum est vinculum incolumitatis. lamvero metuen-

dum est, ne haec animorum concordia dirimatur contrariis par-

tium studiis, quibus materiam praebet quaedam inter Insubres

ephemerides, et doctrina clari unius viri, cuius inter recentiores

philosophos nomen percrebuit.

Quod ad prinmm caput, sunt in istis provinciis Vestris ephe-

merides, quarum auctores veri rectique principia tuentur, san-

ctissima Ecclesiae iura, Apostolicae Sedis Ronianique Pontificis

maiestatem strenue defendunt. Huic generi favendum maxime

di Dio, copiosi frutti. Laonde siamo ben lieti di porgerne pubblicamente
a ciascuno di Yoi le Nostre gratulazioni e i meritati encomii.

Se non che in coteste medesime provincie, Yenerabili Fratelli, v'ha

pur qualche cosa che non lascia di tenerci in pensiero. Imperocche vi si

scorgono qua e cola germi di dispareri, che potrebbero per avventura

riascire funesti, quando non venissero spent! a tempo. Gi piace adunque,
che pigliate a considerarli attentamente, e indirizziate la prudente opera

Yostra a far si che, tolta di mezzo qualsiasi causa di dissidio, rimanga
salda la concordia delle menti e de'cuori, la quale, come in ogni umano

consorzio, cosi in particolar modo nella Ghiesa e sommo'e. poderoso vincolo

d' incolumita. Ora tale concordia di animi corre pericolo per fatto degli

opposti partiti, che tolgono materia di contrast! da una delle effemeridi

di Lombardia e dalla dottrina di un chiaro filosofo assai rinomato fra i

moderni.

In ordine alia prima cagione, in coteste Vostre provincie non mancano

giornali, che sostengono i priricipt del vero e del giusto, e valorosamente

difendono le sacrosante ragioni della Ghiesa, la maesta della Santa Sede

e del Romano Pontefice. Siffatti sono ben meritevoli di maggiori incorag-
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est; et omni ratione curandum, ut scriptores huiusmodi non inodo

floreant studiis hominum et gratia, sed etiam multos ubique nan-

ciscantur similes sui, qui quotidianos improborum impetus susti-

neant, et honestatis religionisque patrocinio redimant impunitam

plurimorum in scribendo licentiam. Hac de caussa Nos hand

semel illorum probavimus voluntatem, vehementerque hortati su-

mus, ut tueri iustitiam et veritatem scribendo insisterent, et

nulla re deduci sese a proposito sinerent.

At vero convenit in caussa gravi et nobili modum adhibere

defensionis aeque nobilem et gravem, quern ultra progredi non

oportet. Scilicet pulcrum est, eos qui catholicum nomen scriptis

quotidianis defendunt prae se ferre yeritatis amorem constantem,

minimeque timidum; sed simul oportet nihil eosdem suscipere,

quod bono cuiquam viro iure displiceat, neque ulla ratione tem-

perantiam deserere, quae cunctarum comes debet esse virtutum.

In quo nemo sapiens probaverit aut stilum vehementem plus

quam satis est, aut quidquam vel suspiciose dictum, vel quod

temere a personarum obsequio indulgentiaque discedere videatur.

giamenti; e vuolsi fare il possibile perche tali scrittori non solamente

abbiano appoggio e favore, ma trovino altresi dappertutto molti della

stessa loro tempra, che tengano fronte ai giornalieri assalti del malvagi,
e merce il patrocinio dell'onesta e della religione, si sforzino di riparare

alia impunita sfrenatezza di tanta parte della stampa. Di che piii di una

volta Gi accadde di approvare il loro buon volere, e di esortarli caloro-

samente di continuare a sostener cogli scritti la verita' e la giustizia, non

lasciandosi mai in verun conto distogliere dall'impresa.

Ma una causa di tanto rilievo e cosi nobile vuol essere difesa in modo

egualmente nobile e degno, al di la del quale non conviene trascorrere.

Gerto, in quei che tutto giorno propugnano colla penna la causa della

Ghiesa Gattolica, e bello il franco e intrepido amore della verita : ma e

pur mestieri che essi medesimi si guardino da qualunque cosa possa ra-

gionevolmente spiacere ad uomo onesto, e non si scostino giammai dalla

moderazione, che deve andar compagna a tutte le virtu. Al qual proposito

nessun uomo savio vorra approvare o la soverchia veemenza dello stile,

o il muovere con troppa leggerezza sospetti a carico altrui, od altro che

si allontani dalla giusta riverenza e dai riguardi dovuti alle persone.
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In primis vero sanctum sit apud catholicos scriptores Episco-

porum nomen; quite in excelso auctoritatis gradu collocatis

dignus officio ipsorum et munere habendus est honos. Neque
licere sibi homines privati putent in ea, quae sacri Pastores pro

potestate decreverint, inquirere; ex quo sane magna perturbatio

ordinis consequeretur et non ferenda confusio. Atque istam reve-

rentiam, quam praetermittere licet nemini, maxime in catholicis

auctoribus ephemeridum luculentam esse et velut expositam ad

exemplum necesse est. Ephemerides enim, ad longe lateque per-

Yagandum natae, in obvii cuiusque manus quotidie veniunt, et in

opinionibus moribusque multitudinis non parum possunt.

Ad alterum caput quod attinet, de philosophicis disciplinis iam

declaravimus cuius viri vestigiis ingrediendum putemus. Litterae

Eostrae Encyclicae die IY mensis Augusti anno MDCCGLXXIX
ad universes Episcopos datae aperte monent avere Nos et cnpere,

ut iuventus ad disciplinam sancti Thomae Aquinatis instituatur;

quae plurimum ad excolendas sapienter hominum mentes semper

valuit, et est maxime accomodata ad pravas refutantas opiniones,

quae homines tanto iam numero transversos agunt, cum ingenti

Ma innanzi tutto la stampa cattolica abbia come sacrosanto il nome
dei Vescovi, i quali, posti in alto, come sono, negli ordini gerarchici, vanno

rispettati in ragione del grado loro. E in ordine alle risoluzioni prese dai

sftcri Pastori in virtii del proprio ministero, non si creda esser lecito alle

persone private farsene giudici: dal che nascerebbero senza dubbio gravi

disordini e confusione insopportabile. E cotesto rispetto, doveroso in

ognuno, deve essere nella stampa cattolica, meglio che in altri, visibil-

mente scolpito ed esemplare. Imperocche i giornali, fatti appunto per es-

sere largamente diffusi, corrono ogni giorno per le mani di tutti, e non

e piccola 1' influenza che essi hanno sulle opinioni e sui costumi delle mol-

titudini.

Quanto aU'altro capo, Noi abbiamo gia dichiarato da qual modello

vogliamo che ritraggano le filosofiche discipline. Nella Nostra Enciclica

del di 4 agosto 1879 a tutti i Vescovi Gattolici, e detto apertamente,

esser Nostro vivo desiderio, che la gioventii studiosa venga addottrinata

alia scuola di San Tommaso d' Aquino, la quale ebbe sempre maravigliosa

efilcacia nel formare a sapienza gli umani ingegni, ed e sommamente atta

a confutare quelle ree dottrine, dietro le quali vanno gia traviati tanti e
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et saiutis suae diserimine et reipublicae detrimento. Istui Lit-

terarum Nostrarum propositum poterat omnium animos concordia

iunctos facile retinere, excepta interpretationis subtilitate nimia,

servataque raoderationis ratione in rebus iis, de quibus ob stu-

dium investigandi veri, citra fidei caritatisque iacturam, yiri

docti utrinque disserere consueverunt.

Sed quoniam non sine animi Nostri cura videmus partium

studia plus aequo in disputando conflagravisse, publice interest,

huie ardori animorum modum aliquem imponi. Quapropter cum

in iis quae in dies singulbs scribuntur et multa commentatio et

pacata iudicii tranquillitas, ut plurimum, desideretur, optandum
est ut catholici ephemeridum scriptores ab huiusmodi quaestio-

nibus tractandis abstineant. Interim autem Sedes Apostolica, de

gravioribus negotiis praesertim quae doctrinarum sanitatem spe-

ctant pro muneris sui ratione sollicita, ad renatas et crudescentes

controversias vigilantiam et providentiam suam convertere non

praetermittit, ea adhibita consilii prudentia, in qua quemlibet

catholicum yirum aequum est conquiescere.

Ex qua tameu re nolumus detrimentum capere societatem re-

tanti a grandissimo rischio della propria salute e danno della Societa.

Questo tenore della Nostra Enciclica poteva di leggier! mantener con-

cordi gli animi di tutti, esclusa una troppo sottile interpretazione, e man-

tenuta la debita moderazione in quei punti, intorno a cui, per la brama

d'indagare la verita, sogliono dall'una e dall'altra parte disputare gli

eruditi, senza pregiudizio della fede e carita cristiana.

Ma dacche vediamo non senza pena dell'animo Nostro, che le parti

si sono nel discutere accalorate piu che non convenga, ragione di pubblico

interesse vuole che si temperi siffatto ardore di animi. Laonde, siccome

in cose, che si vanno scrivendo giorno per giorno, manca per lo piu e

profondit di riflessione e tranquilla serenita di giudizio, e a desiderare

che gli scrittori di Giornali cattolici quotidiani si rimangano dal trattare

simili quistioni. Intanto la Santa Sede sollecita sempre per debito di officio,

delle cose di maggior gravita, specialmente se riguardano rintegrita delle

dottrine, non omette di rivolgere alle ridestate e inasprite controversie le

Tigilanti e provvide sue cure, e ci6 con quella maturita di giudizio, nella

quale e ben giusto che ogni cattolico pienamente si affidi.

Ma non vogliamo con questo che abbia a patir detrimento il religioso
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ligiosorum virorum a Caritate nominatam, quae sicut in iuvandis

ex instituto proximis hactenus labores suos utiliter insumpsit, ita

optandum ut vigeat reliquo tempore, fructusque pergat quotidie

uberiores edere.

Interea Vestrum est, Yenerabiles Fratres, dare operam ut haec

consilia Nostra perficiantur, et nihil omittere- quod ad firmandam

concordiam pertineat. Quae sane eo magis est, ut probe intelli-

gitis, necessaria, quo plures et acriores apparent hostes rebus

catholicis imminentes: adversus quos exercere vires omnes ne-

cesse est, easque non dissipatione attritas, sed coniunctione auctas.

Plurimum propterea prudentia, virtute et auctoritate Yestra con-

fisi, Yobis omnibus, Yenerabiles Fratres, et populis vigilantiae

Yestrae commissis, auspicem divinorum munerum, et praecipuae

benevolentiae Nostrae testem, Apostolicam Benedictionem pera-

manter in Domino impertimus. Datum Eomae apud S. Petrum

die XXY Januarii MDCCCLXXXII, Pontificatus Nostri Anno

Quarto. LEO PP. XIII.

sodalizio detto della Carita; il quale, come per lo innanzi spese util-

mente le sue fatiche a benefizio del prossimo, secondo lo spirito dell'Isti-

tuto, cosi e desiderabile che fiorisca in avvenire, e prosegua a rendere

ognora piii abbondanti frutti.

Intanto e compile Vostro, Yenerabili Fratelli, veder modo di dare

effetto a queste Nostre intenzioni, e non omettere cosa che valga ad av-

valorare la concordia. La quale, come ben comprendete, e tanto maggior-

mente necessaria, quanto piii numerosi e piii fieri sono i nemici, che in-,

calzano la Ghiesa Cattolica, contro i quali fa bisogno mettere in opera

tutte le forze, e queste non afflevolite dalla discordia, ma ingagliardite

dalP unione.

Gonfidando adunque moltissimo nella prudenza, virtu e autorita Vostra,

a Yoi tutti, Yenerabili Fratelli, ed ai fedeli al Yostro zelo affidati, auspice

dei doni celesti e come pegno della Nostra particolare benevolenza, im-

partiamo di tutto cuore 1'Apostolica Benedizione.

Dato a Roma presso S. Pietro il di 25 gennaio 1882. Anno quarto

del Nostro Pontificato. LEONE PP. XIII.
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I.

Ben di rado, e forse non mai, nella storia del popoli ammo-

dernati si e vista una legge organica dello Stato, una riforma
della Costituzione, accolta da una generate freddezza, maggiore

di quella con cui 1'Italia ha test& accolta la nuova legge eletto-

rale, fattasi fare apposta per rallegrarla. Ahime! sclamava la

Nazione di Firenze due giorni dopo che la legge s'era pub-

blicata, il paese, da quanto appare, o non si cura della vittoria,

o non la intende. La stampa, che dovrebbe esprimerne i senti-

menti, e muta od indifferente. I cittadini in nessun luogo della

Penisola si sono cominossi : e proseguiva dicendo che in Italia,

al commentare la bella e giocondissima notizia dell' allargainento

del voto, si preferiva commentare le notizie del mercimonio dei

giornali liberaleschi fatto dal giudeo Oblieght, e quelle delle so-

cieta del carnevale, co' suoi spettacoli e passatempi
1

.

Ma non e del tutto vero che la stampa sia rimasta muta od

indifferente. Ai tripudii della Lega della Democrazia di Eoma

e della Ragione di Milano, si sono intreedate le sobrie si, ma

pur espressive chiose di parecchi giornali. L'Opinione, per esem-

pio, facendo di necessita virtu, ha mostrato di godere che la gran

legge sia finalmente venuta a luce; se non che al gaudio arti-

ficioso ha saputo unire certi cotali avvisi, che mal celavano un oc-

culto sbigottimento. Per essa, dall'esperienza che si fara della

nuova legge, dipendera in gran parte nientemeno che la vita-

lita delle istituzioni : onde non dobbiamo farci illusion!, di-

c'ella ai suoi, per non patire amari disinganni : giacch^ la

legge racchiude germi di male e di bene. > II bene 5 sotto-

posto a molte e dubbie condizioni : il male, meno dubbio e con-

* Num. del 24 gennaio 1882.
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dizionato, e che essa pu6 divenire uno struinento radicale, una

fabbrica di elettori, ad USD e consume del nemici delle istituzioni

e dell'ordine sociale
1
.

Medesimamente la Gazzetta d'Italia, astenendosi da un' inu-

tile simulazione di compiacenza, ha manifestato 1'animo suo con

queste parole: Si tratta egli di un trionfo? Non incominciano

a metter fuori le parole gravi di prudenza, di senno, coloro

stessi che maggiormente hanno lavorato per la riforma? Se tutti

dicessero quello che pensano davvero, e non quello che son co-

stretti a finger di pensare, per una od altra ragione, si vedrebbe

uscir fuori questo plebiscite: la convinzione di un salto al buio
2

.

In fine corse pei giornali, a cui fu mandata col telegrafo da

Roina, la nuova che re Umberto, nell'atto di apporre la firma

alia legge, dicesse: J^ un granpasso! Detto che varii giornali

hanno spiegato in vario senso; ma tutti accordandosi nel concetto

di fosche incertitudini per Tavvenire delle istituzioni.

Adunque la chiamata legale alle urne di due milioni d'ita-

liani, ventidue anni dopo fattasi 1' unita per mezzo dei plebisciti,

si giudica universalmente un granpasso, o meglio un salto al

buio, o, in termini piu chiari, un grosso pericolo per la inonar-

chia, chiave mastra, secondo il Diritto, di tutto Tedifizio del-

T unita, con Eoma capitale.

E fondato nella ragione questo giudizio, o dee aversi per uno

scherzo di fantasie intimorite? Noi lo crediamo piu ragionevole

che fantastico
;
e non puo essere che chi entra a cercarne i mo-

tivi, non iscopra che 1'Italia legale, con questa riforma, fa pro-

prio un salto al buio: vale a dire, si gitta a chius'occhi dalla

finestra d'un pian terreno, senza sapere se sotto vi sia un prato

o un rompicollo.

II.

Noi abbiamo sempre sostenuto, e i lettori ne possono fare te-

stimonianza, che Tidea d'un'Italia politicaniente una non e stata

mai idea nazionale, ne monarchica, ma settaria e democratica
;

4 Num. dei 23 gennaio 1882.
8 Num. dei 24 gennaio 1882.
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ed abbiamo appoggiata la nostra tesi sopra la storia, la quale ci

mostra questa idea nata in seno alia Carboneria, sui principii del

cadente secolo, ed allevata e cresciuta nel grembo di Giuseppe

Mazzini e della sua congrega repubblicana. Piu volte abbiamo

riportati gli argomenti, coi quali codesto patriarca dell' unita

d'ltalia ha provato che la monarchia sabauda, poich& questa'fu

la sola che accettasse di tentarne 1'impresa, giunta in Roma,
avrebbe dovuto cedere trono, scettro e corona alia democrazia

;

non essendo piu possibile a qualsiasi podesta regia tenersi in

piedi, ove si fosse atterrata nella metropoli del cristianesimo la

base d'ogni civile podesta, che e quella del Papa. Noi non ci

faremo a ripetere le parole del Mazzini, la cui verita salta agli

occhi di chiunque intenda un poco che cosa sia una monarchia,

che cosa sia 1'autorita, e che cosa significhi il detronamento del

Papa in Eoma. Onde noi diamo per certissimo, che intenzione

finale e costante della setta, la quale ha costrutta la macchina

dell' unita italiana col centro in Eoma, & stata e seguita ad essere

di scavare quivi la tomba alia monarchia. Si pu6 negarlo finche

piace ;
ma le parole negative nulla valgono, contro la forza po-

sitiva dei fatti e dei principii.

Inoltre, nel corso di questi ventidue anni si & sempre piu reso

evidentissimo che 1' unita d'ltalia & stata opera, non della na-

zione, ma di una fazione, la quale, come hanno confessato piti

volte i partigiani suoi, si & giovata del nome e della rappre-

sentazione del popolo, per giungere a
7

suoi intenti, tutt'altro che

nazionali. I plebisciti stessi, che dell'unita monarchica costitui-

scono il fondamento giuridico, furono impresa, ce lo ha attestato

il Diritto \ di una minoranza : e sopra ci6, il corpo degli elet-

tori che sinqui hanno conferito agli eletti il mandate di rappre-

sentare la nazione, e stato, secondo il linguaggio del Diritto me-*

desimo, una oligarchic^
2

: cosi che fino al presente si e avuta

un'oligarchia eletta, che ha tratti i suoi titoli legali a governare

da un'oligarchia elettrice; il che significa che quest'Italia nuova,

oligarchicamente si e fatta ed oligarch!cam-ente retta per ventidue

1 Num. dei 10 gennaio 1881.
4 Num. dei 19 gennaio 1882.
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anni, senza che la vera nazione ci abbia avuta altra parte, fuor-

chd quella di lasciarsi usurpare la personalita morale e di pa-

gare le spese e portare i pesi della tirannide, con la quale nella

borsa, nel sangue, nella coscienza e nell'onore & stata oppressa.

D'ond'e proyenuta una cosi fatta, non solainente separazione, ma

alienazione dell'Italia reale dalla legale, che ai piu avveduti della

oligarchia dominante ha messo pift volte sgomento.

In prova potremmo addurre tutto quello che, contro 1'Italia

reale, fu detto 1'anno scorso nella Camera e stampato nei pub-

blici fogli, quando si discusse cosi lungamente la riforma della

legge elettorale, e si mantenne dai piu il rifiuto di quel suffragio

popolare, da cui si voile far nascere tutto il sistema oligarchico

che sino al presente ha flagellato il paese. Ma noi ci contenteremo

di ricordare le parole che, su questo proposito, fece udire alia

Camera il deputato Sonnino Sidney, nella tornata dei 30 marzo
;

e meritano d'essere eternate nei fasti del Gtoverno nazionale

d'ltalia. II nostro Gtoverno 6 debole (e non parlo di questo o

quel Ministero, ma dell'ente Q-overno in s&) e perci6 stesso adem-

pie male alia sua missione; 5 debole perch&... la nostra vita po-

litica 6 divenuta tutta superficial. La grandissima maggioranza

della popolazione, piii del 90 per cento di essa, si sente estranea

atfatto alle nostre istituzioni; si vede soggetta allo Stato e co-

stretta a servirlo col sangue e coi denari, ma non sente di co-

stituirne una parte viva ed organica, e non prende interesse al-

euno alia sua esistenza ed al suo svolgimento. >

Poteva cantarsi pid rotondamente la gran verita, che tra il

popolo italiano e coloro che se ne vantano rappresentanti, tra la

nazione e coloro che ne formano lo Stato, corre un abisso di di-

stanza? Potrebbe discorrere diversamente il deputato d'un'assem-

blea che ragionasse d'un popolo conquistato, o di una nazione

signoreggiata dalla forza di uno straniero? Ma non basta: il Son-

nino Sidney passo avanti e mostro come ii popolo italiano, non

pure nella sua grandissima maggioranza fosse e si sentisse

estraneo affatto alle istituzioni nazionali, ma di pii\ le avver-

sasse. Ecco in qual modo prosegui egli a parlare : Considera

(questa grandissima maggioranza della popolazione, il 90 per
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cento) tutti i nostri ordinamenti con sospetto e con diffidenza, ed

uno spirito di malcontento e di scoramento pervade il paese, dalle

Alpi fino all'estrema punta della Sicilia. Se la forma del Go-

verno mutasse ad un tratto, se per un colpo di mano o per una

crisi qualunque, quod Dii omen avertant, al regime libero at-

tuale si sostituisse o il dispotismo piti cieco, o Fanarchia piu

scapigliata, la grande massa resterebbe indifferente all' anmmzio,

come di cosa che non la tocchi, oppure, credula ed avida di no-

vita, saluterebbe il mutamento con isperanza. In una parola, lo

Stato nostro non poggia su quella sola base solida e sicura, che

& il consenso di tutti i suoi concittadini
1
.

Queste autorevoli asserzioni, confermate dal fatto, valgono tutto

un libro, a dimostrare che 1'odierna mole politica del? Italia ha

la finzione, ma non la realta del consenso nazionale ;
e quindi,

come non riposa sopra nessun fondamento del diritto antico, cosi

nemmeno & sorretta dall'unico fondamento del diritto nuovo, che

& la pretesa volonta del popolo sovrano
;
e conseguentemente sus-

siste in una fictio facti, pareggiata soltanto da quella che & in

supremo grado fictio iuris.

III.

Posto cosi in chiaro il fine ultimo a cui le s&tte hanno mi-

rato, coll'introdurre in Eoma per la breccia la monarchia uni-

taria, distruggitrice di cinque altre monarchic italiane, e il di-

fetto di un concorso veramente nazionale di forze e di volonta

che Tassista e la sustenti
;
rimane a vedere sopra quali altre forze

e volonta possa ella fare assegnamento di appoggio e, occorrendo

un pericolo, di difesa.

Per un certo cotale linguaggio di convenzione, che serve a ri-

coprire molte ipocrisie, si suole menar vanto fra noi di quelli che

si chiamano elementi conservativi, dei quali si esagera il nu-

mero e si amplifica Timportanza. Ma, prinia di tutto, convien

dividere questi elementi come, secondo verita, vanno divisi. Met-

tiamo per ora da banda quelli che si confondono colla gran massa

/to/m reale, la quale nulla ha che fare coi partiti che la

Atti uff. pag. 4855.
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calpestauo, la smungono e poi la beffano per giunta : e restiamo

dentro i confini della legale. Fatta questa necessaria distinzione,

domandiamo noi: a cfye si riducono quest! decantati elementi, i

quali formar debbono il baluardo della monarchia unitaria in

Eoma, contro il radicalismo democratico che la minaccia? Grene-

ralmente parlando, si riducono alia turba di coloro che passano

per moderati. Ma cM sono essi? quali principii professano? per

quali atti si sono segnalati?

Come altre volte abbiam detto, costoro sono, in varii gradi, tutti

gli arrolati per interesse, per genio, per opportunita a quella

consorteria che ha occupato il Groverno dal 1859 al 1876; e ne

decadde fra lo spregio e 1'infamia del volgo. In questa turba,

ora notabilmente assottigliata, vi e stato e vi 6 anche un po' di

tutto ; ebrei, atei, apostati, cattolici illusi, cattolici finti, cattolici

grulli; non vi scarseggia 1'aristocrazia, la grassa borghesia vi

abbonda. I medici, i legali, i letteratuzzi affamati, gli asini risa-

liti, i giocatori di borsa,i trafficanti di carne uniana, gli specula-

tori e gli afaristi vi fanno calca. Se non tutti, quasi tutti almeno

i piu autorevoli caporali che ancor sopravvivono, sono usciti dalla

scuola e dalla setta di Giuseppe Mazzini. Le opere di costui sono

stampate: e dentro vi si possono leggere nomi, aneddoti e bio-

grafie di niolti, che o primeggiarono gia, o tuttora priineggiano

tra i campioni della nuova monarchia. Stando ai fatti, costoro o

sono discepoli ribelli, o traditori imbelli della demagogia. Hanno

giurato Todio ai Re e poi spergiuratolo ;
hanno cospirato contro il

trono e poi V hanno servito. Si danno eccezioni, 6 vero. Altri sono

usciti dalle scuole e dalle corti delle antiche tirannidi. Le ca-

gioni dei loro abbandonamenti e tradimenti sono piu o meno se-

grete. Costoro sono uomini di coscieuza elastica e di fede va-

riabile. Per loro, il giuramento non 5 assoluto: le leggi dell'onore

sottostanno alia moda : il niutare coscienza e fede & per loro cosi

agevole, come il cambiar colore a una coccarda. Ogni regione

d'ltalia ha i suoi, e conosce questi omai vecchi ed integerrimi

conservatori delPordine monarchico.

Quali poi ne sieno i principii, sarebbe difficile definirlo. E le-

cito dubitare^ che questa gente abbia mai veramente professato
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uno di quelii che sono e si dicono principii. Ne abbiam visti pa-

recchi voltar le spalle ai destri consorti, quando -quest! furon j

scavalcati nel potere dai sinistrij e passare eon armi e bagagli

nel campo di costoro, millantandosi pur sempre di una incrolla-

Ule fedelta ai principii loro. Senza ci6, all' opera si sono manife-

stati cedevolissimi sul conto d'ogni principio di moralita e di

giustizia, dato solo che sperassero di salvare la loro Italia dai

colpi della democrazia. Per disarniare e placare questa, e sempre

con essa d'accordo, hanno fatta Vunitci, attaccato guerra colla

Chiesa, dispersi e scialacquati tutti i suoi beni, aboliti gli Ordini

religiosi, bandito Iddio dall' esercito e dalle scuole, strappati i

cherici dai seminarii e chiusili nelle caserme
;
dissacrata la ra-

dice della famiglia col matrimonio civile, concessa legale tutela

al pubblico malcostume, conferito diritto di eittadinanza alia pub-

blica bestemmia, aperta la breccia di Roma, per rizzarvi il trono

della loro monarchia contro la Cattedra di S. Pietro. Yi 6 stata

enormita, che la democrazia abbia da loro richiesta, e della quale

questi singolari conservator^ tosto o tardi, in un modo o in uri

altro, piu da complici che da capitolanti, non Pabbiano favorita?

Ecco gli uomini, ecco i loro principii, ed ecco i fatti loro. Ma
v'& di pift. II principio giuridico e fondamentale del loro sistema,

quello per cui pretendono disferenziarsi aH'infinito dai democra-

tic! repubblicani, non 5 logicamente e per se un principio con-

traddittorio e distruttivo d'ogni essenziale forma di monarchia?

La dottrina, non di questo o di quello, ma di tutto quanto il loro

partito, ^ che non vi ha sovranita, fuorch^ nel popolo; e il re

regna come delegato del popolo, ma non governa, perch& il go-

verno, esercizio attuale della sovranita, dee farsi dai popolo, me-

diante i suoi rappresentanti. Da noi & il popolo che regge il

G-overno; presso i tiranni era il Governo che reggeva il popolo.

Gosi la Gazzetta d'Italia, spasimante convulsionaria di monar-

chia liberalesca *. Mai, esclam6 un giorno il Minghetti nel Par-

lamento, un Groverno potra dirsi legittimo, se non ha 1'assenso

tacito od espresso del popolo che governa
2
. Quindi nemmeno il

1 Num. del 10 agosto 1876.
* Raccolta ufficiale del discorsi detti dai deputati, durante la discussione della

tegge sulle guarentige pontificie, pag. 67.
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Governo monarchico <T Italia sarebbe, in mente di questo pala-

dino della monarchia, legitt-imo, senza un tale assenso che gii da

T essere, in quel modo che lo da alle repubbliche piu democra-

tiche del mondo. Ma 1' incredibile, in questa materia, usci dalla

bocca di uno, stato gia ministro, del Pisanelli, tutto cosa dei mo-

narchici della destra: L'inviolabilita del Principe (si ponderino

con attenzione queste sue parole) e una conseguenza logica della

sua irresponsabilita, non solo giuridica, ma anche morale. Pu6

accadere che il re ponga la sua firma ad un atto che personal
-

mente non approva, poiche egli non puo ritirarsi. Tin giorno in

cui un atto del Governo venisse fuori senza la firma del re, o

senza la firma di un ministro, sarebbe mutata la forma di Go-

yerno : si avrebbe il Governo assoluto o la repubblica. Non c' e nel

re risponsabilita morale; quindi giuridicamente e" inviolabile
l
. >

Capite, o lettore? Gl' interpret! del diritto monarchico ora vi-

gente, ed i piti.
devoti servi della monarchia, coloro che costitui-

scono il palladio della corona e della dinastia, e che anzi ne

hanno legalmente guarentita la irresponsabilita, colla loro pro-

pria responsabilita di ministri, spiegando la formola del re co-

stituzionale che regna e non governa, escludono da lui persino

la morale personality in quanto e re
;
che & dire ne fanno un

nulla morale: arditezza che, fuori del Parlamento italiano, non

crediamo sia mai stata proferita, neppure in un Parlamento de-

magogico, intorno ad un capo elettivo di repubblica.

Dato ci6, quale differenza teoricamente passa fra i monarchici

di questa tempera e i democratic! piu radical! ? Nella vera so-

stanza, che altro viene ad essere un re, secondo il principio di

questi curios! monarchici, se non un presidente d' una qualsiasi

repubblica? E si ha da sperare che un partito, il quale e venuto

a tante capitolazioni coi democratic! in cose gravissime, porgen-

dosene Toccasione, si ostinera poi a lungo nel ricusar di capi-

tolare anche sopra una differenza che si 6 oggimai ridotta piu a

un giuoco di parole, che ad una diversita di idee? E nondimeno

tali sono i monarchic! piu puri, i cavalier! piu fidi della monar-

chia unitaria d' Italia.

*
Ivi, pag. 183.
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Quello che debban essere i cosi detti sinistri, die servono la

monarchia italiana da sei anni, meno monarchici del destri e

vantatori di affetto ad nna monarchia democratica, lo argomenti

chi ha in capo un briciolin di cervello. Per fermo, non pot& essere

smentito il principe di Bismark, quando ebbe detto nel suo di-

scorso del 29 novembre 1881 al Reichstag alemanno, che in

Italia il punto di gravita, da ministero in ministero, si & sem-

pre piu volto a sinistra; onde non pu6 andare piu oltre per questo

verso, seuza scivolare nella repubblica. Ne alcuno diede in su

la voce al senatore Gaspare Finali, allorch6, nella tornata dei

12 decembre 1881, dichiar6 di vedere ormai ridotta ai minimi

termini la distanza che separa la monarchia rappresentativa, da

un'altra forma di Governo 1
.

Premesso tutto questo, a chi bastera Fanimo di asserire che la

monarchia, chiave di volta dell'unita con Roma capitale, 5 mu-

nita ora in Italia da forti presidii ed assiepata dal fiero petto di

campioni, che a'suoi avversarii opporranno un saldo muro di

bronzo? Per quanto noi ci guardiamo attorno, nelle mani di que-

sti Baiardi della monarchia unitaria non iscorgiamo altre armi,

se non che le schegge di cinque troni italiani, da essi bravamente

disfatti. Ma a dire il vero, codeste non ci paiono armi che deb-

bano rassicurare chi siede in Roma, e dentro un palazzo del Papa,

sul trono di tale monarchia.

IY.

Per rispondere ragionevolmente al quesito, se giustificati o no

sieno i tiinori, destatisi nel campo liberalesco d
7

Italia, insieme

colla pubblicazione della nuova legge elettorale, conveniva man-

dare avanti le predette osservazioni: le quali spargono viva luce

sopra le conseguenze pratiche di cosi fatta legge, non dimandata

dal popolo italiano, non richiesta da nessuno speciale bisogno,

non voluta n& pure da una porzione ragguardevole della oligar-

cilia dominante
;
ma imposta da quel potere occulto, ai comandi

del quale non lice ai Groverni massonici sottrarsi.

Noi non neghiamo che, giusta il diritto rivoluzionario, questa

1 Atti ulT. del Senate, pag. 2002.
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legge sia logica : affermiamo anzi che essa e tuttora poco logica ;

imperocche, a rigore, non due milioni d' Italian! soltanto, ma tutti

senza eccezione gl' Italian! dovrebbero essere elettori
;
e tali sa-

rebbero dovuti essere, fino da che si stabili la monarchia coi ple-

bisciti. Se il suifragio di tutti fu creduto necessario a costituire

giuridicamente la nuova monarch!a, il suifragio di tutti aveva da

credersi necessario altresi a giuridieamente conservaiia: e se il

suffragio di tutti fu richiesto, come atto giuridico delegante la

sovranita, questo parimente dovea richiedersi, come atto giuridico

legittimante F esercizio della sovranita medesima, della quale il

popolo non si poteva spogliare. Ond'e singolare che, a ricono-

scere la contraddizione esistente fra la vecchia legge elettorale

subalpina ed il nuovo giuspubblico italiano, si sieno impiegati

yentidue anni; ed e piu singolare che si sia riparato Ferrore,

oifendendo pur sempre il diritto della sovranita popolare; giacche

la legge riparatrice non amniette per partecipi di questa sovra-

nita i milioni d'italiani poveri od analfabeti, i quali nondimeno

furono giudicati idonei, nel tempo dei plebisciti, a sovranamente

costituire la monarchia unitaria. Percio farebbe ridere chi dicesse

iu sul serio, che la nuova legge elettorale e stata ispirata dal-

F amore alia giustizia e dalla riverenza ai sovrani diritti della

nazione.

La massima dei criminalisti Is fecit cid prodest, vale stupen-

damente in questo caso, a conoscere i segreti motor! della legge,

imposta al Gloverno dei sinistri. Chi ha buona memoria, s' ha da

rammentare la figura di ponte, con cui da! democratic! puri, o

repubblicani, furono rappresentati i due Minister! seguitisi dopo

il 18 marzo 1876; di ponte cio& che dovea o potea servire al

tragitto delF Italia legale, dalla monarchia alia repubblica. II

qual pensiero Alberto Mario espresse poi meglio, dove scrisse e

stamp6, che i Minister! di questa fatta arriverebbero alia repub-

blica con processo evolutive, ossia legale e pacifico, da preferirsi

al rivoluzionario, illegale, violento e quindi piu rischioso ed

incerto *.

Or, si voglia o non si voglia, questa legge, benche non allarghi

1

Veggasi la sua lettera dei 2 ottobre 1878 alia Perseveranza di Milano.



DELLA NUOVA LEGGE ELETTORALE 401

il voto sino a rendeiio universale, e per6 disposta iu modo, che

forma 1'arco maggiore del ponte allegorico o, se meglio place,

il piil rapido mezzo evolutive che i Minister! sinistri potessero

apparecchiare alia democrazia, o al potere occulto che desidera

contemplare in Eoma il placido tramonto dell'astro attrattovi

da Torino. Ci6 previde il deputato Panattoni e disse alia Camera,

sino dal 30 marzo dell'anno scorso, allora che vi si discuteva

quasta legge: egli mostrava in Italia la marea che da ogni

parte freme e minacciosa monta e potra un giorno travolgerci,

pill che per forza d'uomini, per legge necessaria di fatti *. Lo

previde il senatore Zini che, nella tornata del 9 decembre 1881,

a proposito di questa legge medesima, lamentava che essa se-

gnasse un rivolgimento assoluto nel diritto elettorale, un'era

nuova politica, la quale pu6 esser gravida di gravissime conse-

guenze, fors' anco irrimediabili
2
> . Lo previde il senatore Tirelli,

il quale nella tornata stessa afferm6, che una tale legge non

rispondeva ad un bisogno generalmente sentito, ma rispondeva

invece ai desiderii ed alle aspirazioni di un'esigua minoranza,

della quale era destinata fatalmente a servire gl'interessi e le

passioni
3
>. Lo previde il senatore Pantaleoni, il quale ii giorno

dopo rimproverava ai ministri, che con questa legge gittassero a,

grandi rischi la societa
;

e temeva che il suo discorso potesse

essere Pinno funebre delle istituzioni
4

.

A chi dunque infine giovera ella mai questa legge? Non alia

nazione, che non sa che farsene, e, come ben disse il deputato Son-

nino Sidney, si sente estranea alia vita politica della oligarchia

che la disonora, la dissangua e la tiranneggia. Non ai partiti

monarchico-costituzionali che la deplorano e ne sono sbigottiti.

Non ad una grande porzione dei sinistri medesimi i quali Fhanno

fabbricata, poiche costoro altresi non lasciano di mostrarsene

sospettosi; e uno dei loro portavoce piu accreditati, il Diritto,

in quella che ne incielava la bonta, non esitava di ammonire i

nuovi elettori, come non riuscirebbe lor facile guardarsi dai

ciaiiatani che si presenterebbero con grande sfoggio di promesse,

1 Atti uffic. pag. 4847. 5
Ivi pag. 1929. 3

Ivi. pag. 1938. 4
Ivi. pag. 1965.

Serie Z7, vol. 7Z, fasc. 760 26 6 febbraio 1882
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cariche di panacee per tutti i niali della societa e del Governo l

.

A cM dunque giovera essa? Cui proderit? A chi se n'6 unica-

mente rallegrato con signification! di altera gioia, quasi, per

codesta legge, si tenesse in mano la palma della vittoria; che e

dire ai radical!, ai demagoghi, ai banditori di repubblica, ai

seguaci del metodo evolutivo, agli aspettatori del placido tra-

moniOj a coloro die hanno osato ripetere con aria di gioia beffarda

a re Uinberto : E un gran passo, Sire
; dopo avere stampato

impunemente in faccia al Quirinale, che un re & un tiranno, un

despota feroce, la cui istituzione & piu bestiale che umana 2
.

Ecco la parte a cui giova la legge, e che, ispirandola per

mezzo del potere occulto che governa il Governo settario d'ltalia,

pu6 gloriarsi di averla fatta, se non del tutto come 1'avrebbe vo-

luta, almeno quanto basta a' suoi fini : Is fecit cui prodest. Ed

i Minister! sinistri Cairoli-Depretis e Depretis-Cairoli, che 1'hanno

concepita, proposta, difesa e mandata fuori in trionfo, allo stringer

dei conti, non hanno fatto altro se non che seguire 1'impulso di

quel secreto potere, a cui nessuno de'pari loro giammai pu6 dire

di no.

II Diritto, inneggiando a questa legge, avvertiva che in Italia

il potere politico appartiene alle classi medie. principalmente

alia borghesia, nelle cui mani 6 rimasto ed ormai possiamo dire

quasi degenerate il Governo parlamentare : senonche poi subito

soggiungeva che, gran merce della nuova legge, trattasi d' in-

fondervi il nuovo sangue di classi meno elevate, ma piu vigorose,

ma piu gelose dei proprii diritti, piu decise ad esercitarli
3

.

Or poco dopo sorgeva la Lega della democrazia ad intimare il

bisogna svegliarsi a queste classi meno elevate; e cosi traeva le

conseguenze. Le associazioni operaie, i giornali democratic!, le

persone influent! sulle classi lavoratrici non devon por tempo in

mezzo, ne lasciare intentato alcun sistema per organizzare la

battaglia, per far penetrare nella coscienza di tutti, che soltanto

con deputati che siano emanazione diretta del popolo si possono

fare gl'interessi del popolo. La rappresentanza deve essere piit

1 Num. dei 19 gennaio 1882.
2
Lega della democrazia di Roma num. dei 23 e dei 27 gennaio 1882.

3 Num. dei 18 gennaio 1882.
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che sia possibile espressione dei bisogni e del pensieri del po-

polo. Noi non temiamo, aspettiamo anzi serenamente la lotta
l

. >

I due milioni di elettori, i quali, col benefizio che 1'articolo 100

della nuova legge concede a chi paghera cinquanta centesimi ad

un notaro, potranno presto salire a forse tre; qualunque sia il

sistema di elezione che si faccia prevalere, daranno pertanto con

grande probabilita il numero maggiore ai democratici; perocchS

la legge favorisce la plebe piu corrotta delle citta e dei grossi

borghi, e pon fra gl' iloti quella meno guasta delle campagne.

La nieta forse o poco meno seguitera, come per lo passato, ad

astenersi dall'uso di questo diritto, o per coscienza, o per diffi-

danza, o per inerzia: 1'altra meta o poco piu sara, per una sua

parte notabilissima, condotta alle urne da chi regge le fila di

tante associazioni popolari e inassoniche, le quali fioriscono in

ogni citta o piccola o grande; e come gregge di pecore obbe-

dira al fischio dei pastori. Ma quale Camera uscira dal voto di

una plurality di elettori, provenienti dalle classi meno elevate,

di cui parlava il Diritto, ossia dal popolo, disciplinato secon-

doch& la Lega della democrazia vien predicando? Questo e il

vero salto al buio, del quale nulla pu6 dirsi avanti che sia fatto;

ma tutto da a temere debba essere disastroso a chi & per farlo;

giacch6 disastroso lo vuole chi ha indotta la necessita di farlo: e

non si vede chi, fatto che sia, possa iinpedirne o attenuarne il

disastro.

Qui ci risovviene in buon punto il motto di Yittorio Emanuele,

quando nel 1860 fece la solenne sua entrata nella metropoli della

Toscana, annessa col plebiscite al nuovo Regno unitario che prin-

cipiavasi a formare. Andremo al fondo! diss'egii, tra i plausi

e le ovazioni da cui miravasi circondato. A nessuno auguriamo

noi male; anzi a tutti preghiamo bene. Ma non dissimulianio

Tapprensione che abbiam comune con molti; ed & che dopo i due

arditi salti fatti fare alia monarchia, da Torino a Firenze e da

Firenze a Roma, non gliene sia fatto fare un terzo al buio, pel

quale s'abbia a trovare pur troppo nel fondo, presagito dal gran
Re che si gaiamente si rese a fare i due primi.

1 Num. cit. dei 23 gennaio 1882.



LA CATTIVITA DI MANA8SE

EE DI GIUDA

Colla tragica morte di Samulsumukin, perito nelle fiamme

a Babilonia, la rivolta ba"bilonese, che avea messo a si gran

repentaglio 1'Impero di Assurbanipal, si trov6 schiacciata e

spenta nel suo nido e nel suo capo. Ma rimanevano a spegnere

le vampe del vasto incendio che essa avea suscitato in tante

parti della Monarchia assira, ed a punire i popoli e i Principi

che si eran fatti aiutatori e compile! della fellonia del re babi-

lonico. Ed Assurbanipal non pose indugio a compiere quest'altra

parte della sua impresa, incalzando la capital vittoria, riportata

colla presa della metropoli caldea, e coronandola con nuovi

trionfi.

Primi a sentire il terribil peso della sua vendetta furono i

Babilonesi e i lor vicini. Babilonia, per la seconda volta in men

di mezzo secolo, fu messa a sacco e a ferro e fuoco dagli Assiri;

e le stragi operatevi da Assurbanipal nel 647 eguagliaron per

avventura quelle di Sennacherib nel 688
;
salvo che, laddove Sen-

nacherib, dopo aver mezzo distrutta la gran citta, abbandonolla

nelle sue rovine, in cui giacque fino aH'avvenimento di Asarhad-

don, pel contrario Assurbanipal, punita che Tebbe della sua ri-

bellione, attese a ristorarla e rimetteiia nello splendore di prima,

pigliandone egli medesimo, col titolo di Re di Bab-Ilu, T imme-

diate governo.

II popolo (cosi, dopo narrata la morte di Samulsumukin,
continua Assurbanipal il suo racconto nel Cilindro A) che avea

seguito Samulsumukin, mio fratello ribelle,... non trov6 grazia.

Coloro che non erano periti nelle fiamme con Samulsumukin,
loro padrone, fuggirono dinanzi al taglio del ferro, alTorror della
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fame ed alle fiamme divoratrici per trovare uno scampo. (Ma) la

collera del Grand! Iddii, miei Signori, che non era lontana, si

aggravo sopra essi : non tin solo scampft, niun peccatore si salv6

dalle mie.mani, tutti caddero in mio potere. I loro carri di

guerra, gli arnesi, le donne, i tesori dei loro palazzi furono ap-
'

portati al mio cospetto
}

. Cotesti uomini, la cui bocca avea be-

stemmiato contro Assur, mio Signore, e contro di me, suo adora-

tore, avean tramato perfide trame : io schiantai loro la lingua e

consummai la loro rovina. Gli altri del popolo furono esposti

vivi in mezzo ai leoni e tori di pietra, che Sennacherib, il padre

di mio padre aveva eretti: io li gettai nel fossato, recisi loro

le membra, le diedi a mangiare a cani, orsi, aquile, avoltoi,

uccelli del cielo e pesci del profondo. Eseguendo tai cose, io

rallegrai i cuori dei Grandi Iddii, miei Signori. I cadaveri degli

uomini, che Adar avea distrutti e che eran periti di fame, furon

gittati ai cani ed alle fiere... (che) ne ingrassarono. I loro servi,

dal mezzo di Babilonia, di Cutha e di Sippara io trassi via in

ischiavitu. Con isplendore, i santuarii loro ristorai, rialzai le loro

torri gloriose. I loro Iddii disonorati, le loro Bee dissacrate, ri-

stabilii nella porpora... Le loro istituzioni, da essi perdute, io

rimisi in piedi, come ai giorni di pace. II rimanente dei figli

di Babilonia, di Cutha e di Sippara, che ai patimenti e alle

privazioni eran sopravvissuti, io li ricevetti in grazia ;
comandai

che si salvasse loro la vita, ed in Babilonia li collocai
2

.

Dopo i Babilonesi, venne la volta dei loro alleati Caldei,

Aramei e Siri, i quali, sbandatisi dopo la caduta di Babilonia

e ritornati ai lor paesi, persistean tuttavia nella ribellione; ma

dal braccio ferreo di Assurbanipal e de'suoi Generali furono

1 In un quadro a bassirilievi del Palazzo di Assarbanipal a Ninive, e rapprescn-

tato il Re, sul suo carro, in atto di ricevere prigionieri e spoglie. L'epigrafe dice:

Io Assurbanipal, Re delle nazioni, Re d'Assiria, per volere dei Grandi Iddii e secondo

il desiderio del loro cuore, feci venire al mio cospetto vesti superbe, il manto reale

di Samulsumukin, mio fratel minore, le sue donne, i suoi Generali, i suoi soldali, i

suoi carri, i suoi arredi preziosi, i suoi cavalli aggiogati, le donne nobili del suo

palazzo, gli schiavi, maschi e femmine, grandi e piccoli, tutto feci arrecare dinanzi a

me. Vedi il MENANT, Annales des Hois d'Assyrie, pagg. 288-289.
*
MENANT, Annales etc. p. 263-264 ; SMITH, Assyrian Discoveries, p. 343-344.
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tosto raggiunti, schiacciati e costretti aTipigliare Tantico giogo.

I popoli di Akkad, di Kaldu, di Aramu e della costa marit-

tima, che Samulsumukin avea sollevati e raccolti... ritornarono

nelle loro province. Essi ribellaronsi contro di me. Per ordine

di Assur e di Beltis, e dei Grandi Iddii, miei protettori, io tutti

li calpestai, il giogo d'Assur, che aveano scosso via, imposi loro;

governatori e comandanti, stromenti della mia mano, sopra di

loro stabilii; le istituzioni e alte leggi di Assur e di Beltis, e

dei Grandi Iddii d'Assiria, prescrissi loro
;
tasse e tributi alia

mia Sovranita, una somma annua non diminuita, imposi loro *.

Assurbanipal si volse quindi a punire colle sue armi vendi-

catrici la Susiana e rArabia, che erano state le due braccia

piu potenti e terribili della rivoluzion babilonica; e Tuna dopo

1'altra le percosse 'di fieri colpi, infino a tanto che le ebbe inte-

ramente dome e soggiogate. Per6 questa doppia guerra gli costo

piu lunga fatica e I'occup6 per circa 3 anni, dal 647 al 644:

ed essa 6 1'ultima gran pagina che abbiamo de' suoi fasti mi-

litari, terminando con essa il racconto della Iscrizione dei Cilin-

dri... Ma, prima di farci noi a discorrere quest'ultimo periodo

delle imprese del Gran Ee, riputiamo pregio dell'opera il far

qui una intramessa, con un po'di sosta sopra un episodio biblico,

il quale, a parer nostro, ai tempi di cui scriviamo vuol riferirsi,

e colla istoria rannodarsi della universal rivolta, da Samulsu-

mukin suscitata nelFImpero assiro. Quest'episodio 6 la ribellione

di Manasse Re di Giuda contro il Re degli Assiri, e la con-

seguente sua cattivita a Babilonia.

Dalla Bibbia
2

sappianio, che Manasse, in eta di 1 2 anni,

succedette sul trono di Giuda ad Ezechia, suo padre; e che lo

scettro ei tenne per ben 55 anni, la pi ft lunga durata di regno

che mai toccasse a niun Re di Giuda. La morte di Ezechia e

ravvenimento di Manasse, secondo i computi gia da noi altrove

stabiliti
3

,
ebber luogo nel 698 av. C.

; laonde il regno di Ma-

1 MENANT e SMITH, luoghi teste citati. Cf. la vcrsione dello SCHRADER, Die Kei-

linsckriften und das alte Testament, pag. 241.
2 IV Regwm XX, 21, XXI, 1; II Paralip. XXXII, 33, XXXIII, 1.

3
Cf. OPPERT, Salomon et ses successeurs, Canon Bibliquc, pag. 98.
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nasse, cominciato ai tempi di Sennacherib, fu coevo a tutto quello

di Asarhaddon (680-667), e indi a gran parte di quello di As-

surbanipal (667-625), cio6 fino al 643, nel qual anno Manasse

mori in eta di 67 anni.

La Bibbia ci fa noto altresi, che il figlio del pio e valoroso

Ezechia tralignft in orribil maniera dalle virtfr del padre, e

trasse con seco il popolo in prevaricazioni maggiori eziandio di

quelle dei tempi di Achaz, suo avo. II giovane Ee, caduto, a

quanto pare, in balia della fazione irreligiosa e paganeggiante

che, alia morte d'Ezechia, dal quale era stata gagliardamente

repressa, rialz6 in Gerusalemme la testa, e da questa fazione

educato e sedotto, inaugur6 nello Stato un rivolgimento spaven-

toso. Egli abbandonossi a tutte le empieta idolatriche
;

ristor6

il culto dei luoghi eccelsi, e dei boschetti sacri
;
ador6 tutta la

milizia del cielo, cioe gli astri; innalzft are sacrileghe nei portici

del Tenipio, e il Tempio medesimo contaminft con idoli e statue

di Baalim, e cogli abbominevoli misterii di Astaroth, celebri per

dissolutezza; e ad esempio di Achaz, consacrft a Moloch nelle

fiamme la propria prole. Al tempo stesso egli si diede passio-

natamente a tutte le pratiche di superstizione e arte magica,

augurii, divinazioni, sortilegi, maleficii, necromanzia e simili,

tenendo intorno a s6 p lautamente pascendo una turba di aru-

spici, e indovini e maghi e incantatoni
l
. N^ accade notare che

1'esempio e 1'autorita |del Principe e della corte trasse tosto

dietro a s^ in empieta somiglianti tutto il popolo ;
sicch& a quei

di, poco men che abolito interamente il culto di lehova, ogni

yia di G-erusalemme si vide, come lamenta Geremia 2
,
avere il

suo altare per libare a Baal, ed ogni .citta di Giuda il suo

proprio Nume; e le abbominazioni a quel tempo commesse dai

figli di Giuda sorpassarono quelle eziandio degli Amorrei e degli

altri pagani che un di aveano abitato la terra di Canaan 3
. Ag-

Vedi IV Regum, XXI, 2-7; II Paralip. XXXIII, 2-7. Nel racconto del regno
di Giosia, si ha pure un minuto riscontro delle abbominazioni, commesse da Manasse

ed Amon, suoi predecessori, le quali egli, ristoratore zelantissimo del cullo di lehova,

cancello dalla terra. Vedi IV Regum, XXIil, -4-20, 24; II Paralip. XXXIV, 3-3.

4 lerem. XI, 13; cf. II, 28.

3 IV Regum, XXXI, 9, 11; II Paralip. XXXIII, 9.
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giungasi che, a spronare il popolo vie maggiormente al male,

Manasse prese a perseguitare ferocemente i "buoni e fedeli alia

legge; e gareggiando il lui colFempieta dell'apostata la cru-

delta del tiranno, vers6 il sangue degl' innocent! e del giusti

in si gran copia che Grerusalemme, secondo Fenergica frase della

Scrittura, ne fu piena fino alia bocca
J

.

Vittime di cotesta feroce persecuzione furono principalmente

i profeti, che tuonavano contro le scelleraggini del Ee e del

popolo, e col martirio coronarono ii loro apostolato. Tra i quali

martiri il piu illustre certamente fa il grande Isaia. Secondo la

tradizione della Sinagoga, seguita dai Padri della Chiesa, egli

peri in questa persecuzione di Manasse
;

il quale, senza niun ri-

guardo n6 alia veneranda eta del Profeta, omai centenario, n&

agrimmensi servigi che avea resi allo Stato, sopratutto ai tempi

di Ezechia, n& allo stretto vincolo di parentela onde gli era

congiunto, lo condann6, in pena dell' intrepido suo zelo, ad uno

dei pi ft orribili supplizi, cioe ad essere segato per mezzo 2
.

Le empieta di Manasse e del popolo da lui sedotto
3
;
doveano

attirar sopra Griuda tremendi i castighi di Dio. E Iddio ne f&,

per bocca de'suoi profeti, solenni e ripetute minacce, dicendo:

Perch& Manasse, Ee di Griuda, ha commesse queste orrende ab-

bominazioni, sorpassando tutto quello che avanti a lui fecero gli

Amorrei, ed ha ancora indotto Griuda a peccare nelle sue im-

mondezze: percifc cosi dice il Signore Iddio d'Israele: Ecco che

io pioverft sopra Grerusalemme e sopra Giuda tali sciagure che

a chiunque ne udra parlare fischieranno ambedue le orecchie. E

sopra Grerusalemme stender6 la corda che stesi sopra Samaria,

e il peso della casa di Achab
;

e cancelled Grerusalemme, come

soglion cancellarsi le tavolette (incerate, da scrivere), e per can-

cellarla rivolger6 e rimener6 sopra la sua faccia a piu riprese

lo stile. E Iaseer6 in abbandono gli avanzi del mio retaggio, e

1

Insuper et sanguinem innoxium fudit Manasses multum niinis, donee

impleret Jerusalem usque ad os. IV Regum, XXI, 16. Cf. XXIV, L
? S. Girolamo e S. Giustino martire aggiungono la circostanza che egli fu segato

con sega di legno, affmche il supplizio tornasse piu lungo e crudele. Vedi il MARTINI,

nella Prefazione ad Isaia.

3 IV Regum, XXI, 9, 11.
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li dar6 in potere del loro nemici, e saranno dispersi e fatti preda

di tutti i loro avversarii
l

.

In queste tfeinende parole era segnata la sentenza della di-

struzione di Grerusalemme e della cattivita di Griuda : sentenza,

la quale, gia provocata dalle colpe di altri tempi e di altri Re,

fu resa irrevocable, come ripetutamente significa la Scrittura ~,

dalle scelleraggini di Manasse; sicch& ne il tardo pentiniento di

Manasse medesimo, ne poscia i merit! del religiosissinio Giosia,

valsero a stornarne 1'esecuzione. Ma questa esecuzione non do -

veva avere pieno effetto che un mezzo secolo dopo la morte di

Manasse, per mano di Nabucodonosor. Tuttavia anche ai giorni

di Manasse ella comincift in parte ad effettuarsi, e il Ke me-

desimo dovette pigliare in persona un amaro saggio del gran

castigo che piu tardi sarebbe irreparabilmente piombato sopra

tutto Griuda, come gia era piombato sopra tutto Israele, di cui

Griuda aveva imitato le colpe. Manasse infatti, oppresso dalle

arm! dei General! d'un Ee assiro, fu tratto da essi prigioniero

a Babilonia
;
ed ivi stette per alcun tempo nei ferri della catti-

vita; nella quale, rinsavito finalmente dalla sventura, torn& con

sincera e fervida penitenza al Dio de'padri suoi, e da lui ottenne

per merc& di essere rimesso in liberta e renduto al suo trono di

Grerusalemme, dove continu6 a regnare in pace fino alia morte.

II fatto e brevemente narrato in tre versi del II dei Para-

lipomeni (il solo libro biblico che ne pad!) nel modo seguente :

Locutusque est Dominus ad eum (Manassen) et ad pupulum

illius, et attendere noluerunt. Idcirco superinduxit eis princi-

pes exercitus regis Assyriorum: ceperuntque Manassen
,
et vin-

* IV Regum, XXI, 10-14.

2 lerem. XV, 4: Et dabo eos in fervorem universis regnis terrae, PROPTER

MANASSEM, filium Ezechiae regis luda, super omnibus quae fecit in lerusalem

IV Regum, XIII, 26 : Verumtamen (cioe, non ostante la pieta di Giosia) non est

aversus Dominus ab ira furoris sui magni, quo iratus est furor eius contra

fudam; PROPTER IRRITATIONES QUIBUS PROVOCAVERAT EUM MANASSES Ed ivi,

XXIV, 3-4: Factum est autem hoc (le prime sciagure di Giuda, sotto Nabucodo-

nosor) per verbum Domini contra ludam, ut auferret eum coram se, PROPTER

PECCATA MANASSE universa quae fecit, et propter sanguinem innoxium quern

effudit, et implevit lerusalem cruore innocentium : et OB HANG REM noluit Do-

minus propitiari.
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ctum catenis atque compedibus duxerunt in Babylonem. Qui,

postquam coangustatus est, oravit Dominum Deum suum: et

egit poenitentiam valde coram Deo patrum suorum. Deprecatus-

que est eum, et obsecravit intente: et exaudivit orationem eius,

reduxitque eum Jerusalem in regnum suum, et cognovit Ma-

nasseSj quod Dominus ipse esset Deus 1
.

II sacro Istorico qui non esprime il nome del Re assiro che

fe
7

prigione Manasse, n& il quando, n& il perche di tal prigionia.

Ma & indubitato che cotesto Ee dovett' essere o Asarhaddon o

Assurbanipal; e cagion dell' imprigionamento appena pu6 iinma-

ginarsene altra, fuor dell'essersi Manasse ribellato al Sovrano

assiro, a cui era vassallo. Sotto Manasse infatti, degenere anche

in ci6 dal padre, il quale avea con tanto valore e tanta gloria

riscosso Griuda dalla servitu assira, e mantenutane vittoriosamente

la indipendenza contro la formidabil potenza di Sennacherib;

sotto Manasse, diciamo, il regno di Griuda avea ripigliato, di buon

o mal grado, le catene del giogo assiro che avea gia portate ai

tempi di Achaz. II fatto, che nel testo dei Paralipomeni or ora

addotto e tacitamente presupposto, si trova a chiare note atte-

stato nei document! assiri, i quali cosi si veggono tornare anche

in ci6 mirabilmente d'accordo colla Bibbia ed illustrarla. Cotesti

documenti sono le due Liste dei 22 re tributarii dell'Assiria

che abbiamo di sopra a luogo suo recitate; Tuna tratta dal Ci-

lindro di Asarhaddon, che porta la data del Limmu Atar-el,

rispondente all' anno 672; r altra, appartenente ad Assurbanipal,

e riferentesi alia sua prima spedizione d'Egitto, cio5 al 667

o 666. In entrambe coteste Liste abbiam veduto essere registrato

il nome'di Manasse Ee di Griuda,
-- Minasi sar lahudi,

e lui rappresentato, al par degli altri re, come ossequioso vas-

sallo e fedel tributario del Monarca di Ninive.

Or quando fu, e a quale de'due Ee assiri suoi contemporanei,

che Manasse ribellossi? e da qual di loro fu egli sostenuto pri-

gione in Babilonia, e da quale liberate e restituito al trono?

Qui le sentenze dei dotti svarian tra loro in gran maniera. La

comune degl' interpret! antichi e recent! della Bibbia, ed anche

1
II ParaMp. XXXIII, 10-13.
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parecchi degli odierni assiriologi, come il Lenormant
*, FOppert

2

,

Gr. Eawlinson 3
,

il Saycc
4

,
ecc. recano tutto il fatto ai tempi di

Asarhaddon; e lo connettono o colla sua guerra di Fenicia in

sui primordii del regno, come fa il Lenormant, ovvero colla spe-

dizion d'Egitto che ebbe luogo verso la fine del regno medesimo,

come meglio piace all'Oppert ed al Rawlinson. Altri, colFEwald 5
,

suppongono Manasse fatto prigione da Asarhaddon, ma poi ri-

lasciato in liberta da AssurbanipaL Alcuni finalmente riferiscono

ad Assurbanipal intiero Tavvenimento e della prigionia e della

liberazion di Manasse, e ne rapportan 1' epoca al periodo della

gran rivolta babilonese di Samulsumukin, alia quale rannodano

la ribellione di Manasse: cosi lo Schrader 6

, seguito dal Yigou-

roux
7

e piu recentemente dall' Hal6vy
8
.

A dir vero, ciascuna di queste opinioni pu6 ammettersi come

probabile, ed accordarsi agevolmente sia col laconico racconto bi-

blico, il quale da la sostanza, ma lascia nel yago le particolarita

del fatto, sia coi document! della storia assira contemporanea.

Fra tutte per6 a noi sembra di gran lunga piu yerosimile la

sentenza dello Schrader : ed ecco le ragioni che agli occhi nostri

la rendon tale.

l
a
Nelle due Liste, poc'anzi ricordate, del 22 re tributarii

di Asarhaddon e di Assurbanipal, dov'6 nominato anche Manasse,

egli apparisce, come test5 notavamo, al par de' suoi colleghi, in

sembiante di docile vassallo
9

;
n& si fa in entrambi i document!

4 Manuel etc. Vol. I, pag. 296; e Vol. II, pag. 109.

4 Salomon et ses successeurs, etc. pag. 98.

z The five great Monarchies etc. Vol. II, pag. 19-4.

* Nelle note %\V History of Babylonia dello SMITH pag. 142.

8 Geschichte des Volkes Israel, Vol. HI, pag. 678.

6 Die Keilinschriften imd das alte Testament, pagg. 239-242.

7 J/' Invasion de Sennacherib, et les derniers jours du royaume de Juda,

nella Revue des questions historiques, octobre 1879, pagg. 403-407.
8
Manasse, roi de Juda, et ses contemporains. Etude sur deux listes cu-

neiformes de rois syriens et chypriotes, tributaires de I'Assyrie; nella Revue des

etudes juives, Janvier-Mars 1881, pag. 14.

9
Qui e da rilevare un singolare abbaglio preso dal RULE, ne' suoi Oriental Re-

cords, a pagg. 183-185. Egli, come prova della cattivita di Manasse a Babilonia,

arreca la Lista dei 22 re tributarii di Asarhaddon, fra i quali e nominato Manasse;

e suppone che lutti i 22 re fossero fatti prigionieri da Asarhaddon, e tratti da lui
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cuneiformi verun cenno che egli inai si fosse per 1' innanzi ri-

bellato : silenzio difficile a spiegare, nel caso eontrario. La sua

ribellione adunque dovette aver luogo in tempi posteriori a quello>

a cui le Liste appartengono, cio& non solo al 672, ma anche

al 666; ond'ella cade gia al tutto fuor del regno di Asarhaddon,

terminatosi n6l 667, e va anche al di la dei primordii di quello

di Assurbanipal.

2
a
Manasse da s5 solo non avrebbe mai osato ribellarsi;

ma ben pot& agevolmente tentaiio coll'appoggio di altri complici,

e in qualche favorevol congiuntura di rivoluzioni o turbolenze,

onde Tlmpero assiro fosse d' altronde agitato. Ora la rivolta di

Babilonia e la vasta congiura da Samulsumukin ordita da re vas-

salli dell' Impero, e la general sollevazione da essi eccitata contro

Assurbanipal, non solo offeriva al piccol re di GKuda ottimo destro,

e poteva ispirar baldanza di farsi anch'egli indipendente, ma egli

non ebbe mai a'suoi di occasion piu propizia di questa. Ond'&

troppo verosimile che egli allora, e allora soltanto, si ribellasse.

3
a
Dai monumenti assiri e certo che la sollevazione promossa

da Samulsumukin, la quale si estese verso Occidente fino al-

1' Arabia ed all'Egitto, abbraccio anche i paesi e i re della Siria

fino alle rive del Mediterraneo, comprendendo perci6 la Fenicia

e la Palestina. Assurbanipal lo attesta in piu luoghi della sua

grande Iscrizione, i quali noi gia recitammo, ma qui ci giova

ripor sottocchio al lettore. Egli, Samulsumukin, mio fratel mi-

nore, le genti di Akkad, di Kaldu, di Aramu, e la costa ma-

rittima da Agaba fino a Bab-salimitu, tributarii e sudditi miei,

fece ribellare contro il mio potere. E poco appresso : I re

di Gloim, di Siria (Marty) di Etiopia (Miluhhi) che, per co-

a Babilonia, ove talora risedeva, ed ivi tenuti presso di se, e soggettati alle piu
basse umiliazioni, esposti ai piu vili insulti, mortificati e tormentati in ogni

guisa possibile; presso a poco a qnel modo che, piu secoli appresso, Valeriano, Im-

perator dei Romani, fu .trattato da Sapore I, suo vincitore. Straria ed incrcdibile in-

terpretazione, a cui nulla v' e nel documento assiro che presti fondamento. La Lista

altro non dice, se non che i 22 re porsero omaggio di vassalli ad Asarhaddon, lor

Sovrano; come poscia il prestarono ad Assurbanipal, e come prima avean fatto i 7 *e

di Cipro con Sargon in Babilonia, e i 22 re (fra i quali era Achaz, re di Giuda) vas-

salii di Tuklatpalasar II, con questo Monarca, in Damasco.
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inando di Assur e di Beltis, le mie mani teneyano (mi eran vas-

salli),
tutti quant i egli li fece ribellare, ed essi con lui con-

giurarono. E piu sotto: I popoli di Akkad, di Kaldu, di

Aramu e della costa marittima, che Samulsurmildn avea solle-

vati, ecc. > Ora che sotto il nome *
di costa marittima mat

tihamtiv -- ivi registrata subito dopo I'Aramea, possa compren-

dersi anche la Giudea, non e mestieri, dice lo Schrader, notaiio:

e parimente, che fra i re del Martu (Siria) o come altri legge,

del Mat-Akharri (Canaan e Filistea), i quali tuttiquanti pre-

sero parte alia rivolta, debba comprendersi anche il Ee di Giuda,

appena puo recarsi in dubbio 2
. Se dunque per un lato & certo

che Manasse un di ribellasse, e per 1' altro quasi inevitable

T ammettere ch ?
ei fosse un dei collegati nella gran congiura di

Sanmlsumukin, convien dire che la sua ribellione cadesse ap-

punto nel tempo di questa congiura, doe tra il 650 e il 647.

Ed ottimamente allora s'intende, come, nella comun disfatta degli

altri congiurati, venendo anch'egii assalito e battuto dai G-ene-

rali assiri, fosse, in pena della sua ribellione, tradotto prigioniero

appunto a Babilonia, primo focolare e centro della congiura; a

Babilonia, allor allora soggiogata da Assurbanipal, e rimasta per

alcun tempo sua residenza.

4
a

Aggiungasi a tutto ci6, che dal contesto del racconto

biblico traspare abbastanza, cotesta cattivita del re Manasse esser

dovuta accadere, non gia nei primi decennii, o in sul mezzo, del

lunghissimo suo regno di 55 anni, ma piu tardi, negli ultimi

lustri del regno medesimo. Infatti, posto in trono a 12 anni

(nel 698), egli non pot6 cominciare a far veramente da re, che

verso i 20 anni. Da indi in su, egli forse non precipit6 tutto

ad un tratto nelle scelleraggini che di lui racconta la Bibbia,
ma a poco a poco. Ad ogni modo poi, lo sciagurato periodo delle

sue empieta dovette durare lunghi anni. La persecuzione crudele

ond' egli infieri contro i fedeli alia Legge, fino ad >empiere

1
Nelle due Lisle dei 22 re tributarii, gin piu volte raenzionate, i primi 12 re

son chiamati appunto i re della costa marittima : e sono i re di Tiro, Giuda,
Edom, Moab, Gaza, Ascalona, Ekron, Byblos, Arvad, Samsimuruna, Bet-AmmoH, Asdod.

2
SCHRADER, L. cit. pagg. 240-242.
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G-erusalemme di sangue secondo la frase biblica
;

le sue ini-

quita, moltiplicatesi (com'ei confessa neila sua celebre Oratio)

super numerum arenae maris; le profonde radici che Vidolatria

allora gitto nel popolo di Griuda, e che ripullularono poscia si

vigorose; la corrazione del popolo, divenuto peggiore degli an-

tichi Amorrei, e i suoi peccati, aggravatisi a tal eccesso, da stan-

care infine la pazienza divina e mettere il colmo al calice della

stia ira: tutto ci6 importa manifestamente un vasto spazio di

tempo. E lungo spazio accenna altresi V ostinazione, con cui il

Re e il popolo feeero il sordo (attendere noluenmt} alle ripe-

tute prediche e minacce dei profeti ; per la quale ostinazione ap-

punto, dice il sacro testo (IclcircoJ, Iddio finalmente li diede in

preda ai Capitani del Re assiro. II castigo adunque di Manasse,

cioe la sua cattivita, dovette aver luogo probabilmente, quan-

d'egli avea gia oltrepassato i 50 anni di vita, e i 40 di regno,

ed era piu o men presso a raggiungere i 60 della prima e i

50 del secondo; il che ci conduce verso al mezzo del secolo VII,

cioe al 650-647, che e 1'epoca appunto della ribellione babi-

lonese di Samulsumukin, nel 4 lustro del regno di Assurba-

nipal.

, Per tutte queste ragioni noi riputiamo, quanto al tempo della

Cattivitti di Manasse, essere da preferire alle altre sentenze

soprallegate quella dello Schrader; siccome quella, in cui meglio

d'ogni altra trovansi in perfetto accordo i dati biblici coi dati

assiri, ed e perci6 non solo la piu probabile, ma ormai pu6 dirsi

poco men che certa.

Finqui noi abbiam
1

discorso, presupponendo, com' era dovere,

indubitato il fatto della prigionia babilonica di Manasse, ed au-

tentico il racconto dei Paralipomeni. Ma egli & da sapere che

questo racconto ha incontrato ed incontra tuttora, nel campo dei

critici razionalisti e Protestanti, una folia di oppugnatori, ai

quali or ci convien rispondere. II celebre passo della Scrittura,

da noi sopra recitato, II Paralipom. XXXIII, 10-13, e, dice

10 Schrader, oggetto di molteplici controversie ; anzi, aggiunge
11 Yigouroux, non v'^ tratto dei nostri Libri santi che sia stato

piu fieramente impugnato in questi ultimi tempi; ma non ve
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n'ha altresi, eui 1'assiriologia vendichi e giustifichi in modo piu

splendido, avvegnach& indiretto.

Parecchi fra i critic! teste accennati, come il Grramberg, il

Eosenmiiller, il De Wette, il Winer, 1'Hitzig, il Graf, negano

riciso la realta dell'intiero avveniinento, o almen lo tengono in

gran sospetto di falso, per ci6 solo che esso non trovasi regi-

strato nei Libri del Re, ma in quello solamente dei Paralipo-

meni, al quale eglino negan fede, tenendolo per apocrifo. Ed alia

schiera di cotesti critici tedeschi vuolsi aggiungere il francese

Masp6ro; il quale nel testo della sua, per altro cosi dotta e pre-

gevole, Histoire ancienne des peuples de V Orient, parlando a

pagg. 449, 450
',

di Manasse, non fa neppur motto della sua catti-

vita babilonica e narra che egli rimase umil yassallo dell'Assi-

ria, tutta la sua vita, e cosi ottenne di morire in pace sul trono ;

indi, a pie di pagina, annota: Non ho stimato dover parlare

della sua cattivita in Assiria (sic), questo fatto non essendoci

noto che per la testimonianza, piu che sospetta, dei Paralipo-

meni. >

Or quanto a questa prima schiera di avyersarii che negan di

pianta o mettono in forse tutto il fatto, perche han per nulla o

per dubbia Fautorita del Libro sacro che lo racconta; a confu-

tarli valgono e soprabbastano i noti argomenti, onde i teologi

ed esegeti cattolici dimostrano, Tautorita dei Paralipomeni esser

la medesima che quella degli altri Libri sacri, descritti nel Ca-

none della Chiesa cattolica: argomenti che a noi qui non accade

ripetere. Ci basti notare che, anche prescindendo da cosiffatta

autorita, la sola ragione che gli oppositori arrecano per isfatare

il racconto dei Paralipomeni sopra la Cattivita di Manasse, cio&

il non trovarsi questa registrata nei Libri dei Ee, 5 ragion fu-

tilissima per se medesima, ed e confutata dal titolo stesso di

Paralipomeni, il quale significa contenersi in questo Libro ap-

punto parecchie cose tralasciate nel Libro parallelo dei Ee. Del

resto & certo, che presso gli Ebrei, non fu mai dubitato del fatto

della prigionia di Manasse a Babilonia, com'& narrato nei Dibre-

1 Delia T edizione, Pariiri 1870.
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Haiamim l

; e Giuseppe Flavio, autorevolissimo interprete delle

credenze e tradizioni giudaiche, reca intiero nelle sue Antichita

(L. X, c. 3) il racconto della cattivita di Manasse, quale nei

Dibre-Haiamim tuttora noi il leggiamo.

Un 7

altra classe di oppositori, come il Movers, il Thenias, il

Bertheau, F Ewald, inettono in dubbio 1' autenticita del racconto

e la realta del fatto, con impugnarne varie particolarita, siccome

improbabili e male accordantisi cogli altri document! della storia

di quel tempo. Le loro difficolta riduconsi alle seguenti
2

:

1 Le istorie non parlano punto d'un predominio degli As-

siri, a cotesta epoca (700-650 av. C.), nelle region! estreme del-

FAsia occidentale, come il presuppone il racconto dei Parali-

pomeni.

2 Non si comprende come Manasse, fatto prigione d'un lie

assiro, fosse condotto a Babilonia, e non anzi a Mnive, metropoli

e camera dell' Impero d'Assiria.

3 Le catene e i ceppi, in cui leggesi essere stato il Ee di

Griuda trascinato in cattivita, han tutto il sembiante di fantasia

romanzesca.

4 Incredibile poi al tutto 6, che Manasse, dopo essere stato

per la sua fellonia si duramente trattato, venisse dal Monarca

assiro perdonato e rimandato libero e restituito eziandio al trono

di Grerusalemme: incredibile, soprattutto chi miri al costume e

all' indole dei Monarch! assiri, spietatissimi contro i vinti, e sin-

golarmente contro i ribelli.

Or queste difficolta, che potean forse un di avere qualche ap-

pariscenza di salde, oggi alia luce dei monument! cuneiform! si

dileguano in vanissimo fumo ;
anzi la narrazion biblica vien da

essi a ricevere mirabile conferma e lustro; non gia per via di-

* Titolo ebraico dei Paralipomeni, che significa Verba Dierum. I Settanta questo

titolo cangiarono in quel di net,f>&ht7rofjt,ivcoi>3 che resto anche alia nostra Volgata,

e vuol dire, libri DelU cose tralastiate, ossia non registrate negli altri libri storici,

perocche eran considerati quasi un supplemento alia storia nei precedent! volunii

descritta. Vedi il MARTINI, nella Prefazione ai due Libri dei Paralipomeni.
2 Vedi lo SCHRADER, e il VIGOUROUX, nei luoghi sopra citati; e il GRAF, Di*

G-efangenschaft und Bekehrung Manasse's nei Theoloyische Studien und Kr--

tiken del 1859, pag. 468 e segg.
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retta, poiche le iscrizioni assire non fanno espressa menzione

della prigionia e liberazion di Manasse, ma si in modo indiretto,

inquantoch6 tutti i particolari del racconto biblico si accordano

perfettamente colle condizioni e usanze assire di quel tempo, ri-

velateci dalle iscrizioni. Ecco quindi in breve la soluzione delle

proposte difficolta : soluzione, la quale, come si vedra, si attaglia

egualmente ai tempi di Asarhaddon e a quei di Assurbanipal,

epperci6 vale, qualunque sia, fra le sentenze piu sopra enume-

rate, quella che voglia seguirsi riguardo all'epoca della cattivita

di Manasse.

1 Che gli Assiri, nella prima meta del secolo YII av. C.

predominassero in tutta 1'Asia occidentale, & cosa indubitatis-

sima; e dai fasti regii di Ninive sappiamo che Asarhaddon eel

Assurbauipal a questa signoria aggiunsero anche quella d'Egitto.

Le celebri Liste del 22 re tributary ci mostrano tutta la Fe-

nicia e Palestina e V isola di Cipro, vassalle dei due gran Sar-

gonidi; e in entrambe coteste Liste abbiam veduto espresso il

nome di Manasse, re di Giuda. Qual maraviglia adunque che,

venendo egli a ribellarsi contro il Monarca assiro, a cui si ri-

conoscea suddito, questi lo facesse dai proprii Gtenerali assalire

e battere e trarre in cattivita?

2 Ma perch& fu egli tratto a Babilonia, e non a Mnive,

capitale dell'Assiria? Eispondiamo: perch& il Ee Assiro era pa-

drone di Babilonia egualmente che di Ninive, e benche la sua re-

sidenza ordinaria fosse a Ninive, pur teneala talora, o potea certo

tenerla, anche a Babilonia. Asarhaddon, come a suo luogo ve-

demmo, fin dai principio del regno prese il titolo espresso di

Ee di Bab-llu, e la stanza di Ninive alternava sovente con Ba-

bilouia, da lui governata in persona e splendidamente ristorata

dalle rovine, in cui 1'aveva ridotta il tremendo castigo inflittole

da Sennacherib. Assurbanipal poi cedette bensi al suo fratello,

Samulsumukin, il reggimento immediato di Babilonia
;

e forse,

finch^ questi visse, egli non pose o non ferm6 piede nella capi-

tale caldea; ma, spento il fratello nel 647, egli assunse la si-

gnoria diretta anche di Babilonia, e vi tenne corte e stanza per

alcun tempo. Laonde, se Manasse a quei di fu fatto prigioniero,
Serie XI, vol. IX, fa.sc., 760 27 9 feblraio 1882
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e non dianzi (come sopra mostrammo esser piu verosimile), a

cagion della sua complkita con Samulsmimkin, si fa vie mag-

giormente naturale il credere che egli a Babilonia appunto, colla

quale e in favor della quale avea congiurato, venisse tradotto in

cattivita; a Babilonia, ove allora risiedeva il vincitore Assur-

banipal, occupato a riordinare il regno caldeo e spegnere ivi le

ultime faville della passata ribellione. Ad ogni modo, conchiude

lo Schrader, non v' 6 niun fondamento storico per inferire, dal-

1' esser nominata Babilonia come luogo della prigionia di Ma-

nasse, la non istoricita
'

fUngeschichtlichkeitJ delPintiero rac-

conto dei Paralipomeni. Anzi, come accenna l'Hal6vy, 1' esser

nominata Babilonia, in luogo di Ninive, & un argomento di piu

per provare la veridicita dello scrittore biblico, e 1'esatta cono-

scenza ch'egli avea dell'Impero assiro di quel tempo '.

3 Quanto alle catene e ai ceppi, in cui fu messo il vinto

Re di Gliuda, tanto & lungi che tal circostanza debba aversi per

1 Giova qui riferire, dalla Revue des etudes juives, sopra citata, intiero il passo

dell' HALEVY, riguardo a Manasse. < Atteso (die' egli) la tarda data di questo libro

(dei Paralipomeni), e la sua accertata tendenza a presentare sotto un aspetto favore-

vole gli atti dei re davidici (di Giuda), la realta di quest' episodic (prigionia, penti-

mento e ritorno di Manasse) puo parere assai dubbia (notisi che FAutore e acatto-

lico). lo penso tuttavia, che almeno in questo caso speciale, il dubbio sarebbe mal

collocato, ed ecco perche. Una leggenda posteriore avrebbe certamente designate

Ninive, come luogo dove fu tratto Manasse^ per esser giudicato dal Re assiro,

suo Sovrano. La sostituzione di Babilonia a Ninive prova che I'autore del

racconto sapeva che Assurbanipal era padrone di Babilonia e vi soggiornava

in persona per alcun tempo (il che puo dirsi egualmente di Asarhaddon). Ora questi

dati son al tutto conform! a quel che le iscrizioni di questo Re c' insegnano. La Ba-

bilonia era gia soggetta agli Assiri, sotto il regno di Asarhaddon. Assurbanipal pose

suo fratello Samul(su)mukin, il Sammughes del Poliistore, sul trono di Babilonia;

ma, questi arendo fatto lega con quasi tutti i popoli soggetti, ed essendosi assicurato

1'aiuto dei re della Susiana e dell'Arabia, cerco di farsi indipendente. Assurbanipal,

avendo sconfitto gli alleati, prese Babilonia, dove Samul(su)mukin s'era dato la morte

e vi regno senza contrasto per 21 anno. lo son d'avviso collo SCHRADER, che Ma-

nasse avea preso parte alia trama di Sammughes, e fu tratto a Babilonia per espiar

la sua fellonia. II Re assiro si accingeva allora a invader la Susiana, ed era in vena

di clemenza. Manasse ottenne facolta di tornare nel suo regno ;
ma nelP intervallo per

lui si doloroso ebbe agio d'attribuire la sua sciagura alia sua infedelta verso la reli-

gione di suo padre, e far voto di fedelta a lehova. La conversione di questo re prende
in tal guisa un sembianle naturale, di cui nulla ci autorizza a revocare in dubbio

la realta storica.
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invenzion romanzesca, che anzi i fasti del Sovrani assiri ci por-

gono ripetuti esempii di re e principi ribelli, trattati appunto
nella medesima guisa. Basti ricordare qui il fatto, che poco in-

nanzi a luogo suo narrammo, di Nechao, re di Menfi, e di altri

principi egiziani ribellatisi ad Assurbanipal : essendo eglino stati

presi dai comandanti delle forze assire in Egitto, questi (dice

F Iscrizione cuneiforme) con legauii di ferro e catene di ferro

strinsero loro mani e piedi ina kasriti partsilla, iskati

partsilla, utammihu kata u sipa
l

che 6 precisamente il

vinctum catenis atque compedibus, della Bibbia; ed in tal guisa

li trascinarono a Mnive al cospetto di Assurbanipal. E nello

stesso modo vedemmo altresi dal medesimo Assurbanipal essere

stati trattati i due principi del Grambul, Dunanu e Samgunu,
e vedrem fra poco trattarsi altri due Re d'Arabia: tutti messi,

mani e piedi, in ferri, in pena della loro fellonia, e in tal modo

trascinati fino alia corte del Monarca o al luogo della lor pri-

gione; appunto come di Manasse racconta la Scrittura.

4 Ma non & egli incredibile, che Manasse fosse poi dal Ee

assiro ricevuto in grazia e restituito alia liberta e al regno? Or

qui ancora gli annali di Assurbanipal rispondono in modo trion-

fante a favore del racconto biblico. Quel Nechao medesimo che

or ora nominammo, dopo essere stato per la sua ribellione tratto

in ferri a Mnive, al tribunale di Assurbanipal, fu poco stante

dal Gran B,e non solo perdonato, ma rimandato con regii doni ed

onori in Egitto, ed ivi ristabilito dai Grenerali assiri, come re

vassallo, sul suo trono di Menfi. Ora quelio che fu fatto con un

re egiziano, perch6 non pot& farsi in favore del re di Giuda ? Ed

aggiungasi che di Assurbanipal si hanno altri tratti di simil

clemenza e generosita; per esempio, quel che us6 con Tammarttu,
re di Elam, statogli dianzi fellone, e poi nella sventura da lui

accolto, come profugo, e trattato con regia ospitalita. Eppure As-

surbanipal, tra i Monarchi assiri, va giustamente segnalato come

un dei piu feroci e crudeli, singolarmente verso i ribelli da lui

vinti; e forse non ha chi lo superi in fierezza, fuorch& Assurna-

1 Vedi SMITH, Hist of Assurbanipal, pag. 43, lin. 45; SCHRADER, 1. cit. pag. 243



420 LA CATTIVITA DI MANASSE

sirhabal. Ma anche in quel cuore di tigre palpitava talvolta una

vena di clemenza. Quanto ad Asarhaddon, i suoi fasti eel mo-

strano d'indole assai piu mite, ossia men feroce, e piu facile al

perdono; onde, se Manasse, come altri vuole, fu da lui fatto pri-

gioniero, non 6 punto maraviglia che da lui ottenesse quindi il

perdono della fellonia, e fosse eziandio restituito in trono
l

.

Dalle cose fin qui ragionate risulta pertanto manifesto, che

alia narrazion biblica della Cattivita di Manasse non pu6 opporsi

nulla che valga a recarla in sospetto di falsa
;
e che i monumenti

assiri contemporanei, cio5 i fasti autentici di Asarhaddon e di

Assurbanipal, ben lungi dal contraddirla od oscurarla, anzi la

confermano ed illustrano egregiamente, benche in modo indiretto,

sia nella sostanza del fatto, sia nelle circostanze. E ci6, tanto

nel caso che voglia riferirsi la Cattivita ai tempi di Asarhaddon,

come a quei di Assurbanipal ; quantunque a noi sembri questa

seconda ipotesi, per le ragioni sopra discorse, assai piu probabile

e meglio acconcia a concordare il racconto biblico colla storia

assira.

La prigionia di Manasse a Babilonia non si sa quanto durasse
;

ma v'e buona ragion di credere che non durasse a lungo. Le

angustie e i dolori del carcere, e il peso dei ferri sotto cui incur-

vato gemea
2

,
fecero presto rientrare in se medesimo lo sciagurato

e vecchio principe, e il condussero a sincere e profondo penti-

mento delle sue colpe; in grazia del quale Iddio gli us6 mise-

ricordia, esaudi la sua preghiera, ed ispirando al Ee assiro sensi

di pieta verso il prigioniero, fece che questi potesse libero tor-

nare al suo regno. Un monumento illustre di questa sua conver-

sione & pervenuto fino a noi; ed & la Oratio Manassae, regis

luda, cum captus teneretur in Babylone, che leggesi in calce

1 Col fatto della liberazione di Manasse puo riscontrarsi quel che avvenne ad un

dei re suoi successori, loachim; il quale fatto prigione da Nabucodonosor e tratto in

cattivita a Babilonia, dopo 37 anni di carcere, fu da questa liberate, per grazia di

Evilmerodach, novello re di Babilonia, che indi innanzi lo tratto, finche sopravvisse,

COM regii onori alia propria corte. Vedi IV Regum, XXV, 27-30; lerem, LII, 31-34.
2 Incurvatus sum multo vinculo ferreo, ut non possim attollere caput meum,

et non est respiratio mihi. Cos! piange egli medesimo nella sua Oratio.
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alle nostre Bibbie, fuor della serie del Libri canonici. Ella si

serba nella Chiesa non come scrittura sacra, ma come una di-

vota orazione
* ed un bel tipo di umile confessione e supplica

di un sincero penitente; e gli antichi Ebrei che ce la traman-

darono, forse la trassero dai Sermones regum Israel, o dai Ser-

mones Hozai; due libri oggi perduti, nei quali entrambi era

ricordato il fatto del pentimento e della preghiera (obsecratio,

oratio) di Manasse, secondo che attesta 1'Autore dei Paralipo-

meni 2

;
e probabilmente era regiatrato altresi il tenore inede-

simo della preghiera, quale oggi Pabbiamo.

Tomato poi a Gerusalemme, la Bibbia ci assicura che Manasse

attese con gran zelo, nei pochi anni che sopravvisse, a riparare i

mali e gli scandali della sua vita passata; abolendo 1'idolatria, ri-

storando il culto del vero Dio, ed intimando al popolo di servire

quinci innanzi fedelmente al solo lehova 3
. V e bensi chi pre-

tende, che egli dopo il suo ritorno dalla cattivita ricadesse nelle

empieta di prima, e vi perdurasse fino alia morte. II penti-

mento di Manasse, scrive il Lenormant 4
,
non fu di lunga durata :

dopo alcun tempo, egli rientr6 nella via colpevole che pur 1'avea

condotto al suo disastro; e Geremia attesta formalmente, che tutta

la fine del regno di Manasse fu piena delle medesime empieta e

scelleraggini che il cominciamento. Ma non sappiamo, come tal

opinione possa difendersi. Geremia, nell' unico luogo in cui no-

mina Manasse, dice bensi che Iddio dara un di il popolo di Giuda

in preda alle genti, a cagion di Manasse e delle cose da lui

fatte in Gerusalemme: propter Manassem, filium Ezechiae re-

gis luda, super omnibus quae fecit in Jerusalem*; ma da cio

non pu6 in niuna guisa inferirsi che il Profeta affermi, essere il

re, dopo il suo pentimento e ritorno dalla cattivita, ricaduto nei

delitti di prima, e molto meno, esservi perdurato fino al termine

del regno e della vita. II contesto poi dei Paralipomeni, che dopo

1

MARTINI, in IV Regum, XXI, 17.

2
II Paralip. XXXIII, 18, 19.

5 II Paralip. XXXIII, 15-16.

* Manuel etc. Vol. I, pag. 297.

5 lerem. XV, 4-.
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narrata la penitenza di Manasse passa incontanente a ricordarne

la morte: Dormivit ercfo Manasses cum patribus suis
1

, indica

al contrario, esser egli nella penitenza perseverato fino alia

morte: indicio che vien confermato da quel che il contesto me-

desimo tosto soggiunge, paiiando di Ainon, figlio e successore di

Manasse; il quale, nei due'anni che regn6, imito bensi le ein-

pieta del padre, ma non il suo ravvedimento: Fecitque malum
in conspectu Domini, sicut fecerat Manasses pater eius; et

cunctis idolis, quae Manasses fuerat fabricatus, immolavit

atque servivit. fit non est reveritus faciem Domini, SICUT REYE-

KITUS EST MANASSES pater eius
2

. Se la penitenza di Manasse fosse

stata effirnera ed illusoria, TAutor sacro non Tavrebbe contrap-

posta, come fa, all' impenitenza finale di suo figlio.

E tanto ci basti aver detto intorno all'episodio biblico della

Cattivita di Manasse, ed alle sue attinenze colla storia assira.

Facciam ora ritorno ad Assurbanipal ed al racconto delle ultime

guerre che di lui ci riferiscono i suoi Cilindri.

II Paralip. XXXIII, 20.

1
Ivi. 22-23.
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Antropologi e Fisiologi contemporanei Bufalini Burresi De Meis Sici-

liani Suoi dialoghi zoologici Suo indirizzo media Sua Psicogenia

Insanie di quest'antropologo Lo scopritore di un mondo novel!o Sua clas-

sificazione zoopsichica Sue ciarlatanerie L'idea madre del secolo XIX
II Vignoli e la sua Legge fondamentale dell' intelligenza nel regno animate

La sua tesi e in guerra col sentire del genere umano Ammette 1'esistenza di

un'anima universale La forza biologica Suoi paradossi Evoluzione

Stretta parentela tra 1'uomo e il bruto Delia identita psichica e della conti-

nuita genetica II mito suoi elementi essenziali Vanimazione Se e vero

che 1'uomo debba essere studiato spogliandolo del soprannaturale Le distinzioni

Falso che nelPuniverso non ci sia separazione di leggi e di fenomeni II regno

dei mediocri che vivono di plagio e di spigolature L'organizzazione dei ciw-

que sensi La filosofia dei somari Paura dei solidi studii e in particolare della

buona filosofia Lo Schiff e PHerzen Compiono col Moleschott il ternario

esotico del positivismo Lo Schiff iniziatore in Italia delle ricerche sperimentali

Suo concetto dell'universo somigliante a quello di Hegel Sua profession di fede

materialista Rigetta come cosa rancida ogni speculazione filosofica L'attrvita*

fisica nei centri cerebrali Disdpulus super magistrum Herzen Dope il

tedesco il russo Un uomo di tre anime Suoi paradossi Farnetichi e non

fatti Suoi discepoli Tamburini, Luciani, Michieli, Albertani Applicazioni del

positivismo Ritorno alia barbarie II Lombroso Suo Homo delinquente

Osservazione sul microcefalo e sul brachicefalo L'Angiulli II De Domini-

cis Conclusione, timori e speranze.

E qui cade bene in aceoncio gittare un rapido sguardo sugli

antropologi e fisiologi contemporanei a causa della parte note-

Yolissima che costoro han preso in questo lamentevole declinare

della sana filosofia in Italia, e deH'impulso per essi dato al posi-

tivismo con detrimento della metafisica. Dopo che, infatti, il Bu-

falini, nel cominciare di questo secolo, applic6 allo studio ddla

patologia il metodo di Condillac, e rigett6 audacemente ogni dot-

trina biologica fondata suHa ricerca delle essenze e delle cause

prime, si videro pressoch tutti i cultori delle scienze antropolo-

1 Vedi fasc. 758, pagg. 175-182 del presente volume.
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giche e fisiologiche condannare non solamente le dottrine metafi-

siche, ma la ricerca altresi delle cause finali, quasi che la scienza

principe di tutto 1'umano sapere fosse d'inciampo agli increment!

della fisiologia, e lo studio delle cause finali potesse nuocere a

quello del mondo esteriore. E da sentire in fatti il tono magi-

strale con cui il Burresi professore all' Istituto degli studii supe-

riori in Firenze sentenziava nel 1878, che i medici non hanno

oggi piu bisogno delle cause finali. > E come dire che gli oc-

chi non hanno piu bisogno della luce per vedere. Eppure il Bur-

resi e d'avviso che a spiegare tutti i fenomeni della patologia gli

basta riconoscere la sola autorita dei fatti. Omettiamo il tentative

del professore De Meis di dedurre tutti i tipi zoologici falYIdea;

perch& una zoologia egheliana ci sembra tanto ridicola, quanto

quella di una fisica poggiata sui principil filosofici del profes-

sore di Stuttgard. Non cosi pensiamo poter passare sotto silenzio

il Siciliani autore di certi dialoghi zoologici, nei quali 1'allievo

del Bufalini si atteggia niente meno che a ristoratore del me-

todo conciliativo del Yico, come a dire, a filosofo che si mantiene

ad uguale distanza dagli idealist! e dagli empiric! puri. Ma Tin-

ventore dell' indirizzo medio, traduzione del juste milieu fran-

cese, non tardo ad accorgersi che lo star tra i sospesi non regge

in filosofia come nemmeno in politica, e che bisognava dichiararsi

o per 1'uno o per Taltro dei due sistemi che si disputano il campo
delle scienze speculative. La scelta non era per altro difficile a

farsi, visto il novello indirizzo che il pensiero italiano prendeva

trascinato dietro il carro della rivoluzione. II tempo infatti de-

gl' idealist! era finito : e gia cominciava a far capolino la filosofia

positiva o altrimenti sperimentale. II Siciliani non voile essere

degli ultimi a salutare 1' astro sorgente, e pubblic6 la sua Psico-

genia nella quale, senza rinunziare alia sua abituale circospezione,

inclina visibilmente verso la dottrina foll'evoluzione. E appunto
in quest'opera egli dichiara doversi abbandonare all'ardore batta-

gliero dei metafisici 1'esistenza deH'anima e tutte le quistioni

analoghe, come quelle che non interessano piu la nuova scuola

filosofica. La quale francata finalmente dai pregiudizii che ten-

nero per si lungo tempo in servaggio la ragione umana, ha saputo
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sostituire alia psicologia e alia fisiologia una scienza nuova che

e la psicogenia, cioe lo studio degli organ! e delle loro funzioni.

Ti par di sognare leggendo con quale sicumera V autore

metta fuori certe insanie e te le spaccia come cose del tutto pere-

grine e incomparabili. Cosi nel capitolo che egli intitola : Pro-

blema fonda-mntale della nuova psicologia, egli dice che n6

gli spiritualist!, ne i materialist! hanno mai pensato di dare

una classificazione zoopsichica naturale. Di fatto tutti i tentativi

fatti da Aristotele, Ampere, Lamarck, Leuret, e Spencer non

approdarono a nulla. Ma gia si capisce, 1'uomo da tanto non

era ancor nato; e la fortuna d'aver dato alia vita lo scopritore

di un niondo novello & toccata a Bologna, patria del Sicilian!;

perch& e" colui che ha fatto la barba di stoppa a tutti i filosofi
;

colui che e venuto gloriosamente a capo di dare alia scienza una

classificazione zoopsichica naturale. E sapete TO! come? Nel

modo che generalmente tengono i cerratani, i quali consapevoli

della fallacia delle loro panacee, adoprano un linguaggio inintel-

ligibile e cabalistico. Ne giudichino i lettori da queste parole: A
formare la classificazione genetica di tutte le forme di spirito

date dall' esperienza, a cominciare dagFinfusorii sino alFuomo,

parallelaraente alia classificazione degli organism!, abbiamo

trasportato nella psicologia comparata il punto di vista della

omologia e dell'analogia, tanto per altro utile in morfologia.

Siamo giusti tuttavia: da questo linguaggio, che noi dicemmo

inintelligibile, trasparisce pur qualche cosa, ed 6, se non c'ingan-

niamo, il nero e denso fumo del materialismo dei trasformisti.

C!6 e tanto vero che 1' autore raggiante di gioia come di una ripor-

tata vittoria chiude il suo libro: In verita tutti, oggigiorno,

siamo trascinati dalla grande corrente delle nuove idee, pegno

d'un progresso immancabile e positive, e che possono compen-

diarsi in questa unica parola: evoluzione, come a dire, 1'idea

feconda, 1'idea sovrana, Tidea madre del secolo XIX.

In quella che il Siciliani si arrabatta a trovare nelle forme

inferior!
deH'intel]jgenza

il tipo primordiale dell'mtelletto umano,

com'altri hanno scoperto le fattezze estrinseche deH'uomo nel go-

rilla
;
il Vignoli gli fura le mosse, e da come bella e fatta la sco-
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perta, in un libro che porta il titolo di Legge fondamentale del-

i
f

intelligenza nel regno- animale, e cho egli dedica pietosamente

alle ombre di due infaticabili precursor! del risorgimento italiano.

Awezzi sin da quando avemmo 1' uso della ragione a non ricono-

scere come fornito ft intelligenza che 1'uomo, non dissimuliamo

ehe il vedere questa stupenda prerogativa, estesa pure al bruto

di qualunque specie esso sia, ci fe'freniere d' indignazione ed

esclamare con Seneea: Pudet haec recensere, guia fatids sola

digna existimo! Se non che, come lasciarci sfuggire un'occasione

tanto propizia per dimostrare sino a qual punto si sieno lasciati

andare i propugnatori delle dottrine positivisfce, e qual orrendo

strazio essi facciano non pur della filosofia, ma del buon senso

altresi; poiche la tesi che il Yignoli ha preso a svolgere nel suo

libro e in guerra col buon senso e colla filosofia tutto insieme?

Dice infatti, che 1' intelligenza questa forza altissima fra tutto,

ha in se un principio che governa, vario nella potenza e nolle

attitudini,ma identico nella sostanza. Le quali parole ci fanno

ragionevolmente sospettare che il Yignoli tenga come indubitata

1' esistenza di un' anima universale, o di una grande forza bio-

logica fatta per essere il fattore piu potente dell'ordine e del-

Vevoluzione cosmica. II qual errore, che fu quello di Platone,

trov6 in questi ultimi tempi un propugnatore in Yittorio Cousin;

n& dopo di lui sappiamo che altri se ne sia invaghito. II Yignoli

s' e poi tanto infatuato di queste sue indagini psichiche, da soste-

nere che non si possa piu parlare da senno e con autorita del-

4cFumana intelligenza, senza ricercare per quali legami ella

s'innesti e si riannodi ai fenomeni psichici di tutto il regno

animale presente ed anteriore. In altri termini pel professore

inilanese Scienza vera psicologica e quella che 6 fondata sul-

Fevoluzione progressiva dell' intelligenza, a cominciare dalla pri-

mordiale dell' infusorio sino alia piu eccelsa dell' uomo. Ma con

buona pace di lui, ammesso questo principio, forz'e ammettere

una fondamentale unita in cui si perdono e si confondono tutte le

personalita psichiche proprie di ciascuno
animj-le,

in quella guisa

ehe gli enti si rifondono nel seno di Brama, siccome fantastica-

vano gi' immaginosi teosofi dell' India. Ed e cosa puerile vera-
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mente il pretendere che la medesimezza e T identitk della legge

psichica nella fondamentale sua essenza non annulla 1'identita

personale degli animali ove si atteggia; poich& 1 & falso che la

legge fondamentale psichica dell'uomo e del bruto sia identica;

2 perchS e un linguaggio addirittura improprio quello che ado-

pera 1'autore dove suppone negli animali una personality. Ma
Dio buono ! che razza di filosofi son costoro che mentre dair un

<5ajito dichiarano i destini dell'uomo essere essenzialmente di-

versi da quelli del bruto, dall'altro pretendono bandire ogni di-

stinzione tra spirito e materia e proclamare Y identita assoluta

deli'uno e dell'altra? Ma se yi & identiU e medesimezza di na-

tura tra 1'anima del bruto e quella deH'uomo e tra T intelligenza

del primo e quella del secondo, come animettere che si distin-

guono fra loro dagli atti proprii delle facolta, e dalle attitudini

proprie di ciascuno? Non & questo un rinunziare al buon senso?

Eppure il Yignoli vi si adagia con tanta sicurezza, come chi

stesse appoggiato ad un masso di granito; tanto piu che a favor

suo, cio5 della sua tesi, militano, ei dice, i lavori osservativi che

in questi ultimi tempi hanuo grandemente contribnito al pi*o-

gresso scientifico psicologico, come a dire le ricerche dei due

Mill, Bain, Murphy, Spencer, Mein, Lotze, Fechener, Gleisberg,

Taine, Ribot, Belbauf, e quanti si acquistarono ai giorni nostri

la triste riputazione di filosofi materialisti. Ed & da vedere Taria

trionfale con cui egli tratta tutti questi autorevoli maestri della .

scienza psichica moderna. Pargli toccare il cielo col dito perch& ii

Bischoff, fisiologo tedesco, scriveva nel 1867. Noi vediamo indu-

bitabilmente che anche gli animali pensano e riflettono
;
e for-

mano sicuramente conclusioni, . e legano cause ed effetti >, e

batte le mani per la gioia leggendo che lo Steinthal, altro te-

desco infatuato di darvinismo, si esprimeva cosi: LTanimale

pensa senza parlare, e sarebbe fatica superflua il fermarsi a

provare che pensa. > E da queste testimonianze, che ognun sa

quanto valore abbiano, egli trae la conseguenza che oramai e

una verita palese e da tutti i piu illustri cultori delle naturali

discipline e delle fisiologiche provata ed ammessa, 1'unita psi-

cbica del regno animale tutto quanto; e percio la psicologia

comparata non solo 6 possibile, ora & necessaria.
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II Yignoli, lieto degli allori mietuti nel campo psicologico,

passa a cercarne altri in quello della storia, ove la dottrina del-

Vevoluzione gli offre argomenti irrefragabili, secondo lui, per

provare la parentela strettissima tra I
7

uomo e il bruto, e tanto

stretta da indurre la persuasione che tutti provengono da uno

stesso germe ed ebbero la medesima genesi. Invero, a rigor di

logica, egli dice, non v
7

e tra Tuomo e il bruto differenza sostanziale,

poich& il complesso degli atti psichici & identico in tutti gli ani-

mali, compreso I
7

uomo. In che dunque e riposta la differenza tra

1'uomo e gli altri aniinali? Nell' atto riflesso dell
7

intelligenza

dell' uomo sopra se stesso. II discorso comune, die
7

egli, anche

degli uomini, pose sempre la riftessione come base di disparita

tra gli animali e I
7

uomo... Per lo che noi non disgiungiamo
1'uoino dagli animali; poich& anzi affermiamo con prove mol-

teplici e con analisi sottile (?) la identita della loro intelligenza

negli element! fundamental!
;
mentre la differenza risulta solo (?)

da un atto della medesima intelligenza sopra se~ stessa.

Da questa identita psichica e continuita genetica di evolu-

zione 1' autore deduce 1' identita e continuita degli atti nel senso,

nelle emozioni e nell' intelligenza, che 6 quanto dire in tutti i

prodotti dell' attivita animale ed umana. Di fatto, indagando gli

element! primi, spontanei e diretti del mito, come prodotto di

emozioni e d'implicita intelligenza animale, si fa manifesto, dice

il Yignoli, che essendo uguale lo strumento eguali ne deono

essere gli effetti. Ora e un fatto, prosegue I
7

autore di queste

paradossali teorie, da tutti notato ed ammesso, come origine

prima del mito nei suoi element! essenziali, 6 la personifica-

zione o animazione di tutti i -fenomeni estrinseci e d' illusione,

di sogni, di allucinazione : la quale animazione, confessano

tutti, non & riflesso e deliberato prodotto dell
7

uomo, ma spon-

taneo e immediate atto dell
7

umana intelligenza nei suoi ele-

menti, ben inteso di senso e di emozioni.

Una delle pretese strane, a non dir peggio, di questo evolu-

zionista, che I
7

uomo debba considerarsi come si considerano,

nel loro valore immediate, tutti i prodotti e fenomeni della na-

tura... spogliandosi d'ogni preoccupazione soprannaturale. >

E sapetelmo
7

perch&? < perche se nell'universo c
7

e distinzione
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di modi, non havvi pero assoluta separazione di leggi e di

fenomeni. Tanti paradossi quante son parole. E dapprima,

come escludere il soprannaturale dallo studio dell' uomo, quando

vediamo che il soprannaturale forma, per servirci dell'espressione

adoperata dal Vignoli, la preoccupazione piu grande dello spirito

umano? Forsech& per effetto delle dottrine medievali Tuomo

spinge continuamente il suo sguardo oltre il tempo e lo spazio ed

aspira all' eternita, o non piuttosto perche ei sente esservi oltre a

quello che ei vede cogli occM un mondo invisibile che non si go-

verna colle leggi onde si governa quello di quaggiu ? E poi un

errore gravissimo quello di credere che nell'universo non ci sieno

che sole distinzioni di modi. Ci sono infatti le distinzioni di es-

sere; tal & per fermo la distinzione tra uonio e bruto; indi le di-

stinzioni di sostanze; tal e quella per cui altra cosa e la sostanza

spirito, ed altra la sostanza corpo, e via dicendo. Chi ha detto

finalmente al Yignoli che nell' universe non havvi assoluta sepa-

razione di leggi e di fenomeni? Dove c'e distinzione di esseri, di

nature, di sostanze, 6 giuocoforza vi sia separazione di leggi e di

fenomeni; perch& ogni essere opera secondo la sua natura, e la

legge regolatrice del suo operare deve rispondere alia sua natura.

Se fosse altrimenti 1' uomo non sarebbe piu un soggetto partico-

lare e proprio, ma un prodotto, sono parole dell'autore, delle

forze delta natura con le quali ha attinenze immediate. Ma
in tal caso che cosa il positivismo ha insegnato di nuovo che non

sia stato detto e ridetto siuo alia nausea da tutti i materialist!

antichi e moderni?

Quanto abbiamo finora detto non 5 che un semplicissimo schizzo

di ci6 che vorremmo pur dire del Yignoli, se non avessimo da-

vanti agli occhi le opere di parecchi altri benemeriti della filo-

sofia positivista: il giudizio delle quali, vuoi per la materia, vuoi

per la forma, non differira da quello gia profferito dei precedent!.

I nostri lettori, se non sieno stanchi di seguirci, non dureranno

fatica ad accorgersi che la numerosa falange dei cosi detti filosofi

d'oggigiorno appartiene alia razza di quei mediocri che vivono

di plagio, e si pavoneggiano della roba altrui, sol perche nel mondo

odierno e chiamato progresso T assurdo nella scienza, ed uomo
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d' ingegno chi spigola nei libri degli altri, fossero anche i piu de-

testabili. Intanto chi pensa piti die sono le alte e nobili specula-

tion! dello spirito quelle che segnano le epoche di un paese, e

clie un popolo tanto appare piu grande, quanto abbia piu grand!

e fort! studii, e s! mostra riverente verso quei sommi che furono

profondi amatori della vera sapienza? La quale non sara inai

quella che insegna V organizzazione dei cinque sensi, che fa

guerra al senso comune, e vuol affogare la fede religiosa o col

dubbio o collo scherno. Siffatta non 6 filosofia da uomini ragione-

voli, nia da somari, non & quella dei grandi pensatori italiani,

ma di scimie che piegano le ginocchia innanzi ai falsi dottori, le

cui opere diventarono gia merce sciupata di la dai nostri monti e

dai nostri mari. Gran progresso che ci ha dunque portato nelle

seienze speculative la rivoluzione! N& di ci6 maravigliamo punto,

consapevoli che una rivoluzione come Titaliana, tutta informata

dei funesti principii dell' 8 9, non potea atteggiarsi n5 reggersi in

piedi che colla ruina della filosofia: mors tua vita mea. Ecco

perch6 il Baccelli ha teste messe al bando dai licei d' Italia le

ultime vestigia della scienzaprincipe; lo sa benissimo il ministro

sulla Pubblica istruzione, e con lui sanlo pure tutti gli uomini

del presente ordine di cose caldissimi propugnatori, che una ge-

nerazione nudrita di forti e solidi studii filosofici, non si lasce-

rebbe mettere il pi5 sul collo dai ciaiiatani, n^ tirare pel naso

dagl'imbroglioni: i rivoluzionarii dei nostri giorni han bisogno

per assodare il loro impero che la gente paiii ma non pensi, si

agiti ma non rifletta, borbotti ma non frema; ch^ pensare, riflet-

tere e fremere son cose che fecero sempre impallidire i tiranni

nella reggia e i despoti nella piazza.

Tornando ora allo sfacelo che la filosofia sperimentale ha pro-

dotto nel campo della speculazione, ed ai gravissimi danni arre-

cati dai predoniinio di essa al pensiero italiano, giova notare che

gran parte di questo sfacelo e di questi danui e opera di stra-

nieri naturalizzati in Italia. Di questi tre principalmente meri-

tano di essere segnalati, il Moleschott, lo Schiff e 1'Herzen. Del

primo parlammo piu sopra e non crediamo pregio dell' opera di

ritornar sul suo panteismo naturalista. Yolgiamo nieglio la nostra
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attenzione allo Schiff, a ragione stimato come il vero iniziatore

delle ricerche sperimentali nella scuola fiorentina.

II concetto generale che ha costui dell' universo non differisce

punto da quello dell' Hegel, cio6 a dire, che si accosta piu al mo-

nismo che al materialismo. L'apriorismo speculativo non ci

conduce, dic'egli, ad alcuna verita obbiettiva... noi non tiriamo

le nostre conoscenze che dalla sola esperienza, e se la filosofia

potesse apprenderci qualche cosa, non sarebbe certo per mezzo

< dell' osservazione dello spirito. > Dopo questa, direm noi, pro-

fession di fede materialista, non ci reca piu maraviglia quanto

egli dice per rigettare fra le cose rancide e disusate non pur la

psicologia ma si ancora ogni speculazione filosofica
;
anzi non ci

stupisce nemmeno che egli rifiutando il primato allo studio della

psicologia, affermi che i fenomeni psichici non sono che pure

trasformazioni della forza
;
ondech6 tutte le scienze debbono ne-

cessariamente adagiarsi sulle scienze naturali, se non vogliono

essere condannate a perire. In prova poi che la filosofia speri-

mentale 5 la vera, almeno temporaneamente, adduce I'adesione

pressoche generale datale dalla coscienza europea. Qual lin-

guaggio ! E primieramente la filosofia e la scienza delle verita

dimostrate coi lumi della ragione ;
essa & scienza speculativa e

non isperimentale : quindi il volerne stabilire la verita nella ade-

sione della coscienza, e volerla spostare dalla sua naturale base

per farla poggiare sopra un fondamento chimerico. Quanto poi alia

coscienza, che qui non ci entra per nulla, essa non 6 n& europea,

n& asiatica, n6 americana, perch5 facolta dello spirito umano
;
si

che sarebbe stato un favellar piu corretto se lo Schiff avesse

detto, la coscienza del genere umano. Ora la coscienza del ge-

nere umano non si rassegnera mai a riguardare la filosofia come

scienza sperimentale. Chi voglia per altro farsi un' idea del ma-

terialismo di quest' autore non ha che a leggere le esperienze da

lui fatte per determinare i fenomeni oggettivi che accompagnano

1' attivita fisica nei centri cerebrali. Ebbene, la conclusione che ei

cava da queste sue esperienze, sapete qual 6? Che ogni atto psi-

chico e legato a un movimento materiale. Sono parole sue, e noi

ringraziamo Dio, che lo Schiff abbia trasportato a Grinevra il fa-

gotto della sua filosofia sperimentale e positivista.
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II tedesco per6, non volendo privar Firenze del benefici in-

flussi della sua filosofia, vi ha lasciato in sua vece 1' Herzen, il

discepolo prediletto, un italianissimo d'origine russa e d'educa-

zione inglese, insomnia un uomo di tre anime, come scrisse il

Mccolini del Michelangiolo, se 6 lecito paragonare i grand' uo-

mini ai pigmei. L' Herzen, se ben si guardi, non ha idee sue pro-

prie, ma quelleche succhift da'libri del Moleschott e che gl' infuse

il maestro. Stando a quello che di lui scrivono il De Gubernatis

e P Espinas, pare che il fisiologo russo senta una particolare pre-

dilezione per gli studii psicofisiologici. Mettendo da parte i

grandi paradossi coi quali ei pretende avvalorare le dottrine della

scuola positivista, e rigettare qualunque filosofia non abbia per

fondamento Pesperienza dei cinque sensi, ascoltiamo quel che

egii dice per ridurre il pensiero a un movimento del cerebro.

Tre sono i fatti, nota egli, che mi autorizzano a ridurre il pen-

siero a un semplice movimento del cervello: 1 L'attivita psi-

chica domanda un certo intervallo di tempo; ma il tempo & la

misura del movimento; dunque Pattivita psichica & un movi-

mento. 2 L' attivita psichica determina un innalzamento di

temperatura nei centri nervosi
;
ma il calore 5 movimento

trasformato; dunque P attivita psichica & un movimento.

3 L'attivita psichica produce stanchezza, e tanto piti si esau-

risce quant
7

essa e pii\ prolungata e pill intensa; dunque essa

implica come tutti i movimenti, decomposizione di materia e

dispendio di forza.

Questi, che egli chiama fatti, costituiscono la somma della sua

psicologia; orribile psicologia per verita, siccome quella che tutta

la vita intellettuale dell'uomo assoggetta alia legge di causalita,

come la vita fisica. Se non che dimostriamo a questo signore, che

la logica non 5 ancora del tutto in bando dalla terra, e che a

sventare i suoi speciosi sofismi basta solo considerare Pabuso che

ei fa dei termini. Invero, quelli che ei chiama fatti, per ridurre

il pensiero a un semplice movimento del cerebro, non sono che

modificazioni degli organi, poste le quali si svolge Pattivita

psichica. Ora per chi ha fior di senno, e non abbia abbuiata la

mente dai sofismi, e chiaro come luce meridiana che queste modi-

ficazioni organiche, attesa P unita del composto umano, risultante
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da due principii, sono richieste come condizioni necessarie per le

operazioni spiritual!, quali sono 1'intendere e il volere. Laonde se

bene sia vero che il principio clie pensa non sia da confondere colla

materia in cui sta come racchiuso, tuttavia appunto perche unito

al corpo non pu6 fare ameno di svolgere la sua attivita coll'aiuto

delle modificazioni che han luogo nei suoi organi. Son cose che

altra volta capivano benissimo nelle teste degli adolescenti che

oggi pero paiono incomprensibili ai barbassori. E son filosofi

costoro ! maestri del positivismo, ma non vi accorgete dunque

che riducendo la filosofia alia stregua delle minori sciefcze, quali

sono le naturali, yoi rimpicciolite 1' uomo ed avvilite la sua ra-

gione! Non sentite che 1'idea di sottoporre lo spirito alle leggi

che regolano la materia e una idea stupida quanto mai, perche i

due elementi stanno e vero in perfetto accordo in quel maravi-

glioso coinposto che si chiama uomo, ma son di natura diversi,

come lo sono per origine e destino ; sicche 5 stato forza far di-

scendere 1'uomo sino alia condizione del bruto per collocare la

vostra filosofia sulla base dello sperimentalismo.

Per opera d' Herzen segnatamente & sorta in Italia una specie

di gara a chi avesse pronunziato i piu incredibili paradossi per

ridurre la psicologia a un semplice studio di funzioni nervose.

Vanno annoverati tra i primi, non per altezza d'ingegno, n& per

copia di dottrina, ma per 1' esagerazione delle teorie materialiste

dello stesso loro maestro, il Tamburini, il Luciani, il Michieli e

1'Albertani, le cui opere rendono testimonianza dello scadimento

in cui son venute le discipline speculative, dichiarate pressoch&

inutili ed affatto impotenti a spiegare quei grandi e sublimi fe-

nomeni della vita intellettuale, che formavano Foggetto piu nobile

della filosofia, prima che questa importantissima scienza fosse

caduta in balia dei manipolatori di positivismo. Ne a salvarli da

questo giusto sdegno della filosofia manomessa e conculcata dai

paradossi dei materialist! moderni, gioveranno le adulazioni dei

Eibot e degli Espinas; perche non passera guari tempo che 1' Italia

rinsavita deplorera lo strazio che i soflsti delle novelle scuole

filosofiche han fatto di tutto ci6 che di grande e di glorioso ci

avea tramandato la saggezza e il buon senso dei nostri maggiori.

Serie XI, vol. I2T, faec. 160 28 9 fellraio 188'i
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Quello che piu ci fa tremare per Pavvenire della nostra po-

vera Italia e Pardore coa cui si vogliono applicare le insanie

del positivismo a tutto, alia morale e alPeducazione, alia politica

ed all'econoinia sociale; cotalche, se avesse mai a prevalere il

filosofismo positive nelPordine teorico non meno che nelPordine

pratico, non dubitiamo che il mondo moderno ricadrebbe in una

seconda barbarie ben piil orribile di quella da cui la Chiesa

salvava un giorno Poccidente. I propagatori di siffatta filosofia

ricominciano adunque tra noi P opera degli Ostrogoti, e paghi

d' averne* riscosso comeche" sia una mercede, niente importa loro

che nella statistica criminale i delitti abbiano raggiunto una cifra

spaventevole, e che la societa tutta quanta sia minacciata da un' in-

vasione di nuovi barbari, i barbari delta civilta !

Noi domandiamo infatti al Lombroso che cosa avverrebbe in

Italia se si dovessero prendere sul serio le teorie sociologiche

che egli svolge nel suo libro intitolato L'uomo delinquente? Non

6 egli evidente che dove le sue osservazioni sul niicrocefalo, e

brachieefalo, sulle asimetrie e sulle sinostosi pracoci fossero vere,

i grand! delitti non sarebbero per nulla imputabili all'uomo che

ha la sventura di consumarli, e che il libero arbitrio non sa-

rebbe piu che una derisione? Intanto perd che il Lombroso pro-

clama che le creazioni piu stupende dello spirito umano son

nate in primavera, e che le opere del genio, le scoperte scien-

tifiche, e tutte le invenzioni dell'arte dipendono dal clima e dalle

stagioni, Andrea Angiulli, in un libro che egPintitola FEduca-

zione, lo Stato e la Famiglia, dichiara che la costituzione

scientifica della pedagogia dipende dalle recenti scoperte della

biologia e della sociologia, e trova le sue ultiine fondamenta

nella dottrina delP evoluzione cosmica. Con siffatti principii

non e da stupire che Pautore pretenda far dello Stato un de-

spota, e condanni come pericolosa la liberta d' insegnamento. Ma
di ci6 discorreremo a lungo in altri capitoli, per ora sentiamo

il dovere di abbreviare la noia ai nostri lettori che senza fallo

han dovuto provare nella lunga e minuta rassegna che siani ve-

nuti mano niano facendo per dimostrare la vergognosa declina-

zione del pensiero italiano in ordine alle discipline speculative.
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E per questo, sebbene in senso diverse, ha ben ragione TEspinas
di chiudere il sue libro sulla Filosofia sperimentale in Italia

con le seguenti parole: La philosophie experimental porte

en Italie, comme partout ou elle a pu se d6velopper sans en-

trave, les fruits qui lui sont propres. > Nulla & piu vero
;
ma

per somma sventura nulla & piu funesto alia nazione che fu due

volte madre della vera filosofia, ed ora si vede condannata a pa-

scersi, come il Prodigo del Yangelo, de siliquis porcorum! Non

dimentichiamo per altro che i frutti avvelenati di quest' albero

piantato dalla rivoluzione sono cosi numerosi, che a volerne fare

la rassegna non basterebbe un' opera voluminosa.

Eppure, che lungo stuolo di filosofanti non c' 6 passato davanti

agli occhi, e non di una scuola solamente ma di quante in quel

fecondo terreno dei pensatori farneticanti, vogliam dire in Gter-

mania, ne pullularono nel corto intervallo di mezzo secolo! Cosi

anche T Italia pu6 vantare i suoi egheliani, i suoi razionalisti, i

suoi scettici, i suoi sperimentalisti, i suoi positivisti, i suoi evo-

luzionisti, ma non un solo filosofo che valga ; per trovarlo con-

viene uscire dal canipo della rivoluzione ed entrare in quello del

Cattolicismo ;
la solamente si rinvengono quei pensatori profondi

ed originali che ci ricordano i bei giorni in cui Tommaso d'Aquino

divulgava in mezzo allo stupore dei secoli la sua Somma. Si pa-

ragoni in fatti ad uno di questi grandi pensatori della scuola cat-

tolica, il De Dominicis che noi mettiamo alia coda dei filosofi

evoluzionisti, perch& siamo stati ad aspettare fin oggi in qual ma-

niera riuscira egli a riordinare tutte le aberrazioni moderne ed

integrare Tidea dell' evoluzione, indipendentemente dai sistemi

del Littr6 e dello Spencer. II filosofo napoletano, tuttoch^ giovane

ancora, ha fatto tante evoluzioni in filosofia da disgradarne lo

stesso Mamiani che & tutto dire. E perch6 non paia che le nostre

non sieno semplici parole ma prove fondate sui fatti, ecco i suoi

scritti che palesano con quale e quanta facilita nel breve inter-

vallo di un decennio egli si sia trasformato da spiritualista in

materialista assoluto. Nel 1870, anno in cui egli fece la sua

prima comparita come professore di filosofia a Cremona, era an-

cora tra le fasce dello spiritualismo, donde non si svinco!6 che a
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Venezia con un Proemio sulla Teorica del sapere secondo i

principii del Kirchmann. Allo studio di Pisa invaghitosi dello

Schiff avea gia lasciato intravedere il desiderio di sostituire con-

cezioni sperimentali alle astratte degli spiritualist!. Ci yollero

per6 parecchi anni perche la sua evoluzione fosse completa. Tra-

mutato da Bologna a Bari pubblicft il suo libro sulla Pedagogia
e il Darwinismo, opera che piu tardi vide la luce in Napoli e fu

battezzata col nome di Dottrina dell' evoluzione. Da quel tempo

il De Dominicis non si 5 piu occupato che di scrivere di evolu-

zione, ripetendo sempre, sebbene sotto diverse forme, le stesse

cose; cosi dopo avere pubblicato nel 1878 il volume che il De G-u-

bernatis chiama poderoso sull' Organismo della filosofia posi-

tiva, dava poco dopo alia luce il secondo : Forme e leggi del-

I'Evoluzione. Che al primo volume di quest'opera consecrasse

un articolo il Trezza non & poi da maravigliarne ; perch& 1'ex-

prete, come dimostrammo a suo tempo, 6 un evoluzionista matri-

colato. Tutto sommato il De Dominicis ha fatto quello che la ri-

voluzione esige da coloro che le chiedono un pane : la rivoluzione

infatti non vuol uomini che ragionano, ma tali che si lasciano

menare come un vil branco di zebe
; perci& ha in uggia la me-

tafisica e inciela il positivismo. Per ventura d'ltalia, v'hanno

ancora tra noi uomini che sdegnano di piegare le ginocchia della

loro mente innanzi all'idolo del nuovo vitello d'oro, venuto a

insediarsi nell'alma citta di Roma; e sono appunto costoro che

stan preparando il risorgimento del pensiero italiano pel giorno

in cui sara cessato 1'impero della rivoluzione. Intanto per6

che i saggi dell'Italia legale si arrovellano per isprofondare le

scienze speculative negli abissi del piu volgare materialismo, in

mezzo ai cattolici e sotto gli auspicii dell' immortale Pontefice

Leone XIII si vanno maturando gli elementi del futuro risor-

gimento del pensiero italiano.
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I

Si tenevano sicurissimi tanto 11 dottor Morosini, quanto la com-

plice Ofelia, di avere a trovare a Yenezia la Corinna Schiappa-

casse, e se non cola, certo a Brindisi o ad Alessandria d'Egitto. E
bene aveano ragione, sia che lo spirito lo avesse loro manifestato,

sia che avesse il dottore parlato a nome di un finto spirito, come

era piu verisimile. Tutto il viaggio era stato discusso tra loro, e

accordato: citta, alberghi, ore delle corse in ferrovia, partenze e

arrivi per terra e per mare. Aveano anche preveduti i casi in

cui convenisse protrarre una fermata o anticipare una mossa,

senza per6 fallire mai al minuto itinerario disegnato. A questa

guisa diveniva certissimo, che il dottore correndo sulle pedate

di Corinna, o tosto o tardi la raggiugnerebbe. E d'ogni cosa erasi

formata una scrittura duplicata, per 1'uno e per 1'altra. Ma, se

nulla accadesse d'impreveduto, il primo incontro doveva seguire

a Yenezia.

A Yenezia, giusta le intelligenze, Corinna doveva albergare in

una casa indicatale dal Morosini. Era questa un luogo di fiducia,

quello stesso in cui il Morosini, dimorando a Yenezia con Marcan-

tonio e Sarah, aveva chiamato miss Ofelia per abboccarsi con lei

e concertare di collocarla in casa Schiappacasse come istitutrice.

La casa era situata alle Fondamenta delle Zattere, sul canale

della Giudecca. Miss Ofelia venne subito riconosciuta dalla Ee-

becca, padrona di casa, che era una donnetta mascagna come una
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zingara; e il Morosini molto piu fu festeggiato come un'antica e

cara conoscenza dell' albergatrice, la quale da piu auni teneva

quell' affogatoio sotto titolo di quartiere mobiliato. E bene, si-

gnora Eebecca, disse il dottore, ci 5 qui qualcuno clie mi aspetti?

La vostra colomba, volete dire, rispose la affittacamere: si,

& venuta qua a posarsi un momento, ina subito ha ripreso il yolo.

Yi avevo pure scritto di trattenerla, e non lasciarla spulez-

zare senza una necessita. che vi era qualche brulichio da parte

della polizia?

Nulla, per grazia di Dio, nulla.

E dunque perche tanta furia?

CM lo sa?

Spiegatevi, Eebecca, narratemi tutto tutto minutamente.

15 presto fatto. La signorina capitft qua col treno di mar-

tedi mattino.

Martedi? Dev'essere giunta lunedi sera...

No, no: martedi mattino. Lunedi sera fui alia stazione, e

lei non ci era. Martedi, insomnia ieri mattino e non ier F altro.

E quando 6 partita di qui? dimandd impensierito il dottore.

Quasi subito arrivata.

Come pu6 essere cotesto? disse il Morosini airofelia. Che

nuovo fatto ci & qui. Certo, se & partita da Pegli lunedi mattina,

doveva arrivare qui la sera.

Chi sa? Avra fallito il convoglio a Sampierdarena... o si

sara trattenuta a Milano...

Basta, poco importa, ripigli6 il Morosini, la raggiugneremo

per la yia di Brindisi. E rivolgendosi di nuovo alia Eebecca:

Era tranquilla? stava di buon animo?

Per verita, un po'abbattuta mi parve.

Mangi6 di voglia?
- Poco o punto: prese un caff6, e nient' altro; forse il viaggio

le avea svegliato le forze di stoniaco. La cameriera poi...

Che cameriera?
-
Quella che mandaste con lei.

- che indovinello 6 cotesto? torn6 a dimandare il Morosino

airofelia. Una cameriera!
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E Ofelia: Chi sa? qualche donnicciuola raccattata per via...

forse una diavolessa trincata e birba, che avra capito a volo che

la signorina era un pesce fuor dell'acqua, e le si sara attaccata

ai panni per serva.

Insomma, conchiuse il Morosini, facevate meglio, cara Re-

becca, a non lasciarla partire sino al mio arrive, secondo che vi

avevo raccomandato.

A essere indovino! Perche lei fece Tali senza dirmi ne a Die

n& a diavole.

- Colla cameriera?

Sicuro: almeno cosi credo, perch6 disparvero tutte e due ad

un tempo. Avevo tutta la miglior voglia di fermarle qui, se

m'avessero parlato: ma le uscirono, dicendo che andavano a

messa, e le ho ancora da rivedere.

Poffare! disse il Morosini. Sapete che non mi piace nulla

tutto cotesto? Che la cameriera, Dio sa che birbona, Tavesse

tranellata?... che Favesse spiata alia polizia?

Quietateri, dottore: non pu6 essere. Se la cadeva in mano

de' birri, per prima cosa la questura mandava sequestrare le robe

lasciate qua : e invece tutto il giorno e la notte non s' 6 visto

aliare qua intorno baffo di poliziotto. Le robe sue sarebbero an-

cora nella camera, se io non le avessi nascose per prudenza. E
vero che non c'era dentro nessuna carta, ma fidati 6 un galan-

tuomo e non ti fidare & un gran santo.

Io conosco abbastanza Corinna, entr6 qui miss Ofelia: per

me sta che andando attorno si sara accorta che qualcuno la guar-

dava : sfido io, un occhio di sole a quel modo. Si sara immaginato
di venire adocchiata, pedinata, inseguita; e si sara fatta portare

alia stazione per fuggire piu lontano.

Credo anch'io, disse il Morosini: non pu6 esser altro. Questo

era appunto Taccordo: se nascesse paura, proseguisse oltre, senza

stornarsi dalla via prestabilita. EH'& adunque in sulla strada fer-

rata per Ancona, Bari, Brindisi : non pu6 esser altro.

Non pu6 esser altro, ripet^ la Rebecca.

Non pu6 esser altro, conferm6 1' Ofelia.

Dunque mano ai telegrammi e alle lettere, e poi via anche
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noi, via come il vento. Facciamo di arrivarla prima che prenda

1'imbarco per Alessandria.
.
Si vede che ha il fuoco alle reni: la

paura non ragiona.

Uri telegramma fu diretto subito al signer Marcantonio, in

quest! termini : Arrive felice. Buone speranze. Dimani avrete

altre notizie. > Stese un secondo telegramma e una lettera che la

Eebecca doveva poi spedire il di seguente alia sera. In questo

secondo telegramma, diceva : Buona giornata in Yenezia. Parto

per Brindisi. Sono sicuro del fatto mio. Eiceverete lettera domat-

tina. Con questo artificio di due telegrammi dati a Yenezia,

volea far credere di essersi dimorato due giorni in questa citta, e

cosi arrivare poi a Brindisi e ad Alessandria in tempo che il si-

gnor Marcantonio il credesse tuttavia in Italia. Ci aveva perci6

le sue buone ragioni.

Nella lettera poi, fatta impostare dopo il secondo telegramma,

scriveva un monte di fandonie : che arrivato appena a Yenezia il

mercoledi mattino, aveva noleggiato un paio gondole a due remi,

una per s&, 1' altra per Ofelia, e che distribuendo 1' opera in due

parti avevano fiutato e braccheggiato per tutti i principali alber-

ghi; questo lavoro era durato tutto il mercoledi ela notte e parte

del giovedi; che finalmente egli avea scoperto il nido cercato,

poche ore dopo che 1' uccello aveva preso il volo. Avere essi fisca-

leggiato i servitori dell' albergo, e risaputo che nessun uomo ac-

compagnava Corinna, si solo una donna di servizio, non si sapeva

ben quale; il che concordava cogli avvisi dati dagli spirit! nella

consulta tenuta a Pegli prima della partenza ;
ma poco male es-

sere la fuga, mentre aveano potuto appurare anche la direzione

presa dalla fuggitiva, cioe la ferrovia lunghesso PAdriatico; non

contenti di ci6, avere 1' Ofelia consultato la tavoletta spiritica,

e questa avere confermato appuntino le informazioni dei came-

rieri dell'albergo, indicando precisamente Bar! e Brindisi; dunque

egli e 1' Ofelia partivano in gran diligenza a quella volta, e in

meno di quarantott'ore raggiungerebbero Corinna senza manco

veruno. Sul fine della lettera dava una toccatina, cosi di volo,

delle esorbitanti spese incontrate, nelle indagini agli alberghi,

dovendo ungere le man! ad ogni inaniera di servidorame per farli
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cantare prima e tacere poi. Dava per suo prossimo recapito:

Brindisi, fermo in posta.

Kespir6 in leggere tali particolari il povero Marcantonio, gia

mezzo ingrullito dalle spiriterie, e piu che mezzo dal crepacuore.

Tuttavia non communic6 la lettera al fratello Pierpaolo, perche

in essa si parlava di consulti spiritici, che 1'avrebbero fatto sa-

lire su tutte le furie : tanto piu che questi era venuto apposta da

Genova, per sapere del partito preso, ed aveva fieramente biasi-

mata la pazzia di spacciare il dottore in traccia di Corinna.

Hai mandato il nibbio, diss'egli, a salvare la colomba: le sono

cose da manicomio, ideacce da meritarti la camicia di forza. Se la

cosa non si rischiara tra pochi di, nessun mi tiene dal mettervi

le mani io.

II fatto era che tutti e due erano in inganno, cosi Pierpaolo

come Marcantonio. Lo stesso dottor Morosini cadeva in errore.

I lunghi e minuti concerti presi tra lui e Corinna non approda-

vano a nulla. La infelice fuggitiva era bensi corsa un tratto sulla

mala via tracciatale, ma si era sviata a mezzo cammino.

LXX.

DA PEGLI A S. MARCO

Molti motivi aveano contribuito a dar leva airanimo leggiero

della Corinna: le scappate estrose del padre, che la intronava coi

milioni, 1'umore altiero e bizzoso sempre piu intollerabile della

madrigna, e il trovarsi finalmente al punto di doversi disdire

pure una volta al Pensabene, il quale tra poco le capiterebbe in

casa a conchiudere o a rompere le trattative. Ma tutte queste

ugge non bastavano ancora a determinarla ad una fuga. Per-

ciocche sebbene pei responsi avuti a Marsiglia, a Torino, a Fi-

renze, a Londra, non dubitava piu che la sua felicita non fosse

legata con la fortuna di Morosino Morosini; pure il cuore ci en-

trava per poco, ed ella moveasi presso che tutto per ragionamento.

Quindi, senza un nuovo assillo messole al fianco, forse indugiava
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ancora dell' altro priina di prendere un partito efficace, sopra

tutto cosi rovinoso come il proposto.

La somma del partito caldeggiato dal Morosini, era che ella

si dovesse allontanare da casa (non si diceva fnggire), e ridursi

in luogo sicuro ed onorevole, e di la trattare col padre, rispetto-

samente, il suo matrimonio. Sarebbe piti facile Tun cento, ragio-

nava il dottore, ottenere il consenso di lui, cosi da lungi, che

non da presso : la madrigna darebbe di cozzo (il dottore giurava

di avere buono in mano per affermarlo, e forse dicea vero), o certo

non si gitterebbe a traverso. Essere questo il modo pratico di

mettere ad effetto il consiglio dato dallo spirito di Torino, che

Usognava forzare il padre. So non che neir animo di Corinna

1'idea di uscire soppiattamente di casa sua, e dimorarsi altrove

contro il volere del padre, pur sempre nietteva ribrezzo. Ed erane

potissima ragione, che sebbene dementata dalle tregende spiri-

tiche, pure non cessava di tenere altissimo il punto del suo de-

coro. Era questo un miscuglio di sensi virtuosi e d' amor proprio,

che tutto insieme rattenevala dal traboccarsi a certi precipizii

piu vituperosi.

Fa d'uopo che il Morosini e 1'Ofelia dessero le spese al cer-

vello per appianarle la yia piena di rompicolli e coprirle la bocca

del baratro. Ell' avea puntato i piedi al muro, e rispondeva forte-

mente all'Ofelia che spesso faceva da portavoce al Morosini:
- Di andarmene via tutta sola, e peggio se accompagnata dal

dottore non me ne parlare piu: non mi voglio disonorare. lo non

vo' venire a tu per tu con lui, finche non mi abbia dato 1'anello

in chiesa. A questo fastello si trov6 la sua ritortola, assicu-

rando lei, che non sarebbe sola, altro che sino a Ycnezia, gite-

rella di poche ore. La troverebbe una donna per bene si e si, che

la condurrebbe a casa sua celatamente. Di la s'intavolerebbero le

pratiche. II dottore arriverebbe a Yenezia, ma non abiterebbe

con lei; solo Ofelia verrebbe in un modo o in un altro a teneiie

compagnia, e a servirle di testimonio della sua condotta inteme-

rata. Che se nascesse pericolo, si prenderebbe la via di Brindisi

e si passerebbe in Egitto, donde con tutta pace si farebbe sentire

al signor Marcantonio la necessita di condiscendere alia figliuola.



LXX. DA PEGU A S. MARCO 443

E se qualcuno mettesse su la polizia a cercarmi? obbiettava

Corinna.

Non v
7

6 ombra di pericolo, rispondeva il dottore. CM va a

sospettare sopra una ragazza nascosta in una casa onorata? In

viaggio datevi per una istitutrice, chiamata in Alessandria da un

mercante genovese, che cola ha famiglia, e tutti lesti.

Ed anche con siffatti temperament! e palliativi Corinna non

dava ancora nella pania. Ofelia le si mise intorno. Di notte, ser-

rata con lei nella camera consultava la tayoletta spiritica : e, fosse

frode del diavolo o della media, il fatto fu che il martelletto pic-

cMante sulF alfabeto, in pid volte, approv6 tutto il disegno inven-

tato dal Morosini, qualche spediente suggerendo per giunta, e

qualche altro mutando in parte. Poi le risposte spiritiche ven-

nero copiose ed eloquenti a rincorare la ormai sedotta fanciulla,

profetandole che ogni cosa riuscirebbe tranquilla; non si corre-

rebbe riscMo veruno n6 in terra n& in mare
;
babbo farebbe di

necessita virtu, il suo sdegno riuscirebbe ad una tempesta in un

bicchiere, o piuttosto ad una nube volante, che tosto lascerebbe il

cielo libero e sereno; poi 1'amore di quiete, la brama di riacqui-

stare la figliuola, le belle doti dello sposo, le persuasioni della

signora Sarah finirebbero di vincere ogni ostacolo e ricomporre

la pace. Tali perfidiosi consigli, frequentemente incalzati dagli

spiriti prevalsero finalmente sull' animo stravolto di Corinna
;
ed

ella permise che si fermasse il giorno in cui metter fuoco alia

mina.

Yenne prescelto un lunedi : e mancavano tre giorni. In questi

Corinna scrisse il biglietto da spedire alia madrigna da Sam-

pierdarena, per darle lo scambio, e schivare le ricerche almen

per tre giorni : cosa che poi non riusci a seconda del divisato.

Scrisse ancora una pensata lettera colla quale chiedeva formal-

rnente al padre suo il consenso per isposare il dottore, lettera cui

consegn6 al Morosini stesso, com
7

egli voile, affinch& potesse spe-

dirla a tempo opportune. Malgrado tutti questi preparativi, la

notte precedente alia fuga Corinna dieci volte si dest6 con so-

prassalto, dieci volte, titubante, fu per dare addietro, dieci volte

fu dovuta confortare dalla Ofelia coi consigli suoi e della tavo-
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letta spiritica. All'ora posta per la partenza, ancora nicchiava;

e fu d' uopo che la trista maestra pressoch& la sospingesse fuori

delle stanze. Ttittavia, dato che ebbe Corinna i primi passi, fece

anirao risoluto e fronte proterva; si svilupp6 dispettosamente

della cameriera di sua madrigna che si profferiva di accompa-

gnarla fuori, prese il tramvai p6r Sampierdarena, la trov6 un

uomo che recasse alia madrigna il sup biglietto colla data di

Geneva, nel quale mentiva di trattenersi tre giorni presso lo zio.

Al passare quivi il convoglio si gittft in un compartimento di

seconda classe, avendo preso il biglietto per insino a Yenezia.

Tutto cotesto lavoro cost6 a Corinna uno sforzo crudele: nia

pur vinse, e alFesterno niun segno diede di sbigottiraento. Ma
come si trov6 nel carrozzone, sola, senza conoscenti, con facce

nuove, la sua fantasia prese ala. Yenezia!... BrindisiL. Ales-

sandria!... lo YO in un mondo sconosciuto, tra gente non mai vista,

in avventure Dio sa quali... sola! Per me non ci & amici... Babbo,

mamma, i miei... piu nessuno !... Almeno avessi meco la mia buona

Menica! Ma 5 un nuovo mondo... sola! Le pareva d'inoltrarsi

nel deserto del Sahara. E pure intorno a lei il compartimento era

gremito di passeggeri. Poco stante non era piu la solitudine quella

che 1' affannava, era la folia. Si guat6 intorno peritosa e timida :

- E se vi fosse alcuno qua che mi riconoscesse ? Si tir6 in

volto il velo, velo scelto a bello studio, fitto il possibile. Ma

se pur cosi fossi scoperta?... Se in casa si fossero addatf di qual-

che cosa, e mandassero ad inseguirmi?... se un poliziotto... spe-

riamo di no... Se almeno il convoglio si movesse! Pare lo fac-

ciano apposta, & inchiodato qui... e tutti mi guardano. Nessuno

la guardava, nessuno faceva attenzione a lei; massime atteso il

costume americano, troppo americano, oggimai prevalente, di

viaggiare le ragazze sole, come bersaglieri. Ma a Corinna sem-

brava che ogni uomo le fissasse gli occhi addosso, sembravale

che ciascuno le leggesse in volto il reo disegno di fuggire dalla

casa paterna, e quasi quasi si figurava che gia qualcuno le fa-

cesse la spia, che alia prima fermata un gendarme si presentasse

a dimandarle 'Chi & lei? dove va? > e le intimasse Tarresto.

Alia stazione di Eivarolo, distante non piu di dieci minuti,
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ella avea gia combattuta una lunga battaglia, ed era piu vinta

che vittoriosa. Gruard6 timidamente dallo sportello : la vista di un

campanile dominante tra villette e casini su su nella gola di un

delizioso valloncello sin presso alle mura di Genova, le rammentft

ch' ell' era salita una volta a quel caro santuario della Madonna
;

e si senti stringere dalla necessita di pregare. Tento di rivolgere

un affettuoso pensiero alia Yergine, consolatrice degli afflitti:

ma la supplica le nioriva sul labbro. Che prego? di non essere

rincorsa da'miei cari... di non venire riconosciuta... di arrivare

sicura a stranio paese, forse fin di 1& dal mare... Non pu6 la

Madonna gradire la mia preghiera. E si rincantucci6 nell'an-

golo ove sedeva, bramando di non essere vista, se possibil fosse,

da nessuno. A Bolzaneto giunse cosi sopraffatta, che chi F avesse

osservata da presso, avrebbe ad occhio ravvisata in lei una sven-

turata fanciulla, divorata da crudo rimorso.

Prima di arrivare a Pontedecimo si sentiva mancare le forze:

logoravala profondamente la passione delFanimo, e per giunta

^rasi scordata di far colezione prima di partire. Temeva di venir

meno ogni momento. Si rec6 sopra se stessa, e con uno sforzo di

volonta ragion6 strettamente : E se mi si d&sse uno sveni-

mento?... Mi faranno scendere... convent ch'io mi nomini... sarei

rimandata a (Jenova tra due gendarmi... E pure cosi non arrive

certo sino alia stazione di Alessandria, dove si da tempo da rifo-

cillarsi. Si appunt6 con piu violento sforzo di mente a trovare

un ripiego: e un lampo di luce le baleno dinanzi al pensiero:
- Potrei fermarmi a Busalla: e il paese della buona MenicaL.

Si, si: rifiatare un tratto in casa sua... Ma essa non mi tradira?

Si... no... tocca a me tapparle la bocca... Ma ne ragioni ne danaro

la potranno far tacere... bene, le daro ad intendere che... che...

ci penser6: vedmmo... Intanto perdo la corsa e il prezzo: poco

importa, il danaro non mi manca... Ma che dir6 alia Menica?...

Dir6... dir6 cosi e cosi... ottimamente!... E poi ripiglier6 fiato:

n' ho tanto bisogno !

Mentre cosi almanaccava Corinna, si udi un fischio acutissimo

e lungo: si era di la da Pontedecimo, e il fischio annunziava

1'entrata sotto le gallerie de'Giovi. Ci6 che sofferse Corinna in quel
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buio profondo non & facile a dirsi. Nel tumulto della sua imma-

ginazione sbrigliatasi novamente per quelle improvvise tenebre,

le pareva correre di ruina in ruina, di voragine in voragine nelle

viscere della terra : ad ogni sibilo del vapore trepidava d' un im-

minente disastro, ad ogni sussulto della carrozza parevale di tra-

boccare in baratro piti profondo. I ininuti le durarono secoli, la

testa le era divenuta un fuoco : le si voltava il cervello, se pii\ a

lungo durava la burrasca di queste fantasie ferali. Quando alia

fine la luce riapparve, si credette scampata alle fauci deli'abisso.

Prese con mano trepida la sacca, e si slanci6 sotto la tettoia a

confondersi tra la folia. La guardia dell'uscita le fece osservare

che il suo biglietto era per Yenezia. - - tttnunzio al resto della

corsa, diss'ella: mi sento poco bene. E passo oltre.

Era sul punto di chiedere ad una vecchierella dell' abitazione

della Menica, quando un gendarme che era quivi presso, ritto,

distratto, annoiato, le volse a caso un'occhiata, niente scrutatrice,

niente sospettosa. Corinna trasali di spavento, si senti vacillare

le ginocchia, per poco non le falli la lena di proseguire. And6 a

chiedere piu lontano 1' informazione, a fine di sottrarsi piu presto

alia presenza terribile del gendarme. Per buona sorte la casetta

della Menica era a pochi passi, e la buona donna era tornata

allora dall' ascoltare la santa messa. Com' essa vide 1' apparizione

(ch& bene un' apparizione le parve) della sua cara padroncina,

non pose mente che ella fosse ansante, sudata, costernata; e con

un grido di stupore la salut6 affettuosamente: Lei qui, si-

gnorina?
- Grli 6 un caso... ti dir6, volevo rivederti.

- Ma che onore 6 questo? Non 1'aspettavo mai... Sia la ben-

venuta cento volte: mi da la vita ogni volta che la riveggo... In

fin de' conti io sono sempre la sua Menica, non mutata in nulla,

perche, non fo per dire, ma non le ho mai dato un dispiacere...

Fho veduta nascere, e 1'ho portata in collo, io, la povera Menica

(e si asciugava una lacrima)... E poil... Basta, lei non ci ha

colpa... La si riposi un tratto, mi comandi e non abbia riguardi.
- Ti dir6 tutto, quando avr6 ripreso fiato : sono affannata dal

viaggio...
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Poverina!

- Mandami prendere un caffe con un semel burrato.

-
Signorina, un po'di caffe si fara qui: Io so far bene, si

ricorda? Siamo poveretti, ma...

-
Fa'tu, sai che mi piace non molto carico.

Nel far bollire il bricco la valente donna discorreva di cento

cose. A un tratto, come risovvenendosi di un errore: Ma io ho

scordato di dimandarle con chi venuta fino alia stazione.

- Una cosa per volta, cara Menica. Sono venuta qua con

babbo, il quale & passato oltre. Anch'io avevo il biglietto per

Milano, ma ho yoluto fermarmi qua per rivederti, e stasera pro-

seguir6 la corsa.

-

Troppo buona, la mia signorina: grazie! Gia lei mi ha

sempre voluto bene... E chi viene a levarla?

Una cosa per volta, torno a dirti. Ora mesci il caffe.

Subito, subito. Ma 1'aspetti due minuti: ho mandato mia

sorella per i semel freschi; a momenti ell'e qui.

Corinna, sedendo, cianciando, si veniva rimettendo delle paure.

La vista di quella donna dabbene e amorevole, la casa chiusa e

tranquilla, tolto dalla vista Tanfiteatro dei passeggieri che le pa-

revano divorarla col guardo, tutto concorreva a rasserenarla. Le

rallentava il battito accelerato del cuore, le calavano i rossori del

volto, ripigliava il suo essere naturale. Zupp6 due bravi semel,

bene spalmati di burro freschissimo, che le andarono in tanto

sangue. E allora pote scodellare con faccia fresca la pensata

bugia: Senti, Menica, ho una cosa da proporti: vuo'tu farti

una bella passeggiata meco?

Perche no? Dio volesse!

E bene, io debbo andare a Milano, dove, con permissione

di babbo, passer6 una settimana o due colle mie maestre : se tu

vuoi venire, mi accompagnerai sino al collegio. Ti fermi la un

giorno, vedi il duomo di Milano, altro che FAnnunziata di Ge-

nova! Poi te ne torni a Busalla... S'intende, non ci perderai

nulla, anzi ci guadagnerai una mancia e un bel bacio.

Menica non capiva in se della gioia per si cara proposta : tut-

tavia rispose: E il signor babbo non Favra per male?
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- Che! Non ci e manco da dubitarne. Gtia, mi ha detto, che,

se lui non viene a prendermi, fino a Milano posso andar sola.

- Andar sola? fece Menica, proprio sola?

- Che fa? non sono che poche ore di viaggio, ed io non ho

mica paura del ban che mi si magni.

Nel suo cuore Menica disapprov6 fortemente la licenza data

dal signor Marcantonio. Mandar sola una bambina di diciot-

t'anni, su per le strade ferrate!... e bellina a quel modo!... Glia,

T ho sempre detto, in quella casa hanno il cervello sopra la ber-

retta. Ma alia signorina rispose :
- -

Quando lei lo gradisca,

per me e una festa, pensi!

Cosi il primo tranello, bene ordito, riusci a maraviglia bene.

Corinna voile desinare in casa la Menica, e non all'albergo: tutta

la santa giornata non mise il piede fuori dell'uscio. Alia sera

si rec6 alia Stazione col velo in volto, sebbene fra quei monti

fosse gia b'uio. I biglietti li prendo io, diceva Corinna alia

Menica: tu non hai viaggiato mai.

Sono stata lontano, sa, anch' io : fino alia Madonna di Sa-

vona!

Ben be', stanotte si va ancora piu la, piCi la assai.

Prese due biglietti di seconda classe fino a Yenezia, li mostr6

essa alia guardia deU'ingresso, e li chiuse nel portamonete. Questa

notte la povera Corinna la trascorse ineno agitata dalle furie che

non la scarsa ora da Geneva a Busalla. II primo passo equello che

piu costa, specie alia donna. Poi era notte, ed ella aveva una com-

pagna, a'cui fianchi ella non destava piu 1'ammirazione de'pas-

seggeri. II suo gran pensiero era d'indurre la Menica ad accom-

pagnarla fino al giorno che arrivasse la licenza di babbo e si

conchiudesse il matrimonio. Yarcata la mezzanotte, cominci6 Fas-

sedio, aprendo le trincee dalla lontana prima di venire agli ap-

procci. Un po'per ragione, un po'per disperazione, ell'avea ra-

cquistato la sua energia e lo scaltrimento necessario a compiere
i suoi disegni. Con tutti i colori della moderazione, e con isfoggio

di riserbo verginale mise innanzi alia Menica la necessita in die

era di sottrarsi alia tirannia della matrigna e alle fantasticherie

e vere pazzie di babbo, a fine di provvedere al suo onorato collo-
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camento: avere essa perci6 preso il ripiego di ritirarsi in una

citta lontana, in casa d' una buona famiglia, e di la trattare col

babbo.

La Menica, sebbene sempliciana, sent! subito il marcio che

covava sotto, e dimand6: Dunque su' babbo non ne sa nulla

della venata di lei a Busalla e fin qua?

E chiaro: come avrei potuto dirglielo? Ma glielo scrivo su-

bito, appena arrivata in quella casa dove mi aspettano.

E non va nei collegio dalle sue maestre?

No, sai: te 1'avevo detto per non ti spaventare.

Questo viluppo di bugie fece male alia Menica, la quale ri-

spose : la senta, signorina, io ho ricevuto troppo bene dai

signori Schiappacasse, e non posso tener mano... lei capisce. Non

posso davvero in coscienza. Appena discesi in Milano, bisogna

che andiamo dalle monache: io non mi sento di accompagnaiia in

altro luogo. E sempre una cosa... se Io lasci dire, una cosa non

bella uscire di casa sua a questo modo, ma sara men male che

lei stia presso le sue maestre...

Ma non siamo mica presso a Milano, sai; noi siamo per

arrivare a Yenezia.

A questo nuovo tranello che si senti scoccare addosso la sem-

plice donna si confuse, si dispei'6, pianse:
- Ma allora che cosa

vuole che io faccia a Venezia, dove nessuno ci conosce?... Lei fa

la figura d' una ragazza cattiva, scappata di casa, e io la figura

d'una mezzana... Per I'amore di Bio, torniamo indietro, torniamo

a Geneva...

Non posso.

E bene, mi paghi il ritorno, e io vado via subito: in Ve-

nezia io non ci voglio stare, sarei una donna tradita: sia buona,

e non rovini una povera donna che le vuol bene, mi lasci an-

dare.

- Non ti esaltare la fantasia : che rovina ci e a tenermi com-

pagnia per qualche giorno presso una buona famiglia?

che ci 6 la qualche signore che 1'aspetti?

Oib6, manco per ombra: ti pare? Tutte donne, e di garbo.

Che se avesse a capitare qualche signore, non ti par meglio che
Serie XI, vol. IX,faac. 160 29 10 febbraio 1882
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sia meco una donna anziana, piuttosto che trovarmi io sola a

riceverlo?

Sicuro che sarebbe meglio, meglio per lei, ma non per me.

Che diranno i signori Schiappacasse, quando sapranno che w
sono lontano lontano, colla loro figliuola a farle spalla in quest!

brutti affari?... Per amore di Dio, la mi lasci andare.

E bene, se vorrai partire ad ogni modo, ti pagher6 il ri-

torno. Ma ci penserai dell'altro. Per ora chetati: non facciamo

scene.

Queste parole disse Corinna, perche si correva sul ponte della

Laguna, e si stava per scendere alia stazione entro Yenezia. Si

giungeva allora. Una donna vestita di nero aspettava Corinna

allo scalo. La riconobbe ad occhio, e le dimand6 : La signo-

rina viene da Genova? Anzi da Pegli?... conoscente del dottore?...

Corinna disse che si.

- E bene, la venga meco: io sono qui a bella posta per con-

durla alia casa destinatale.

La donna (era la Eebecca) chiam6 un gondoliere dei cento che

stavano alia proda dello scalo, fece scendere nella gondola le

forestiere (e non fu lieve faccenda ad accommodare sotto il felze

la Menica) e le condusse alia sua casa sulle Fondamenta delle

"Zattere. Per via si profondeva in complimenti e in cortesie;

giunta airalbergo, le rinfresc6 e le eonforto. Non era ancora ben

giorno in Yenezia, e meno nell'albergo: tuttavia la Eebecca mo-

str6 loro le carnere apparecchiate : Questa & la sua, signorina,

e questa qui dappresso 6 pel dottor Morosini.

II nome del Morosini pronunziato fu un fulmine per la Me-

nica. Schietta e bonaria, ma non punto sciocca, essa intese a volo

il fondo del maneggio, per lei non ci era piu yelame possibile.

E certo la casiera non avrebbe mai proferito questo nome, se

avesse preveduto 1'effetto: ma come dubitare che 1'accompagna-
trice di Corinna non fosse a parte del segreto ? Menica, ansiosa

e palpitante piu per la sua padroncina che per se, scord6 che

avea da tornar subito a Busalla, e dimandft: E la mia ca-

mera ?
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. Buona signora, rispose con isguardo furbo la Bebecca,

lei non era annunziata: io non ho altre camere libere. Converra

che abbia pazienza e si accoinodi in un albergo.
-
Bene, bene, ho capito.

E Corinna : Ma intanto che il dottore non arriva, la mia

caineriera potra restarsi qui. Bestate, restate qui Menica.

L'affittacamere non ardi opporsi a viso aperto. Disse: Come

la vuole, signorina. Ora le lascio farsi un poco di assetto. Anche

se vogliono riposare, facciano il comodo loro. Quando soneranno

il campanello, verrft a prendere gli ordini per la colazione e pel

desinare.

Intanto entrava una fanticella spettinata recando un vassoio col

caffe. Corinna lo prese con gusto; a Menica invece andava tra la

camicia e la gonnella : la poveretta era mezzo fuori di se, sudava,

gelava. Come fu uscita dalla presenza la fante, Menica si guardft

attorno, diede la stanghetta all'uscio, e poi d'un tratto si Iasci6

cadere ginocchioni a'piedi della padroncina, e colle mani giunte

e cogli occhi pieni di lacrime ardenti: Signorina mia, le

disse, per le cinque Piaghe del Signore, per la santa Yergine

Addolorata, guardi quello che fa. Non mi neghi, ho capito tutto,

lei & fuggita d'accordo col dottore. ElFe in bocca al lupo, se

non se ne ritrae subito, senza perdere un momento di tempo.

Corinna rimase muta, benche scossa da quest' atto inaspettato;

tent6 di rialzare la cameriera, ma questa, ostinata: Io non

mi alzo di qui, se non promette di ascoltarmi.

Si, si, ti ascolto, ma levati su, siedi qua.

Corinna era sul canape, dove avea deposto il cappellino e i

guanti, prima di sorbire il caffe: Menica le si strinse da lato,

e serrandole con affetto piu di madre che di serva ambe le

mani tra le sue: Signora Corinna, le veniva dicendo, lei &

giovanetta e non sa che il mondo e cattivo, ma io sono vecchia,

e so tante cose: se lei tarda un giorno qua, e arriva il dottore,

lei 6 una ragazza persa, disonorata per sempre dinanzi a Dio

e dinanzi agli uomini.

Ma, sai, col dottore io non avr6 che fare, perch& siamo

convenuti in cotesto che lui stara da se, io da me.
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- Belle parole per trappolare una bambina. Poi si fara tutto

il contrario.

no davvero. Poi per decoro avr6 anche la compagnia

della mia maestra
;
miss Ofelia ha promesso di venirmi a rag-

giungere anche lei.

Peggio ! peggio ! Una maestra che tien corda a questi

intrugli, & una birbona, e una donnaccia : bella salvaguardia !

E poi, la vede? la padrona di casa qui e di balla col dottore,

e non vuole aver gente tra'piedi. Ha subito cercato di mandarmi

via, perch& lei restasse sola. Or pensi che cos'e" una ragazza,

giovanina co^me lei, inesperta, a discrezione di un signore che 1'ha

fatta fuggire di casa sua : & un orrore a pensarlo.

E vero, ma po'poi io sono padrona di me, e non fo altro

che ci6 che voglio fare.

Padrona... padrona... E se domani cominciano a mancarle

i denari? E se domani... Via, e chiaro che una bambina, fuori

di casa sua, senza parenti n& amici... Ma che? ma che? non me

lo faccia dire, lo capisce anche lei. Yia, via, la creda a me,

non ci e altro da fare, che uscir di qui prima che il dottore

la sopraggiunga.

Le vere, giuste, sante parole della donna facevano un'impres-

sione profonda nel cuore di Corinna, in cui il sentimento della

sua onesta era tuttavia grande e forte, ed era non poco offesa

della improntitudine del Morosini, che avendo promesso di non

abitare con lei, aveva poi comandato una camera a lato della

sua. Tuttavia non sapeva risolversi a guastare d'un tratto tutta

la trama con lui lungamente studiata e composta. Pero alia

proposta rispose: E dove si andrebbe uscendo di qui?... E

impossible.

Si va ad un albergo. Meglio in un luogo libero, che chiusa

qui a chiave, e colla chiave in mano del suo amante. E poi si

pu6 chiedere consiglio.

Achi?

bella ! rispose Menica colla politica di ogni donnetta

cristiana, si chiede a un confessore.

Dio guardi ! fece Corinna.
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E bene, lasci fare a me. Tutto e che usciaino di questa

casa, che non odora niente di buono. Almeno andiamo a pregare

un momento in una chiesa. La venga via, venga subito.

E qui la buona Menica ricadeva in ginocchio, e rinnovava la

scena di prima, baciando la mano alia padroncina con piu calde

lacrime che inai, e soggiungeva: Sia buona, a dire qualche

avemmaria in una chiesa, o che gliene puo venir male?

Corinna era quasi vinta: Menica chiedeva tanto poco! Al-

zati, le disse, cotesto si puo fare.

In queste parole si senti frusciare al saliscendi, Menica Iev6

la stanghetta. Eientrava la fante del caffe, che non attese di

essere chiamata col campanello, e piu lurida e lercia appariva,

essendosi messo un po'di luce anche in quelle stanzucce misere

e buie. Chiedeva costei se dovesse preparare la colezione e quale

colezione. Corinna usata agli agi e al lusso della sua famiglia,

ne provo un ribrezzo indicibile, e non rispondeva. Eispose, di

suo, la Menica : Tenete pronto caffe, latte e cioccolata, per

di qui a un'ora: che noi andiamo a messa.

Corinna non si contrappose. Menica le aggiustft il cappello

in capo, gliel'annod6, le ricompose 1'assetto della persona, la

prese per mano, e tra d'amore e di forza 1'ebbe condotta giu

per 1'angusta scaletta e sino ad una gondola sulla riva delle

Fondamenta. Entratavi colla padroncina, disse al gondoliere :

Conduceteci alia pift bella chiesa di Yenezia.

AS. Marco ?

AS. Marco.
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I.

II disegno di una trasformazione in Italia. Articolo del signor

professore FRANCESCO IACOMETTI nella Rassegna Italiana, pe-

riodico mensile di Eoma (Anno II, fascicolo I, gennaio 1882).

Avra per avventura recato a taluno meraviglia che noi taces-

simo fin qui della Rassegna italiana, incominciata, 6 gia parec-

4shio tempo, a pubblicarsi in Roma con eleganza rara di carta e

di tipi. Non trascurammo per certo quel nuovo periodico, ne mai

dubitammo della sua bonta. Ma ci parve necessario di aspettare

a dime il nostro parere fin che la trattazione larga e compiuta

di qualcuno dei piu ardui argomenti, che sogliono agitarsi, diciam

cosi, tra le domestiche pareti anche dai sinceri cattolici, togliesse

di mezzo ogni nuvoletta suscitata da diarii liberali, al primo

apparire del periodico stesso.

II chiarissimo professore Francesco lacometti ci offre 1'occasione

desiderata, coll'articolo suo, uscito nel fascicolo del gennaio p. p.

Noi troviamo quest' articolo per molte egregie parti loclevolis-

simo. Ci piace soprattutto la serenita di discorso e di parola, che

accompagna sempre 1'Autore, pur tra lo spinaio di question! pra-

tiche difficilissime. Perocch& tale serenita dimostra che V anirno

suo trovasi affatto scevro da qualsivoglia mira, anche solo secon-

daria, di partito, ed anelante solo alia verita, cui tiene dietro con

caldissimo studio nei campi elevati della speculazione.

Qui per altro, come ne pare, 5 appunto il lato men forte del-

F lacometti. Egli doe, in cosa essenzialmente pratica, da troppo

piu che non convenga alia pura speculazione ;
e gli accade per

conseguenza di non vedere alcuni dati di fatto, i quali, veduti da

lui, gli farebbero senza dubbio, poich6 sincero egli 5 e desideroso

del bene, mutare non poco qualche idea, che nel resto 5 parte-

cipata da un esiguo manipolo di cattolici italiani.
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Diehiariamo non esser punto intenzione nostra di seguire a

parte a parte FAutore, nello svolgimento del suo tema. Noi non>

vorremmo ingaggiare coll' egregio laeometti una, polemica inutile,

se non anche uocim : inutile, perohe siamo certi ohe la maggior

parte degli italiani cattolici non ne imparerebbe nulla di nuovo,

come quella che da anni conosee a qual ordine pratico di idee

attenersi, senza volgere sia a destra, sia a sinistra; nociva poi,

perche nelle presenti distrette della Chiesa e della patria, piu

che di discutere, sopra opinioni le cento volte yagliate, 6 tempo
di virilmente operare.

Per il che non ragioneremo sopra tutti que'punti dell'articolo

che ci sembrano erronei, come faremmo se volessimo porre in

sodo il torto dell'Autore; ma ci staremo paghi ad abbozzare due

semplici osservazioni generali, lasciando che FAutore medesimo

ne giudichi secondo la sua saviezza.

La prima nostra osservazione riguarda lo scopo intrinseco ed

obbiettivo di tutto V articolo, che & vagamente contenuto nel tiisolo:

il diseyno di una foasformazione in Italia. L' egregio A. volge

nell'animo suo di cattolico e di italiano questo disegno di tras-

formazione, certo perch^ lo crede necessario o almeno molto

utile
;
altrimenti non varrebbe neppure la spesa di pensarvi. E

siffatta trasformazione, com'egli la concepisce, sta nel rifare aui-

troso la strada percorsa dalla rivoluzione per rendere a se mancipia

T Italia. In quella guisa cio& che la rivoluzione adoperossi a dia-

seminare rimmoralita, a diftbndere 1'irreligione, conseguenza e

poi principio di quella, a corrompere Teducazio?ie della gioventu,

a sconvolgere da capo a fondo la pubblica amministrazione
;
cosl

i buoni italiani debbono argomentarsi di riordinare la pubblioa

amministrazione, risanare Teducazione, sbandire i cattivi costumi

e lo spirito irreligioso. In questi quattro punti & compresa la

trasformazione ideata dal signor lacometti, che con fraseologia

non nuova la chiama anche difesa sociale e religiosa, e ricorre,

per provarne F urgente necessita, all' argomento pure non nuovo

del pericolo d'invasione socialistica che sovrasta alia nostra povera

patria. Insistiamo sulla poca novita di queste cose non per altro

motivo, salvo che per rammentare quali ne sono state le origini,
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in verita poco pure, e quanto trionfali le confutazioni che gia se

ne fecero.

II Prof. lacometti, come mezzo necessario insieme ed efficace di

quella trasformazione, suggerisce 1'unione sincera ed attiva di

tutti gli italiani che, nonostante la diversita degli opinamenti,

convengono in quei quattro punti cardinali. Ma perdoni il sig. la-

cometti, n5 se 1'abbia a male: a noi pare deplorevole che egli

ignori, una tale unione esistere gia in Italia da parecchi anni.

Non sa egli dunque che in ogni angolo del paese sorsero e vanno

senza posa sorgendo Associazioni cattoliche, incoraggiate dal Santo

Padre, fomentate dai Yescovi, guidate dal Clero, le quali si pro-

pongono per Fappunto di raggiungere i quattro fini da lui enume-

rati? Yia : egli sa benissimo tutto ci6; ma le associazioni cattoliche

non sqno il modo d' unione che a lui garba e reputa conducente

alia difesa sociale e religiosa della patria italiana.

Egli vuole che il gruppo, o il nucleo, da lui vagheggiato, si

formi altrimenti e sotto altri auspicii. Yuole che entrino a far

parte di esso tutti gli uomini onesti e savii, tutti coloro ai quali

sta a cuore V ordine sociale. E non domanda loro se abbiano o

no preso parte alia vita pubblica, cio&, in termini piu chiari

(poiche occorre d'intenderci bene), se sieno o no liberal!. Si con-

tenta eziandio che sieno fautori dell' Italia una con Eoma capi-

tale, e tanto cocciuti nel volerla che posti al bivio tra questa

e la difesa dei diritti della Santa Sede, parte non piccola sot-

toscriverebbeper la conservazione della prima, sacrificandolv i

secondi *. Purch6 si trovino essi d'accordo quanto alia tutela degli

interessi sociali sopra mentoyati, sono belli e buoni per ii suo

disegno di trasformazione, spalanca per loro tutte le porte della

sua unione, se non anche intuona il compelle intrare.

Egregiamente! Neppure queste idee sono nuove; ed indiche-

remmo i libri ai quali furono attinte, se ce ne fosse il bisogno.

Ma il bisogno non c'e davvero. Contro il fantastico disegno del

signor Professore militano per6 tutte quelle ragioni, che gia fu-

rono amplamente svolte nei giornali e nei libri di parte nostra, a

'
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proposito di progetti somiglianti. Qui non occorre se non che

compendiaiie.

L'unione o il nucleo o il gruppo designate dall'Iacometti, colla

perifrasi di nuovo partito che si opponga saldamente alle dot-

trine radicali
l

;
ed a cui 1' Opinione restituisce il suo proprio

nome antico e piti chiaro di partito conservators
2

,
fece gia pes-

sima prova, non tanto per 1'opposizione che trov6 dappertutto,

quanto perch& il concetto medesimo, che 1'informa, e un concetto

praticamente sbagliato.

Di vero, esso parte anzitutto dal date che quei non pochi libe-

rali e sostenitori foil'Italia Nuova, che domandano oggidi 1'aiuto

dei cattolici per difendere 1'ordine sociale minacciato, mirino dav-

vero alia difesa dell' ordine sociale, piuttosto che di s& stessi e

del loro crollante edificio. Ma 1'ammettere fiduciosamente quel

dato fa onore alia lealta di chi I'ammette, non alia sua perspicacia

nel giudicare degli uomini e delle cose. Perocch& & da supporre

che gente, la quale mise sossopra 1' Italia affine di stabilirvi le

massime piu avverse al cattolicismo, invochi ora il braccio dei

cattolici, unicamente per farsene schermo contro le conseguenze

funeste ai lor proprii interessi, che altri piu logici e piu arditi

stanno per trarne. Pertanto la progettata unione dei cattolici con

costoro e almeno molto pericolosa.

Inoltre, non vediamo quanto nel mostrarsi caldi partigiani di

quell' unione ci guadagnerebbe il decoro dei cattolici. I cattolici,

come riacometti mostra molto bene, rimanendo saldi insieme col

Papa, nei loro principii antichi, non pure si serbarono innocenti

di tutte le stragi operate dalla rivoluzione nell' ordine sociale e

religioso ;
ma sono altresi i soli che possano ripararvi. Tocca per-

tanto ai rivoluzionarii di rendersi in colpa. Se sono sinceri, se

veramente sono convinti del male commesso, se bramano daddo-

vero di non lasciar inghiottire la societa dai gorghi del radica-

lisnio, vengano francamente a noi, non pretendano che noi an-

diamo a loro. Noi non vogliamo dettar patti a nessuno
;
ma crediamo

1
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Tommaso Tittoni sopra 1'articolo dell' lacometti.
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ferniamente che un'unione, in cui i cattolici dovessero rinunziare

anche solo alia esplicita, solenne, costante, pubblica difesa di

erti loro dhitti, mentre i rivoluzionarii, per parte loro, non ayes-

sero a fare niun sacrifizio, sarebbe per i cattolici indecorosa.

E poi qual pro di essa pei cattolici? vuol formarsi quel-

Tunione affine di sostenere, quanto e possibile, i sommi principii

flfcH'ordine morale, religioso, sociale, fuori della cerchia politim

figorosamente detta, cio6 insomnia fuori della Camera; ed i cat-

tolici possono a buon diritto rispondere che non ne hauno d'uopo.

^uando mai i cattolici rifiutarono il concorso di hi voile leal-

iMnte ed efficacemente promuovere con esso loro la religione, la

moralita, la cristiana educazione, la retta amministrazione della

'Cosa pubblica nei Municipii e nelle Provincie? Si ^sortino i cat-

tolici a fare di piu, in quanto e loro moralmente e praticamente

possibile; ina non si dica che non fecero nulla, tranne soltanto

deplorare e scandalizzarsi, che sarebbe un frizzo calunnioso e

vieto per giunta. Invece che a dubbii amici deir ordine, quali

sono tutti i liberali, si prestino magnanimamente 1'ingegno, 1'ope-

rosita, la penna ai cattolici; e quest! verranno in condizione di

fare piu e meglio che non abbiano potuto finora. La progettata

unione, se la si riguardi sotto questo aspetto, e dunque inutile.

la si vuole per difendere 1' ordine sociale in Montecitorio,

dove pare che vadano finalmente a terrnmare tutte le aspirazioni

dei promotori del nuovo partito, e non esitiamo a dichiararla

impossibile, ruinosa, contradditorm.

E impossibile, non che per la sola ragione di opportunita, am-
;messa daU'Iacometti nel suo scritto, ma per piti ragioni di ordine

altissimo, come 1'andato anno afferm6 il S. Padre stesso nel suo

memoTando discorso del 24 aprile. E una di tali ragioni di ordine

'altissimo, se del tutto non -c' inganniamo, e questa, che con quel-

runione di caitolici e di liberali in Parlamento, non si farebbe

che prolungare in Italia il regno della rivoluzione, tanto funesto,

pure in sentenza dell' lacometti, all' ordine sociale e religioso.

Che Dio per i suoi imperscrutabili fini lasci tuttora in piedi quel

regno, 6 fatto, a cui, colla grazia sua, ci rassegniamo. Ma che i

cattolici corrano a puntellarlo colle lor mani, quando sta per ca-



DELLA STAMPA ITALIANA 45$

dere, questo, non che rassegnarvici, ma nol possiaino ne lo dob*

biamo tollerare.

Chi ben consider* i fatti contemporanei, vede che V astensione

perseverante- dei cattolici dalla vita politica fu alia Chiesa.in

Italia feconda di> ottimi frutti. Se i cattolici italiani avessero

preso parte nel Parlamento al regime della cosa pubblicai, quella

che governa non apparirebbe di certo* un' oligarchic, traootante,

destitute d'ogni fiducia nelVinterno e conseguentemente d?ognr

alleanza esteriore; n& la vedremmo in sul pun-to- o di< capitolam

volontariamente col Papa, o di esservi costretta, piu tosto o> piui

tardi, dalla pressione morale dell' Europa. Questo b fatto splen-

dente di luce meridiana*, ed il cattolico che non lo yedfe & cieeo,

poichelovede e-lo confessa, non ultimo n& solo tra i liberali,

Euggero Bonghi
J
. Qual& per6 la conseguenza* pratica che dobbiair

mo inferirne?Questa senza dubbio: che per imbrogliare eritardare

la soluzione della questione papale, adesso assai; bene awiata,

non c' 5 mezzo piti opportune di quello indicato dall' laoometti*

Non diciamo gia che^egli intenda-ad imbrogliaiia e ritardarlai

Neppur per ombra! Anzi coll'unione da lui disegnata mira pre-

cisamente allo scopo opposto. Ma per ci6 appunto la chiamammo

contradittoria; contradittoria cio^ al fine per cui Tegregio Eror

fessore la propone, Perocch& non approderebbe ne a difendere la

societa italiana dall'invasione diel radicaiismo, n5 a sciogliere la

questione papale, in modo conforme ai desiderii del Santo Padre^

ed agli interessi della Chiesa e dell' Italia: desiderii ed interessi^

che il signore lacometti ha senza dubbio non meno a cuore di noi

e di qualsivoglia altro sincero cattolico.

pericolosa, indecorosa, inutile
;

o impossibilej ruinosa, con-

tradittoria, la trasformazione proposta dall' lacometti, quale egli

la propone, 6 inaccettabile. Ma 1'esser essa venuta da persona

di fede si schietta e cosi amante della Santa Sede, mostra una

volta di pii\ quanto sia facile, nelle cose agibili e precipuamente

1 Rammentiamo il costui recente lavoro sopra Leone XIII ed il Governo ita-

liano, dove si legge che il Papa, permettendo ai cattolici di mescolarsi nella vita po-

litica delle nazione, V avrebbe resa meno squilibrata che non e, e piu sicura nella

sua direzione. A buon intenditor poche parole ! D
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nelle politiche, il.dare in fallo. Peroeche son tanti e si varii i

dati di fatto da considerarsi in esse, die quando anche uno solo

involontariamente se ne trascuri, si piglia per certissima o sicu-

rissima dottrina, quello che molte volte e un roseo sogno.

Scendano alia pratica, si provino a dar vita ai loro disegni

di trasformazioni e di partiti nuovi. Non passera molto tempo,

e alia scuola dell'esperienza si dovranno torre giu dalla beati-

tudine delle loro magnifiche speculazioni, e battendosi la fronte

esclamare: oh! come ci siamo ingannati. In altri paesi, giu del

nostro avvezzialla vita pubblica, meno del nostro poveri di uomini

politici, furono tentate e fatte le unioni conservatrici, che si

vanno di tempo in tempo predicando ai cattolici d' Italia. Eb-

bene, con quale risultamento ? Con questo, di far concorrere i

cattolici alia ruina anche dei somnii principii sociali e religiosi,

che per le unioni mentovate eransi voluti conservare.

Di qui ci si apre naturalmente il passo all'altra osservazione,

che avevamo in animo di fare sull'articolo del signor lacometti.

Essa e intimamente collegata colla prima; e per6, dopo tutto

quello che della prima abbiam detto, possiamo sbrigarcene in

due parole. L'egregio professore, dietro le orme di uomini cono-

sciutissimi, il cui astro 6 ormai tramontato, separa la difesa

sociale dalla difesa della liberta ed indipendenza del Papa. Per

lui la questione piu urgente in Italia e il socialismo od il ra-

dicalismo. Si sciolga prima questa, il Papa verra poi. Verra

come di conseguenza. Che se avanti non si accomoda la prima,

non potra risolversi neppure la questione del Papa, o almeno

non potra darlesi un assetto stabile e duraturo.M

Qui notiamo di volo una pugna, per noi inconciliabile, tra que-

sto concetto e Taltro pensiero giustissimo dell'Autore, che il so-

cialismo od il radicalismo minaccia 1' Italia, perche al S. Padre

fu tolta la sua indipendenza; onde egli inferisce che la que-

stione sociale italiana s' imperna e rientra nella questione
dell' indipendenza pontificia

2
. Ma checch5 sia di cio, sosteniamo

che quella separazione, quantunque in teoria si possa forse am-

mettere, e praticamente in Italia addirittura impossibile.

1
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La rivoluzione italiana uni talmente fra loro la questione so-

ciale colla questione papale, che il volerle disgiungere torna nel

fatto concrete (e qui di fatti discorriamo, non di teoriche) ad

un'astrazione metafisica, ad un' astruseria, ad un'ubbia e nulla

piu. La rivoluzione, in Italia come altrove, tende a distruggere

il cattolicismo, che 5 il pift saldo propugnacolo dei principii di

ordine e di tranquillita sociale. Ma qui le accade quello che in

nessun altro paese; di poter cio& nascondere I'intimo suo disegno

nelle pieghe del vessillo nazionale. Muove guerra atroce al cat-

tolicismo; ma in nome delFunita nazionale e della patria. Giacche,

avendo il Capo del cattolicismo diritti di Sovranita anche terrena

sopra una piccola parte del suolo italiano, le torna facile di far

credere diretti contro il Sovrano temporale, quale nemico, a detta

sua, dell'unita della patria, i colpi indirizzati direttamente contro

il Supremo G-erarca della cattolica Chiesa. In Italia pertanto non

6 dato combattere efficacemente la rivoluzione, che sotto il vessillo

della Santa Sede; e rivendicando i diritti violati di S. Pietro, si

oppugna la rivoluzione, e quindi si compie la piu nobile e ga-

gliarda difesa dei sommi principii sociali.

Crediamo pertanto che, almeno in Italia, abbia a seguirsi 1'or-

dine inverso di quello proposto dal chiaro lacometti; vale a dire,

che la questione papale debba mandarsi innanzi alia questione

sociale. piuttosto, in Italia non si difendono efficacemente gli

interessi della societa, se non che propugnando a viso aperto quelli

del Papa. A dir breve, in pratica la difesa del Papa & mezzo

alia difesa sociale, non viceversa.

Anziche trasformazione di cose deve esser trasformazione
di persone e di massime l

,
dice 1'egregio Autore. Ma o noi non

vediamo lume, o a lui fa gabbo la sua buona fede. Imperocch^, an-

che mutate le persone, non si muteranno le massime, se prima non

si mutino intieramente le cose. Ce lo creda Tegregio Professore:

parte non piccola di quei liberali stessi che convengono con lui

nella necessita di difendere i sommi principii d'ordine e di mo-

ralita, sono disposti a sacrificare e i diritti della Santa Sede, e

quelli della societa
;
a crocifiggere, non che S. Pietro, ma eziandio

1
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11 Pivino Maestro, piuttosto che veder patire detrimento Funita

dell' Italia, quale essi F hanno fabbricata a tutto lor pro, con danno

incalcolkbile della Ghiesa e della patria. I piu poi della parte* ri^

manente, col baco del liberalismo nelle vene, si trovano o incapaci

di giudicar rettamente intorno gli stessi fondamenti del ; consorzio

civile, o troppo deboli contro la crescente marea del radicalismo.

Ed & con uoraini tali che F lacometti vuol collegarsi per la difesa

della societa ?

Se unione egli brama, un ?unione nobile, grande, generosa, non

nn partito, non occorre che s'affatichi a crearla; essa esiste; e ne

fanno parte cattolici adulti e giovani, pifi che F laconietti non

creda. E Funione di tatti i sinceri e franchi cattolici italiani, che

da un capo all'altro della penisola, sotto la guida dei Yescovi,

colla benedizione del Santo Padre, pur studiandosi in tutti i modi

di riparare le mine sociali e di impediiie, combattono coraggio-

samente per la liberta del Papa.

Crediamo anche noi che allo scioglimento stabile della questione

papale si richiegga una trasformazione di idee, principalmente

nelle classi dirigenti. Ma rinuncieremo perci6 ai procacciarne, il

pid presto che si possa, uno almeno NON INTOLLERABILE? Quando
si comineera a far giustizia ai diritti conculcati del Yicario di

Cristo, noi avremo in ci6 il segnale sicuro del ravvedimento del-

FEuropa; mentre ora gia se ne veggono alcuni felici indizii. E

quel nobile, e grande, e necessario fatto, assai piu che tutti i

progetti ed i disegni dei conservator! mal Mi o mal avvisati,

sara mezzo efficace alia trasformazione salutare della nostra patria.

II.

Fribourg La Suisse et le Sonderbund 1846-1861 per PIERRE

t
ESSEIVA. Fribourg, 1882. Un volume in 8 di pagine 526.

Yeramente le nostre riviste riguardano opere, scritte in ita-

liano, ovvero in lingua latina, che & lingua comune tra' dotti. Non-

dimeno, qualche rara volta, facciamo eccezione per libri di altro

idioma moderno, attesa Fimportanza del loro argomento o Funi-

versalita delle loro attinenze. Ci6 appunto si avvera del presente

libro dell'Esseiva. Conciossiach&, com' egli giustamente osserva
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nella prefazione, la Svizzera ha avuto una parte rilevantissima

nella catastrofe del 1848 : perocche da essa, come da centro incande-

scente, si e propagate rimmenso incendio, che ha coperto di rovina

1'Europa, ed ha per qualche tempo minacciato d'inghiottire tutte

le Monarchie. Onde non pu6 non essere di grande ammaestra-

mento la narrazione delle sventure, a cui soggiacque quell' eroico

paese per opera di quella liberta, che da S. Pietro fu definita ve-

lamento di malizia. Sostituzione violenta (cosi 1'Autore) di

rninorita alle maggioranze, guerra aperta contro la religione e i

suoi ministri, soppressione e spogliazione degli Ordini religiosi,

persecuzione di cittadini aventi opinione opposta al sistema domi-

nante, licenza sfrenata de' partigiani del potere, infine annichi-

lazione di tutte le liberta in nome della liberta; son questi i

principali effetti che si riprodussero dappertutto. >

La Confederazione svizzera ebbe la culla nel 1291, quando i

tre Cantoni di Uri, di Schwytz, di Underwalden strinsero insieme

alleanza per la scambievole difesa contro nemici interni ed esterni.

In seguito YI si aggregarono altri Stati fino a formare il numero

di ventidue; ma il fondamento comune fu sempre quello delFin-

dipendenza e autonomia de'singoli Cantoni. Trasformata da Na-

poleone I in repubblica unitaria, e poi dal medesimo restituita

quasi del tutto alia prima forma, per non violentare piu a lungo

le tendenze de' cittadini
;
essa fu dal Congresso di Vienna rico-

^tituita sulle antiche basi.

Se non che 1'elemento rivoluzionario, impossessatosi di molti

animi, cominci6 a turbar la pace fin da principio, massimamente

pel concorso degli emigrati di ogni paese, de'quali la Svizzera

era divenuta 1'asilo. Grli avanzi di tutte le rivoluzioni, abortite

in Europa, vennero a piombare sul suolo elvetico. Nubi di rifu-

giati politici, appartenenti a tutti i paesi, si precipitarono sulla

Svizzera, come le cavallette di Egitto, e compensarono la sua ospi-

talita avvelenandola colle loro funeste dottrine. Mentre che gli

uni, come il Dottor Straus a Zurigo e il Dottor Zeller a Berna,

tenevano pubblicamente scuola d'empieta, gli altri lavoravano con

ardore all
7

organizzazione di societa segrete, che in breve tempo

stesero sopra tutto il paese le tenebrose loro ramificazioni
1

.
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L'Autore deserive come questo partito della rivoluzione sotto nome

di radicalismo, divenendo sempre pift audace, segnatamente per la

debolezza de'preposti al potere; giunse per sommosse di piazza

a rovesciare i Gloverni di varii Cantoni, e alia forma di repubblica

cristiana sostituire un' altra fondata su i principii del contratto

sociale del Rousseau. In breve la Confederazione venne a mancare

del tutto al suo scopo di tutela scambievole; se non anzi si con-

vertl in aperto pericolo per la sicurezza e tranquillita de'singoli

Stati. Prova, dove altro non fosse, la connivenza e la quasi aperta

protezione che usava verso i cosi detti corpi franchi, vere ma-

snade di malandrini, che sotto gli occhi dell' autorita si formavano

nei Cantoni governati da radicali, e all'improvviso piombavano

sul territorio de' Cantoni non caduti ancora sotto il giogo del Ra-

dicalismo, per eccitarvi disorclini e mettere ogni cosa a ruba e

a socquadro. II perche 1' istinto della propria conservazione consi-

gli6 i sette Cantoni cattolici a stringers! tra loro in lega separata,

Sonderbund, per obbligarsi a mutuo aiuto, nel caso di assalti di

fuora o di perturbazioni di dentro. Di qui il Radicalismo tolse

pretesto alia gaerra civile, senza la quale ben intendeva di non

poter giungere al pieno compimento de' suoi voti.

Un articolo della Costituzione federale vietava la formazione
di alleanze particolarij ma aggiungeva, in quanta sieno pre-

giudizievoli al patto federative). La maggioranza della Dieta

federale, composta de' rappresentanti de' quindici Cantoni devoti

al Radicalismo, imponevano lo scioglimento del Sonderbund, alle-

gando il primo inciso dall' articolo dianzi detto, in virtu del quale

lo dicevano illecito. I sette Cantoni confederati, allegando il se-

condo inciso del medesimo articolo, sostenevano essere essi nel

loro diritto; giacche la nuova lega non contraddiceva ma concor-

dava al patto federale, il cui scopo era appunto la scambievole di-

fesa. Tanto piu che a cotesta difesa il potere centrale oggimai
non piu provvedeva, come i fatti dimostravano ad evidenza. Non
essendosi potuto venire a componimento ; giacche i radicali rifiu-

tarono ogni concessione o promessa, volendo che i sette Cantoni

confederati si riguardassero come ribelli; si ricorse quinci e quindi

alle arm!. II loro successo fu infelice pei sette Cantoni. Del qual
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effetto 1'Autore compendia cosi le cagioni : Ma a die dee attri-

buirsi il mal successo delle nostre armi? Come cristiani, noi vi

scorgiamo innanzi tutto, 1'azione arcana della Provvidenza, che

percotendoci ha voluto umiliarci ed istruirci. Oonsiderato sotto

un punto di vista meno elevato, questo cattivo successo ci sembra

doversi attribuire all' inconcepibile difetto del nostro sistema di

difesa, al difetto piu inconcepibile ancora d'un piano di cam-

pagna e allo slegamento delle operazioni che ne fu la conseguenza,

all'ignoranza dell'arte militare presso una parte de'membri del

Consigiio a cui era affidata la direzione superiore della guerra,

alia debolezza e alia tergiversazione de'Q-overni, alle dissensioni

tra'Capi militari, di cui molti sembravano meno preoccupati della

sorte c(ella guerra che non dell' etichetta di comando, soprattutto

infine Jiirincapacita o alia fellonia di alcuni ufficiali superiori, i

quali banno perduto 1'esercito, senza recare offesa al suo onore
1
. >

, Con queste ultime parole sembra che voglia dall'una parte al-

ludere allo slancio e alia bravura che mostrarono i soldati nei

singoli'conflitti, e dall'altra alia condotta piu che equivoca del

Maillardoz; a cui si dovette la caduta di Friburgo, che fu 1'ini-

zio di tutto il disastro. Nondimeno nel combattimento presso Lu-

cerna i Confederati, bench& piu della meta inferiori di numero

ai federal!, sarebbero rimasi vittoriosi, se il Generalissimo Salis

Soglio non fosse caduto ferito sul campo, e se non fossero venute

meno ai combattenti le munizioni, non giunte in tempo per ne-

gligenga o tradimento di chi le recava.

L'Autore racconta, come testimonio di veduta, gli orrori com-

messi dai vincitori nelle invase citta, in onta degli espressi patti

della capitolazione. Per trovare riscontri di simili atrocita, biso-

gna ricorrere col pensiero alle incursion! de' Yisigoti, degli Unni,

e de'Vandali. La penna rifugge dal riferirle. Basti dire che

quelle milizie invaditrici davano aspetto non di esercito regolare,

ma di orde di briganti.

La maggior parte del libro 6 poscia dall'Esseiva impiegata a

descrivere la persecuzion sistematica e crudelissima, che tosto

sMnizi6 e si accrebbe di grado in grado, contro la religione, i

; Pag. 90.
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sacri ministri, gli Ordini religiosi, e gli stessi Laid d'ogni con-

dizione e d' ogni classe, tanto solo che fossero in voce di conserva-

tor!. Tutte le liberta furono manomesse : liberta di stampa, liberta

di culto, liberta d'insegnamento, liberta d' associazione, liberta

personale. La rivoluzione in pieno trionfo, non us6, secondo suo

costume, nissun riguardo, ne tenne moderazione di sorte alcuna.

L' Autore descrive minutamente tutte le variazioni, che il di-

spotismo rivoluzionario ebbe ne' divers! Canton! in tutti i quindici

anni, a'quali si restringe la sua storia. Narra i tentativi fatti dal

popolo piu volte per liberarsi dal durissimo giogo; e gli atti san-

guinosi e crudeli, onde quei tentativi furono repress! dal partito

dominante. In fine racconta come dagii sforzi riuniti de'buoni,

per le vie legali, ma a grande stento, i Govern! local! oppressor!

in alcuni pochi Canton! vennero rovesciati; rimanendo per6 il po-

tere centrale tuttavia in mano di una maggioranza radieale
;
la

quale, sempre che pu6, con deliberazioni arbitrarie ed ingiuste

attraversa e bene spesso rende null! i conati de' Conservator!

pel ristabilimento dell'ordine. No! non proseguiremo nell' epilogo

di quest! fatti particolari, il che ci trarrebbe troppo in lungo; ma

rimettiamo i lettori a cercarli da loro stessi nel libro. Ess! ne

trarranno molto utili ammaestramenti. Yi scorgeranno come un

popolo, nella piu parte, affezionato alle avite tradizioni e di co-

stumi sever! ed onesti, pu6 essere travolto nel turbine rivoluzio-

nario e divenire vittima di atroci passion!, per opera di pochi

audaci ed astuti, che a via di menzogne lo illudano, ed afferrato

il potere facciano man bassa su tutte le leggi di umanita e di

giustizia. Yi vedranno a prova di fatti qual sia lo spirito libera-

lesco moderno, sorto dalla Massoneria, neH
7

odio massimamente

alia religione, alle persone che la rappresentano., alle istituzioni

che ne applicano i principii. II Satanico intendiinento non pure

di rimuovere Dio da tutte le relazioni sociali, ma addirittura di

abbattere il Cristianesimo si rivelera loro in tutta la sua turpi-

tudine. Ess! comprenderanno vie meglio che la rivoluzione libe-

ralesca non e altro al trar ,de' conti, che una preparazione e un

precorrimento all' worn del peccato, val quanto dire 1'Anticristo,

vaticinato dalle divine Scritture. Guai ai popoli, che si lasciano

abbrancare dalla crudelissima fiera.
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1. II vero, intorno all' insalubrita dei cimiteri 2. la previsione degli uragani.

1. Sbollita la mania del volere abolita la sepoltura e surrogate ad essa

il bruciamento dei cadaveri, la civilta moderna si adopera ad allonta-

nare il piu che sia possibile dall'abitatoi campisanti, sempre collo stesso

line di togliere dalla vista ci6 che ricorda all
? uomo la sua condizion

mortale, e di soffocare i piu nobili sentimenti di pieta non pur religiosa

ma naturale eziandio per can trapassati; e sempre collo stesso pretesto

della salute pubblica, messa a repentaglio dalla prossimita dei cimiteri.

L' aria, 1' acqua, la terra stessa si finge che corrano pericolo di restarne

ammorbate: dei quattro elementi ammessi dai nostri buoni vecchi, non'

resta ehe il fuoco, immune dairappestamento e capace di prevenirlo:

e se ci6 fosse vero, non avrebbero torto i cremazionisti di ricorrere a

questo salutare e necessario rimedio. Ma checche s-ia di costoro, ai no-

stri lettori piacera senza dubbio il conoscere che-eosa v'abbia di vero in

quel taato esagerato pericolb di ammorbamento.

Rifacciamoci prima dall'aria. Questa potrebbe nel caso nostro venire

ammorbata da quattro diversi elementi che si svolgono nella decompo-

sizione de'corpi morti; ci6 sono 1'acido carbonico, I'ammoniaca e 1'idro-

geno carburato, e per ultimo i germi miasmatici. La decomposizione dei

cadaveri sotto terra e, come si esprimono i chimici, una vera combu-

stione, il cui principal prodotto e 1'acido carbonico risultante dalla lenta

combinazione del carbonio (precipuo elemento di tutte le materie orga-

niche) coll'ossigeno contenuto sotto varie forme nel suolo. Pu6 dunque

1'acido carbonico svolgersi dal suolo dei cimiteri, e da esso principal-

mente si avrebbe da ripetere la loro insalubrita. Ora il Dott. Robinet, in una

sua dotta discussione intorno a questo punto, dimostra ad evidenza che

la produzione di quel gasse e inestimabilmente minore che non si sup-

poneva fin qui. Essendo gi conosciuta per accurati studii di altri la

proporzione del carbonio contenuto nel corpo umano, il Robinet ottenne

inoltre con una serie di numerose esperienze, fatte in varii spedali di

Parigi, le medie del peso dei cadaveri dati quivi a sotterrare; e il nu-

mero di questi risultando esattamente dalle statistiche, ne calcolb senza

rischio di grave errore, che il peso dei corpi deposti ogni anno nei ci-

miteri di quella citta somma a 1,389,000 chilogrammi. Dall'altro canto

si ammette che nello spazio di cinque .anni un corpo sotterrato si de-

componga interamente, quanto alle sue parti molli: e per6 fatta ragione

del peso dell'ossigeno combinatosi col carbonio, conchiude con un calcolo

elementare il Robinet, che se tutto il carbonio dei corpi sotterrati nei
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cimiteri di Parigi si trasformasse ed esalasse in acido carbonico, 1'at-

mosfera ne riceverebbe 1,257,000 chilogrammi ogni anno. Per far inten-

dere quanto innocua debba essere questa esalazione, riflette assai opportu-

namente il Robinet,che giusta i calcoli del Boussingault,la quantitadi acido

carbonico prodotta in Parigi dalla sola respirazione, sia degli uomini sia

degli animali, e dalle varie combustioni, somma a circa 18,000,000 di

chilogrammi algiorno. La sola combustione del gas dei fanali (318,813,875

metri cubi) produsse a Parigi I

1

anno scorso 3,500 tanti dell' acido car-

bonico, che avrebbero potuto versa re nell'aria tutti i morti sotterrati in

quei cimiterii negli ultimi cinque anni. La sola illumkiazione del Teatro

dell' Opera ne produce 13 volte pitt di tutti i cimiteri, supponendo anche,

come finora s' e fatto, che tutto il carbonio dei corpi uscisse sotto forma

di gasse acido ad avvelenare 1'aria.

Nel fatto sta che i 12 o 15 casi d'asflssia, che si citano avvenuti

nei cimiteri, furono cagioriati dall' acido carbonico non all'aperto, bensi

in luoghi chiusi, come le fosse o i sotterranei, donde quel gas, piii pe-

sante dell' aria, non pu6 uscire; e se altri vi s'immerge, vi puo affogare,

come nella famosa Grotta del Cane presso Pozzuoli.

Due altri gassi nocivi si sono potuti scoprire nell'aria chiusa^ sia

delle grotte mortuarie, sia ancora di casse dove era un cadavere in via

di sfacimento: cio sono rammoniaca e 1'idrogeno sulfurato; e quando essi

si combinano fra loro, il sulfidrato d'ammoniaca. Ma all' aria aperta, nel

recinto stesso dei cimiteri di Parigi, nessun reattivo, per quanto sensi-

bile, ne rive!6 mai la presenza, mentre gli stessi reattivi 1'indicano chia-

ramente in molte cantine, acquai, cessi, eccetera.

Restano in ultimo luogo i miasmi, ossia quei germi organici, di cui

il Pasteur ha dimostrata cosi luminosamente 1'esistenza nell'aria, e di

alcuni eziandio 1'attivita nociva. Tali sono in ispecie quelli che negli

spedali rendono spesse volte 1' aria assai piii pericolosa che il male per

cui altri vi and6. Or bene, dalle accuratissime esperienze istituite dal

Miquel ne' cimiterii di Parigi, in particolare a quello detto di Montpar-

nasse, risulta in modo indubitato, che non s'incontrano quivi de' germi
di crittogame che sieno proprii di quei luoghi, e diversi da quelli che

si trovano dappertutto. Del qual fatto due ragiorii possono allegarsi : la

prima, che la putrefazione stessa, siccome risolve il cadavere, cosi uccide

alcune specie di que' germi pestilenziali che possono albergarsi in lui,

come avviene dei germi del carbonchio: e lo sanno per tradizione del

loro mestiere gli scoiatori degli animali morti, e 1'ha dimostrato con

ordinati esperimenti il Pasteur. Ma dato che dai cadaveri decomponen-
tisi all' aria aperta debbano pur isfuggire de'miasmi che la putrefazione

non distruggerebbe, le medesime esperienze del Pasteur fanno vedere

quanto idoneo ed efficace impedimento sia la terra al loro esalare e span-

dersi per 1'aria, quando sieno sotterrati a tin metro e mezzo o due di
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profondita. Per la qual cosa anche 1'infezione del carbonchio non pro-

viene dai cadaver! sotterrati, se non in quanto i lombrichi ne reeano essi

sulla superficie della terra i germi, incapaci per se di risalirvi, se altri

non ve li trasporti.

Ma a persuadere il volgo dell' appestamento dell' aria prodotto dai

cimiteri, piu d'ogni altro indizio per avventura vale quello del sito che

talora vi si sente, massime d' estate. A ci6 il Robinet risponde primie-

ramente osservando con molta ragione essere un vero pregiudizio quello

di attribute senza meno delle qualita malefiche alle emanazioni che

offendono il senso dell'odorato. I fabbricanti di candele e di sapone, benche

lavorino tutto 1'anno intorno a sostanze grasse mezzo putrefatte e fetenti,

godono cio nulla ostante di ottima salute e non vanno esposti ne a febbri,

ne ad affezioni epidemiche. II simigliante si dica dei conciatori di pelli.

Si consolino di questa teoria gli abitanti di certa citta che non nomi-

niamo, dove tutto il di si veggono lavorare al votamento dei bottini certe

pompe chiamate inodore ma che contaminano 1' aria con un puzzo cru-

dele. Se i sopracci6 di cotesta provincia edilizia fanno sfregio alia gen-

tilezza della citta che impestano tutto giorno, si tranquillino almeno i

cittadini per conto della propria igiene; che quell' abbominazione di puzzo

non impedira loro di mantenersi vegeti e sani quanto i bottinai addetti

alle stesse inodore. Ma per tornare all' argomento, noi non vorremmo

negare che dove le sepolture rendono odore non possa seguire inconve-

niente, e non vi si debba cercar riparo con maggiore e piu accurate

accumulamento di terra; pel pericolo non tanto delle stesse esalazioni

sensibili all'odorato, quanto di altre che possono accornpagnarle: giac-

che se le prime a motivo del calore si sprigionano e sollevano dalla

terra, e credibile che possano e debbano fare il medesimo altre esaJa-

zioni inodore, ma per avventura piii nocive. E pur tuttavia non sara

cotesta altro che una precauzione sovrabbondante, poiche come fu detto,

ne 1'analisi diretta dell' aria ne 1'osservazione degli effetti da lei prodotti,

hanno mai rivela to indizio alcuno di miasmi nell'atmosfera dei cimiteri.

Al che possiamo aggiungere che neppur nelle chiese dove la pieta cri-

stiana soleva dar riposo ai corpi, non di tutti ma di un certo numero
dei suoi fedeli, poteva quell' uso tornare di nocumento o al popolo pre-
sente o al vicinato. Ne il divieto fattone in prima da chi badava a scri-

stianeggiare la societa, si reggeva sopra motivi di pubblica utilita, come
si fingeva ; ne dappoi che furono tolte quelle sepolture, alcuno dimostr6

con paragoni ben intesi, come esige il vero metodo sdentifico, quale

vantaggio se ne fosse conseguito, a quali malattie si fosse con cio posto
termine. iNoi vediamo in quella vece che i piu zelanti lodatori e soste-

nitori di quel divieto, quante volte piace loro di tramutare una chiesa

in un Pantheon, ove depositare i cadaveri dei loro corifei, non vi sanno

piu vedere ne pericolo ne inconveniente: e quanto a cio s'appongono.



470 SCIENZE NATURALI

il corpo di Vittorio Emmanuele ha egli appestato forse non che altri,

ma neppur uno di quei veteran! ? che vegliano alia sua tomba?

Veniamo ora alia infezione delle aeque, sullafquale si suole insistere

non di rado vie piii che su quella dell' aria, ma con argomenti niente

piu efficaci. Dopo le classiche esperienze del Pasteur, rivolte a tutt'altro

scopo che allo scioglimento della presente questione* nessuno scienziato

ignora piu I'attitudine veramente meravigliosa che ha la terra di filtrare

le acque, intercettandone tutti gli elementi estranei di cui sieno per

caso contaminate. Donde consegue che sebbene le acque piovane nella

loro circolazione capillare sotterranea attraversino le fosse di un cimi-

tero, nondimeno a piccolissimo tratto di quivi si trovano restituite alia

primitiva purita : cotalchfc e un mero pregiudizio proveniente da igno-

ranza il reputare che esse sieno capaci di ammorbare o le fonti o i
r

pozzi

o le cisterne. Gi6 non sarebbe da temere se non allora quando le vene

dell'acqua contaminata corressero 1 liberamente dalle sepolture alia su-

perficie del suolo o ai pozzi; il che appena mai pu6 avverarsi nelle

ordinarie condizioni dei terreni, quando il tragitto e di qualche decina

di metri: e assai piu spesso che nelle campagne occorre nelle nostrecitta,

dove le sostruzioni delle case e i rottami degli antichi muramenti rom-

pono la continuita del terreno ; e dove in fatti non fc raro che le infil-

trazioni degli acquai e delle latrine avvelenino i pozzi e le sorgenti.

Per ci6 finalmente che riguarda 1' infezione del suolo stesso dei cimi-

terii, e da notare che il tempo bisognevole alia terra per trasformare

interamente la materia organica deposta nel suo seno, varia grandemente
seoondo la natura fisica e chimica del terreno. Cinque anni, in raggua-

glio, si stima che siano sufflcienti al bisogno cosi in Francia, come in

Italia, salve le eccezioni indicate per alcuni luoghi particolari dall'espe-

rienza. Ma cio che importa principalmente alia salubrita dell' aria e

delle acque, si & che il terreno, mentre compie il suo lavorio, ed in capo
ad esso, non sia saturo di materie putrefatte, le quali tenderebbero e a

seguire piu pertinacemente la circolazione delle acque e a spargersi per

1' atmosfera, in ispecie quando le vecchie fosse si tornano a cavare met-

tendo allo scoperto la terra ond'erano ricolme. Le osservazioni teste

esposte e confermate dal fatto intorno alia reale innocuita dei cimiteri a

rispetto delle acque e dell' aria, basterebbero da se sole a convincere che

la temuta saturazione del terreno non si verifica. Ma il celebre chimico

Schiitzenberger, con esperienze fatte nei cimiteri di Parigi, & giunto diretta-

mente alia medesima conclusione. Laonde, se si faccia eccezione di qualche
caso possibile ad avvenire ma altrettanto facile a riparare, di legge ge-

nerate il terreno e cosi costituito, che la decomposizione degli organismi

sotterrati va proporzionata alia facolta che hanno gli elementi del suolo,

in ispecie 1'ossigeno, di combinarsi con essi, senza dare loro campo di

diffondersi per altre vie.
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Gosi la conoscenza piu intima della natura giustifica eziandio le co-

sturaanze della Ghiesa dalla taccia di rozzezza e di dannosita appiccata

loro dalla petulanza degli avversarii. Benche a dir vero quando costoro

ci rappresentano i cimiteri come tanti focolari di pestilenze e di malanni

inenarrabili, ad ogni uomo di buon senso debba sorgere spontanea nella

mente questa insolubile difficolta: come dunque per tanti secoli nes-

suno s'era accorto di stragi cosi crudeli?

2. Toccammo a suo tempo dei notevoli progress! fatti dalla meteo-

rologia, segnatamente in un punto, notevolissimo per la precisione delle

conclusioni e per 1'utilita pratica, qual e quello della previsione degli

uragani. Nei nostri climi, la Dio merce, un ciclone e fenomeno rarissi-

mo, ma nelle terre e nei mari tropicali e dell'estremo oriente egli e un

flagello che ogni anno reca lo sterminio a citta, campagne e navigli con

infmito danno e perdita di molte vile. Or mentre dal prevedere uno di

cosiffatti uragani poco utile puo tornare alle terre sulle quali egli va a

ferire, pei naviganti al contrario 1'esserne avverliti in tempo varra il

piii delle volte la salvezza dei loro legni e delle persone: ma altrettanto

poi ritenevasi dianzi per impossibile cosa il prevedere con sicurezza e in

tempo utile la formazione di un ciclone, non che la via che egli fosse per

seguire. A questo scopo volse nondimeno la mira il P. Faura direttore

dell' Osservatorio di Manila, da noi gia piu volte nominate, e celebre

oramai in tutte le regioni bagnate dal Pacifico fino al Giappone, pei

buoni successi delle sue previsioni. Quest' anno in ispecie v'ebbe in tutti

quei mari una straordinaria infestazione di uragani. Dal maggio al di-

cembre s^ ne contarono fino a 22, e tutti furono annunziati previamente
dal P. Faura che seppe indicare il punto dove nascevano, la loro velo-

cila e la direzione. Soli sei si fecero sentire in Manila e tutti gli altri

andarono a cadere in diversi punti delle coste di Gina e di Giappone.

Gl'inglesi di Hong-Kong, accoglievano da prima con risa gli annunzii

del gesuita: ma vedendo poi giungere in porto i legni malmenati dalla

bufera, e sapendo che provenivano dai luoghi dove quegli avea predetto

che essa ferirebbe, mutarono ben presto le risa in ammirazione; e da

questa passando alia riconoscenza pei molti legni dipoi messi in guardia
e salvati da certo naufragio, offersero quest' anno, di comune accordo

coi mercatanti di Manila, all'illustre meteorologista un regalo di 7000

franchi con che sopperire alle spese di nuovi istrumenti per le sue uti-

lissime osservazioni. II P. Faura non ha pubblicato ancora i suoi canoni

di previsione, intendendo probabilmente di formolarli con la massima

esattezza, e corroborarli per ogni parte col riscontro di numerosi fatti; ma

quando essi saranno fatti di pubblica ragione, avremo in essi la corona

delle belle teorie dei PP. Vines e Dechevrens che 1' uno dall' Havana,
1'altro da Zikavei nella Gina hanno dato i piu riputati lavori intorno a

questa classe di meteore.
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Firenee, 8 febbmio 1882.

I.

ROMA (Nostra corrispondenza) Tobia medico ebreo ruba il fanciullo. II 1475

anno di giubbileo ebraico. Negli anni di giubbileo gli ebrei hanno bisogno di san-

gue fresco. Negli altri anni basta il sangue polverizzato. Turba di ebrei trafficanti

in Venezia di sangue cristiano.

Dei tre casati di Ebrei che abitavano stabilmente in Trento nel 1475

quando accadde il martirio del B. Simoncino erano capi o padri di fa-

miglia Samuele, Angelo e Tobia. I primi due, dei quali gia udimmo le

confessioni nelle precedent] corrispondenze, facevano il solito mestiere ebreo

di prestatori ad usura. 11 terzo, le cui confessioni saranno Targomento
di questa corrispondenza, faceva il medico o piuttosto il chirurgo. Giac-

che artis chirurgiae peritus e chiamato nella storia manoscritta lasciata

neirArchivio Vescovile di Trento dall'autore Vescovo e Principe di

Trento Giovanni IV Hinderbach, quegli stesso sotto il cui episcopate

accadde il martirio del B. Simoncino ed il processo ed il castigo dei suoi

assassini. Non sappiamo se di questa storia manoscritta e dei documenti

annessi, tutti originali ed autentici, si trovi ancora qualche carta a

Trento, ovvero se ogni cosa sia stata trasportata nella biblioteca pala-

tina di Vienna, Ma quei documenti si trovano pressoche tutti citati e

riferiti o in simto o per esteso in due molto rare e molto important

opere dell'erudito P. Bernardo Bonelli da Gavalese Minore Riformato :

parte, cioe, nella sua Dissertazione apologetica (contro il Vagenselio
ed il Basnagio) sul martirio del B. Simone: Trenlo 174=7: parte nei

suoi Monumenta ecdesiae tridentinae: Voluminis tertii pars altera:

dove da pagina 421 alia 463 vi e la Collectanea in ludaeos B. Simonis

interfectore*i Riferisce dunque il Bonelli a pag. 156 della sua Disserta-

zione che il Vescovo Hinderbach nella sua Storia manoscritta di tutto

il fatto narra come : Samuele ed Angelo tenevano banchi di prestito

(banchos foeneratitios) all'uso ebreo e parevano vivere tra i cristiani

con bastevole equita: satis aequis legibus. Tobia poi perito nell'arte

di chirurgiaera famigliarissimo tra i cristiani: inter christianos fa-
miliarissimus hdbebatur. E tale era la famigliarita dei Trentini con

questi ebrei e specialmente con Tobia Ghirurgo che, come narrano le

storie francescane citate dal Bonelli nella sua dissertazione apologetica,
il B. Bernardino da Feltre ne rimprover6 pubblicamente dal pulpito quei
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cittadini nel 1474, minacciando ed anzi profetando che non sarebbe

passato 1'anno senza che Dio scoprisse le male opere degli ebrei in

Trento. Per lo che, sparito appena quel bambino verso la Pasqua del 1475,

tutti presero subito a sospettare degli ebrei. I quali erano in sulle pri-

me difesi dal Vescovo Principe, rettissimo del resto ed incorruttibile

uomo, come ben si vide poi, ma per allora inchinato a credere gli ebrei

innocenti di quel misfatto. Tanto che rimprover6 il B. Bernardino, il

quale 1'aveva assicurato che gli uccisori del bambino erano certamente

gli ebrei. Ma questi gli rispose modestamente che, se il pane posto in

bocca al cane non lo fard tacere^ si sarebbe presto scoperto il vero

colpevole. E si scoperse, nonostante il molto danaro offerto, come si

narrera a suo luogo, dagli ebrei al Vescovo. Ed anche ad altri, i \quali

si lasciarono comprare. Ma non il Vescovo Hinderbach, alia cui inte-

grita, giustizia e fermezza si dee il trionfo della verita in questo pro-

cesso. Gli ebrei dunque, a fidanza di questa loro famigliarita e quasi

protezione, di cui pareva godere tra i cristiani specialmente Tobia,

scelsero costui a fare il colpo. E lo fece con somma malizia ed arte so-

praffina, siccome egli stesso distesamente narr6 in processo. Ma a noi

per ora soltanto importa di ricavare dalle sue confessioni, come dalle

altre dei precedenti testimonii, quel tanto che serve a dimostrare e chia-

rire due punti finora oscuri in questa materia degli infanticidii ebraici:

cioe la necessita, in primo luogo, del sangue cristiano in molti riti della

moderna sinagoga: ed, in secondo luogo, il vero motivo pel quale gli

ebrei credono alia necessita dell'uso del sangue cristiano in molti loro

riti anche presenti. Giacche del fatto degl' infanticidii, specialmente di

quello del B. Simoncino, commessi sempre dagli ebrei ed anche in tempi

recentissimi, soltanto pu6 dubitare chi non si e mai occupato di que-

st' argomento.

Or quanto al primo punto della necessita in cui gli ebrei sono di

avere, specialmente pel rito pasquale, del sangue nostro; narr6 Tobia

(Folio LXXXII recto) che: nella settimana Santa, nel giorno di

martedi, essendo egli con Angelo in casa di Samuele, questi disse che

loro giudei avevauo molte carrii ed ottimi pesci (multas carnes et pisces

optimos) preparati per le future feste. Ed Angelo soggiunse che ci6

era vero : ma che per fare le buone feste mancava una cosa : ed ora

sarebbe il tempo di avere quella cosa che mancava, intendendo del

sangue del fanciullo cristiano. E Samuele chiese: che cosa fosse quella

cosa che mancava. Ed Angelo guardandosi attorno (se circumspiciendo)
disse che non era allora il tempo di dirlo. E ci6 disse perch vi erano

altri famigliari e mercanti (forenses) \ quali temeva che capissero :

aggiungendo : domani ci rauneremo. Ma prima di radunarsi il do-

mani, questo stesso giorno di Martedi tentarono di far fare il colpo ad

un ebreo che era di passaggio per Trento, come narr6 Tobia poco dopo
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dicendo che: La verita e che nel giorno di Martedi Angelo,Mose, Samuele

ed egli Tobia chiamarono in Sinagoga Lazzaro ebreo raercante (fo-

rensem) che per allora abitava in casa di Samuele. E Samuele gli

offerse cento ducati se voleva trovare il fanciullo. Ma Lazzaro rispose

che non voleva esporsi a si grande pericolo perche sapeva di certo

che se la cosa si fosse saputa, egli sarebbe stato ucciso dai cristiani. E

subito dopo (ex post) il detto Lazzaro si assento (se absemtavit) nella

stesso giorno da Trento e non sa dove sia andato. Tanta fu la paura

che se n' and6 senza salutar nessuno. E fallito cosi il tentativo del Mar-

tedi, non riuscito ad altro che a far scappar via Lazzaro come una

saetta, il Mercoledi seguente (Folio LXXIX recto) essendo insieme,

verso le ore ventidue, (doe due ore prima del cader del sole) Sa-

muele, Israele suo figliuolo, Mose, Mohar, Bonaventura suo figliuolo

Angelo ed egli Tobia, Samuele disse: Domani e il giorno della nostra

Pasqua: sarebbe ottima cosa (optimum esset) che avessimo del san*

gue di un fanciullo cristiano. E poi fu decretato che Tobia fosse

colui che procurasse questo sangue senza cui non potevano gli ebrei fare

la buona festa.

Dove taluno potrebbe maravigliarsi perche mai gli ebrei di Trento,

in cosi buoni termini colla cittadinanza e collo stesso vescovo Principe,

abbiano voluto mettere cosi a repentaglio ogni cosa con un assassinio

che, strettamente parlando, non occorreva. Giacch dovevano ancor

avere di quella polvere di sangue comperata anni prima da quelPebreo

di Sassonia; o, se piii non ne avevano, potevano a tempo provvedersene

da quell'ebreo di Riva di Trento del quale si par!6 nella precedente cor-

rispondenza. E cosi potevano fare le buone feste, osservare la loro legge

e santificare le anime loro col sangue polverizzato, senza nessuna neces*

sita di esporsi a si gravi pericoli ed anzi alia morte per avere del sangue

fresco. Ma cessera la maraviglia quando udiremo da Tobia ci6 che finora

nessuno ci aveva fatto sapere : cioe che nelP anno del giubileo gli ebrei

hanno bisogno di sangue fresco e che quell'anno 1475 era per gli ebrei

appunto 1'anno del giubileo. Dice Tobia (Folio LXXXI recto) che

gli ebrei pigliavano del sangue di un fanciullo cristiano, come sopra

disse, sempre in ogni lovel che e parola ebraica che significa Giubileo:

-e siccome quest'anno era giubileo, perci6 determinarono di avere ad

ogni modo un fanciullo. Nel qual anno del giubileo ad ogni modo e

necessario che essi abbiano del sangue fresco di un fanciullo cristiano,

se la cosa e possibile. In quo anno iubiJei OMNINO OPORTET
IPSOS HABERE BE SANGUINEEECENTIPUEEI CRISTIANI,
si fieri potest. Questo sangue fresco ^ necessario pel solo anno del

giubileo. Ma serve poi polverizzato negli anni seguenti fino al giubileo

nuovo. Nel quale se possono avere del sangue fresco, (si fieri potest)

tanto meglio. Se no habent patientiam, come diceva Samuele : e si ser-
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vano del sangue in polvere. II che narr6 espressamente Tobia al luogo

citato E dice Tobia che pigliano quel sangue (fresco) del fanciullo

cristiano e lo fanno coagulare e poi lo seccano, e di quello fanno una

polvere ; la quale polvere poi mettono nei singoli anni (fino all'anno

del nuovo giubileo) nella pasta degli azimi che fanno nella vigilia della

loro Pasqua. I quali azimi poi mangiano nel giorno solenne di Pasqua.

Et dicit quod accipiunt sanguinem pueri cristiani et ilium faciunt

coagulare et deinde ilium exiccant et de eo faciunt pulverem, etc.

Bisognera dunque badare piii del solito ai bambini negli anni in cui gli

ebrei fanno il giubileo: giacche in quelli, secondo la testimonianza di

Tobia, si provvedono di sangue fresco, se la cosa e possibile: si fieri

potest. Negli anni seguenti si contentano di servirsi del sangue polve-

rizzato preparato e riposto nell'anno del giubileo.

Gonfermata cosi e sempre piii chiarita, colla testimonianza di Tobia,

la necessita in cui sono ogni anno gli ebrei di avere del sangue cristiano,

o fresco nell' anno del giubileo o polverizzato negli altri anni, pe' loro varii

riti e divozioni della Pasqua e della Circoncisione, udiamo ora le altre

sue riveiazioni sia sopra il modo ed il rito con cui si servono di questo

sangue, sia specialmente sopra il perche di tale rito ed usanza. Ed in

primo luogo nella minuta relazione che fece Tobia (Folio LXXXII
verso e seguenti) del martirio, cui egli partecip6, del B. Simoncino, disse

che: Mose il vecchio fu colui che consigli6 che il corpo del fanciullo

dovesse essere punto (quod corpus pueri deberet pungi) non dicendo

il perche : ma soltanto che era cosa ottima e conveniente il pungere il

fanciullo: quod optimum et conveniens erat pnngere puerum: se-

condo che gia udimmo dai precedent! testimonii sopra la necessita, ut

sanguis sit bonus, che il fanciullo moriatur in tormentis. Mose il vec-

chio, infatti, nella sua qualita di vecchio sapeva meglio di tutti le vere

tradizioni antiche della moderna sinagoga talmudica, siccome vedremo dal

suo interrogatorio: e perci6 sapeva che il rito vero e legale esigeva che

il sangue cristiano fosse cavato da un fanciullo tormentato, martirizzato,

crucciato e morto nel tormento, nel martirio e nel cruciato; secondo che

poi ci narrera egli medesimo. Interrogate poi Tobia (Folio LXXXIII
recto) se gli ebrei si servano del sangue cristiano ad altro uso che per

gli azimi: Rispose che anche se ne servono in altro modo: cioe la sera

di Pasqua prima di cena, ed anche la sera seguente, il padre di famiglia

<c si pone a mensa e tutti gli altri intorno alia mensa : e pone dinanzi a

se un bicchiere (ciphum) pieno di vino: e tutti i circostanti hanno pari-

mente un bicchiere pieno di vino. E poi in mezzo alia mensa pongono
un bacile o vaso (bacile seu vas) in cui pongono tre azimelle ossia fo-

cacce nelle quali e mescolato il sangue di un fanciullo cristiano, met-

tendo quelle focacce Tuna sopra 1'altra. Ed in quel bacile pongono

anche delle ova, delle carni e di tutto ci6 di che vogliono mangiare
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in quella cena. E stando cosi le cose il padre di famiglia prende del

sangue di un faneiullo cristiano ben polverizzato e lo pone nel detto

suo bicchiere: e poi mette il dito indice della mano destra nel bic-

chiere ed intinge ossia bagna il detto dito: e con esso dito cosi bagnato

nel vino asperge tutto ci6 che sta sopra la mensa dicendo queste pa-

role in ebraico: cioe (sic) Dam Izzardea Chymim heroffdover Hyn,
Porech, Arbe Hoffech, maschus pohoros. Le quali parole significano

Sangue, Eane, Pulci, Fame, Distruzione di persone, Lebbra, Tern-

pesta, Molte tenebre, Gran pestilenza. Le quali parole si dicono dal

padre di famiglia in memoria di quelle dieci maledizioni che Dio diede

a Faraone ed a tutto il popolo di Egitto. E poi aggiunge queste altre

parole : Cosi preghiamo Dio che similmenie mandi queste dieci ma-

ledizioni contra le genii nemiche della fede giudaica, intendendo spe-

cialmente dei cristiani. E poi prende la prima focaccia che e nel bacile,

e ne da un pezzetto a ciascuno degli astanti: e cosi fa della seconda

e della terza: e poi prende il bicchiere pieno di vino in cui e infuso

il sangue del faneiullo cristiano: e lo beve: e poi tutti gli altri pigliano

i loro bicchieri e bevono. Poi cenano. E fmita la cena, il padre di

famiglia dice queste parole: (sic) Sfoch, chdba, moscho hoi, hagoym
(cosi siano distrutti tutti i goimmi ossia gentili ossia cristiani}. E cosi

pure si fa la sera seguente. II che tutto e detto nel processo con

quella solita ingenuita di latino e di stile di cui demmo fmora i testi

precis!. Ne accade perci6 che ci dilunghiamo a ripeterli qui inutilmente.

E lo stesso diciamo dell' esattezza e del senso delle parole ebraiche chi

sa come riferite da Tobia e copiate in processo. Basti il vedere che ogni

cosa concorda colle testimonianze precedent* : e che il sangue cristiano

e quinci dimostrato servire agli ebrei anche nel vino: ad uso per6 del

solo padre di famiglia: contentandosi gli altri di bere il vino benedetto

nel modo sopra descritto. II che tutto e anche descritto, come vedemmo,
da Leon Modena e da Paolo Medici Rabbino il primo ed ex rabbino il

secondo del secolo decimosettimo; senza, per6, che parlino espressamente
del sangue cristiano

; salvo che con quel cenno della polvere di mattone ;

inesplicabile, se non si ammette 1'uso del sangue cristiano.

Ed interrogato (Folio LXXXV recto) da quanti anni egli regge
la famiglia in Trento? Rispose che da circa tredici anni. E che mai

non si servi del detto sangue ne mai ne udi parlare se non che in

questi ultimi giorni. Delta la qual solenne bugia, avendolo il Podesta

minacciato della tortura, subito, senza bisogno di tortura, esclam6 che

avrebbe detto la verita. E narr6 che: quattro o cinque anni sono egli

Tobia compr6 tanto di sangue di un faneiullo cristiano quanto e una

piccola noce per uno (sic) ralnente (fiorino renano) quantum est una
nucella pro uno rainente. E che lo compr6 da un mercante (a quo-
dam forense) che, come egli crede, si chiamava Abramo ebreo. E
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quel sangue egli lo compr6 per consiglio di Samuele. Giacche dubi-

tando egli che non fosse sangue di un fanciullo cristiano si consiglio

con Samuele. II quale Samuele, visto il sangue, disse che era bene

sangue di un fanciullo cristiano. > II che Samuele dovette poter dire

in forza di quelle lettere credensiali di cui parlammo altra volta e che

egli o solo o meglio di Tobia seppe leggere e decifrare. Giacche, altrimenti,

e ben chiaro che ne Tobia ne altro medico o chirurgo sarebbe capace

di distinguere il sangue cristiano dal sangue non cristiano. E dice Tobia

che il detto Abramo aveva quel sangue in un certo corame rosso ed

era coagulato ed in pezzetti, ed era in tutto della grossezza di un

uovo. Habebat dictum sanguinem in quodam coramine rubeo et erat

coagulatus et in frusticulis, et erat in totum ad quantitatem unius

ovi. Aggiungendo poi che egli consegn6 quel sangue a Samuele perche

egli in casa sua non aveva come Samuele il forno (Clibanum) per cuocere

le focacce ed il pane. Negli anni precedenti poi, cioe prima che passasse

per Trento quel mercante Abramo, Tobia si serviva di azzimelle fatte

da Samuele. II quale dandogliele gli diceva: Queste focacce sono fatte

come si dee. Iste fugatie sunt aptate sicut debent. Ma egli ben capiva

che cosa volevano dire quelle parole: cioe che in quelle focacce vi era

il sangue cristiano. Non sa poi dove sia andato quell'Abramo. Ma crede

che a Feltro od a Bassano.

Di questi ebrei girovaghi venditori di sangue cristiano, ve ne dovevano

dunque allora essere parecchi, come gia vedemmo e meglio siamo ora per

vedere. Giacche interrogate (Folio LXXXV recto) Tobia che: dica

chiaro (quod bene dicat) dove e come furono uccisi bambini cristiani nei

tempi passati per averne del sangue : Rispose che nel tempo in cui il Se-

renissimo imperatore era a Yenezia, circa sei o sette anni sono, egli Tobia

si trov6 a Venezia (ipse Thobias repent se Venetiis). E tra loro giudei

si diceva che in Venezia vi era allora un gran mercante ebreo dell' Isola

di Gandia che portava a vendere una grande quantita di sangue di fan-

ciullo cristiano. In civitate Venetiarum tune erat quidam magnus mer-

cator iudeus de insula Candie qui portaverat magnam quantitatem

sanguinis pueri cristiani ad vendendum. Ed aveva anche portata una

grande quantita di zucchero. Aveva poi anche udito dire da un certo

Giuseppe Forles, che era venuto in Yenezia dopo il Serenissimo Impera-

tore, che egli voleva comprare del sangue dal detto mercante. E simil-

mente udi dire da altri, che essi pure volevano comperarne. Egli per6

non ne ha comperato. Ma dice che, a suo credere, tutti gli altri giudei

ne comperarono. E vi era allora in Venezia una gran moltitudine di ebrei

venuti tutti dopo il Serenissimo imperatore Sigismondo (venerant Ve-

netias post Serenissimum imperatorem) per comperare merci e poi non

pagare le gabelle: perchk quelle merci poi le mandavano coi carri dell' Im-

peratore (cum praeparamentis (sic) forse impediments seu curribus
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Imperatoris) dicendo che erano beni del prefato Signor Imperatore.

Donde si vede che quella gran moltitudine di ebrei che era allora venuta

in Venezia post imperatorem erano veramente della sua corte e del suo

seguito. Giacche altrimenti non s' intenderebbe come avrebbero potuto

mettere le loro merci nei suoi carri e farle passare per roba imperiale,

che non pagava dazio. Grande, infatti, era allora in tutte le corti (nono-

stanti le troppe strida anche cristiane contro le vessazioni a danno degli

ebrei del medio evo) ed anche nelle corti cristianissime e cattolicissime,

1'influenza ebrea, grazie al danaro. Dice poi di non aver mai parlato

con quel mercante di Candia e che non ne sa il nome preciso ne 1' abita-

zione: eccetto che si chiamava el iudeo del Zuccaro (vocabatur : el

iudeo del Zuccaro) e che se lo vedesse lo riconoscerebbe. Era uomo di

un quaranta quattro o cinquant' anni con capelli e barba nera e lunga

all'uso greco vestito di veste nera lunga fino ai piedi con un cappuccio

nero in capo. E che talvolta vestiva all' uso greco. E che con lui trattava

Hossar ebreo di Venezia che si chiama el Zudio de la barba il quale e

di Golonia ed e conosciuto da tutti. Et cum eo conversabatur Hossar

iudeus qui habitat Venetiis et vocatur el Zudio dela Barba qui est de

Colonia et al omnibus agnoscitur. Vedono dunque quinci i lettori

quanto comune tra tutti gli ebrei fosse nel secolo XV (e percio anche prima
ed anche poi} 1' uso del sangue cristiano. Infatti tutta quella gran turba

di ebrei che era accorsa a Venezia coir Imperatore Sigismondo (anche egli

un po'favorevole in sulle prime agli ebrei nel processo di Trento: ma poi

disingannato) tutta, secondo Tobia, si provvide di sangue cristiano in

polvere da quel gran mercante ebreo di Gandia. E che anche nelle terre

venete gli ebrei attendessero allegramente e sicuramente da un pezzo alle

loro pasque sanguinarie, si vide subito dopo 1'assassinio del B. Simoncino:

quando, comunicate alia Repubblica le notizie risultate dal processo, e

fattesi inquisizioni e ricerche, vennero fuori altri infanticidii commessi

da ebrei in varie terre della Repubblica, donde poi gli ebrei furono cac-

ciati in perpetao, come si narrera a suo luogo. E che gli ebrei, in quel

tempo, ed anche prima e poi, commettessero frequentemente infanticidii,

e cosa notissima e certa: ne puo mettersi in dubbio se non che dalla

presente ignoranza della Vera Istoria. Ne perci6 vi e pericolo, col battere

che facciamo questo chiodo degli infanticidii ebraici, di rivelare niente

di nuovo a danno di quella razza. La quale, ora piii che mai, danneggia,

piuttosto che tema, i cristiani a lei abbandonati dai Governi anticristiani.

Gi si lascino, dunque, almeno, come a Giobbe. Labia circa denies. E oon

si tema niente per gli ebrei, che sanrio, non soltanto difendersi, ma oppri-

mere, da se, senza 1'aiuto di nessun buon cristiano. Del resto noi qui non

facciamo che cercare la causa ed il perche, finora ignoti, di quesii no-

tissimi infanticidii ebraici. Ne percio si debbono stupire i lettori, se trat-

tandosi di cosa, come gia spesso finora dicemmo, se non del tutto inesplo-
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rata, alraeno a moltissimi ignota ed incredibile, procuriamo, ora che ne

abbiamo in mano irrefragabili document!, di andare, come si dice, al fondo

della cosa e di metterla in quella Vera Luce che fmora, per varie cu-

riosissime circostanze, che a suo luogo dichiareremo, non si pole diffon-

dere sopra argomento del reslo importantissimo non meno alia storia ec-

clesiastica che alia civile.

II.

COSE ROMANE
\. Solenne Beatificazione del V. Umile da Bisignano 2. Lettere Apostoliche del

5. Padre agli Arcivescovi e Vescovi delle province ecclesiastiche di Milano, Torino

e Vercelli intorno alle polemiche dottrinali nelle effemeridi 3. Breve di Sua

Santila ai promotori d'un pellegrinaggio di cattolici spagnuoli a Roma 4. Di-

cerie e mentite circa il carattere di tal pellegrinaggio e le disposizioni dei Governi

di Spagna e d' Italia 5. Mentita ad una favola circa il Nunzio di Baviera

6. Dichiarazioni di varii giornali ufliciosi prussiani circa la possibilita dell'abro-

gazione delle leggi di Maggio; avvertenze della Germania. 7. L'iscrizione dei

cattolici nelle nuove liste elettorali.

1. La Santita di Nostro Signore Papa Leone XIII avendo, con atto

della suprema sua autorita, decretato V onore degli altari al Yen. Servo

di Dio Umile da Bisignano, laico professo dei Minori Riformati del-

1' Ordine di S. Francesco d' Assisi, della provincia di Calabria cifyra, la

sacra cerimonia ebbe luogo, nell' aula sovrapposta al portico della Basi-

lica Yaticana, la mattina della Domenica IY dopoTEpifania, 29 del p. p.

gennaio. L'addobbo dell' aula era lo stesso, mutati solo gli stendardi, che

quello ond'era adorna nelle due precedent! solennita pei Beati Orozco

e Carlo da Sezze. Nelle ore pomeridiane il Santo Padre con la sua nobile

Corte scese a venerare le Reliquie del novello Beato, fra numerosissimo

concorso di fedeli Romani e stranieri.
-

II B. Umile era nato a Bisignano il 25 agosto 1582, ed al sacro

fonte battesimale eragli stato imposto il nome di Luca Antonio. Nella

sua adolescenza si segnalo per una singolare obbedienza ai suoi genitori

e per una esemplare mitezza ed umilta nella sua condotta con tutti. Per

nove interi anni si apparecchi6 a seguire 1'invito della Grazia Divina,

che chiamavalo ad essere figlio ed imitetore di S. Francesco d' Assisi,

esercitandosi nelle opere di pieta, e di mortificazione. II di 1 settem-

bre 1609, essendo allora in eta di 27 anni, fu ammesso tra i frati laici

dei Minori Riformati, ed elesse il nome di fra Umile, indicando che sulla

perfezione pratica di tal virtu egli si proponeva, ed attenne il suo pro-

posito, di elevare lo spirituale edifizio della sua santificazione; ed in essa

progredl siffattamente, che appena compiuto 1'anno di noviziato, potfc

emettere i voti.
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I process! per la beatificazione di questo gran Servo cli Dio fanno

toccare con mano che Dio, veramente mirabilis in sanctis suis, spesse

volte non isceglie per istrumenti della sua gloria coloro che per altezza

d'ingegno, per vastita e sublimita di dottrina o per isplendore di casato,

riscuotono il tributo della stima e sommessione altrui, ma si coloro che,

come deboli e spregevoli secondo le apparenze, sono dal mondo non cu-

rati e vilipesi. Gosi egli dispose in Fra Umile, dice La voce della Ve-

rita n. 24, il quale, oltrepassata T infanzia a guardare gli armenti, la gio-

vinezza a maneggiare la vanga e guidare 1'aratro, ed occupato poi nel

chiostro a servigii di casa, di cucina, e dell'orto, mai non frequent6 scuole,

ne apprese alfabeto, essendogli altresi la natura cosi matrigna, che, nello

sviluppo delle facolta intellettuali, un ingegno tardissimo congiungevasi

in lui ad infelicissima memoria. Eppure il divino spirito seppe fame un

prodigio di sapienza. Personaggi illustri per dottrina, mossi dalla fama

del nostro Beato, continuamente misero a prova la scienza di Frate Umile,

specialmente in arduissime dispute teologiche. Ed egli pronto e facilis-

simo apriva lunghissimo corso alia vena del suo dire, talche avvenne

che uno dei piii provetti teologi rapito dallo'stupore ebbe a confessare

di se, che, quantunque versatissimo in teologia per lo studio di lungfri

anni, dichiaravasi ignorante a paragone di quel semplice Fraticello.

Le portentose geste del quale giunsero all'orecchio del Pontefice

Gregorio XY (Ludovisi), che per mezzo del Nunzio in Napoli chiamollo

in Roma. Dove giunto, il Papa, che conobbe veramente Fra Umile essere

uomo di Dio, spesso ne richiedea, trattenendosi solo a solo con esso

sopra faccende di non lieve peso. Gaduto malato gravissimamente quel

Papa, Fra Umile predissegli per allora la guarigione. Altrettanto accadde

al Cardinal Ludovisi nipote di Gregorio XV. Ma 1'anno seguente, col-

pito questo Pontefice da altra malattia, contrariamente all'avviso dei mc-

dici, Fra Umile ne profet6 la morte, e 1'evento confermo il suo asserto.

Approfitt6 il santo fraticello della sede vacante per fuggirsene dal romore

in Napoli ; ma il nuovo eletto Urbano VIII (Barberini) immediatamente,

per mezzo del Nunzio, ordinogli di restituirsi in Roma, dove lo accolse

con immensa amorevolezza, continuando come 1' antecessore a consultarsi

con lui, e raccomandando alle orazioni di Fra Umile la Ghiesa, se stesso,

e la sua famiglia. Della quale conso!6 1'afflizione perche non rallegrata

da erede maschio, impetrando da Dio la desiderata prole a Don Taddeo

Barberini e alia consorte Donna Anna Golonna; e predicendo a questa
che le sarebber na'ti success!vamerite tre figli maschi.

Sette anni incirca rimase Frate Umile in Roma, finche, raddoppian-
dosi Tintensita dei malori, che da qualche tempo affliggevanlo, fu uai

superior! rimandato alia provincia nativa, dove nel convento di Bisignano

rese santamente i'anima a Dio nell'eta di cinquantasette anni, ed -ari-

nunziando in quel felice momento 1'ingresso che egii conseguiva neila
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celeste dimora, coll' apparire ad alcuni confratelli di religione, che dimo-

ravano ben lungi dal luogo del suo transito.

Durante la sua vita religiosa il B. Umile visse nei conventi del suo

Ordine in Gosenza, San Fili, San Marco ed altri della Calabria Ulteriore,

ed in Messina. A Roma dimor6 in quello di S. Francesco a Ripa. I pro-

cessi per la sua beatificazione, dopo la sua morte avvenuta a Bisignano

il 26 novembre 1637, si cominciarono nel 1684; verificandosi cosi la sua

profezia con cui predisse come, dove e quando quelli si sarebbero isti-

tuiti, indicando nomi di persone, non ancora nate, che vi avrebbero preso

parte. Nel 1763 sotto Glemente XIV si tenne la prima Gongregazione ;

le altre ebbero luogo nel 1776 e nel 1780, regnando Pio VI. II Sommo

Pontefice Pio IX di s. m., con Decreto del 21 novembre 1875, approv6

due miracoli operati da Dio per intercessione del V. Umile; e finalmente

il regnante Pontefice Leone XIII pronuncib il 27 marzo 1881 potersi si-

curamente procedere alia Beatificazione, compiuta il 29 del p. p. gennaio.

2. Nell' Osscrvatore Romano, n. 23 pel sabato 28 gennaio, vennero

pubblicate, nel testo latino con autentica traduzione italiana, le Lettere

Apostoliche dirette dal Sommo Pontefice Leone XIII agli Arcivescovi e

Vescovi delle province ecclesiastiche di Milano, Torino e Vercelli, intorno

ai doveri da osservarsi nelle discussioni dottrinali e filosofiche, e nelle

polemiche sostenute da parecchi giornali anche cattolici, specialmente

nell'Alta Italia, massime intorno alle teoriche Rosminiane. Avendo noi

recitato in questo stcsso quaderno, a pag. 385-390 tale importante docu-

mento, ci limitiamo qui a far rilevare quanta luce esso spande sopra il

Decreto della S. Gongregazione dell' Indice intorno al Dimittatur > con-

ceduto ad alcune opere del filosofo Roveretano, e sul piu recente da noi

riferito nel presente volume nostro a pagg. 233-34. Non ci resta che a

far voti perche tutti i contendenli si attengano, rielle loro discussioni,

alle sicure norme prefisse dal Vicario di Gesii Gristo, in cui tutti deb-

bono amare ed obbedire il loro Padre, e riverire il supremo maestro.

3. Di questi ultimi giorni, specialmente, ma da piu d' un mese, ad

intervalli, i giornali d' Italia e di Spagna si vennero occupando d' un pel-

legrinaggio di cattolici spagnuoli a Roma ; pel quale ebbero luogo scambii

di comunicazioni diplomatiche fra i Governi di Umberto di Savoia-Ca-

rignano e di Alfonso XII di Borbone, come di affare gravissimo. A fine

che si possano bene apprezzare quelle pratiche, e valutare le manifesta-

zioni e minacce settarie dei giornali della rivoluzione in amendue i paesi,

reciteremo qui anzi tutto il Breve diretto dal S. Padre ai Signori Can-

dido e Raimondo Nocedal, promotori del disegno di rinnovare in que-
st' anno lo splendido spettacolo di fede e di pieta, che di se diedero i

cattolici spagnuoli nel pellegrinaggio che visit6 Roma, e porse a Pio IX,

nel 1876, 1' omaggio della piu fervida devozione filiale. Nella versione di

Civ. Gatt. Scrie XI, vol. Ill, p. 584; vol V, p. 310-21.

SerieXI, vol. /X,/oo. "760 31 U febbraio 1882.
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codesto Breve, pubblicata dall' Osservatore Romano n. 11 pel di 14 del

p, p. gennaio, noi segneremo in carattere corsivo le frasi, in cui e espli-

citamente scolpito il carattere e lo scopo esclusivamente religioso del

pellegrinaggio divisato. Al che se avessero posto mente i frammassoni

cf Italia e di Spagna, non avrebbero nei loro giornalacci fatto tanto scia-

lacquo di menzogne e di minacce; le quali pero ebbero per effetto di

sempre piii dimostrare che il Papa e davvero sub hoslili dominations

constitutes ; poiche gli si contende e gli si limita perfmo il diritto di

accogliere i devoti suoi figli d' altre nazioni, se non vanno a Roma alia

spicciolata, ma preferiscono di recarvisi nella forma religiosa di pellegrini!

Dikctis film Candida Nocedal et Eaymundo Nocedal. Matritum.

LEO PP. XIII

Dilecti filii salutem et Apostolicam benedictionem.

Le nobili e fervide parole che Voi, diletti figli, avete voluto indi-

dzzarci il giorno sacro alle glorie della Vergine Immacolata, hanno riem-

pito 1'animo Noslro di letizia e di conforto. Dopo i tristissimi fatti del

13 luglio, Noi andiamo continuamente ricevendo innumerevoli proteste,

he da ogni parte della cattolica Spagna si levano, come un grido una-

nirae d'indignazione emesso dal cuore dei figli feriti neH'onoredel padre

loro. Noi ne rilevammo i concetti pieni di religione, di dolore, di entu-

siasmo, e con ispeciale compiacenza le vedemmo segnate da migliaia e

migliaia di firme, riconoscendo in esse una splendida manifestazione del-

1'avita fede, e dei generosi sentiment! del popolo spagnuolo.

E poiche questa manifestazione Gi fu argomento di consolazione e

<li speranza, Noi non lasciammo gia di significare tutio il Nostro gra-

dimento, ed ora Gi piace di qui rinnovare 1'attestato della Nostra paterna

riconoscenza, invocando uria speciale beaedizione su tutti e su ciascuno

di quest! Nostri amati figli, che non dimenticarono il loro Padre nei

giorni di amarezza e di sventura.

Che se la funesta notte del 13 luglio reco offesa alia salma vene-

rata di un glorioso Poiitefice, sparse eziandio una fosca luce sulla tri-

slissima condizione in cui versa il Vicario di Gesii Gristo.

E voi ben lo comprendeste, Diletti Figlij che avete concepito il

nobile divisamento di promuovere in tutta la Spagna ;un grande pelle-

grinaggio alia tomba dei SS. Apostoli per condurre presso di Noi, sotto

la guida dei loro Pastori, una eletta schiera di figli, che prendano parte

alle Nostre pene, e Gi confortino col loro affetto e colla loro presenza.
-

Questo pellegrinaggio, di carattere puramente ed esclusivamente cat-

tolico, avra per iscopo di visitare i sepolcri degli Apostoli ed i San-
tuarii della Capitale del Cristianesimo, di risvegliare la pietd dei

pellegrini, e di dare una prova^solenne di fede e di adesione alia

jSede Apostolica.
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Tale divisamento, siamo lieti di annunciarvelo, Gi lornera altamente

gradito e merita da parte Nostra lodi ed incoraggiamenti. Noi conosciamo

abbastanza quanta sia la religion^, 1'amore, la venerazione degli spa-

gnuoli al Yicario di Gesu Cristo, e nutriamo speranza che essi lispon-

dano calorosi al Nostro invito, e riescano a forma re un pellegririaggio,

il quale per nutnero, per pieta, per fervore sia emulo di quello, che, sotto

gli auspicii di S. Teresa, accorse in Roma nel 1876 e Iasci6 di sfc cara

e lunga ricordanza.

In questa speranza e nel desiderio di benedire solennemente e per-

sonalmente presso le sante ceneri del Principe degli Apostoli i Nosiri

amati figli della Spagna, accordiamo di gran cuore a voi, alia vostra

impresa, ed a quanti vi si assoceranno la Benedizione Apostolica, come

prova della Nostra paterna benevolenza, presagio felice del vostro viaggio

e pegno della divina prolezione.

Datum Romae apud S. Petrum die 25 decembris 1881. Ponti-

ficatus Nostri Anno Quarto. LEO PP. XIII.

4. Ogouno vede con quale precisione il Santo Padre voile spiccata-

mente messo in rilievo il carattere e lo scopo esclusivamente religioso

che dovrebbe avere il divisato pellegrinaggio, perchfc gli fosse accetto e

gradito; e, con quella prudenza che e propria di Sua Santita, quasi

ad avvalorare quella raccomandazione, mettendo in vista i pericoli che

potrebbero sorgere per chi se ne discostasse, reitpratamonte ramment6

le abbominevoli violenze della canaglia settaria nella trista nolle del

13 luglio p. p. Gio era un dire chiaro: il vostro pellegrinaggio non debbe

avere tinta veruna di politica o parligiana Ira voi o provocalrice pei

padroni present! di Roma
; imperocche, se quesli . videro Una provoca-

tions in un meslo corleggio di divot! fedeli che associavano alia tomba,

con ceri accesi e con preghiere, la salma venerala del mio predecessore,

che non oserebbero fare se loro daste giusto appiglio a credersi da voi

offesi ?

E Iroppa ragione avea il sapienlissimo Leone XIII di insislere su

queslo ammonimento. Imperocche egli ben sapeva di quali cinici argo-

menli di menzogna si fosse servilo il Minislro P. S. Mancini, nella sua

circolare del 27 luglio, per isnaturare quei fatli; rappresentandoli come

ua deplorevole si, ma scusabilissimo sfogo dei sensi patriotici offesi dalle

dimostrazioni, pielose in apparenza ma poliliche di fatlo, do! cattolici

che associavano la salma di Pio IX. Ed il brutlo escmpio, e la lezioue

di sfacdataggirie svergognata del Mancini, avea fatlo e fa lultavia scuola

in Roma, si che si dice e si appella dai settarii prooocazlone perfino

T accogliersi in chiesa a pregare !

A malgrado di tutlo ci6 la setta M^ssonica
si studio dM raped! re, od

almeno di far diminuire di molto, quarto al numero ed alia condi/ione

dt'lic! persorie, il pellegrinaggio degli Spagnuol! ; adoperando percio le
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stess^ arti iiifami con cui erale riuscito il-tristo giuoco pei pellcgrinaggi

degli italiani e del franeesj. Ed il suo fare eel il suo scopo e chiaro.

Dapprima si Simula paura che dal pellegrinaggio venga, se rion causa

diretta, almeno occasione a disordini; ed intanto si farmo dai Circoli

anticlerical* e dai maaigoldi della democrazia risuonare minacce; e cosi

si fa prcseniire al Governo che: 1 egli dovrebbe fare dispendii gravi

per antivenire disordini, dispiegando a tal fine grange apparato di forza

pubblica; 2 che a malgrado di ci6 avverrebbero disordini e violenze;

3 che ci6 lo metterebbe poi nella necessita di dare spiegazioni e sod-

disfazioni a Potenze strariiere che gia stanno alia posta d' una congiun-

tura propizia per inter venire nelle relazioni tra il Papa ed il Governo

della breccia di Porta Pia; e 4 che ci6 darebbe anche al Papa 1'oppor-

lumth di far vierneglio rilevare la sua morale prigionia.

11 Governo, che conosce i suoi polli, Simula di essere preoccupato di

tali eventualita; fa senlire agli stranieri che sara inesorabile nell'ap-

plicare loro il rigore delle leggi, se niente niente daranno pretesto qual-

siasi a manifestazioni di sentlmento nizionale offeso da parte dei pa-
trioti italiani; e cosi mette il pellegrinaggio in vista d'una impresa tutta

plena di gravi pericoli per chi voglia prendervi parte. 11 telejrafo e le

corrispondenze dei giornali ebraici e massonici fanno il resto.

Per necessaria conseguenza ne proviene che molte e molte persone,

cui ista a cuore il salvare il proprio decoro e non contaminarsi in lotto

contro quel canagliume infame, che cornpie la nefanda birboneria del

13 luglio, si dispongono a manifestare in altra forma, per esempio COM

copioso OboJo di S. Pietro, la loro devozione al Vicario di Gesu Cristo,

e rinunziano al pellegrinaggio. Cosi fu per gli italiani ed i francesi
;

i

quali poi, perche il loro numero non fu tragrande, furono fatti bersaglio
alle sudicerie dei giornali ebraici e garibalcleschi, che ne presero a met-

tere in ridicolo grottesco fin gli atyti
e le persone !

Che tale fosse pure il proposito dei settarii pel pellegrinaggio spa-

gnuolo, e manifesto da quella serqua di telegrammi e di anuunzii mi-

nacciosi, onde s'impinzarono da mezzo gennaio p. p. grimmondi gior-
nalacci sul taglio della L^ga, della Cap/tale, e d'altri cosiffatti organ!
della rivoluzione italiana, con molto compiacimento del Mancini e del

Depretis, intesi ancor essi a non aver dal pellegrinaggio spagnuolo qual-
che noia. Ed in questo ebbero valido aiuto, come era naturale, anche
dalla ebraica Oj)inione, che nel n. 38 pel 5 febbraio diede novello saggio
di quella perizia .che e propria dei farisei moderati nel maneggiare
1'arme insidiosa delle perfide insinuazioni, mettendo il pellegrinaggio in

vista d'una manifestazione politica del Carlismo, di cui fosse complice
anche il Papa.

Infatti, appena si seppe, e per Je nolizie del Siglo future, e per la

pubblicazione del soprarecitato Breve del Santo Padre, che stavasi pre-
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parando, principalmente per opera del Sigriori Nocedal, codesto pellegri-

naggio, i giornali ebraici e massonici inventarono e divulgarono suhito

la favola d' una cospirazione di Carlisti contro il Governo di Alfonso XII,

cospirazione il cui primo atto sarebbe quello d' organizzarsi e coritarsi

ed ordinarsi sotto i proprii capi, in forma di societa religiosa per una

visita alia tomba dei SS. Apostoli e per un omaggio al Papa.

Gomro questa impostura levossi subito un giornale di Madrid, cat-

tolico si, ma non punto sospetto di poter prendere parte a trame sif-

fatte, cioe La Fe, uno degli organi dell
1

Unione cattolica, politicamente

divisa dai Nocedal e dai Carlisti. E giovera recitare qui alcuni tratti

dell' importante articolo, di cui 1' Osservatore Romano reco la traduzione

nel suo n. 24 pel 29 gennaio p. p. Accennato die i liberali (leggi i

Frammassoni) e specialmente i partigiani del Canovas del Castillo si

mostravano avversi al pellegrinaggio, La Fe discorre nei termini seguenti.

Dicono questi a coro che la Giunta di Pellegrinaggio e carlista ;

ma che importa loro che lo sia? Primieramente, a nessuno di essi si e

affidata la cura di organizzarla; a nessuno pero, se lo domandasse, si

negherebbe un tale incarico ; in secondo luogo, non e la Giunta del Pelle-

grinaggio che lo caratterizza, dopoche lo ha caratterizzato il Papa istesso,

col dire che lo vuole esclusivamente cattolico; parole che come vediamo

negli stessi periodici liberali, la Giunta ha confessato; in terzo luogo,

nessuno pu6 dire che il Pellegrinaggio sara carlista, perche la Giunta

non esclude dai Pellegrinaggio quelli che non lo sono; e, infine, per quanto

la Giunta del Pellegrinaggio sia carlista, e per quanto tutti i pellegrini

siano egualmente carlisti, non cessera il Pellegrinaggio di essere esclu-

sivamente cattolico, ossia, perfettamente legale; esso ha il diritto di es-

sere protetto, qualora sia necessario, dai Governo, ed ha tutti i titoli

necessarii, affinche i cattolici che siano veri cattolici, senza avere opinione

politica, senza essere carlisti e senza volersi confondere coi politici, coo-

perino nullameno al successo del Pellegrinaggio con quanti mezzi sia

loro possibile.

Non puo accadere perci6 che il Pellegrinaggio sfumi per sembrare

troppo carlista e per essere realmente troppo carlista, posto che il Pelle-

grinaggio va a Roma solo come cattolico, posto che il Papa lo> ricevera

unicamente come cattolico, disposto a ricevere nel medesimo .modo pelle-

grinaggi dei liberali, se vogliono con noi gareggiare.

Queste franche spiegazioni non erano superfine, atteso 1'artiflcio con

che i frammassoni, avvalendosi del telegrafo, aveano cercato di distogliere

i cattolici dai pellegrinaggio, divulgando che in prima il Governo di Ma-

drid guarderebbe come suoi nemici quelli che vi prendessero parte, ed

inoltre che ne verrebbero imbarazzi per lo stesso Papa.

Infatti da Madrid erasi spedito, il 19 gennaio, un telegramma della

solila Agenzia Stefani, che suonava cosi : Atteso il carattere Carlista
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del pellegrinaggio spagnuolo disegnato per Roma, il Governo spedi allo

Ambasciadore di Spagna presso il Vaticano istruzioni tendenti ad otte-

nere dal Papa, che oppongasi al carattere politico di una dimostrazione,.

}<lla quale died mila persone devono partecipare. Dov'e chiara la mala

fede; poiche nel recitato Breve del S. Padre gia era espressamente in-

giunto che il pellegrinaggio dovesse avere carattere esclusivamente cat-

tolico.

Rincarando la dose dell' intimidazione, nello stesso giorno 19, dalh

stessa Agenda, fu spedito al Temps di Parigi quest' altro telegramma :

II Governo ordin6 alle autorita di vigilare i pellegrinaggi e di repri-

mere ogni dimostrazione politica. Inoltre i Ministri di Spagna presso il

Quirinale e presso il Vaticano espressero 1'idea che il Governo del Re

riconosceva il diritto del Governo italiano, di reprimere, come crederebbe

conveniente, ogni dimostrazione faziosa dei pellegrini in Roma. E qui

e manifesta la minaccia di abbandonare i pellegrini alia gimtiz>a del

Depretis e del Mancini; la quale minaccia, dopo le infamie del 13 luglio

e la Gircolare del Mancini alii 27 dello stesso mese, equivaleva a dire:

la canaglia di Roma potra, senza paura d' altro, accoppare i pellegrini

spagnuoli, dopo averli calunniati come provocatori.

Per accrescere la confusione, ed accreditare tali minacce, si spaccio

che il Papa stesso, atterrito dalle pericolose conseguenze che potrebbe

avere il pellegrinaggio, si rifiutasse ad accoglierlo; e 1' Estandarte del 20

pubblic6 ed il telegrafo riferi che: il Vaticano telegraf6 a Madrid di

sopprimere il pellegrinaggio per Roma, se deve avere un carattere po-

litico. Or chi non vede che il carattere politico si poteva, dalla lealta

della demagogia italiana, applicare al pellegrinaggio com'erasi applicato

alia pia e funebre cerimonia con cui associavasi dai cattolici romani la

salma di Pio IX alia Basilica di S. Lorenzo in Gampo Verano?

Vedendo che a malgrado di ci6 i cattolici non ismetteano il loro

proposito, ecco spedirsi da Madrid, il 28 gennaio, dalla solita Agmzia
di bugie, quest' altro telegramma: I1 Governo spagnuolo informo il Go-

verno d' Italia che ricusera protezione ad ogni pellegrino spagnuolo che

facesse dimostrazioni politiche in Roma. Con che parve si rispondesse

ad ufficii fatti dal Governo italiano a Madrid, d'onde erasi spedi ta alcuni

giorni innanzi quest' altra notizia: II Ministro d' Italia, dichiarandosi

grato per la sollecitudine che i Ministri spagnuoli dimostrano, all'oggetto

di evitare che il divisato pellegrinaggio a Roma si converta in una ma-
nifestazione politica, ha lasciato chiaramente comprendere, che il Governo

italiano non avra, in questa come in ogni altra consimile circostanza,

altra norma di condotta, che la scrupolosa e vigile applicazione delle

leggi vigenti. Ognuno capisce quello che ci6 potea significare, attesa

la condotta osservata dal Mancini e dal Depretis prima e dopo le scel-

leratezze del 13 luglio.
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Tutta questa congerie di notizie avea chiaramente per iscopo di stor-

iiare i cattolici spagnuoli dall'eseguire il loro divisamento. Ma si credette

mile di far intervenire anche il Nunzio Pontificio a Madrid, mettendolo

per6 in vista di chi tiene il piede in due staffe, cio& rassicura il Governo

del Re Alfonso XII, e sotto mano aizza i Carlisti. Al quale intento,

dalla solita Agenzia si spedi, colla data di Madrid 26 gennaio, il se-

guente telegramma : Rispondendo alle osservazioni del Ministro degli

affari esteri, circa il pericolo che il pellegrinaggio spagnuolo possa cle-

generare in manifestazione politica, il Nunzio ha dato assicurazione che

nulla avverrebbe, che possa suscitare conflitto col Governo italiano o

ledere la suscettibilita del Governo di S. M. il Re Alfonso. Ma che?

Passano appena tre giorni, ed ecco la stessa officina trasmettere a tutta

Europa quest' altro telegramma: Madrid 29. II Governo protest6 presso

il Vaticano per la circolare spedita dal Nunzio ai Prelati spagnuoli, onde

consigliarli ad aiutare il pellegrinaggio organizzato dal Sig. Nocedal. La

stampa liberate e la conservatrice domandano al Governo che dimostri

energia contro un atto cosi significative di favore dimostrato al carlismo

dal Nunzio e dai Prelati. Poi, il di 30, si annunziava : Dicesi che

il Nunzio, a cagione della sua lettera ai Prelati, sara richiamato. Ed

ecco ben colorita la impostura e la calurmia!

Con ci6 oltrepassavasi di troppo il limite del cinismo; e 1' Osserva-

tore Romano del 1 febbraio, a sfatare quella brutta impostura, stam-

pava questa breve noterella: Siamo in grado di dichiarare che la notizia

data nel citato telegramma non ha alcun fondamento. Poi nel n. 29

pel 5 febbraio, lo stesso Osservatore, in un articolo che evidentemente

porta 1' impronta d' una fonte autorevole, raise in sodo il carattere escltt-

sivamente religioso del divisato pellegrinaggio, per espresso volere del

Papa, che a tal fine avealo posto sotto il patronato e la direzione dei

Yescovi.

Or chi lo crederebbe? L' Opinione dello stesso giorno, n. 36, ne trasse

argomento ad un articolo che e un distillate di sopraffina perlidia. Ac-

cennato che il Card. Arcivescovo di Santiago di Galizia neg6 alia Giunta

carlista 1'autorizzazione di organizzare un pellegrinaggio per Roma, per-

che questo sarebbe contrario alle intenzioni del Papa , ne trae e svolge

due conseguenze. 1 Che in Ispagna i Yescovi sopra ci6 sieno tra loro

discordi, tenendo gli uni per 1'obbedienza al Papa, e gli altri per gl'in-

trighi dei Garlisti; 2 che il Papa stesso, con doppiezza indegna dello

augusto e sacro suo carattere, dia e faccia dare buone parole a Madrid

sommova al tempo stesso i Garlisti. Ecco le parole dell' Opinions^ la

quale dopo aver spartito i Yescovi della Spagna in due fazioni, Tuna

savia e prudente ed ossequiosa al Governo esistenle, e 1'altra fanatica

e fomentatrice di cospirazioni carliste contro di esso, cosl la discorre:

Quale (di queste fazioni) avra 1'appoggio del Vaticano? Si era
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sparsa la voce che il Nunzio pontificio a M'adrid, essendosi compromesso

coi piu esaltati Carlisti, sarebbe richiamato. L'organo ufflciale del Va-

ticano si affrett6 a smentire questa notizia. Gi6 farebbe supporre che la

recente visita di Donna Margherita consorte di D. Carlos, a Roma abbia

avuto per risultato la promessa formale della Curia di appoggiareil

Carlismo a patto che questo si mostrasse, piu del Governo di D. Al-

f
jnso, disposto ad appoggiare la causa del potere temporale e soprattutto

a creare imbarazzi al Governo italiano. Questo contegno della Curia

evidentemente impensierisce il Governo spagnuolo ;
il quale si affretta a

dichiarare che non accordera la sua protezione ai pellegrini, i quali non

si limitassero unicamente agli atti religiosi. Non sono tanto le conseguenze

possibili del pellegrinaggio quelle che ispirano inquietudini al Governo

spagnuolo, quanto questo risveglio dei Carlisti, e sovrattutto Vappoggio
die sembra data loro dal Vaticano, la cui influenza e sempre grande
in Ispagna.

Questo perfidiare dell'antico, fedele ed autorevole organo dei moderati

movera certo a sdegno ogni animo onesto ; ma non fa meraviglia a nes-

suno che abbia conosciuto 1'andamento della rivoluzione italiana dal 1850

al 1876, sotto la direzione dei moderati e del G-alantuomo. Avvezzi co-

desti uomini alia pratica di certi mezzi morali, sono naturalmente indotli

a supporre che altri ne usi allo stesso modo.

La vera natura di codesti mezzi morali, in virtu di cui il Re Ga-
lantuomo pervenne ad abbattere tutti i sovrani legittimi degli Stati ita-

liani, ed alia conquista di Roma coi cannoni e del Palazzo Apostolico del

Quirinale coi grimaldelli, fu posta in bella luce ed in alto rilievo da

un volume pubblicato in Torino, coi tipi Roux e Favale, nel 1880, sotto

il titolo: Politica segreta italiana. L'orrido e ributtante intreccio di

perfidie e di soppiatti maneggi del Mazzini col Bismark dapprima, poi

di Yittorio Emmanuele II col Mazzini stesso, vi e provato da document!

che nessuno pote recare in dubbio, e stendesi pel periodo dal 1863 al 1870.

11 signor Augusto Bouiller, gia deputato alia Camera francese, ne fece

accurata analisi e studio profoado e limpidissimo al tempo stesso, per

quanto concerne le pratiche del Mazzini col Bismark, nel Correspondant,
fascicolo pel 10 maggio 1881, da pag. 393 a pag. 411; e pel rimanente,

in quattro altri articoli, intitolati: Un Ee ed un cospiratore Vittorio

Emmanuele e Mazzini; che leggonsi nei fascicoli del 10 e del 25 ottobre,

del 25 novembre e del 10 dicembre 1881 dello stesso Correspondent.
Chi abbia letto codesta monografia del Bouiller sa quanto basta per

apprezzare condegnamente la politica del Re Galantuomo e dei suoi com-

plici d'alta e bassa sfera, e la natura dei mezsi morali con cui si e

fatta I'Italia e conquista ta Roma. Or che meraviglia se, chi ha studiato

a cotale scuola e vi divenne professore, abbia la vilta di credere che

auche uri Papa possa, non solo conoscere, ma anche mettere in pratica
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tal politica? Un ladro di merito suppone sempre che tutti rubino, ed il

bugiardo per mestiere non presta fede alia veracita altrui.

5. Tra i mezzi moral! della politica massonica italiana il piu volgare e

quello della bugia e della doppiezza. E questo e vezzo generale dell'epoca

nostra in una certa sfera politica, la quale rappresenta il quarto potere

degli Stati, ed e il giornalismo settario. Questo, con una portentosa ce-

lerita e facilita, divulga novelle in apparenza innocue, e che pure giovano

allo scopo inteso di mettere male biette dove pare e piace, e spargere

diffidenze. Nel quale vizio cadono anche autorevoli diarii, di cui i piu si

fidano. A cagione di esempio, il Morning Post di Londra ricevette da

Berlino il seguente dispaccio: II Governo di Baviera avrebbe chiesto

a Roma che vieti al Nunzio di Monaco di condurre negoziati con Potenze

straniere, poiche questo modo di procedere potrebbe dar luogo a gravi

imbarazzi. Niuno e che non vegga ci6 riferirsi alle negoziazioni condotte

dal Nunzio pontificio presso la Gorte di Monaco di Baviera col Cancel-

Here germanico, il quale si mostr6 cosi soddisfatto della condotta dei

Nunzi pontificii a Vienna ed a Monaco. Ma cio a quale scopo? Non pu6

essere che malvagio. L1

Osservatore Romano del 29 gennaio, riferito tal

dispaccio, soggiunse: Siamo in grado di asserire che lal notizia non ha

ombra di fondamento.

6. Gome piu sopra abbiamo esposto partitamente il modo con che, per

opera della setta massonica, si cerc6 d' impedire la manifestazione re-

ligiosa del popolo spagnuolo, quanto ai sensi di devozione al Papa ; cosi

continueremo a registrare qui le dichiarazioni ufficiose od ufficiali del

Governo di Berlino, circa il componimento desiderate colla S. Sede e le

infaustissime leggi di Maggio.
Innanzi tratio e degno d' essere posto in nota il giudizio che la Ko'l-

nische Zeitung reco della vittoria ottenula dal Windthorst e dal suo

partito nel Reichstag, il di 12 gennaio, di che abbiamo discorso nel

presente volume a pagine 370-373. Godesto diario, che per certo non e

sospetto di tenerezza o di eccessiva parzialita a favore dei cattolici, si

espresse nei termini seguenti.

II Centra ha mostrato pienamente che non aspettava la sua salute

(doe la giustisia pei cattolici in quanto a reUgione) dall'iniziativa del

Governo; e che, se il principe di Bismark nelle sue trattative con Roma
non teneva conto veruno del Centro, questo alia sua volta non si cura

neppur esso del principe di Bismark, e puo benissimo fare a meno di lui.

II Centro e riascito ad essere sosienuto da una pluralita parlamentare

a favor suo, anche senza Taiuto del Governo. Oggi il principe di Bismark

non pu6 piu padroneggiare sul Centro, ma questo partito, al contrario,

come disse dopo quella famosa discussione (dell
1

11 e 12 gennaio) un

deputato socialista, tiene in poter suo il principe Bismark.

Non aridiamo tant'oltre noi. Sibbene siamo lieti di porre in sodo che il
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principe Bismark, stando alia KolnischeZeitung, sembra aver rinunziato

all'idea di far servire 1'infliienza della Santa Sede al suo intento di poter

per essa dominare sul partito del Centra. Per un uomo di Stato del suo

valore, era grave fallo il ricorrere ora agli uffici della Santa Sede, e vo-

lerla far intervenire in una lotta di parti ti politici nell'Impero, dopo aver

egli stesso scatenato, e mantenuto con tanta durezza, la persecuzione del

Kultur-kampf contro la Chiesa cattolica in tutti i suoi ordini di gerar-

chia ed in tutte le sue istituzioni ed appartenenze, appunto per escluderne

F influenza nelle ragioni politiche della Prussia e dell' Impero.

Se la Santa Sede, per isperanza e con lo scopo di ottenere qualche

rattento e qualche mitigazione del Kultur-kampf, avesse esercitato qual-

che influenza autorevole sulla condotta del Centra, sia pure che a favore

del Governo prussiano e secondando i disegni del Gancelliere, avrebbe

da to a questo un'arma terribile da maneggiarsi, con apparenza di ragione

e giustizia, contro la Santa Sede. Imperocche'poteano presentarsi con-

giunture in cui esso chiedesse ed esigesse consimili uffici per affari in

cui tornasse impossibile alia Santa Sede di prestarsi a' suoi desiderii; ed

allora il Governo prussiano avrebbe renduto la Santa Sede mallevadrice

delle conseguenze, dicendo: Se aveste detto o fatto questo o quell' altro,

le cose sarebbero procedute bene; non voleste, dunque su voi, che vi

rifiutaste a secondarmi, ne ricade la colpa e voi dovete scontarne la penaf
E dunque gran bene che il Centra sia rimasto-in pieno possesso di tutta

la sua liberta, per quanto concerne la sua condotta in affari di pura po-

litica interna della Prussia e delTAlemagna. E questo & merito della

perspicacissima prudenza di Leone XIII, che, come di nulla si lascia

atterrire, cosi non si lascia adescare da lusinghiere apparenze. Tra queste
affacciavasi agli occhi di non pochi dabbenuomini quella d'un contralto

tacito fra il Papa ed il Bismark, cosi che il primo vendesse al secondo

Fesercizio della sua influenza, ritraendone il prezzo ed il compenso nella

revisions, ossia abrogazione o totale od almeno parziale delle Isggi di

Maggio. Or tale lusinga era troppo fallace. E se ne ha la prova in ua

articolo della Nord-Deutsche-AIL Zeitung, che con pregevole lealta pro-
clam6 altamente: che e inutile illudersi colla speranza di vedere il Go-
verno contentarsi di scendere ad una soluzione di quistioni in cui i

principii sono e rimangono immutabili. Ed e chiaro di quali prindpii
parla il diario ufficioso: Tonnipotenza assoluta deHo Stato da una parte,
la liberta ed indipendenza della Ghiesa dall'altra, in cose di religione.

Intorno alle quali dichiarazioni ufficiose fece un, accurate e giusto

giudizio I

1

Opinions n. 22 del 22 gennaio, conchiudendo il suo articolo

con queste parole, intorno allo schema di legge pei poteri discrezionali:

II Gancelliere dice loro (ai cattolici): se vi contentate del progetto

com'e, bene; in caso diverso, non vi do nulla, perche da voi non spere
iiulla.
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Mol to bone, a questo proposito, il giornale la Germania, come ve-

diamo riferito mWUnivers del 27 gennaio p. p., stamp6 questa nota:

Dopo le dichiarazioni della Provincial Correspondent e della Nord-

Beutsche-All. Zeitung, si dovrebbe supporre che niuno oggimai dubiti

piii deli'intenzione forrnata dal Cancelliere dell'Impero, di rifmtarsi alia

revisione delle leggi di Maggio in qualsiasi grado, e di fare invece, sotto

la forma di una legge di poteri discrezionali, la base permanente di un

modus vivendi. Tuttavolta troviamo nella Gazzetta di Slesia un arti-

colo che accenna a dire: che il presente disegno di legge e Y ultimo passo

dato sulla via del provvisorio, e che deve essere seguilo da una revisione

totale. Noi abbiamo gia piu volte pregato il Governo a tentare una prova,

di sospendere cio6 il Kultur-kampf. Forse esso sara piii sensibile agli

argomenii allegati dalla Gazzetta di Slesia che ai nostri. Ad ogni modo

noi consideriamo la tesi svolta da codesto giornale come un fausto sin-

tomo per 1'avveaire.

UOsservatore Romano pel sabato 4 febbraio n. 28 annunzio che la

mattina del 3 giunse in Roma il signor Schloezer, ed ha preso stanza

all'albergo d'Inghilterra; e 1'egregio diploma tico si e recato subito a far

visita aU'Emo Card. Jacobini Segretario di Stato di Sua Santita.

7. L' Unitd Cattolica di Torino, nel suo num. del 31 gennaio scorso

a proposito dell' iscrizione dei cattolici nelle nuove liste elettorali, pub-

blicava le seguenti parole, che ben volentieri qui riproduciamo:

La Raccolta ufliciale delle leggi e dei decreti del regno d' Italia,

nel suo nurnero 604 della serie 3
a

, conteneva un decreto dato a Roma,
addi 26 gennaio 1882, da re Umberto, il quale ordina che le^Giunte

municipali il 6 del prossimo febbraio invitino con pubblici 'manifest! tutti

coloro che sono chiamati dalla legge 22 gennaio 1882 all'esercizio del

diritto elettorale e non trovansi iscritti nelle liste attuali, a presentare

entro quindici giorni la domanda per la loro iscrizione. II decreto sta-

bilisce di poi cio che le Giunte debbono fare per compilare le nuove

liste elettorali, pubblicafle ed eccitare chiunque abbia qualche diritto a

reclamarlo in tempo. Da tulto il decreto si vede che vuolsi procedere

con molta fretta, giacche il Ministerb si prepara a sciogliere la Camera,

quando possa- temere da lei qualche voto contrario.

Ed ora noi esortiamo vivamente tutti quanti i cattolici, che hanno

tliritto ad essere iscritti nelle liste elettorali, a far valere in tempo le

loro ragioiii. Forse qualche lettore si meravigliera che noi, i quali ab-

biamo propugnato fmora la regola Ne eletti, ne ekttori, oggi spingiamo

i cattolici a farsi iscrivere. Ma altro e avere il diritto di eleggere, altro

intervenire alle elezioni. II nostro S. Padre ha dichiarato espressamente

he per ora non e permesso 1' intervento dei cattolici alle urne politiche

ma pu6 avvenire una tale mutazioae di cose, che renda non solo lecito,

nia anche necessario questo intervento. Non tocca a noi, bensl al nostro
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Santo Padre giudicare su questo punto; ma, quando egli, o per un ro-

vescio di Governo, o per qualche altro caso straordinario ci chiami alia

lotta elettorale, noi dobbiamo trovarci pronti.

Che cosa servirebbe Fessere spinti alle urne politiche dal nostro

Duce e Padre, se non potessimo obbedire al suo comando, non entrando

a parle di quello che chiameremo esercito elettorale? La nostra figliale

disposizione di obbedire al Papa in tutto e sempre deve appunto risultare

daU'esserci messi in tali condizioni di cose da potergli prestare Vobbe-

dienza nostra. Quindi, facendoci iscrivere nelle liste elettorali, ci aster-

remo per6 dalle elezioni dei deputati, fmtantoche il nostro S. Padre ci

dica di prendervi parte. Nulla per certo noi perderemo dal farci iscri-

vere nelle liste, non partecipando con questo direttamente a nessun atto

del Governo che comanda in Roma, ma, per contrario, col solo essere

iscritti tra gli elettori, potremo mettere in qualche pensiero i nemici del

Papa, i quali vedranno quanti siamo, e, paventando il nostro intervento

nella lotta, andranno piii a rilento nel perseguitare la Chiesa e nell'offen-

dere tanta parte di cittadini.

E poi, colla semplice nostra iscrizione sulle liste elettorali, noi e

nelle elezioni general! e nelle parziali avremo un mezzo per attestare la

nostra devozione ed obbedienza al Papa, protestando in pari tempo contro

i suoi spogliatori. Imperocche dalla gran cifra degli iscritti risultera lo

scarso numero di elettori che intervengono alle elezioni, e 1'astensione

nostra servira a dichiarare costantemente che noi siamo col Papa, obbe-

dienti alia sua parola, e vivamente desiderosi del trionfo della sua causa.

La quale dichiarazione non potrebbe apparire ne in Italia ne in

faccia all' Europa, se tutti i cattolici che possono essere inscritti nelle liste

elettorali non procurassero la loro iscrizione. Ecco quindi un dovere spe-

ciale che c'incombe di farci iscrivere, tanto per esser pronti a combattere

se mai suoni 1'ora del combattimento, quanto per combattere sempre colla

nostra astensione. Imperocche Yastensione e un correlative della iscri-

zione e non possono dire di astenersi coloro che non sono iscritti. Gome
cattolici adunque, come soldati attend ai cenni del capitano, profittiamo

della nuova legge elettorale dei 22 gennaio 1882, e quando le Giunte

municipal! avranno pubblicati i manifest!-, coloro che non sono iscritt i

nelle liste attuali presentino nel termine stabilito la domanda per la loro

iscrizione.
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III.

COSE STBANIEEE

FRANCIA 1. H Ministcro del commessi di Leone Gambelta dura 72 giorni; buoni

disegni del Campenon ministro per la guerra 2. Propositi e decreli di P. Bert

contro Pistruzione rcligiosa e la Chiesa cattolica 3. Vcndita preparata del

gioielli della Corona L Risultato delle elezioni di Senatori amovibili, com-

piute 1'8 gennaio 1882 5. Morle delPHerold, prefetto di Parigi; gli succede

il radicalc Floquet 6. Tumulto di comunardi per 1' anniversario della morte

del Blanqui 7. Riapertura delle Camere il 10 gennaio 8. Esposizione di

motivi e proposta di legge del Gambetta, per la revisione della Costituzione e lo

scrutinio di lista 9. Scompiglio e polemiche sopra questo schema di legge

10. Nomina ed atti di una Commissione di 33 Depulati per lo schema sopra la

revisione della Costituzione e lo scrutinio di lista
;
abboccamento di essa col Gam-

betta 11. Dibattimenti nella Camera circa lo schema del Gambetta che e pie-

namente sconfitto 12. Dimissione del Gambetla 13. Nuovo Ministero for-

mato dal Freycinet.

1. II Ministero formato da Leone Gambetta il 14 novembre ed annun-

ziato nel Journal Officiel del 15 ', cho non senza ragione fu subito qua-
lificato come un Ministero di commessi, cio& di servitori devoti del loro

capo, non solo non rispose all' espettazione dei partigiani del Dittatore

morale che rie avea scelto i membri a suo talento, ma veget6 ignobil-

mente per non piu che 72 giorni, dal 15 novembre 1881 al 26 gennaio 1882 ;

nel qual giorno pu6 dirsi che fu abbattuto a pedate dalla stessa Camera

dei Deputati, che credeasi umilmento disposta a secondare ogni capriccio

del padrone Gambetta. Del suo programma, da noi riferito a suo luogo *,

non pote eseguire se non una particella di quanto si riferiva alia guerra

da continuarsi contro la Chiesa cattolica, levandole ogni influenza nella

istruzione ed educazione della gioventu. Ma delle graridi riforme promesse
non si effettu6 punto nulla. Noi qui riassumeremo i fasti del Ministero

dei commessi, e, per dovere di giustizia, diremo in prima tutto quel poco
di bene che se ne puo dire, e che torna a lode del Ministro della guerra.

Gl' intendimenti del Generale Campenon, che si manifestarono a fatti,

dispiacquero molto ai radicali; segno certo che erano buoni; ed infatti

il Debats del 27 novembre, discorrendo della convenienza e del modo con

cui si potrebbe procedere nello attenuare ma non abolire del tutto una

tal quale limitata immunita dei chierici dall'obbligo del servizio militare,

ne par!6 in termini ben diversi da quelli usati altra volta.

Ci6 mostrava che il Campenon, ministro per la guerra, non era di-

1 Civ. Catt. Serie XI, vol. VIII, pagg. 631, 632.
* Ib. pag. 633.
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sposto a lasciarsi comandare dalla bruzzaglia del radicalume Parigino;

e:l infatti egli avea subito .chiam'Ho al grado ed ufficio di Capo dello

Stato Maggiore Generale, il generale Miribel, sommamente inviso ai co-

munardi per 1'energia con cui esso si era condotlo nel 1871, comandando

uria Brigata dell'esercito che da Versailles si mosse a riconquistare

Parigi caduta in potere di assassini e d' incendiari. I radicali ne anda-

rono in bestia; ma il Gampeaon, lasciandoli ruggire a postu loro, dimo-

str6 che di loro non si curava punto ne poco; e cio fece ricostiiuendo

il Gonsiglio Superiore di Guerra, abolito dal Farre incaricato dal Gam-

betta di disorganizzare le forze militari della Francia, per purgarle d'ogni

elemento che non fosse di pura lega repubblicana. E per giunta alia

derrata chiamo a fame parte valorosi ufficiali superior!, come il Mare-

sciallo Canrobert, il generale Gallifet, ed altri, la cui lista fu recata

anche nel Debats del 28 novembre; di che i radicali s
1

indracarono piii

che mai, senza che il Gampenon vi abbadasse. Anzi egli albsti subito

varii schemi di leggi, che annunzi6 alia Gamera dei Deputati ; la quale

ne accolse il disegno con manifestaziorri di molta lode; ed erano tutti

diretti a riparare alle bestialita roviriose commesse dal tristo Generale

Farre. Ed eziandio i 31 allievi di Saint Gyr, che dal Farre erano stati

coadannati, per assistenza alia Messa ne! di di S. Enrico, a cinque anni

di servizio in qualita di semplici soldati senza speranza di promozione,

impetrarono grazia, benche con la pena di perdere T anno in cui aveano

fallito allo stretto rigore di discipliua militare; e furono riammessi a ri-

pigliare il loro corso a Saint Gyr. Da parte adunque del Gampenon tutto

prometteva bene, ed egli fu l'unicomembro del Ministero d&commessi,
che avesse saputo meri tarsi la generale approvazione delle persone di

senno.

2. Fuori di questo sarebba difficile trovare ua atto degli altri Ministri,
die sia degno di lode d' un cristiario od anche d

1

un semplice onest' uomo.
Com' era da prevedere, il Ministro P. Bert, si sfren6 subito contro la

religione, e comincio col rendere facoltativa 1'istruzione religiosa nei

Licei, cosi che i cappellani non potessero impartirla che agli alunni, pei

qaali ne fosse fatta istanza dai parenti o tutori, e riservandosi di pre-
sentare una legge per 1'abolizione dell'uiricio di cappellano istituito in

virtu di una legge del 1808. Gi6 equivaleva all
1

escludere dai Licei Fistru-

zi me religiosa; essendo manifesto, come fecero rilevare persino i diarii

r.idicali, che basterebbero un dieci o dodici birboncelli autorizzati ad

u.sare i modi di Ubero-pensatore, per eccitare nel Liceo una specie di

guerra civile, in quanto questi non tralascerebbero di prendere i loro

compagni a bersaglio di loro beffe e brutalita, quando li vedessero pra-
ticare atti religiosi. Di che veggasi 1' Unmrs del 5 dicembre.

Iritanto il Globe annunzi6 un allro provvedimeiito che dimostra qual
fosse la liberta di coscienza e di culto, che il Governo disponeasi a la-
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sciare al Clero; ed era che: II Governo e risoluto a non piii tollerare

che in avvenire i membri di congregazioni religiose colpite dai decreti

d;
1

! 29 marzo 1880, Gesuiti o d'altri ordini, siano incaricati dai Vescovi

di predicare nelle chiese in cui si pratica 1' esercizio legale del cullo.

Ne queste erano vane dicerie. Imperocche i giornali uffioiosi del Gambetta

e del Bert tornarono pochi giorni dopo alia carica, segnalandosi fra questi

YIndfyendant, nel ricordare con che rigore la Svizzera manteneva le

leggi d'espulsione contro i Gesuiti, ed aggiungendo: Gi6 che soprattutta

importa si e, che ogni azione sia inesorabilmente vietata ed impedita a?

membri delle Gongregazioni religiose abolite, tanto nella scuola quanta

nella chiesa.

Siccome per6 tra.i membri delle disciolte ed abolite Congregazioni

contavansi non pochi d'altre nazioni, come ioglesi, italiani ecc. ecc. che

sotto 1'egida dei loro diritti e dei loro Govern! rispettiv! avrebbero potuto

tornare in Francia, gli stessi portavoce del Governo Gambettista trom-

barono, come vedesi mtfUnivers del 9 dicembre, che: II Ministro degli

affari intern! si e preoccupato di tal cosa, ed ha ordinato che si proceda

a rigorose indagini, per espellere i membri stranieri delle mentovate Con-

gregazioni. Di queste poi, che furono abolite e che in qualsiasi forma si

sono ricostituite, si fara giustizia, richiamandole al rispetto ed all'osser-

vanza delle decision! bandite dai precedente Governo.

E di fatto e notorio che parecchi Vescovi, i quali aveano accolta

ne' loro Seminarii dei religiosi, per occuparveli in ufficio di professor! o

di prefetti, furono avvisati che, laddove non ne li discacciassero pronta-

merite, sarebbero privati dei sussidii loro conceduli sul bilancio dei Cult!

pel mantenimento d' un certo numero di chierici. E dovettero a malic*

cuore privarsi del ministero, anche puramente sacro, di codesti religiosi.

Ma v'e di peggio. NelY Univers del 26-27 dicembre si possono leg-

gere gli annunzi d'altre iniprese del Ministro dei culti e dell
1

istruzione

pul)blica, Paolo Bert. II Voltaire, a gloria di codesto professore di ma-

terialismo ed empieta, notific6 che: D'or innanzi nessuna nomina di

Vescovi si far^, se non dopo aver ottenuto dai titolari eletti una dichia-

razione esplicita di adesione alle leggi del Governo repubblicano.

Ma ci6 non bastava. Poteva un Vescovo fare tale atto, con la riserva

sempre implicita e necessaria, che si trattasse di vere e giuste leggi,

non essenclo leggi le disposizioni inique d'una setta soverchiatrice. Ed

ecco accorrere, a riparo di questo pericolo d'esscre illuso, il perspica-

cissimo P. Bert, per mezzo del Castagnary, gia Sindaco (Maire) di Pa-

rigi ed elevato alia carica di Direttore dei culti appunto pei suoi sen-

timenti notorii d'empieta e di odio alia religione. II Tdegraphe fece

sapere che: II Direttore dei culti ha chiesto a! Prefetti di fornirgli le

piii precise e particolareggiate informazioni intorno al personale dell'Epi-

scopato. II signor Castagnary vuol conoscere il carattere, le abitudini ed
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il valore intellettuale e morale di ciascun Vescovo. Non gli basta sapere

come essi si comportano al presenle; ma vuole ancora essere informato

sal passato di quest! alii impicgati, e desidera, se possibile, di essere

ben chiarito della vita Mima di ciascun d'essi e del Vescovado. Ed

ecco un
1

Inquisizione da disgradarne tutto quello che si favoleggi6 dai

Frammassoni intorno alia S. Inquisizione di Spagna!

II Paris-Journal denunzi6 alia pubblica ammirazione che, in pieno

Gonsiglio de'Ministri, il P. Bert propose: Si vietasse ai Cardinal! fran-

cesi di portare la sottana di porpora e la berretta rossa, perchfc ci6 era

un portare uri uniforms straniero! Di che rise perfmo il Gambetta, x

come leggesi neWUnivers del 26-27 dicembre 1881. Questo era un pen-

siero degno al tutto d'un Paolo Bert, il cui principal merito fu di aver

fatto studii profondi d'anatomia sul vivo, collo sparare e scorticare e

smembrare cani vivi in grandissimo numero; forse per poter procedere

a questa sublime conclusione in forma di sillogismo: Gli uomini ed i

cani sono del pari animali bruti; ma sotto il mio listuri non ho mai

incontrato, per quanto ne cercassi aecuratamente, 1'anima d'un cane;

dunque i cani sono seriz'anima, e percio anche negli uomini non c'

anima !

3. Oltre a questa, contro il clero, promoveasi nel dicembre prossimo

passato un'altra opera insigne. Ad istanza di Beniamino Raspail era stata

nominata una Commissione speciale per apprezzare e valutare, a fine di

metterli in vendita, i gioielli della Corona. II Memorial Diplomatique

nel n. 50 pel 10 dicembre 1881, a p. 820, ne registr6 i risultati; e fu-

rono che: 1 si eccettuassero dalla vendita cinque preziosi cimelii, per

cui non si troverebbero compratori; 2
1

di tutto il resto si facesse buon

mercato, sperandone, per mezzo dei gioiellieri Bapst, un prodotto di

dieci o dodici milioni di franchi. I cimelii eccettuati sono: 1 II Reg-

gente, valutato da s& solo 12 milioni, e diamante unico per la sua lim-

pidezza ed il suo la\
7

oro; 2 La Spada militare, la cui sola impugnatura

guarnita di brillanti e stimata valere 250,000 fr.
;
3' La collezione degli

Ordini equestri francesi e stranieri, dati ai Cap! dello Stato da Sovran!

stranieri, e che possono valere 200,000 franchi. 4 Un Eeliquiario, fre-

giato di grosse pietre preziose, di antichissimo lavoro, e che percio ha

carattere storico; 5L'oriuolo del Bey d'AIyeri, donato a Luigi XIV.

4. Intanto si vennero manipolando dal Ministro per gli afTari interni e

dai Prefetti le elezioni, intimate pel di 8 gennaio 1882, dei 75 Senator!

che doveano succedere ad altrettanti amovibili i quali aveano compiuto

il loro tempo. Le elezioni si fecero, come suole dirsi, sul campo della

revisions della Costituzione, -e della riforma della legge elettorale per

introdurvi lo scrutinio di lista; che erano due delle grandi riforme di-

segnate dal Gambetta. 11 quale colla prima voleva limitare i poteri del

Senato, specialmente col togliergli ogni competenza circa le leggi di
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finanza; e colla seconda voleva che il Governo divenisse padrone del

Deputati, tornando cio assai piii facile nelle elezioni per iscrulinio di lista

che non pel sistema uninominale.

Le elezioni ebbero per risultato di far iscoraparire dal Senate buon

numero di conservatory o di repubblicani moderati; e che la pluralita

schiettamente repubblicana di tinta opportunist^ si accrebbe di 25 no-

velli Senatori, i piii cosa del Gambelta;il quale avrebbe dovuto saper

afferrare la fortuna pei capelli e contentarsi di questo guadagno. Ma egli

voile o tutto o niente; s'incapom nell'esigere' la revisions della Costitu-

zione, per amore dello scrutinio di lista, da cui sperava la Dittatura;

e cosi si procaccio il capitombolo che lo fece ruzzolare, per ora, al suo

antico seggio di semplice Deputato.

5. La fortuna 1'avea favorito anche in altra guisa. Era raorto il

1 gennaio il Prefetto della Senna, Herold, famoso iconoclasta per omag-

gio al libero-pcnsiero di che era professore, e che come tale avea ap-

provato e difeso nella Camera gli abbominevoli sacrilegi ordinal! dal

Municipio di Parigi per mezzo d'uno del suoi Delegati, che fece levare

dalle scuole del Gomune i Crocifissi e le immagini religiose, e, gettatele

a rinfusa sui carretti della mondiglia spazzata nelle strade, portare "in

un cortile ed ammonticchiare come concime. II Gambetta afferrb 1'occa-

sione per tentare di ingraziarsi i radicali; e diede per successore all'He-

rold il degno suo emolo Floquet, con grande compiacimento della Sinistra

parlamenlare. I funerali dell' Herold furono meramente civili, cioe quali

si possono fare anche alia ca'rogna d'un cavallo: ma con grande corleggio

ufficiale e con la presenza dello stesso Gambetta.

II comitato radicate dell'llcircondario offri un banchetto al nuovo

Prefetto Floquet; e quest! approfitt6 dell'occasione- propizia per bandire

alto che in lui la religione troverebbe un nemico non meno accanito ed

implacabile che il suo predccessore Herold; e rispondendo al brindisi

disse: Mi e stata teste ricordata Topera di rendere laiche le scuole.

Gerto, e questa una grand'opera da condurre a fine, opera gia portata

a buon punto daH'uomo che ieri ancora sedeva al posto che io sto per

occupare: mio vecchio amico, mio compagno nella lotta contro 1'Impero,

a cominciare dal 2 dicembre, in cui abbiamo preso il fucile per opporre

la protesta della forza contro 1'invasione della forza. Noi continuererno

1'opera di quel coraggioso cittadino si devoto alia democrazia.

6. Uri'altra buona ventura era toccata al Gambetta, di essere ciot>

sbarazzato d'alcuni facinorosi suoi personal! nemici; i quali, capitanati

dalla famigerata Luisa Michel, aveano voluto celebrare in forma degna

della Comune del 1871, 1'anniversario della morte diBlanqui;ma tra-

valicando i limit! del tollerabile, con le loro acclamazioni alia Comune

e coi voti ed urli contro la Repubblica presente ed il Gambetta, coslriri-

sero la Polizia ad agire energicamente, a carcerarne parecchi, pl a farli

Serie J/, vol. IK, fuse. 760 32 11 febbraio 18^2
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punire dai Magistral! che li condannarono a varie pene; il che avea

giovato ad insegnare la prudenza ai RadicaU dell'estrema Siaistra, che

odiano il Gambetta cane peius et angue.

7. Sotto quest! auspicii, furono riaperte il 10 gennaio 1882 le Gamere.

II Brisson, che gia era stato eletto presidente di quella dei Deputati,

quando il Gambetta gli cedette tal segglo per pigliarsi quello di Presi-

dente del Gonsiglio dei Ministri alii 15 novembre p. p., fu rieletto a

tragrande pluralita a questo ufficio. II pretofobo P. Bert fu sollecito di

deporre sul banco della Presidenza uno schema di legge, riferito nel-

VUnivers del 15 gennaio, a fine di regolare a modo suo I'istruzione

se;ondaria privata. Ed era lavoro degno di tal uomo!

8. II Gambetta poteva tenersi tranquillo, se voleva. Ma, sentendosi

legato dai suoi precedent! impegni, giudic6 di dover subito venire a

grand! fatti; ed eccolo, senza esservi stimolato da veruno, anzi con cer-

tezza di offendere ad un tempo stesso il Senato e la Camera dei depu-

tati, presentare a questa, il 14 gennaio, una sterminata esposizione di

motivi, con uno schema di legge, i cui punt! principal! erano: 1 La

revisions della Gostituzione, ma limitata a certi punti che ferivano prin-

cipalmerite il Senato attenuandone le prerogative; 2 Lo scrutinio di lista

da introdursi nella legge elettorale, il che valeva quanto dire che cio

ottenuto, manderebbe a spasso i Deputati present!, per fame eleggere,

col nuovo sistema, degli altri che fossero creature sue. La lettura di

q'uesto documento, riferito per intiero nell' Univers e nel D&ats del

16 gennaio, fu accolta con gelida attenzione dalla Camera, si che egli,

solito ad essere oppresso d'applausi quando nel passato sballava le piu

grosse castronerie, appena fu salutato da qualche bravo!

Noi ne trascriveremo qui il sunto, a bastanza esatto, che ne trovammo

nel Diritto di Roma n. 17 pel 17 gennaio.

II testo del progetto di revisione presentato alia Camera dai ministero

Gambetta, e preceduto da una relazione nella quale si dichiara che il

suffragio universale essendosi molte volte e nettamente pronunziato per

il presidente della Repubblica e pel sistema delle due Camere, conviene

di porre quest! due principii sopra ogni discussione.

Non si tocchera al paragrafo 1 deH'articolo 1 della legge costitu-

zionale 25 febbraio 1875 che dice: II potere legislative si esercita dalle

due assemblee: la Camera dei deputati e il Senato.

Si modifichera il tenore del paragrafo 2 che suona : La Camera

dei deputati e nominata dai suffragio universale in condizioni determinate

dalla legge elettorale; dove si metteranno, dopo le parole: per mezzo

del suffragio universale le altre: collo scrutinio di lista.

L'inserzione di questa frase non introduce nella costituzione che il

principio dello scrutinio di lista, restando il modo di applicazione ab-

bandonato alia legge elettorale orgariica susseguente.
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La relazione dice: Nel giorno che voi fisserete e verso la fine del

mandate della Camera del deputati elaborerete una legge organica.

II 3 dell'art. 1 dice: La composizione, il modo di nomina e le

attribuzioni del Senato saranno regolale da una legge speciale. II Go-

verno proporra di inscrivere in questo paragrafo il principio del modo di

reclutamento del Senato: questo principio e 1'elezione pei membri e de-

legati da tutti i corpi politici usciti dal suflragio universale.

Per 1'applicazione di questo principio bisogna modificare la s^conda

delle leggi costituzionali relativa aH'organizzazione del Senato e di cui

gli art. 4 e 7 fissano il modo di reclutamento: il primo, dei senatori

dipartimentali, il secondo dei senatori inamovibili.

Per i primi, si proporra che ogni Gomune avente meno di 500 elet-

tori inscritti abbia un delegate eletto dal Gonsiglio municipale, il quale

dovra inoltre eleggere, a scrutinio di lista, altrettanti delegati e supplenti

per ogni 500 elettori inscritti.

I grandi comuni: Farigi, Lione, Marsiglia e Bordeaux, sarebbero cosi

chiamati ad esser rappresentati da piu di cento deiegati: questa propor-

zione sembrando eccessiva, vi sara motivo di votare delle disposizioni

speciali che troveranno il loro posto nella legge organica del 2 agosto 1875,

sottoposta come tale, non gia al Gongresso, ma alle due Gamere succes-

sivamente, come una legge ordinaria. II Governo proporra al Congresso

di sopprimere il privilegio deirinamovibilita per i 75 senatori nominati

dall' Assemblea nazionale. Questa soppressione non si riferira ai senatori

gia nominati, ma soltanto a quelli che saranno chiamati a rimpiazzarli.

Questi ultimi saranno eletti dalle due Gamere, le quali voteranno se-

paratamente e non in Gongresso. Alia morte di qualche senatore, il col-

legio nazionale cosi composto dovra eleggere un nuovo senatore, ma

questa elezione non si fara che ad ogni rinnovamento di una serie di

75 senatori dipartimentali. A questo scopo, i 75 senatori inamovibili at-

l uali saranno ripartiti a sorte in tre serie di 25, di cui 1'ordinedi rin-

novamento sara egualmenle tirato a sorte.

L'esposizione dei motivi tratta quindi del modo di regolare i diritti

finanziari rispettivi delle due Csmere.

E noto come Tart, 8 della legge costituzionale relativa all'organa-

mento del Seaato, porta che le leggi di fmanza debbono essere in primo

luogo presentate alia Gamera dei deputati e votate da lei.

II Governo proporra al Gongresso di stabilire,con un testo indiscu-

tibile, come conseguenza diretta di questa disposizione, che il Senato non

ha in materia di bilanci che un diritto di controllo e che esso non pu6

ristabilire un credito soppresso dalla Gamera dei deputati.

Finalmente il Governo propone di sopprimere la disposizione costi-

tu/jonale prescrivente delle preghiere pubbliche per la domenica susse-

guente alia riconvocazione delle Gamere.
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Date queste spiegazioni, il Governo sottopone alia Camera, conforme-

mente all' articolo 8 della legge costituzionale del 29 febbraio 1875 ed

in nome del presidents della repubblica il progetto di risoluzione die

segue :

La Camera dei deputati decide esservi luogo a revisione,

1 Dei paragrafi 2 e 3 dell' articolo 1 della legge costituzionale del

25 febbraio 1875, relativa all' organamento dei poteri pubblici;

2 Gli art, 4, 7 e 8 della legge costituzionale del 24 febbraio 1875,

relativa all' organamento del Senato;

3 II paragrafo 3 dell' articolo 1 della legge costituzionale del

16 luglio 1875 sui rapporti dei pubblici poteri.

11 progetto e firmato dal presidente della Repubblica, contrassegnato

dal presidente del Gonsigiio e dal guardasigilli.

9. Avendo noi, a suo tempo, registrato il testo delle leggi costitu-

zionali qui allegate, e di cui il Gambetta voleva ora le modificazioni. i

nostri lettori potranno, se loro piacera, valutare da se stessi la impor-

tanza dei cambiamenti che egli esigeva.

Appena conosciuto questo disegno, la Camera dei Deputati fu in preda

ad una confusione babelica, di cui si ebbe spettacolo in tutti i giornali.

Non pochi deputati erano assolutamente avversi a qualunque revisione

della Costituzione, giuclicandola non solo inopportuna, ma inutile, anzi

piena di pericoli e fors' anche foriera d' irreparabile catastrofe. Altri

erano disposti ad una revisione ma parziale e limitata, per previo accordo

tra il Senato e la Camera; si che, quando si riunissero in Congress^

questo gia si fosse obbligato a non oltrepassare quei limiti e non occu-

parsi d'altro che dei punti prestabiliti; e cosi voleva assolutamente il

Gambelta. Altri, appellando alia suprema autorita del Congresso, non

volevano tollerare che questo sentisse menomata la sua sovranita dalle

restrizioni volute dal Governo. Sicche le polemiche a questo proposito

divennero ardentissime, massime quando fu posto il quesito seguente:

Supponiamo che il Congresso, riunito, di pieno accordo si rifiutasse a

veder limitata la sua liberta nella revisione, che farebbe il .Governo?

Oserebbe opporsi al Congresso? E non sarebbe questa un'usurpazione dit-

tatoria del supremo potere?

10. Con savio avvedimento la Camera accetto una giudiziosa proposta

scegliendo una Commissione di 33 Deputati, che dovessero tra loro di-

scutere il disegno di revisione della Costituzione presentato dal Presidente

del Consiglio dei ministri. E li si vide subito da che parte pendeva la

bilancia. Dei 33, non meno di 32 commissarii erano ricisamente avversi

ad ammettere tal quale quel disegno del Gambetta, che dal canto suo

avea intimato il: tutto o niente. Questa Commissione fu nominata ill 9

dagli ufficii, in ciascuno dei quali si erano accampate le ragioni del pro

e del contro.
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La Gommissione, per troneare inutili indugi invit6, ed ebbe a se il

Gambetta nella sua riunione del 21; il cui rendiconto e riferito per di-

steso nel Memorial Diplomatique n. 4, pel 28 gennaio a pag. 54-56.

Gli furono chieste spiegazioni chiare, massime circa 1'estensione della

revisione, e la sovrana prerogativa del Congresso. Egli ebbe 1' audacia

di parlare da padrone. Quarido fu interrogate che cosa penserebbe se il

Congresso valicasse i limit! da lui prefiniti, egli rispose alteramente, che

il Congresso allora opererebbe incostituzionalmente ed il suo decreto non

avrebbe valore di sorta. Incalzato allora a dire, che cosa farebbe il Go-

verno? rispose: toccherebbe al Presidente Grevy il provvedere. E stretto

vieppiu che il Presidente della Repubblica dovrebbe essere sostenuto da

un Ministro risponsdbile, il Gambetta non si perit6 di affermare che il

Presidente troverebbe sempre taluno pronto a provvedere che il Con-

gresso o non si mettesse per una via rivoluzionaria, o ne uscisse. II che

fu inteso come chiara intimazione d'un Colpo di Stato che egli oserebbe

fare. Tanto bast6 perche si vedesse in lui un ambizioso pronto a farsi

Dittatore, atterrando la sovranita nazionale.

La Commissione scelse a suo relatore 1'Andrieux, che nella tornata

del 23 genriaio presento alia Camera il suo rapporto, avverso al disegno

del Gambetta, e che escludeva tanto le gravi mutazioni da lui volute

nella costituzione del Senato, quanto lo scrutinio di lista. L'Andrieux

fu inesorabile e rigidissimo nella sua argomentazione, che fu recitata nel-

1'allegato numero del Memorial Diplomatique a pag. 56; e contrappose

allo schema del Gambetta un altro della Commissione, per cui si elu-

devano e rifmtavano i punti piu rilevanti del primo.

11. Nella tornata del 26 la Camera imprese la discussione, tanto sul

disegno del Governo, quanto su quello della Commissione. 11 duello fu

serrato e terribile, tra i due campioni principal!, Leone Gambetta e An-

drieux.

Si venne a' voti ;
e fu convenuto che si cominciasse dal mettere al

cimento dei suffragi il paragrafo finale della proposta della Commissione,

concepito in questi termini : La Camera dichiara farsi luogo a revisione

delle leggi costituzionali. E chiaro che cosi escludeansi le limitazioni

imposte dal Gambetta al Congresso; e percio egli avea rifwtalo di am-

mettere quella proposta. Lo scrutinio fu pubblico. Ed ecco che 268 de-

putati approvarono la proposta della Commissione, essendo contrari

soli 218. La plurality di 50 voti contro il Gambetta era decisiva. Egli
con tutti i Ministri ne sent! il colpo; dichiar6 di non poter partecipare
ad altro atto in questo proposito, ed usci dalla Camera con tutti i Ministri.

Quindi si pose a voti il paragrafo dello schema del Gambetta, rela-

tivo alFelezione dei D^putati per iscrutinio di lista. E questo paragrafo
fu reietto da 287 voti contrari, ottenendone soli 109 in favore.
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Finalmente si procedette allo scrutinio sullo schema intero della ri-

soluzione proposla .
dalla Commissione, concepito nei termini seguenti:

Articolo unico. In conformita coll'art. 8 della legge costituzionale

del 25 febbraio 1875, la Camera dei deputati riconosce la necessita di

rivedere: 1 gli articoli 4, 7 ed 8 della legge costituzionale del 24 feb-

braio 1875, relativa all'organizzazione del Senator 2 il paragrafo 3 del-

I'art. 1 della legge costituzionale dell' 11 luglio 1875, circa le relazioni

tra i poteri pubblici; e dichiara che havvi luogo a revisione delle leggi

cosiituzionali. Dove e chiaro essere affermato la supremazia ed auto-

nomia illimitata del Gongresso.

Questa proposta della Gommissione fu sancita da 257 voti favorevoli,

contro soli 85 avversi. La sconfitta del Gambetta non poteva essere piii

piena e decisiva.

12. La sera stessa del 26 il Gambetta dovea trovarsi ad un gran

banchetto ufficiale presso il Grevy presidente della Repubblica ; il quale

si degn6 aspettarlo con tutti gli invitati, fmo alle 9 e mezzo, quando

la sua sorte fu decisa dai recitati voti della Camera. II Gambetta, alia

line del pranzo, gli present6 la sua dimissione e quella di tutti i membri

del Ministero, che gia serano in questo messi d'accordo con lui. II Grevy,

senza accettare o rifiutare, osserv6 esser meglio non prendere in quel

momento alcuna risoluzione; ma era chiaro, secondo i principii di Go-

verno rappresentativo parlamentare, che il Gambetta dovea aver un

successore.

13. II Grevy chiam6 a s& il gia Ministro e senatore De Freycinet,

sotto il cui governo furono emanati ed eseguiti i tirannici decreti di abo-

lizione dei Gorpi religiosi, proposti dai degni suoi complici Gazot e Con-

stans, per riparare allo smacco incontrato dai Ferry pel suo famoso

articolo 7 diretto in realta contro i Gesuiti, designati dapprima come

la sola vittima da immolarsi.

II Freycinet intavolo subito pratiche coi saoi amici politici, per la

formazione, commessagli dai Grevy, d'un nuovo Ministero; ed intanto

alcuni dei membri dcll'abbattulo Governo non si vergognarono di firmare

ed emanare decreti con cui dare promozioni, gradi e stipendi ai loro

devoti o congiunti ! II Gambetla ebbe col Freycinet un lungo, e dicesi

che ancbe cortese e cordiale abboccamento, in cui promise che, riser-

vandosi di promovere le riforme e le leggi di cui avea gia preparato

gli schemi, non farebbe sistematica opposizione al nuovo Ministero, stan-

dogli a cuore di attuare soltanlo le grandi riforme di cui egli avea

voluto dotare la Francia quando ne prese il governo.
11 lavorio per la formazione del Ministero fu relativamente facile e

spedito. Alii 31 gennaio il Journal officiel pubblico i relativi decreti,

il primo dei quali controfirmato dai Gambetta, nomiaava il Freycinet
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presidente del Gonsiglio del Ministri. 11 Ministero risult6 composto del

personaggi seguenli.

DE FREYCINET, senatore, Presidente del Gonsiglio del Ministri e Mi-

nis tro per gli affari esterni.

Humbert, senatore, Guardasigilli, Ministro della Giustizia e dei culti.

Eenato Goblet, deputato, Ministro per gli affsri interoi.

Leone Say, presidente del Sena to, Ministro per le Finanze.

Billot, generale di Divisione, senatore, Ministro per la Guerra.

Jaurfyuiberry, viceammiraglio, senatore, Ministro per la Marina.

G-iulio Ferry, deputato, Ministro per la istruzione pubblica, e per le

belle arti.

Varroy, senatore, Ministro pei lavori pubblici.

Ttrard, deputato, Ministro pel commercio.

Cocliery, deputato, Ministro per le Poste ed i telegrafi.

De Mahy, deputato, Ministro per 1'agricoltura.

Gosi fu abolito il Ministero per le belle arti, restituendone le attribu-

zioni a quello dell' istruzione pubblica; e quello pei culti fu riunito a quello

della giustizia. L'arnministrazione delle colonie fu riunita al Ministero

della marina. Lo stesso giorno fu letto dal Freycinet alle Gamere il pro-

gramma del nuovo Ministero, riferito nel Memorial Diplomatique n. 5

pel 4 febbraio, pag. 70, e comunemente dagli altri giornali ai quali ri-

mettiamo i nostri lettori non avendo spazio ne valendo forse la pena di

recitarlo.

IV.-

PRUSSIA (Nostra corrispondenza) 1. Regio rescritto del 4 di gcnnaio
-

2. Proposta Windhorst 3. Poteri discrczionali dei ministri a riguardo dei cat-

tolici 4. 1 fanatici della persecuzione 5. II bilancio e la popolazione 6. La

questione sociale e la linanza 7. II male scolastico.

1. II 4 di gennaio il Heichs und Staatsanzeiger (Monitore dell'Impero

germanico e del regno di Prussia) pubblicava in fronte alle sue coloone il

regio rescritto, di cui segue il tenore:

II diritto del Re, di dirigere a proprio piacimento il governo e la

politica della Prussia, e stato ristretto, ma non punto soppresso dalla

Gostituzione. Gli atti ufficiali del Re ban bisogno d'essere controfirmati

da un ministro, e i ministri del Re debbono altresi esserne responsabili,

siccome avveniva prima che fosse emanata la Gostituzione. Gi6 peraltro

non toglie die siano atti del governo del Re; sono essi il risultato delle

sue risoluzioni, e per loro mezzo il Re esprime costituzionalmente i proprii

voleri. Non e dunque ammissibile, perocchk ne deriverebbe un offusca-

mento dei diritti costituzionali della Corona, che gli atti predetti vengano

rappresentati come emananti unicamente dai ministri responsabili, e non

dal Re. La Gostituzione della Prussia e 1'espressione della tradizione di
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questo paese, il cui svolgimento riposa sulle relazioni intime esistenti

fra' suoi Re e il suo popolo. -Sifi'atte relazioni non possono venir trasmesse

ai ministri nominati dal Re, perche sono inerenti alia persona stessa del

Sovrano, e la loro conservazione per la Prussia una necessita politica.

Egli e quindi una volonta che, si in Prussia come nei Gorpi legislate vi

dell' Impero, non rimanga alcun dubbio circa il diritto costituzionale mio

e de'miei successor! di dirigere personalmente la politica del mio governo,

e si combatta sempre 1'opinione che 1' inviolability della persona del Re,

la quale & sempre esistita in Prussia e che trovasi consacrata dall' arti-

colo 43 della Gostituzione, congiunta alia necessita che gli atti del governo

siano controfirmati da ministri, tolga agli atti medesimi il loro carattere

di risoluzioni del Sovrano. Spetta a'miei ministri il compito di difendere

contro ogni dubbio ed ogni offuscamento i miei diritti costituzionali; io

poi mi riprometto lo stesso dagl' impiegati, che mi han prestato il giura-

mento professionale. Sono ben lontano dal voler menomare la liberta del

voto; ma per gl' impiegati, cui e affidata 1'esecuzione de'miei atti gover-

nativi, e che, per questa ragione, possono esser desiituiti in via discipli-

nare, il giuramento professionale importa altresi 1'obbligo di rappresentare

la politica del mio governo nell' elezioni. Argomeato di riconoscenza sara

per me il fedele adempimento d'un simile dovere; ond'io mi aspetto che

tutti gl' impiegati, memori del loro giuramento di fedelta, si astengano da

ogni agitaziorie elettorale contro il mio governo.

Berlino, 4 gennaio 1882.

GUGLIELMO* VON BlSMARK.

Giusta il disposto dell'articolo 44 della Gostituzione, gli atti ufficiali

del Re han bisogno di essere controfirmati da uri ministro, che, per ci6

stesso, ne assume la responsabilita. La Gostituzione e adunque conforme

ai principii del moderno sistema parlamentare; laddove il Re, le persone

che lo circondano, i ministri e i conservatori, intendono mantenere intatte

le prerogative della Corona. Infatti, noi non abbiamo un organismo parla-

mentare. I ministri sono i servitori umilissimi del Re, e non sono punto

presi dalla maggioranza, il cui voto non decide affatto della loro posizione.

Alle Gamere spetta il c6mpito di redigere le leggi in unione ai ministri,

ma non possono imporle.

I liberali di tutti i colori, che vedono nel sistema parlamentare il loro

ideale politico, si sono trovati assai sconcertati per cosi fatta affermazione

del potere monarchico. Per due giorni consecutivi, 24 e 25 di gennaio, il

Reichstag dovette, dietro loro iniziativa, occuparsi di tale argomento; ma
i loro oratori furono costretti a convenire che il rescritto era conforme

alia dottrina vigente. Quello, di cui essi piii specialmente si preoccupavano,

era la situazione degl' impiegati, la cui cooperazione effettiva viene ri-

chiesta dal Re per far prevalere nell
1

elezioni la politica della Corona.

Fintantoche gl' impiegati lavoravano a pro del liberalismo, nazionali-libe-
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rail come progressist! trovavano tutto perfetto; ond'e che avevano gia

rivolto rimproveri vivissimi al ministro dell'interno per aver lanciato gli

impiegati nella campagna conservatrice. Ma il signor di Ptitkamer non si

Iasci6 allerrire; che anzi affermo addirittura il dovere professional, in-

combente a ogrii impiegato, di sostenere vigorosamente il governo. I si-

nistri eransi vivamente richiamati da siffatta dottrina, quand'ecco che

viene alia riscossa il rescritto regio e da ragione al ministro. Quindi e

che gli oratori dei 24 e 25 gennaio non han potuto rimproverare al re-

scritto che la sua inopportunita. Essi avrebbero di gran lunga preferito

che il governo avesse posto da banda la questione di dottrina, lo che

avrebbe loro permesso di popolarizzare la dottrina parlamentare.

II centro si e assolutamente astenuto dal prender parte al dibattimento.

Esso non e punto partigiano del sistema parlamentare, ma e nel tempo

stesso contrario all' esagerazioni, di cui danno non infrequent! saggi i

nostri governanti. II Re tiene la sua corona dalla grazia di Dio, ci6 e

incontestable; ma i diritti dei sudditi derivano dalla stessa origine. I

sudditi debbono al Re obbedienza e fedelta; ma il Re deve altresi pro-

teggere i loro diritti imprescrittibili. Ora, pei cattolici questi diritti sono

stati violati e perfmo soppressi dalle leggi di maggio : se dunque i cat-

tolici accettassero il principio parlamentare del contralto fra il Re e i suoi

sudditi, questo contralto sarebbe oggi nullo, e cos) essi troverebbersi

affrancati da ogni dovere verso il Re.

2. II contegno tenulo dal Governo in faccia alia proposta Windhorst

e una novella prova della sua falsa posizione. L' affermazione delle pre-

rogative del Re non poggia sopra solida base, quando nel tempo stesso

si negano i diritti imprescritlibili dei suddili. Coll'adollare, siccome ha

fatto, con 233 voti contro 115 la proposla Windhorst, il Reichstag si e

mostralo piu realista del governo medesimo. La proposta condanna la

legge del 4 maggio 1874, che permetle airamministrazione d'internare

ed espellere persone innocenti, di privarle cosl della loro liberla e dei

loro beni, e di dichiararle perfino decadute dalla loro nazionalita, caecian-

dole via dal lerrilorio nazionale. Se v' ha legge, che rappresenli la nega-

zione di ogni diritio, ella e cerlamente questa; imperocche i diritli dei

sudditi sono intimamente connessi con quelli del Re. Quali rapporli pos-

sono mai esislere fra un suddito, che il governo del suo Re nazionale ha

spoglialo di tutti i suoi dirilti naturali, e il Re medesimo ? Ai lermini del

dirillo inlernazionale, puo forse 1'individuo rigellalo dalla sua nazione,

privalo de'suoi dirilli nalurali, perdere il dirillo di comballere, conlro

chi lo ha Irattato in lal guisa? Gosi almeno insegna la logica.

La maggioranza, che ha dalo volo per la soppressione d'una legge

si esorbilanle, si componeva del cenlro, degli Alsaziani, dei Polacchi, dei

piu fra i conservalori e progressisti, e di alcuni membri isolati di altri

gruppi. Neppure un oraiore e sorto a difendere la legge; laluno parlo
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soltanto contro I
1

opportunity della proposta tendente a ottenerne 1' abro-

gazione. Tutti si accordarono a riconoscere che il Kulturkampf aveva

mancato di scopo, che le leggi di maggio erano ingiuste e impraticabili.

C16 nonostante, gli organ! ufflciosi assicurano che il Consiglio federale

non consentira all' abrogazione d'una legge si odiosa, d'una legge con-

dannata da tutti i partiti, e che non e altro se non una crudelta aggra-

vante, un' esasperazione delle leggi di maggio vigenti in Prussia. La

Provincial Korrespondent, redatta a cura del ministero dell'interno,

da per ispiegazione che il governo di Prussia vuol rimanere armato delle

leggi piu esorbitanti,affine di potersene valere nel caso che non si riuscisse

a stabilire un accordo con la Santa Sede.

3. II 14 di gennaio fu aperta, con un discorso del trono letto nella

Sala bianca dal ministro dfill'interno, signor di Putkamer, la sessione del

Landtag. II discorso pone in sodo il progressive miglioramento della si-

tuazione finanziaria, lo che permettera d'aumentare le spese necessarie

all'agricoltura, alle vie navigabili ed altre, e di alleggerire nel tempo

stesso il carico dei contribuenti. II passo relative alia questione religiosa

e concepito nei seguenti termini : Con grande soddisfazione del governo

di Sua Maesta, si e potuto ristabilire 1' amministrazione regolare di pa-

recchie diocesi, rimediare alle lacune formatesi nell' assistenza spirituale

dell' anime, stabilire e facilitare le opere delle Gongregazioni ospitaliere.

In conseguenza della situazione piu pacifica degli affari politico-religiosi,

stabilita da Noi a vantaggio delle popolazioni cattoliche, vi sara sotto-

posto un progetto di legge destinato a richiamare in vigore le disposi-

zioni della legge del 14 luglio 1880, il cui effetto spira in quest' anno, e

ad estenderle a diversi punti importantissimi. Le relazioni amichevoli col

presente Capo della Chiesa ci pongono in grado di tener conto dell'esi-

genze del servizio, ristabilendo le comunicazioni diplomatiche con la Gorte

di Roma. A tal fine vi sara domandato un credito.

In conformita di siffatte asserzioni, il nuovo progetto di legge eccle-

siastica non e altro che una riproduzione della legge del 14 luglio 1880;

Nel suo primo articolo, esso ne ristabilisce infatti gli articoli 2, 3 e 4,

giusta i quali pub il ministero dispensare i vicari capitolari dal giura-

mento prescritto dalle leggi di maggio, come puo dispensare i preti dal

produrre la glustificazione di aver subito I'esame di Stato. Quegli arti-

coli permettono altresi al ministero di togliere la confisca sulle rendite

ecclesiastiche, senza che i beneficiari abbian fatto atto di sottomissione

alle leggi di maggio, e fanno dipendere dalla volonta del ministero 1'istitu-

zione d'un' amministrazione ufficiale dei beni diocesani nelle diocesi vacanti.

L' articolo 2 del!a nuova legge permette al Re di rinsediare un Ve-

scovo destituito in forza della legge dell' 11 maggio 1873. L' articolo 3

autorizza il ministero a stabilire le condizioni, sotto le quali il ministro

dei culti puo dispensare dall' esame di Stato (imposto dalla legge del-
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I'll maggio 1873), e permeltere a questi stranieri 1'esercizio del mini-

stero ecclesiastico in Prussia. L'articolo 4 dice: L'articolo 16 della leg^rc

dell'l! maggio 1873 e surrogate dal disposto seguente. L'opposizione del

governo (alle nomine ecclesiasliche) non pu6 aver luogo che quando la

persona scelta dall'autorita ecclesiastica non sia ammissihile per ragioui

politiche e civili, e quando soprattutto non abbia ricevuto un'educazione

conforme al disposto di quella legge. I motivi dell' opposizione debbono
essere indicati. I richiami contro il rifiuto del governo possono esser

presentati al ministro del culti nel termine di trenta giorni. La decisione

del ministro non ammette appello. Giusta il disposto dell'articolo 5, potra

il ministro, in certe circoscrizioni, autorizzare i preti, che abbiano adem-

piuto le condizioni prescritte dalla legge o che ne siano stati dispensati,

a esercitare funzioni ecclesiastiche, senza che la loro riomina sia stata

preventivamente notificata al governo ; tale autorizzazione potra peraliro

essere a ogni moment^ revocata.

Gome ognun vede, il progetto di legge fa dipendere dall'arbi trio dei

ministri le initigazioni tenuissime, che promette ai cattolici. Esso non

porta seco alcuna revisione delle leggi di maggio. 11 tribimale d'eccezione,

istituito per giudicaree destituire disci plinarmente Vescovi e preti, rimane

in piedi ;
e nemmeno si tocca alia legislazione, che assoggetta i seminarii

all'autorita esclusiva dello Stato e rende impossible il reelutamento del

clero. Restano pure in vigore le punizioni per rifiutata assoluzione, per

esercizio della disciplina ecclesiastica, le leggi contro le Gongregazioni ed

opere religiose. Di piu, il progetto di legge implica la formale sottomis-

sione dei cattolici alle leggi di maggio; non ha quindi altro scopo che

procacciare 1' esecuzione di queste, rendendole per un certo tempo meno
violente. Alcuni organ! ufficiosi fanno intendere, esser queste tutte le con-

cessioni, a cui il governo pu6 lasciarsi andare senza far torto ai diritti

imprescrittibili dello Stato. E i diritti imprescrittibili dei sudditi? E' sera-

bra che di questi non vogliono i nostri statisti udire a parlare. Vero e

che accade troppo di rado che si tenga loro proposito di diritti di

simil genere.

11 progetto di legge non incontrera certo maggioranza nella seconda

Camera del Landtag prussiano. Ne i progressist!, ne i secession isti, e

neppure parecchi conservator! sono disposti a concedere i poteri discre-

zionali, che con quello si conferiscono ai ministri. Anche il centre e i

Polacchi combatteranno il progetto, a meno che il governo non accetti i

miglioramenti, che intendono d'introdurvi. Anco i piu fra i deputati ligi

al governo riconoscono che una legge discrezionale di tal fatta non puo
metter fine al Kulturkampf, ne risolvere le difficolta. La legge del 14 lu-

glio 1880 era stata data fuori per addolcire i rigori, intanto che il governo

preparava la revisione delle leggi di maggio. 11 presente progetto sta a

provare che il governo preferisce a tal revisione il potere discrezionale.
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II Kulturkampf fc ormai finito; ricominciarlo 6 impossible; ma noi siamo

ancora ben lungi da una pace vera. II governo vorrebbe, a ogni costo,

screditare e annientare il centro, affme d' aver dalla sua le popolazioni

cattoliche; ma senle d'altra parte egli stesso il bisogno del centro, dacche,

invece di ristabilire i cattolici ne'loro diritti, mette il centro in misura

di rendersi indispensabiie per istrappargli qualche concessione.

In occasione del ricevimento del capo d'anno, 1'Imperatore disse ai

suoi ministri: Mi riesce tanto meno comprendere come in Prussia possa

esistere il malconterito, quanto un semplice sguardo gettato su tutta Eu-

ropa dee persuadere ciascuno che la nostra situazione e relativamente

ottima. > Non intesero dunque i ministri che 1'Imperatore faceva anti-

cipato assegnamento sulla riconciliazione dei cattolici? Gerto, il recente

progetto di legge non & di tal natura da giustificare le speranze del So-

vrano. Fintantochk un buon terzo della popolazione rimane privo de'suoi

diritti naturali e offeso ne'suoi piii preziosi interessi, non pu6 parlarsi

affatto di contentezza.

4. Se i politici e il popolo sono ormai stanchi del Kulturkampf, lo slesso

non pu6 dirsi di certi zelatori o fanatici del protestantesimo. Una delle

sommit della teologia protestante, il professore Beyschlag di Halle, pub-

blica nei Deutsch-evangelisclie JBlaetter un lungo lavoro tendente a di-

mostrare che non pub esistere solidarieta fra il protestantismo, sia pure

ortodosso, e rultramontanismo, per combattere la miscredenza e le dottrine

antisociali. A detta sua, riella Chiesa cattolica il cristianesimo fc sempre

piu relegato in posto secondario, e ridotto a niente a profitto del Eo-

manismo, lo che val quanto dire delMemento antievangelico. II catto-

licismo moderno e vaticanesco e il principio della minoranza intellettuale,

dell'mceppamento morale, e cosi della divozione sconfinata agl'interessi

romani. Gome dunque riconnettere la fede evangelica con un sistema cosi

fatto di superstizione e di fanatismo? La fede evangelica non meno estra-

nea a questo sistema, di quel che lo sia alia miscredenza. II sig. Beyschlag

rinfaccia al governo prussiano di avere, fmo dal principio del presente

secolo, sacrificato il cattolicismo liberale in pro del gesuitisrno, e creato

in tal guisa le presenti difficolta, invece di fare ogni sforzo per amalga-
mare il cattolicismo liberale col protestantesimo. Gome ognuno vede, il

teologo protestante non sa perdonare al suo governo di non avere da lunga

pezza interamente soppresso il cattolicismo. II sig. Beyschlag, al paro di

molti altri pastori, si trova esattamente al punto stesso di Lutero, il

quale diceva : Ogni governo, che non soppnme per fas et nefas il cat-

tolicismo, manca a tutti i suoi doveri verso la Ghiesa protestante.

5. 11 bilancio della Prussia, presentato alle Gamere, ammonia a

939,806,617 marchi d'incassi e di spese. Le vie ferrate dello Stato danno

un aumento d'entrata netto di 18 milioni, Timposta sugli aftari di borsa

ne produce 7; oltre a ci6, v'ha un aumento d'incassi in quasi tutti i
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di meglio dotare diversi pubblici servigi, e di consacrare somme consi-

derevoli al miglioramento delle vie navigabili. Si porra raano intanto alia

coslruzione del gran canale dal Reno al Weser, all'Elba e all'Oder. II

dipartimento della giustizia esige un nuovo aumento di 5,301,600 marchi,

dacche il riordinamento giudiziario, operate al momento della maggiore

effervescenza del Rulturkampf, ha fatto salire a cifra assai piii elevata

le pubbliche gravezze. Dipiii, le spese speciali, cui il riordinamento stesso

da luogo, riescono oltremodo onerose per i privati. E contuttocio lo si

leva a cielo come opera eminentemente scientifica.

Secondo il censimento del 10 dicembre 1880, la popolazione della

Germania ascende a 45,234,061 anime, ossia 2,506,689 di piii del 1876,

ad onta che siensi avuti 500,000 emigrant! . Questa popolazione consta

di '22,185,433 maschi e 23,048,628 femmine. Una difierenza cosi notabile

fra i due sessi e da attribuirsi all' emigrazione dei giovani verso altri

paesi europei, dove esistono da 5 a 600,000 tedeschi, de'quali un solo

terzo e rappresentato dalle donne. Negli emigranti per 1'America, la dif-

ferenza fra le cifre dei due sessi non e tanto sensibile. Si contano in

Germania 275,856 forestieri.

6. II 9 di gennaio il sig. di Hertling, deputato del centro, interpellb il

governo a proposito delle leggi protetlrici degli operai, la cui compila-

zione e ben lungi dal fare progress*. II principe Bismark si fece un pregio

di rispondere da s& stesso, affermando cbe i concetti svolti dallMnter-

pellante erangli oltremodo simpatici. II sig. di Hertling non aveva man-

cato d'insistere sulla necessita di rendere alia Chiesa, alle sue congre-

gazioni e alle sue opere la liberta necessaria per poter contribute

efiicacemente alia soluzione della questione sociale. Come riforme le piu

urgenti, designava il sig. di Hertling Tesclusione delle donne maritate

dalle fabbriche, la riduzione a dieci ore della giornata di lavoro, il ripri-

stinamento delle corporazioni.il sig. di, Bismark si trovo su tutti questi

punti pienamente d'accordo con T interpellate, e dicbiar6 che, in conse-

guenza di studii recentemente fatti, egli erasi convertito al principio

delPassicurazione operaia mediante Torganamento per corporazioni, con

esclusione dell' assicurazione mediante societa finanziarie. Ecco dunque
che in cosi fatta questione il principe Caricelliere ha conformato le sue alle

vedute del centro: se non che, ha posto a ci6 delle condizioni. Secondo lui,

lo Stato non pu6 far nulla se non gli si accorda il monopolio del tabacco,

per mezzo del quale esso si procurerebbe gli ottarita o cento milioni neces-

sarii per attuare le riforme favorevoli agli operai e aH'agricoltura.

Ma allora, si domanda, come va che il sig. di Bismark permette
a'suoi ministri di dilapidare le pubbliche sostanze col riscatto delle vie

ferrate? E un fatto che le linee riscattate fmqui sono state pagate da

3 a 400 milioni piu del dovere, e che lo stesso e da dirsi della serie di
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riscatti ultimamente sottoposta al Landtag.' Si calcola infatti che tutte

queste linee sono costate, in media, fra il 15 e il 20 per cento piii del

loro giusto valore. Fra le altre cose, i direttori di esse ricevono a titolo

d'indennita personale 2,365,000 marchi: e poi quest! signori sono in

facolta di entrare in servizio dello Stato con auraento di stiperidii ! Con

buona pace del sig. di Bismark, non pu6 con una politica fmanziaria di

questa fatta risolversi la questione sociale.

7. L'imperatore e i suoi ministri hanno altamente e a piu riprese

proclamato che fa di mesiieri conservare al popolo la fede; i fatti pero

sono ben lungi dall' armonizzare colle parole. I cattolici della citta di

Posen avevano domandato al ministro dei culti la soppressione delle

scuole miste, nelle quali la gioventu perde ogni credenza e diventa estra-

nea a tutte le pratiche religiose, piu il ristabilimenio delle scuole con-

fessionali, si protestanti come cattoliche. II sig. di Gossler ha risposio

con un rifiuto, allegando che le scuole miste non presentano a'suoi occhi

i gravi inconvenienti lamentati dai padri di famiglia. Le scuole miste di

Posen contano fra i loro alunni 2,686 cattolici, 1,030 protestanti e 121

ebrei; e degl' istitutori loro, 30 sono cattolici, 37 protestanti e 1 ebreo. Al

clero cattolico non & permesso dispensare nelle scuole I'istruzione religiosa,

Le scuole pubbliche superiori per fanciuile danno dappertutto risultati

deplorevoli; talchk puo dirsi che si fanno delle giovani alunne altrettante

pagane. Per citarne un esempio, nelle scuole di questo genere in Alsazia-

Lorena sorio escluse affatto I'istruzione e le pratiche religiose, e perfmo la

preghiera in comune; mentre, all'opposto, si coriducono le giovinette ai

teatri e si fan ioro leggere libri perversi. A Erfurt (Sassonia prussiana), fu

soppresso dal Kulturkampf 1' istituto delle Suore Orsoline. Per surrogarlo

con una scuola superiore di fanciuile, il ministero ha accordato una sovven-

zione di 10,000 marchi, presi sui beni coofiscati deiGesuiti; ond'e che

i cattolici, i quali non vogliono affidare le loro figlie ad un istituto ateo

ma ufficiale, trovansi costretti a sobbarcarsi ai piu duri sacrifizi.

In Baviera, le scuole normali per istitutrici ban raggiunto un numero

esorbitante. Le alunne vi sono, nella massima parte, mantenute a spese

dei contribuenti; ma le giovani istitutrici, appena uscite da quelle scuole,,

non vedon Tora di prender marito, tanto poco sono state dall'educazione,

che han ricevuta, preparate a una vita di rinunziamento e d'abnegazione.

Le piu di esse hanno una tendcnza cosi irresistibile al matrimonio, che

non si mostrano punto difficiH nella scelta, ma si chiamano felici di potersi

congiungere a giornalieri, a garzoni macellai, e ad altri giovani di bassa lega.

V.

SVEZIA (Nostra corrispondenza).

La Svezia e uno dei paesi piu intolleranti d'Europa, soprattutto a

riguardo della Ghiesa. Sono appena vent'anni che sei donne, le quali
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eransi convertite al cattolicismo, furono brutalmente espuhe dal paese.

Dopo quel tempo, e stata, a dir vero, abrogata una legge di bando contro

i cattolici, ma questi non godono affatto del diritti politici, n& possono

sercitare verun ufficio pubblico. I matrimonii debbono esser celebrati

davanti ai pastori della Chiesa ufficiale, a'quali soli spetta altresi il diritto

d'amministrare il battesimo e gli altri sacramenti; e anco quando si ot-

tiene di fare a meno del loro ministero, e' bisogna corrisponder loro gl'iri-

certi. Quindi e die non esistono chiese cattuliche, se non che a Stoccolma,

a Gotenburgo e a Malrnae. Fino a questi ultimi tempi, i parrocchiani

erano quasi esclusivamente forestieri, in specie Tedeschi, che avevano

cola stabilita la loro dimora. Egli e dunque estremamente difficile che la

Chiesa faccia progress* in Isvezia, dove i pregiudizii contro di essa sono con

tanta cura tenuti vivi, che una conversione e riguardata come un avveni-

niento, soprattutto quando si tratti d' un personaggio di qualche rilievo.

II 16 di gennaio uno dei piii accreditati giornali del paese, il DagMad,
pubblicava 1'articolo seguente:

Con lettera indirizzata al Gapitolo della cattedrale di Sund (si noti

che la Chiesa ufficiale ha conservato 1'antico ordinamento cattolico) il

sig. vicepastore Hellgoist rinunzia al suo benefizio, perche ha dovuto

persuadersi che il vero cristianesimo apostolico si trova soltanto nel cat-

tolicismo, e non nella Chiesa ufficiale di Svezia. II sig. Hellgoist nella sua

lettera si esprime cosi: Tutti coloro, che conoscono la situazione reli-

giosa della Svezia, sanno che essa e quanto mai deplorevole. I predicant!

della Chiesa di Stato sono divisi in cinque sette, che si condannano scam-

bievolmente. I vecclii ortodossi accusano i waldeustroemiani d' aver ri-

gettato perfmo i fondamenti del cristianesimo, laddove i waldeustroemiani

qualificano come insana e come stupida la dottrina dei vecchi ortodossi.

I pletisti rinfacciano agli schartauaniani di mancare assolutamente della

vita spirituale; gli schartauaniani considerano i pietisti come miscredenti,

perche la loro conversione non 'presenta le gradazioni e le tappe neces-

sarie. Per avversione a un tal caos e allo scopo di apprestarvi rimedio,

i neoluterani hanno molificato i due pretesi principii fondamentali del

protestantesimo per modo, che non ne resta piii nu!la: cosi si sono posti

da se medesimi in una situazione falsa e insostenibile. In seno allo stesso

venerabile Capitolo cattedrale ferve una lotta continua fra il neolutera-

nismo, la vecchia ortodossia ed il pietismo. In questo stato di cose e con

le mie conviuzioni, mi e impossibile di conservare ad un tempo la qualita

di predicante della Chiesa ufficiale e quella di galantuomo. Rimangono
pure pastori della Chiesa ufficiale coloro, che non si accorgono del guaz-

zabuglio delle sue dottrine, o non si curano di esser sinceri'e logici nelle

loro convinzioni. lo considero la pretesa Riforma come un' opera intera-

inente fallita, come un' opera promossa da tali, che si fecero notare per
mancanza di saviezza e per volonta oltremodo perversa. Soprattutto io
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ho una pessima opinione di Lutero, la lettura de'cui scritti mi ha fatlo

accorto della rabbiosa sua collera e del suo orgoglio insensate. II ciriismo,

di cui fa prova ad ogni pagina, e le allucinazioni, che confermano avere

quel leone divoratore avuto 1'anima assai malata, destano in me un'eguale

repugnanza. II culto ufficiale, onde si circonda Lutero, mi fa Teffetto o

d'una grande scimunitaggine o d'una pagliacciata demagogica. II disegrio

di Lutero non sarebbe giammai approdato a nulla, se gl'interessi politici

non vi si fossero mescolati e non avessero rapidamente preso il disopra.

II mio ritorno alia Chiesa cattolica sara certamente biasimato da molti,

soprattuuo poi dalle masse popolari mantenute in stato d'ignoranza e

nutrite di falsi apprezzamenti. Gli eruditi si contenteranrio probabilmente

di appuntarmi d'assenza di patriottismo; ma io sono fermamente persuaso

che in materia religiosa non bisogna lasciarsi guidare che da motivi re-

ligiosi. Quando uno e ancor giovine, puo talvolta attenersi a una data

religione perche la crede piii comoda, o perche essa e piii d' ogni altra

utile allo Stato, o perche e praticata da quei, die gli stanno attorno
; ma

ben altrimenti procedono le cose quando uno si trova oppresso da inquie-

tudini, e che 1' esperienza lo ha fatto accorto della vanita delle cose ter-

rene. Chiamato presso al letto dei moribondi, io ho imparato per propria

esperienza quanto la Ghiesa protestante manchi di forze per guidare e

fortificare la dove si fa sentire piu imperioso il bisogno di direzione e di

forza. E non dovr6 io pertanto da queste e da altre esperienze dedurre

le illaziorii, che naturalmente ne scaturiscono ;
non dovro io seguire fe-

delmente il dovere, che la coscienza m'impone, quello cioe di osservare

con sincerita i comandamenti di Dio, dovess'anco 1'adempimento di un

simile dovere costarmi de'sacrifizi temporali?

Rinunzio a descrivere la profonda impressione prodotta dalla conver-

sione del sig. Hellgoist e dalle sue confession! pubbliche. Le popolazioni

della Svezia avevano da gran tempo perduta 1'abitudine di assistere a

simili conversion!.

Nel momento, in cui scrivo, 1'opinione pubblica si preoccupa assai della

conversione del sig. Dons, avvenuta in Cristiania (Norvegia). Nella sua

qualita di concessionary d'un posto di studio in quell' uni versita, il si-

gnor Dons aveva 1'anno scorso tenuto delle conferenze pjjbbliche contro

la fede nella Bibbia. La facolta teologica sollevo contro tal fatto una viva

opposizione, ma il sig. Dons fu difeso dalla facolta filosofica, della quale

faceva parte. Gli venne allora conferito un posto di studio piu lucroso

per poter fare, nel corso di un anno, un viaggio scientifico all'estero.

Tomato a Cristiania avanti che spirasse il termine assegnatogli, il si-

gnor Dons ha preso a fare parecchie conferenze pubbliche, nelle quali

egli combatte il protestantesimo ponendosi sul terreno della Ghiesa cat-

tolicn. Inutile aggiungere che, per aver combattuto il protestantesimo

il sig. Dons e sul punto di perdere il suo posto di studio.
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Venerabiles Fratres, Salutem et apostolicam benedictionem.

Etsi Nos, pro auctoritate atque amplitudine Apostolic! mune-

ris, et universam christianam rempublicam et singulas eius partes

maxima, qua possumus, yigilantia et charitate complecthnur: nunc

tamen singular! quadam ratione curas cogitationesque Nostras ad

se Italia convertit. Quibus in cogitationibus et curis altius

LETTERA ENCICLICA
DEL SANTISSIMO NOSTRO SIGNORE

LEONE PER DIVINA PROVVIDENZA PAPA XIII.

Ai Venerabili fratelli Arcivescovi e Vescovi e agli altri ordinarii

del diversi luoghi d' Italia.

Venerabili Fratelli, salute e apostolica benedisione.

Quantunque Noi per Tautorit^ e grandezza delFApostolico ministero,

stendiamo al possibile la vigilauza e carita Nostra e*a tutta la Ghiesa e

alle singole parti di essa, tuttavia al presente in peculiar niodo le Nostre

cure e pensieri tiene a se rivolti 1'Italia. -- Nei quali pensieri e cure la

Nostra mira e rivolta a cosa ben piu nobile e sublime, che le umane

4>r> XI, vol. IX, fate. 761 33 21 fetbraio 1882
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quiddam rebus humanis diviniusque suspicimus: anxii eiiim et

solliciti sumus de salute aniinarum sempiterna; in qua tanto

magis fixa et locata esse omnia studia Nostra oportet, quanto

earn maioribus periculis videmus oppositam.
- - Cuius generis

pericula, si magna unquam in Italia fuerunt, maxima profecto

sunt hoc tempore, cum ipse rerum publicarum status magnopere

sit incolumitati religionis calamitosus. Eamque ob caussam Nos

movemur vehementius, quod singulares coniunctionis necessitu-

dines Nobis cum Italia intercedunt, in qua Deus domiciliura Vi-

carii sui, magisterium veritatis, et catholicae unitatis centrum

collocavit. Alias quidem multitudinem monuimus, ut sibi ca-

yeret, et singuli intelligent, quae sua sint in tantis offensionum

caussis officia. Mhilominus, ingravescentibus mails, volumus in

ea Vos, Venerabiles Fratres, mentem diligentius intendere, et,

communium rerum inclinatioue perspecta, munire vigilantius

populorum animos, omnibusque praesidiis firmare, ne thesaurus

omnium pretiosissimus, fides catholica diripiatur.

Perniciosissima hominum secta, cuius auctores et principes non

celant neque dissiniulant quid velint, in Italia iamdiu consedit :

non sono; perocche siamo in angoscia e trepidazione grande per la sal-

vezza eterna delle anime
;
nella quale tanto piu e mestieri che del con-

tinuo s' impieghi tutto il Nostro zelo, quanto maggiori sono i peiicoli a

eui la vediamo esposta.
-- Siffatti pericoli, se in altro tempo furono

gravi in Italia, senza dubbio al di d'oggi sono gravissimi, dappoiche lo

stato medesimo delle cose pubbliche e grandemente funesto al benessere

della religione. II che tanto piu profondamente Gi conturba 1' aninio,

quanto che vincoli di speciali relazioni Gi uniscono a questa Italia, nella

quale Iddio colloc6 la sede del suo Vicario, la Cattedra della verita, e

il centro della cattolica unita. Gik altre volte ammonimmo il popolo ita-

liano, che stesse in guardia, e che ognuno ben comprendesse quali sieno

i proprii doveri in tante occasioni cl'inciampo. Non pertanto, crescendo

ogni di piii i mali, vogliamo che Voi, Venerabili Fratelli, rivolgiate ad

essi piii attentamente il pensiero, e conosciuto il peggiorar continuo delle

pubbliche cose, cerchiate di premunire con piu diligenza gli animi delle

moltitudini, ed avvalorarli con ogni mezzo di difesa, afiinche non venga

loro rapito il piii prezioso dei tesori, la fede cattolica.

Una perniciosissima setta, i cui autori e corifei non celano ne dis-

simulano punto le lor mire, ha gia da gran tempo posto il suo seggio
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denunciatisque lesu Christo inimicitiis, despoliare penitus insti-

tutis christianis multitudinem contendit. Quantum audendo pro-

cessed t, nihil attinet dicere hoc loco, praesertim cum extent Vobis,

Venerabiles Fratres, ante oculos vel religion! vel moribus illatae

iam labes et ruinae. Apud italas gentes, quae in avita reli-

gione constanter et fideliter omni tempore permanserunt, imini-

nuta nunc passim Ecclesiae libertas est, atque acrius in dies hoc

agitur, ut ex omnibus publice institutis forma ilia et veluti cha-

racter christianus deleatur, quo semper fuit Italorum non sine

caussa nobilitatum genus. Sublata sodalium religiosorum colle-

gia: proscripta Ecclesiae bona: rata citra ritus catholicos con-

nubia: in institutione iuventutis nullae potestati ecclesiasticae

partes relictae. Neque finis est nee modus ullus acerbi et

luctuosi belli cum Apostolica Sede suscepti, cuius caussa incre-

dibiliter Ecclesia laborat, Romanusque Pontifex in summas an-

gustias compulsus est. Is enim civili principatu spoliatus necesse

fuit ut in alienam ditionem potestatemque concederet. - - Urbs

autem Roma, augustissima urbium christianarum, exposita est et

patet quibuslibet Ecclesiae hostibus, profanaque rerum novitate

in Italia: e intimata la guerra a Gesii Gristo, s'argomenta di spogliare

in tutto i popoli d'ogni cristiana istituzione. Quant'oltre sia andata nei

suoi attentati non accade qui ricordarlo, molto piii che Vi stanno innanzi

agli occhi, o Venerabili Fratelli, il guasto e le ruine gia recate si alia

religione come ai costumi. Presso i popoli italiani, die d'ogni tempo

si tennero fedeli e costanti nella religione ereditata dagli avi, ristretta

ora per ogni dove la liberta della Chiesa, Tun di piu che 1'altro si pro-

cura al possibile di cancellare da tutte le pubbliche istituzioni quella

impronta e quel cotal carattere cristiano, onde a ragione fu sernpre grande

il popolo italiano. Soppressi gli Ordirii religiosi; confiscati i beni della i

Ghiesa; avute per matrimonii validi le unioni contratte fuori del rito

cattolico; esclusa 1'autorita ecclesiastica dall' insegnamento della gioventii.

N6 ha fine, n& tregua alcuna la crudele e luttuosa guerra, mossa contro

la Sede Apostolica ; laonde si trova oltre ogni dire oppressa la Ghiesa, ;

e stretto da gravissime diiRcolta il Romano Pontefice. Imperocch^ eglij

spogliato della sovranita temporale, fu forza che cadesse in potere al-
1

trui. E Roma, la piu augusta citta del mondo cristiano, e dive/mta

campo aperto a tutti i nemiC' della Ghiesa, e vedesi profanata da ripro-
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polluitur, scholis et templis ritu haeretico passim dedicatis. Quin

immo exceptura fertur hoc ipso anno legatos et capita inimicis-

simae rerum catholicarum sectae, hue ad singulare quoddam con-

cilium coetumque profecturos. Quibus quidem huius deligendi loci

satis apparet quae caussa fuerit: videlicet conception adversus

Eccleslam odium explore procaci iniuria volunt, Bomanoque Pon-

tificatu in ipsa sede sua lacessendo, funestas belli faces proximo

admovere. Dubitandum profecto non est, quin impios hominum

conatus Ecclesia aliquando victrix effugiat: certain tamen, explo-

ratumque est, his artibus eos hoc assequi voile, una cum Capite

totura Ecclesiae corpus afficere et religionem, si fieri possit, extin-

guere.

Quod sane voile eos, qui se italici nominis ainantissimos pro-

fitentur, incredibile videretur; nam italicum nomen, intereunte

fide catholica, niaximarum utilitatum fonte prohiberi necesse esset.

Etenim si religio Christiana cunctis nationibus optima salutis prae-

sidia peperit, sanctitatem iuriuin, tutelam iustitiae
;

si caecas ac

temerarias hominum cupiditates virtute sua ubique edomuit, co-

mes et adiutrix omnium rerum quae honestae sunt, quae lauda-

vevoli novita, con iscuole e templi a servigio dell'eresia. Pare anzi serbata

eziandio a dovere in questo anno medesimo accogliere i rappresentanti

e i capi della setta la piii ostile alia Religione cattolica,
i^

quali vanno

appunto divisando di raccogliersi qui stesso in corigresso. E abbastanza

palese, qual cagione li abbia spronati a darsi quivi la posta; egli e, che

vogliono con un'ingiuria procace disfogare Todio che portano alia Ghiesa,

e lanciar da vicino funeste faci di guerra al Papato, facendosi a sfidarlo

nella stessa sua sede. Non e certamente da dubitare che la Chiesa esca

alia fine vittoriosa dagli empii assalti degli uomini: e tuttavia certo e

manifesto che essi con siffalte arti intendono a queslo, a colpire cioe

insieme col Capo Tintero corpo della Chiesa, e a distruggere, se fosse

possibile, la religione.

Veramente che intendano a questo coloro che si professano teneris-

simi dell'italiana famiglia, sembrerebbe cosa da non credere; poiche la

italiana famiglia, spegnendosi la fede cattolica, di viva necessita reste-

rebbe privata di una fonte di vantaggi supremi. Conciossiache, se la re-

ligione cristiana apporto a tutte le nazioni ottimi argomenti di salvezza,

la santit dei diritti, la tutela della giustizia; se per ogni dove colla virtu

sua domo le cieche ed avventate passioni degli uomini, compagna e
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biles, quae magnae; si varies civitatum ordines, et diversa rei-

publicae membra ad perfectam stabilemque concordiam ubique

revocavit, horum profecto beneficiorum copiam uberius quam ce-

teris Italoruin generi. impertivit. Est quidem nimis nmltorum

haec labes et macula, ut obesse et nocere saluti aut incremento

reipublicae Ecclesiam dicant; Romanumque Pontifical prospe-

ritati et magnitudiai italici nominis inimicum patent. Sed isto-

rum querelas absurdasque criniinationes aperte superiorum tem-

porum omnia monumenta convincunt. Eevera enim Ecclesiae

summisque Pontificibus Italia maxime debet, quod gloriam suam

apud omnes gentes propagavit, quod iteratis barbarorum impres-

sionibus non succubuit, et immanes Turcarum impetus invicta

repulit, et multis in rebus aequam legitimamque libertatem diu

conservavit, et pluribus iisdemque immortalibus optimarum ar-

tium monumentis civitates suas locupletavit. Neque postrema

Romanorum pontificum haec laus est, quod provincias italicas

ingenio moribusque diversas communi fide et religione unas

semper conservaverint, et a discordiis omnium funestissimis libe-

raverint. Atque in trepidis calamitosisque temporibus non semel

guida a tutto ci6 che e onesto, lodevole e grande; se in ogni contrada

ridusse a perfetta e stabil concordia i varii ordini del cittaclini e le di-

verse membra dello stato; certo essa una tanta copia di beneficii piu.

largamente che sovra le altre, la diffuse sulla nazione italiana. Ben molti,

con lor disonore ed infamia, vanno spargendo che la Chiesa e avversa

e reca nocumento alia prosperita o ai progressi dello stato; e tengono

il Romano Pontificate come contrario alia felieitft e grandezza del nome

italiano. Ma le accuse e le assurde calunnie di costoro vengono solen-

nemente smentite dalle memorie dei tempi passati. Difatti 1' Italia ha

obbligo massimamente alia Ghiesa ed ai soinrm Pontefici, se distese appo

tutte le genti la sua gloria, se non soggiacque ai ripetuti assalti dei

barbari, se respinse invitta gli impeti enormi dei Musulmani, e in molte

cose conserve a lungo una giusta e legittima liberta, ed arricchi le citta.

sue di tanti monumenti imraortali di arti e di scienze. Ne ultima fra le

glorie dei Romani Pontefici fe questa, 1'aver mantenuto unite, merce la

stessa fede e la stessa religione, le provincie italiane, diverse d' indole e

di costumi, e 1'averle cosi liberate dalle piu funeste tra le discordie. Aim

nei maggiori frangenti piu volte le cose pubbliche sarebbero piombate ad
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erant publicae res ad extremes casus praecipitaturae, nisi Ponti-

ficatus Romanus ad salutem valuisset. Neque futarum est, ut

minus valeat in posterum, modo ne voluntas hominum obsistens

virtutera eius intercipiat, neu libertatem impediat. Etenim vis

ilia benefica, quae in institutis catholicis inest quoniam ab ipsa

eorum natura sponte proficiscitur, immutabilis est et perpetua.

Quemadmodum pro salute animarum omnia religio catholica et

locorum et temporum intervalla complectitur, ita etiam in rebus

civilibus ubique et semper sese ad hominum utilitates porrigit

atque explicat.

Tot vero ereptis tantisque bonis, suinma mala succedunt; quo-

niam qui sapientiam christianam oderunt, iidem, quidquid contra

fieri a se dicant, ad perniciein devocant civitatem. Istorum enim

doctrinis nihil est magis idoneum ad inflammandos violenter ani-

mos, concitandasque pernieiosissimas cupiditates. Sane in iis, quae

cognitione scientlaque continentur, caeleste n'dei lumen repudiarit :

quo extincto^ mens humana in errores saepissime rapitur, nee

vera cernit, atque illuc facile evadit, ut in humilem foedumque

materialismum abiiciatur. Spernunt in genere morum aeternain

estrema ruina, se a salvezza non fosse valso il Ponlificato Romano. -

Nfc fia che meno valga per 1'avvenirp, purche la velonta degli uomini non

sorga a porre ostacolo alia sua virtu, o a diminuirne la Jiberta
;
essendo

che quella forza benefica, che si trova nelle istituzioni cattoliche, deri-

vando necessariamente dalla medesima lor natura, e immutabile e pe-

renne. Gome non v' ha intervallo di luoghi e di tempi a cui non si di-

stenda la cattolica religione per la salvezza delle anime, cosi essa pari-

mente nelle cose civili, da per tutto e sempre, diffond-e ampiamente i suoi

tesori a beneficio degli uomini.

Ora, tolti tanti e si grandi beni, sottentrano estremi mali; dacch^

quei cotali che portano odio alia sapienza cristiana, essi raedesimi, per

quanto dicario di fare il conLrario, traggono in rovina la societa; nulla

essendovi di peggio. che le lor doUrine, per accendere fieramente gli animi

ed eccitare le piu perniciose passioni. Difatti nell'-ordioe speculativo> essi

rigettano il lume celestiale della fede: estinto il quale, 1' umana mente

assaissime volte e trascinata negli errori, n^ discerne il vero, e con tutta

facilita cade alia fine in tin abbietto e turpe materialismo. Nell'ordine

pratico, disprezzano la norma eterna ed imrautabiLe, e non rieonoscono
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immutabilemque rationem, et supremum legum latorem ac yindi-

cem Deum despicinnt: quibus sublatis fundamentis, consequens

6st, ut, nulla satis idonea legum sanctione, oinnis vivendi norma

ab hominum voluntate arbitrioque sumatur. In civitate vero ex

immodica libertate, quam praedicant et volunt, licentia gignitur:

licentiam sequitur perturbatio ordinis, quae est maxima et fune-

stissima pestis reipublicae. Revera nulla fuit aut deformior spe-

cies, aut miserior conditio civitatis, quam ilia in qua tales et

doctrinae et homines valere aliquandiu potuerunt. Ac nisi recen-

tia exempla suppeterent, id fidem excedere videretur, potuisse

homines scelere audaciaque furentes in tanta excidia ruere, et re-

tento ad ludibrium libertatis nomine, in caede et incendiis debac-

chari. Quod si tantos nondum sensit Italia terrores, primo

quidem singular! Dei beneficio tribuere, deinde id quoque caussae

fuisse statuere clebemus, quod, cum itali homines numero longe

maximo in religione catholica studiose perseverarint, idcirco fla-

gitiosarum opinionum, quas diximus, dominari libido non potuit.

Verum si haec, quae religio praebet, munimenta perrumpantur,

^ontinuo Italia in eos casus ipsos delaberetur, qui maximas et

Iddio per supremo legislatore e vendicatore: tolti i quali fondamenti, ne

consegue che, per difetto di efficace sanzione, ogni regola del vivere di-

penda dalla volonta e daH'arbitrio degli uomini. Nell'ordine sociale, da

quella smodata liberta che essi vogliono e che van magnificando, nasce

la licenza; alia licenza tien dietro il disordine, che il piu grande e

micidiale nemico del civile consorzio. Gerto una nazione non present6

mai di sfe spettacolo piu deforme, n& la sua fortuna volse mai piu in

basso, che allorquando poterono pure a breve tempo signoreggiarla e tali

doltrine e siffatti uomini. E se non v'avessero esempii recenti, sembre-

rebbe incredibile che uomini, per makalento e baldanza da forsennati,

avessero potuto consumare tanti eccidii, e pur ritenendo a ludibrio il nome

di liberta, gavazzare fra le stragi e grincendii. Che se 1' Italia non fu

pur anco funestata da si grandi eccessi, devesi in prima ascriverlo a

singolare beneficio di D.o: e inoltre tener per fermo che ne fu anche

questa la ragione, che cio& essendo gli italiani nella piu gran pane rima-

sti costantemente devoti alia cattolica religione, perci6 non riusci a trion-

fare la licenza delfempie massime che abbiam ricordato. Peraltro, ove

4juesti ripari, che offre la religione, venissero abbattuti, di subito inco-
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florentissimas nationes aliquando perculenmt. Etenim necesse est,

ut siinilitudinem doctrinarum exitus similes consequantur : et

quoniam in eodem vitio sunt semina, fieri non potest, quin fructus

plane eosdem effuadant. Immo vero maiores fortassa poenas vio-

latae religionis gens italica lueret, quia perfidiam et impietatem

culpa ingrati animi cumularet. Non enim casu aliquo, aut levi

hominum voluntate datum est Italiae, ut partae par lesum Chri-

stum salutis vel a principio esset particeps, et Baati Petri Sedem

in sinu gremioque suo collocatam possideret, et longo aetatum

cursu, iis, quae a religione catholica sponte fluunt, maximis et

divinis beneficiis perfrueretur. Quapropter metuendum sibi ma-

gnopere esset quod ingratis populis Paulius Aposfcolus minaciter

nunciavit: Terra saepe venientem super se bibens imbrem, et

fjenerans herbam' opportunam ill-is a quibus colitur, accipit.

benedictionemaDeo.-proferens autem spinas et tributos, re-

proba est et maledicto proximo,, cuius consummatio in combu-

stwnem 2
.

ProMbeat Deus hanc tantarn formidinem; atque omues peri-

glierebbero all' Italia quelle medesime calamita, onde furono percosse un

tempo grandissime e fiorentissime nazioni. Imperciocch^ fe forza che dagli

stessi principii scaturiscano gli stessi effetti ; ed essendo i semi ugual-

mente guasti, non puo fare che non producano gli stessi frutti. Anzi il

popolo italiano abbandonando la Religione cattolica, dovrebbe forse aspet-

tarsi una pena anche maggiore, perche aU'enormita dell'apostasia met-

terebbe il colmo coirenormita dellMngratitudine. Dappoi.che non dal caso

o dalla volubile volonta degli uomini Y Italia ebbe questo privilegio, di

esser fmo dal principio fatta parteci'pe della salute apportata da Gesu

Cristo, di possedere nel suo seno la Sede di Pietro, e di aver goduto

per lungo corso di secoli degli immensi e divini beneficii, i quali di per

se derivano dal cattolicismo. Laonde dovrebbe temere grandemente per

se quello che 1'Apostolo Paolo annunzio minacciosamente ai popoli in-

grati : La terra che 'beve la pioggia die di freyuente h cade in

grembo, ed utili erbe produce a chi la coltiva, riceve da Dio bene-

dizione: ma se essa mena triboli e spine, e riprovata ed e vicina alia

maledizione, il cui fine e di essere abbruciata. l

Iddio tenga lontano si orribili spaventi; e ognuno ponga ben mente

1 HEBR. VI, 7-8.
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cula serio considerent, quae partim iam adsunt, partiin impendent

ab iis, qui non communi utilitati, sed sectarum commodis ser-

Tientes, capitales cum Ecclesia inimicitias exercent. Qui certe, si

saperent, si vera cbaritate patriae tenerentur, nee de Ecclesia clif-

flderent, nee de nativa eius libertate detrabere, iniuriosis suspi-

cionibus adducti, conarentur: immo vero consilia ab ea oppu-

guanda ad tuendam adiuvandamque verterent: idque in primis

providerent, ut Pontifex Romanus sua iura reciperet.
- - Etenim

suscepta cum Apostolica Sede contentio quanto plus Ecclesiae

nocet, tanto minus est incolumitati rerum italicarum profutura.

De qua re alio loco mentem Nostram declarayimus: Dicite, pu-

blicas Italiae res neque prosperitate florere, neque diuturna

tranquillitate posse consistere, nisi Romanae
%
Sedis dignitati et

summi Pontificis libertati, prout omnia iura postulant, fuerit

* consultum. >

Quapropter, cum nihil magis yelimus, quam ut res Christiana,

salva sit, cumque praesenti italicarum gentium discrimine coin-

moveamur, Yos vehementius quam unquam alias, Venerabiles

come ai pericoli gi venuti, cosi a quelli che ne sovrastano per opera

di coloro, i quali cooperando non alia comune utility bensi al vantaggio

delle sette, combattorio con odio mortale la Chiesa. I quali, se avessero

senno, se fossero accesi da vera carila di patria, non diffiderebbero ceno

della Ghiesa, ne per ingiusti sospetti si proverebbero a menoraarne la

nativa liberta; che an/i i loro propositi, che ora son tutti di farle guerra,

li volgerebbero a sua difesa, ed aiuto; e s^oprajutto si darebbero cura

di far rientrare nel possesso dei suoi diritti il Romano Pontefice. Con-

ciossiach^ 1' ostilita presa contro la Sede Apostolica, quanto piu torna a

danno della Ghiesa, tanto meno e per riuscire profittevole alia prosperita

dell' Italia. Intorno alia qual cosa in altro luogo dichiaramrao la Nostra

raente: Proclamate, che le pubbliche cose d' Italia non potranno giara-

mai prosperare, ne godere stabile tranquillita, finch^ non sia provve-

duto, come ogni ragione domanda, alia dignita della Sede Romana <

alia liberta del Sommo Pontefice.

Periodic, niente standoci piu a cuore, che la incolumita degl'intp-

n-ssi religiosi, ed essendo conturbati per il grave ris-chio che corrono

i popoli italiani, col piii vivo calore che mai Vi esortiamo, o Venerabili
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Fratres, hortamur, ut stuciium charitatemque Vestram ad compa-

randa tot malorum remedia Nobiscum couferatis. Et primimi

quidem edocete summa cum cura populos, quanti sit fidem catho-

licam possidere, et quam inagna eiusdem tuendae necessitas.

Quoniam vero hostes et oppugnatores catholic! nominis, quo fa-

cilius male cautos decipiant, multis in rebus aliud agunt, aliud

simulant, valde interest occulta eorum consiiia patefieri in lucem-

que proferri, ut scilicet, comperto quid reapse yelint et qua caussa

contendant, excitetur in catholicis hominibus ardor aniini, et Ec-

clesiam, Romanum Pontificem, hoc est salutem suam viriliter

aperteque defendant.

Multorum ad hanc diem virtus, quae pluriraum potuisset, visa

est aliquantum in agendo lenta et in labore remissa, sive quod

insueti rerum essent animi, sive quod periculorum non satis fuerit

magnitude perspecta. Nunc vero, coguitis experiendo temporibus,

nihil esset perniciosius, quam perferre oscitanter louginquam im-

proborum malitiam, expeditumque ipsis locum relinquere rei chri-

stianae ad libidinem suam diutius vexandae. li quideni pruden-

Fratelli, a mettere in opera con esso Noi lo zelo e la carita Vostra, af-

fine di prendere riparo a tante sciagure.

lonanzi. tratto datevi somma premura di far compreadere ai popoli^

che gran bene sia il possedere la fede cattolica, e quanta ia necessity

di custodirla gelosamente. E poiche i nemici ed oppugnatori del crist:a~

nesimo, per ingannare taato pia facilmente gl'incauti, bene spesso menlre

scaltramente fanno una cosa, ne intendono un'altra, molto rileva che i

loro occuld divisamenti sieno appieno messi in chiaro, acciocche scoperlo-

quello che realmente hanno in mira, e qual sia lo scopo dei loro sforzr,

si risvegli nei cattolici col coraggio un' animosa gara di difendere pub-

blicamente la Ghiesa ed il Romano Pontefice, cio^ dire la loro propria

salvezxa.

In fmo ad oggi la virtii di molti, che avrebbe potuto far grandi cose,

mostrossi in qualche guisa men risoluta all'operare, e men gagliarda alia

fatica, sia che gli animi fossero inesperti delle nuove cose, sia che non

avessero compreso abbastanza la gravila dei pericoli. Ma ora conosciuti

per prova i bisogui, nulla sarebbe piu dannos;) che il tollerare neghit-

tosamente la lunga perfidia dei malvagi, e lasciare ad essi libero il

campo d'infestare piu oltre e come meglio lor piace la Chiesa. Costoro*
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tiores quam filii lucis multa iam ausi : inferiores numero, calliditate

et opibus validiores, hand longo tern pore inagna apud nos malo-

runi incendia excitaverunt. Intelligant igitur quicumque amant

-catholicuin nomen, tempus iam esse conari aliquid, et nullo pacto

languor! desidiaeque se dedere, cum nemo celerius opprimatur,

quam qui vecordi securitate quiescunt. Yideant quam nihil refor-

midarit veterum illorurn nobilis et operosa virtus: quorum et la-

boribus et sanguine fides catholica adolevit. Vos autera, Yenera-

feiles Fratres, excitate cessantes, cunctantes impellite: exemplo et

auctoritate Yestra universos confirmate ad exercenda constanter

t fortiter officia, quibus actio vitae christianae continetur. Ad

hanc alendam augendamque experrectam virtutem, curare ac pro-

videre opus est, ut numero, consensu, efficiendis rebus, floreant

lateque amplificentur sodietates, quibus maxime propositum sit

fidei christianae virtutumque ceterarum retinere et iucitare stu-

dia. Tales sunt consociationes iuvenum, opificum; quaeque consti-

tutae sunt aut coetibus catholicorum hominum in tempora certa

agendis, aut inopiae miserorum levandae, et tuendae dierum fe-

piu prudenti invero dei figliuoli della luce, molte cose han gia osato:

iufi^riori di numero, piu forti di scaltrimpnti e di mezzi, in piccol tempo,

di grandi mail riempirono le nostre coatrade. Quanti adunque amano la

Cattolica religione, intendano omai che e tempo di tentar qualche cosa,

^e di non abbandonarsi per niun modo alia indifferenza ed alia inerzia,

ssendo che niuno tanto presto rimanga oppresso, quanto cbi si abban-

dona ad una stolta sicurezza. Veggano come nulla mai pavent6 la nobile

(1 operosa virtu di quei nostri antichi ; delle cui fetiche e del cui sangue

crehbe la fede cattolica. Yoi inlarito, Yenerabili Fratelli, ridestate i ne-

ghittosi, date incitamento ai lenti, coll'esempio ed autorita Vostra rin-

orate tutti ad adempiere con alacrita e costanza quei doveri, nei quali

corisiste la vita attiva dei cristiani. A mantenere ed accrescere questo

ravvivato vigore, fa d'uopo usare ogni cura e provvedimento, perche si

moliiplichino da per tutto e fioriscano per operosit^, per numero e per

concord ia quelle societal, le quali hanno per iscopo principalmente di

<;onservare ed avvalorare gli esercizii della fede cristiana e delle. altre

virtu. Tali sono le societa dei giovani, e degli artisti; e quelle che furono

<;ostituite o per tenere in dad tempi congressi cattolici, o per dare soc-

corso alle umnne raiserie, o por curare 1'osservanza delle feste, e per
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storum religion!, et pueris ex infima plebe erudiendis: aliaeque

ex eodera genere complures.
- - Et cum rei christianae quam

maxime intersit Pontificem Boinanum in gubernanda Ecclesia et

esse et videri ab omni periculo, molestia, difficultate liberum,

quantum lege possunt agendo, rogandos contendendo, tanturn,

Pontificis caussa, enitantur et efficiant; neque ante quiescant,

quam sit Nobis, reapse non specie, libertas restituta, quacum non

modo Ecclesiae bonum, sed et secundum reruin italicarum cursus,

et christianarum gentium tranpillitas necessario quodam vinculo

coniungitur.

Deinde vero permagni refert publican et longe lateque fluere

salubriter scripta.
x

Qui capitali odio ab Ecclesia dissident,

scriptis editis decertare, iisque, tamquam aptissimis ad nocendum

armis, uti consueverunt. Hinc teterrima librorum colluvies, hinc

turbuleutae et iniquae ephemerides, qtiarum vesanos impetus nee

leges frenant, nee verecundia continet. Quidquid est proximis

his annis per seditionem et turbas gestum, iure gestum esse

defendunt: dissimulant aut adulterant verum: Ecclesiam et Pon-

tificem Maximum quotidianis maledictis falsisque criminationibus

istruire i fanciulli dell'infimo volgo, ed altre ben molte in questo ge-

nere. E siccome importa supremamente alia societa cristiana che il

Romano Pontefice e sia ed apparisca affatto libero da ogni pericolo,

molestia e difficolta nel governo della Clriesa, quanto secondo le leggi

loro possibile, tanto facciano, chieggano, e si argomentino a vantaggio

del Pontefice; ne mai si diano posa, fmche a Noi, in realta e non in

apparenza, quella liberla non sia resa, colla quale per un certo neces-

sario legame si congiunge non pure il bene della Ghiesa, ma eziandio il

prospero andamento delle italiche cose, e la trariquillita delle genti cri-

stiane.

Oltre a questo poi rileva assaissimo che si vada largamente dif-

fondendo la buona stampa. Goloro che avversano con mortale odio la

Chiesa, han preso in costume di combattere coi pubblici scritti, e di

adoperarli come armi acconcissime a far danno. Quindi una pestifera

colluvie di libri, quindi effemeridi sediziose e funeste, i cui furiosi assalti

ne le leggi raffrenano, ne il pudore trattiene. Sostengono come ben fatto

tutto ci6 che in questi ultimi anni fu fatto per via di sedizioni e di tu-

mulii: coprnno o falsano la verita: scagliano tuttodi brutalmente contu-

meliti e calunnie contro la Ghiesa e il supremo Gerarca; ne v'ha alcuna
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hostiliter petunt: nee ullae sunt tain absurdae pestiferaeque opi-

niones, quas non disseininare passim aggrediantur. Huius igitur

tanti mali, quod serpit quotidie latins, sedulo prohibenda vis est:

nimirum oportet severe et gravite.r adducere mnltitudinem, ut

intento animo sibi caveat, et prudentem in legendo delectum

religiosissime servare velit. Praeterea scripta scriptis opponenda,

ut ars quae potest plurimum ad perniciem, eadem ad hominum

salutem et beneficium transferatur, atque inde remedia suppe-

tant, unde mala venena quaeruntur. Quain ad reni optabile

est, ut saltern in singulis provinciis ratio aliqua instituatnr

domonstrandi publice, quae et quanta sint singulorum christia-

norum in Ecclesiam officia, vulgatis ad id scriptionibus crebris,

et, quoad fieri potest, quotidianis. In primis autem sint in con-

spectu posita religionis catholicae in omnes gentes praeclara

merita: explicetur oratione virtus eius privatis publicisque rebus

maxime prospera et salutaris : statuatur quanti sit, celeriter Ec-

clesiam ad ilium dignitatis locum in civitate revocari, quern et

(livina eius magnitudo, et publica gentium utilitas vehementer

postulat. Harum rerum causa necesse est, ut qui animum ad

sorta di dottrine assurde e pestilenziali, che non si affatichino di span-

dere per ogni parte. Vuolsi adunque fare argine alia violenza di questo

si gran male che va ogni d) piu largamente serpeggiando : e per prima

cosa conviene con tutta severita e rigore indurre il popolo a prendersene

guardia al possibile, e a volere usar sempre scrupolosamente nelle cose

da leggere il piii prudente discernimento. Dipoi si vuol contrapporre

scritto a scritto, affinche lo stesso mezzo che tanto puo a rovina, sia

rivolto a salute e beneficio dei mortali, e di la appunto vengano in pronto

i rimedi, donde si procacciano micidiall veleni. Nel che e desiderabile che

almeno ia ogni provincia si stabiliscano giornali o periodici e, per quanto

e possibile, cotidiani, che inculchino al popolo, quali e quarito grandi

siano i doveri di ciascuno verso la Ghiesa. Soprattutto poi siano messi

in vista i massimi beneficii recati ad ogni paese dalla religione cattolica :

si faccia comprendere come la sua virtu torni sempre a sommo bene e

vantaggio delle cose private e delle pubbliche: si mos'tri di quanta im-

portanza sia, che la Ghiesa nella societ^ venga presto rinnalzata a quH

grado di dignita, che al tutto richiede e la sui grandezza divina, c

ruiilita pubblica delle genti. Per qirislo e necessita che quelli i quili
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scribendum appulerint, plura teneant: videlicet idem omnes ia

scribendo spectent: quod maxime expedit, id constituant iudicio

csrto et efficiant: nihil ex iis rebus praetermittant, quarum utilis

atque expetenda cognitio videatur : gravitate et moderatione di-

cendi retenta, errores et vitia reprehendant, sic tamen ut careat

acerbitate reprehensio, personisque parcatur: deinde orationem

adhibeant planam atque evidentem, qi?am facile queat multitude

percipere. Reliqui autem omnes, qui vere et ex ammo cu-

piunt, florere res et sacras et civiles ingenio hominum litteris-

que defensas, lios litterarum ingeniique fructus tueri liberalitate

sua studeant: et ut quispe ditior est, ita potissimum re for-

tunaque sustineat. Iis enim, qui scribendo dant operam, omnino

afferenda sunt huius generis adiumenta: sine quibus aut nullos

ipsorum industria habitura est exitus, aut incertos et perexi-

guos. r
- In quibus rebus omnibus si quid nostris hominibus

incommodi impendet, si qua est dimicatio subeuuda, audeant

tamen sese obvios ferre, cum homini christiano nulla sit adeundi

vel incommoia vel labores caussa iustior, quam ne lacerari ab

si dedicarono alia professione dello scrivere, di piii cose si diano ppn-

siero: che cioe tutti nello scrivere mirino ad un medesimo scopo: quello

che torna piii a proposito, veggano di stabilirlo con giudizio sicuro, e di

ottenerne 1'intento: non lascino da parte alcuna di quelle cose che sem-

briiio utili e desiderabili a sapersi: gravi e temperati nel dire, riprendario

gli errori e i difetti, ma in modo che la riprensione sia senza acerbita,

e si porti rispetto alle persone: da ultimo dettino con piano e chiaro

discorso, sicchfr possa comprendersi agevolmente dalla moltitudine. -

Tutti gli altri poi che desiderano realmente e di cuore, che le cose si

sacre come civili siano da valenti scrittori efficacemente difese e fiori-

scano, cerchino di favorire in essi colla propria liberalita i frutti delle

lettere e dell'ingegno; e quanto piii urio e dovizioso, tanto piii con le sue

facolta e co'suoi averi li sostenga. Imperciocche a tali scrittori deesi ad

ogni modo prestare una tal maniera di soccorso: tolto il quale, o non

avra alcun successo la loro solerzia, o lo avra incerto ed assai tenue.

Nelle quali cose tutte, se ai nostri si presenta alcun che di disagio, se

debbono correre eziandio qualche rischio, osino con tutto cio di affron-

tarlo, non avendo il cristiano niuna causa piii giusta di andare incoutro

a molestie e fatiche che questa, di non sopportare che venga malmenata
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improbis religionein patiatur. Neque enim hac filios lege Ec-

clesia ant genuit aut educavit, ut cum tempus et necessitas co-

geret, nullam ab iis opem expectaret, sed ut singuli eorum otio

privatisque utilitatibus salutem animarum et incolumitatem rei

christianae anteponerent. .

Praecipuae autem curae cogitationesque Yestrae, Yenerabiles

Fratres, in eo evigilare debent, ut ministros Dei idoneos rite

instituatis. Quod si Episcoporum est, plurimum operae et studii

in fingenda probe orani iuventute ponere, longe plus ipsos ela-

borare in clericis veruin est, qui in Ecclesiae spem adolescunt,

et participes adiutoresque munerum sanctissimoruin sunt ali-

quando futuri. Canssae profecto graves et omnium aetatum

communes decora virtutum multa et magna in sacerdotibus po-

stulant: veruintamen nostra haec aetas plura quoque et maiora

admodum flagitat. Revera fidei catholicae defensio, in qua la-

borare maxime sacerdotum debet industria, et quae est tantopere

his temporibus necessaria, doctrinam desiderat non vulgarem

neque mediocrem, sed exquisitam et variam; quae non modo

sacras, sed etiam philosophicas disciplinas complectatur, et phy-

dagli empii la religione. Che certamente la Ghiesa e gener6 ed allevo i

iigli non a condizione, che, quando il tempo o la necessita lo richiedesse,

ella non dovesse aspettarsi da loro alcuno aiuto, ma perche ognuno alia

propria tranquillita e ai privali interessi anteponesse la salute delle anime

e la incolumita degli interessi religiosi.

Precipuo oggetto poi delle Vostre assidue cure e pensieri deve essere,

o Venerabili Fratelli, formare come si conviene idonei ministri di Dio.

Ghe se e proprio del Vescovi il porre ogni opera e zelo nell'educare a

dovere tutta la gioventu in genere, egli e giusto che coltivino con mag-

gior diligenza i chierici che crescono a speranza della Ghiesa, e che

debbono un giornu esser partecipi e dispensatori dei sacri miriisteri.

Gravi ragioni e comuni a tutti i tempi richiedono senz'altro nei sacer-

doti un corredo di molte e grandi qualita: tuttavia quest' eta nostra ne

domanda ancora di piu, e assai maggiori. In primo luogo la difesa della

fede cattolica, alia quale massimamente debbono con sommo studio de-

dicarsi i sacerdoti, e che tan to e necessaria ai tempi nostri, vuole una

dottrina non volgare n& mediocre, ma profonda e varia
;
la quale abbracci

non solamente le sacre discipline, ma le filosofiche, e sia ricca in cogni-
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sicorum sit atque historicorum tractatione locuples. Eripieodus

est enim error hominum multiplex, singula christianae sapien-

tiae fundamenta convellentium : luctandumque persaepe cum ad-

versariis apparatissimis, in disputando pertinacious, qui subsidia

sibi ex omni scientiarum genere astute conquirunt.
- ~ Similiter

cum hodie magna sit et ad plures diffusa. corruptela morum,

singularem prorsus oportet in sacerdotibus esse virtutis constan-

tiaeque praestantiam. Fugere quippe consuetudinem hominum

.minime possunt: immo applicare se propius ad multitudinem

ipsis officii sui muneribus iubentur: idque in mediis civitatibus,

ubi nulla iam fere libido .est, quin permissam habeat et solutam

licentiam. Ex quo intelligitur, Tirtutem in Clero tantum habere

virium hoc teinpore debere, ut possit se ipsa tueri firmiter, et

omnia cum blandimenta cupiditatum vincere, turn exemplorum

pericula sospes superare. Praeterea conditas in Ecclesiae per-

ciciem leges consecuta passim clericorum paucitas est: ita plane,

ut eos, qui. in sacros ordines Dei munere leguntur, duplicare

operam suam necesse sit, et excellenti sedulitate, studio, devo-

tione exiguam copiam compensare. Quod quidem utiliter facere

zioni di Fisica e di Storia. Perocche debbonsi estirpare molteplici errori

che mirano a sovvertire ogni fondamento della cristiana rivelazione: con-

viene lottare di sovente con avversarii forniti di armi a meraviglia, e per-

tinaci nelle lor disputazioni, i quali traggono accortamentc parti to c!a

ogni raaniera di studii: Per simil modo, essendo oggigiorno grande e

molto diffusa la corruttela dei costumi, al iiitto singolare vuol essere nd

sacerdoti Teccellenza della virtii e della costanza. Imperocche non possono

essi sfuggire il conversare cogli uomini.vanzi per gli stessi officii del

lor ministero son tenuti a trattare molto piii da vicino col popolo; eci6

in mezzo a citta, ove non e piu quasi alcuna rea passione che non si

lasci andare libera e dissoluta. Dal che si compreride, dovere a questi

tempi essere tanto forte nel clero la virtii, che possa da se stessa fer-

mamente difendersi e restare superiore a tutti gli allettamenti del vizio,

ed uscir salva dal pericolo di nequitosi esempii. Oltre a questo le

leggi sancite a danno della Ghiesa cagionarono necessariameote la scar-

sezza dei chierici: ondecM fa duopo che quelli, i quali per la grazia di

Dio vengono iniziati agli ordini sacri, raddoppino 1'opera loro, e con sin-

golare diligenz^, studio e spirito di annegazione compensino il piccolo
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non possunt, nisi animum gerant tenacem propositi, abstlnentem,

incorruptum, charitate flagrantem, in laboribus pro salute homi-

num sempiterna snscipiendis promptum semper atque alacrem.

Atqui ad huiusmodi inunera est adhibenda praeparatio diuturna

et diligens: non enim tantis rebus facile et celeriter assuescitur.

Atque illi sane in sacerdotio integre sancteque versabuntur, qui

sese in hoc genere ab adolescentia excoluerint, et tantum di-

sciplina profecerint, ut ad eas virtutes, quae commemoratae sunt,

non tarn instituti quam nati videantur.

His de caussis, Yenerabiles Fratres, iure Seminaria clerico-

rum sibi vindicant pluriraas et maximas animi, consilii, vigi-

lantiae Yestrae partes. Quod ad virtutem et mores, minime fugit

sapientiam Vestram, quibus abundare praeceptis et instituti s

adolescentem clericorum aetatem oporteat.
- - In gravioribus au-

tem disciplinis, Litterae Nostrae Encyclicae
- Aeterni Pairis -

viam rationemque studiorum optimam indicaverunt. Sed quoniam

in tanto ingeniorum cursu plura sunt sapienter et utiliter in-

venta, quae minus decet non habere perspecta, praesertim cum

homines impii quidquid incrementi affert dies in hoc genere, tam-

numero. Nel che certo non possono riuscire a dovere, se non abbiano

animo costante, mortificato, intemerato, ardente di capita, e sempre mai

pronto e volonteroso a sobbarcarsi alle fatiche per la salvezza eterna

degli uomini. Ma a cosi fatti officii e bisogno di mandare innanzi un Jungo

e diligerite apparecchio; atteso che non puo alcuno di leggieri e presta-

raente assuefarsi a cotante cose. E senza dubbio adempirarmo utilmenle

e santamente i doveri del sacerdozio coloro, che a quelli si saranno ben

preparati fiao dalla adolescenza* ed avran tratto dall' educazione tanto

frutto, che sembrino non format! ,
ma quasi nati a quelle virtu, delle

quali si e accennato.

Pertanto, Venerabili Fratelli, i Seminarii dei chierici gmstamerite ri-

chieggono la maggiore e miglior parte delle cure, della sagada e vigi-

lanza Vostra. Per quel che concerne alia virlii e ai costumi, troppo bene

conoscete nella Vostra sapienza di quali precetti e ammaestramenti eon-

venga che abbiano dovizia i giovani chierici. - - Nelle piu ardue disci-

pline poi, la Nostra Enciclica che comincia Aeterni Patris, diede le

norme per un ottimo andamento di studii. Ma poiche in si continue

progredire degl'ingegni furono saggiamente e con ntilita ritrovate piu

cose che non ista bene che sieno ignorate, molto piii che uomini emj;ii

Seri* O, vol. fX, fasc. 76 L 34 21 ffbbraio 18S2
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quam nova tela in veritates divinitus traditas, intorquere consue-

verint, date operam, Venerabiles Fratres, quantum potestis, ut

alumna sacrorum iuventus non modo sit ab investigations naturae

instructor, sed etiam iis artibus apprime eradita, quae cum sa-

crarum Litterarum vel interpretatione vel auctoritate cognationeia

habeant. Illud certe non ignoramus, ad elegantiam studiorum

o'ptimorum multas res esse necessarias : quarum tamen sacris Se-

minariis italicis adimunt aut minuunt importunae leges faculta-

tern. Sed hac etiam in re tempus postulat, ut largitate et

munificentia bene de religione eatho'ica promereri nostrates stu-

deant. Yoluntas inaiorum pia et benefica egregie eiusmodi neees-

sitatibus providerat; atque illud Ecclesia assequi prudentia et

parsimonia potuerat, ut tutelam et conservationem rerum sacrarum

nequaquam haberet necesse cbaritati filiorum suorum commendaro.

Sed patrimonium eius legitimum aeque ac sacrosanctum, cui

superiorum aetatum iniuria pepercerat, nostrorum temporum pro-

cella dissipavit : quare caussa renascitur, cur qui diligunt catho-

licum nomen, animuni inducant maiorum liberalitatem renovare.

tutto cio, che di giorno in giorno si va faeendo di progresso in que-

sto genere, hanno in vezzo di rivolgerlo come nuovi dardi coatro le

verita da Dio rivelate; fate, Venerabili Fratelli, tutto il Vostro po~

tere, affinche la gioventu allevata al Santuario non solo abbia an

ricco corredo di scienze natural!, ma sia altresi ottimamente ammae-

strata in quelle discipline, che hanno attinenza cogli studii critici ed

esegetici della sacra Bibbia. Ben sa.ppiamo che alia perfezione del

buoni studii molte cose si richieggono, le quali tuttavia per improv-

vide leggi ai Seminarii d' Italia e reso impossible o difficilissimo di

procacciarsi. Ma anche in questo i tempi esigono che gl'italiani si sfor-

zino di ben meritare della religione cattolica colla generosita e muni-

ficenza. Vero e che la pia e benefica volonta dei msggiori aveva appierio

provveduto a tali necessita; e la Chiesa colla sua avvedutezza e parsi-

monia era giunta a tab, che non le facea duopo di raccornandare la

tuiela e conservazione delle cose sacre alia carita de'suoi figliuoli. Ma
i! suo patrimonio legittimo insieme e sacrosanto, che il turbine di altre

eta aveva risparmiato, fu dalla procella dei nostri tempi distrutto: laonde

per quelli che professano amore al cattolicismo, e tomato il caso di rin-

novare la liberalita degli avi. Per fermo luminosi esempii di munificeaza,
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Profecto Gallorum, Belgarum aliorumque in caussa baud multum

dissimili illustria sunt munificentiae documenta, non modo aequa-

lium, sed etiam posterorum admiratione dignissima. Neque du-

bitamus, quin italica gens coinmuuium rerum consideratione per-

mota, id pro yiribi;s actura sit, ut et se patribus suis dignam

iinpertiat, et ex fraternis exemplis capiat quod iniitetur.

In his rebus, quas diximus, certe baud mini-mam habemus

spem solatii incoluuiitatisqiie repositam. Veruni cum in omni-

bus consiliis, turn maxime in iis, quae salutis publicae caussa

suscipiuntur, omnino ad humana praesidia accedere necesse est

opem omnipotent^ DEI, cuius in potestate sunt non minus sin-

gulorum hominum voluntates, quam cursus et fortuna imperio-

rum. Quapropter invocandus summis precibus Deus, orandusque,

ut tot eius beneficiis ornatam atque auctam respiciat Italiam;

in eaque fidem catholicam, quod est maximum bonum, cunctis

periculorum suspiciombus depulsis, perpetuo tueatur. Hanc ipsam

ob caussam imploranda suppliciter est Immaculata Virgo MARIA,

magoa Dei parens, fautrix et adiutrix consiiiorum optimorum,

una cum sanctissimo Sponso eius losepho, custode et patrono gen-

in condizioni non molto dissimili, si veggono in Francia, nel Belgio e

altrove; esempii degnissimi dell'ammirazione non pure dei contempora-

nei, ma eziandio dei posteri. Nfc stiamo in dubbio che la presente Italia,

visto lo stato delle pubbliche cose, faccia il possibile per mostrarsi degna

de'suoi maggiori, e prenda ad imitare gli esempii fraterni.

In queste cose che abbiamo esposto, troviamo invero una non piccola

speranza di rimedio e di sicurezza. Ma come in tutte le intraprese, cosi

massimamente in quelle che riguardano la salute pubblica, e necessario

che agli aiuti umani si aggiunga il soccorso dell' onnipotente IDDIO,

nelle cui mani sono non meno le volonta dei singoli individui, che Tan-

damento e la fortuna delle nazioni. Per la qual cosa e da chiamare in

aiuto colle piu calde istanze il Signore, e supplicarlo che riguardi pie-

toso 1' Italia di tanti suoi heneficii arricchita e ricolma, e che in essa,

diloguata ogni ombra di pericoli, protegga perpetuamente la cattolica

fede, che e il massimo dei beni. Per questo ancora e da chiamare sup-

plichevolmente in soccorso Maria Vergine Immacolata, gran Madre di

Din, fautrice e ausiliatrice dei buoni consigli, ed insieme il suo santis-

simo Sposo Giuseppe, custode e patrono delle genti cristiane. E con pari
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tium christianarum. Ac pari studio obsecrare opus est Petrum et

Paulum, magnos Apostolos, ut in italicis gentibus fructum la-

borum suorum incoluraem custodiant, nomenque catholicum, quod

raaioribus nostris suo ipsi sanguine pepererunt, apud seros po-

steros sanctum iuviolatumque conservent.

Horum omnium caelesti patrocinio freti, auspicem divinorum

munerum, et praecipuae benevolentiae Nostrae testem, Apostoli-

cam benedictionem Yobis universis, Yenerabiles Fratres, et po-

pulis fidei Yestrae commissis peramanter in Domino impertimus.

Datum Romae apud S. Petruin die xv Februarii an. MDCCCLXXXII.

Pontificatus Nostri anno quarto.

LEO PP. XIII.

ardore conviene pregare i grandi Apostoli Pietro e Paolo, affincb& nel

popolo italiano custocliscano intatto il frutto delle loro fatiche, e conser-

vino sino ai tardi posteri pura e inviolata la religione cattolica, che essi

medesimi col proprio sangue conquistarono ai nostri maggiori.

Gonfortati dal celeste patrocinio di essi tutti, in auspicio delle divine

consolazioni e a testimonianza della speciale Nostra benevolenza, a Voi

tutti, Yenerabili Fratelli, ed ai popoli affidati alia Vostra tutela, con

affetto nel Signore impartiamo 1'Apostolica Benedizione.

Dato in Roma presso S. Pietro il giorno XY di febbraio dell
1

anno

MDCCCLXXXII, quarto del Nostro Pontificate.

LEONE PP. XIII.
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LA SUA CAUSA E INTBRNAZIONALE

I.

Fu avvertito piu volte da noi e da altri che il Governo italiauo

in quest! ultimi mesi si va arrabattaudo per mutare, se gli riesce,

la natura della questione romaua. Anzi esso si sforza ben anco

di togliere i termini, tra i quali era stata posta nel 1870 da quelli

che allora sedevano nei Consigli della Corona.

Allora 1'accorgimento politico del Lanza, del Yisconti Yenosta

e degli altri ministri di destra fu tutto nel dimostrare per mille

gaise, che la rivoluzione italiana, impadronendosi di Roma, non

voleva punto appropriarsi o sminuire i diritti, che d'alia univer-

salita del Papato provengono a tutte le nazioni cattoliche. Quindi

le note moltissime del Yenosta, raccolte nel Libro Verde, le quali

tutte dicono una sola e medesima cosa; niente cio& stare tanto a

petto del Governo itaiiano, quanto che le potenze straniere con-

corrano con lui a sciogliere definitivamente la questione romana.

Pertanto il carattere Internationale di questa questione, lungi

dall'essere stato disconosciuto, fu anzi appositamente messo in-

nanzi dalla rivoluzione italiana, coll' intento che F Europa diven-

tasse complice clello spogiiamento del Pa]>a. E fu scaltrissiina

politrca. E se 1' Europa si fosse lasciata pigliare alle panie, sot-

toscrivendo un trattato internazionale, in cui dall'una parte si fosse

riconosciuto il diritto del regno itaiiano sopra Roma e gli Stati

ecclesiastici, dall'altra il regno itaiiano avesse dato certe guaren-

tige della liberta ed indipendenza papale; ora potrebbe meno

irragionevolmente sostenersi che ogni adito e chiuso all' inter -

vento straniero in quella questione.

Ma la cosa non and6 si liscia. Al Governo italiauo non riusci

mai di ottenere un riconoscimento ufficiale de'suoi vantati diritti
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SIT Eoma, bench& con tutte le arti si adoperasse a conseguirlo

specialmente nel Congresso di Berlino; e nessun regnante stra-

niero voile abbracciare il Capo dello Stato italiano dentro le mura

di Eoma. Conformemente a ci6 i Gabinetti delle potenze europee

si tennaro prudentemente paghi a prendere atto, come suol dirsi,

dell' invasione di Eoma, operata dalle arini italiane; e nel rima-

nente dichiararono quasi tutti con molta fermezaa c.he, per quanto

concerne i diritti di tutti i cattolici alia liberta ed indipendenza

del Santo Padre, n& erano indifferent!, n& intendevano che le

offerte ripetute del Governo italiano, di mettersi su ci6 d'accordo

con loro, restassero lettera morta.

II.

Abbiamo voluto dare un'altra scorsa ai document! diplomatic!

sulla questione romana, comunicati dal Yenosta alia Camera elet-

tiva nella tornata del 19 dicembre 1870, e benche gia ci fossero

notissimi, ne abbiamo ritratta nuova luce circa questo punto. Tra

tutti i Gabinetti, i piu espliciti furono senza dnbbio quell! di

Bruxelles e di Madrid. Ma e notevolissimo che il Beust, Cancel-

liere dell'Impero austriaco, esprimendo al Governo italiano sensi

benevoli e pur protestando di non volerne impacciare la liberta,

dichiarasse perd che nella questione romana 1' Austria era forte-

mente interessata nous inferesse a un haut degre; e faceva asse-

gnameiito sopra 1'intenzione dal Governo italiano pift volte ma-

nifestata di non risolvere da solo la questione stessa; raccoman-

dandogli inoltre di porre ogni studio a non aumentare le trepi-

dazioni del mondo cattolico. E la Confederazione Svizzera . pren-

deva atto della promessa, che il Governo del Ee faceva, di volersi

EVENTUALMENTE intendere colle Potenze per porre in sodo le con-

dizioni essenziali della liberta e della indipendenza spirituale

della Santa Sede.

Intanto pero praticamente le Potenze lasciarono che il Governo

italiano facesse da s&. Tutte trovavansi a disagio in casa propria,

perch6 TEuropa era allora in fiamrae. E poi, ii problema della

coesistenza in Eoma di un Ee terrene e del Supremo Gerarca spi-

rituale. sorto per la prima volta dopo piu di mille anni, 5 troppo
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intricate e pericoloso. Percio le potenze europee, anziche affron-

taiio, preferirono di esperimentare quel che valesse a risolverlo

chi 1'aveva posto cosi audacemente. Laonde il Sagasta, ministro

di Spagna, scriveva al miuistro d' Italia in Madrid : ii Governo

di S. A. il Reggente non avra per il Governo del Re Yittorio Ema-

nuele che una voce di approvazione, se riesce a superare tutte le

difficolta che, coll'effettuazione dei suoi propositi, gii si affac-

ceranno indubitatamente, ed a serbare invulnerato, fra le rovine

del trono dei Papi, il potere spirituale del Capo della nostra santa

religione.

E la rivoluzione italiana, compromessa da precedent! voti par-

lamentari, con cui Roma erasi proclamata capitale dell' Italia, so-

spinta dai flutti tempestosi delle sette anticristiane, chiuse gli occhi

affidandosi alia sua stella; si sobbarc6 al tremendissimo incarco,

col notificare al mondo che Sua Maesta il Ee prendeva serena-

mente al cospetto dell'Europa e del cattolicismo, la responsabilita

deir.ordine nella penisola e dell'incolumita della Santa Sede.
1

La legge delle guarentige non ha altra origine logica e storica,

salvo questa politica necessita in cui, fattasi padrona di Roma,

la rivoluzione italiana trovossi di mostrare al mondo, che volevae

poteva serbare incolume quel Pontefice a cui avea rapito il trono.

Ma 1' Italia ne usci strettainente vincolata all' Europa. Avrebbe

potuto il Governo italiano rifiutarsi a riconoscere il diritto, che

le potenze reclamavano, di porre insieme coll' Italia le condizioni

definitive della liberta del Sommo Pontefice; ma forse tale rifiuto

le avrebbe sbarrata la via di Roma. Per arrivare a Roma piu

sicuramente, il Governo italiano prefer! dunque di confessare che,

nella questione pratica degli aggiunti necessarii alia liberta del

Papa, hanno diritto d' intervenire tutti i Govern! aventi sudditi

cattolici
;

. di ammettere insomnia che la cosi detta questione ro-

mana 6 questione internazionale. E con ci6 1' oligarchia italiana

spalancava porte e finestre di quella che essa chiama casa saa,

affinch^ a chi si sia rimanesse libero d'entrarvi a sua posta. Per

conseguenza ponevasi, senza riparo, sotto 1' arbitrate dell' Europa.

1 Lettora circolare del Visconti Venosta ai Rappresentanti di S. M. all'estero,

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell' 11 settemhre 1870.
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III.

Non & a credere che quanto noi qui affermiamo sfuggisse alia

mente di chi nel 1870 reggeya le sorti del Regno. I ininistri di

destra videro tutto ci5, e nonostante, dichiararono di sottoinetter-

visi come ad una inevitabile necessita. Ed a sottomettervisi tra-

scinarono il loro partito; a sottomettervisi costrinsero il partito

opposto, che allora costituiva la minoranza parlamentare.

Si leggano gli Aiti Ufficiali della Camera dei Deputati, quelii

specialmente die riguardano la legge delle guarentige, e ne ri-

sultera aperto il Concorde proposito del Ministero, non pure di non

dare a veruna Potenza esterna appiglio a sospettare che esso ri-

guardasse la questione del Papa come meramente italiana, ma
altresi di provare a tutte, nella maniera piti esplicita, che esso la

considerava come questione soprannazionale od internazionale,

e per conseguenza lasciava loro apertissima la via, perche, vo-

lendolo, intervenissero a sciorla.

II Yisconti-Yenosta nella lettera circolare ai Eappresentanti
di S. M. all* estero, scritta da Firenze il 29 agosto 1870 e pub-

blicata nella Gazzetta Ufficwle$&l*ll settembre successive, vo-

leva assicurato il niondo cattolico che 1' Italia non cess6 mai di

tener sollevata la questione romana nella sfera a lei propria, e

superiore ad ogni altro interesse piu particolare e piu mutevole.

E soggiungeva, esser desiderabile un accordo dei Governi cattolici,

come quello in cui 1' Italia ravviso mai sempre i
f arm piu certa

delfelice scioglimento della questione medesima. Quiudi conti-

nuava: Noi uon ci facciamo, con nessun nostro criterio arbi-

trario, a scegliere i mezzi di procacciare al Papato una condizione

indipendente, sicura e decorosa. Da dieci anni, nel corso di nego-

ziati spesso ripresi e sempre interrotti dagii avvenimenti politic],

le basi d'una definitiva soluzione furono, in inassima, conftden-

zialmente ammesse, benche venissero e dalla Francia e da altri

Gabinetti subordinati a considerazioni di pura opportunita e con-

venienza.

I deputati, quelli principalmente di sinistra, s' impensierirono
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forte di queste dichiarazioni governative, e raffrontandole coi do-

cument! diplomatic! loro communicati, ne inferirouo che 1' Italia,

per cagione di Roma, eras! compromessa, dandosi spontaneamente

in balia di quel qualsivoglia Governo, che piu tosto o piu tardi

volesse rivederle, come suol dirsi, le bucce ed imporle condizioni

della liberta ed indipendenza del Papa forse a lei non troppo

gradite. II Mancini che allora non avea tocco per anco il mestolo,

ma era membro influentissimo della sinistra, scelto a far parte

della Commissione per le guarentige pontificie, si oppose, solo

contro tutti, al progetto governativo, e recit6 il 28 gennaio 1871

an discorso, di cui il brano piu notevole mira a svestire del ca-

rattere internazionale la prinia parte di quel progetto, risguar-

dante le prerogative personal! del Papa.

Egli stesso confessava, in quel discorso, che il Ministero, la

maggioranza della Commissione (ossia tutta la Commissione,

salvo lui solo) ed alcuni degli oratari che T aveano precednto

convenivano nel riconoscere la natura internazionale delle pre-

rogative suddette. Ma egli reput6 necessario di opporvisi. E ne

addusse, tra Y altre, la ragione che, ammesso quel carattere in-

ternazionale delle guarentige, noi autorizzeremmo, diceva egli,

una nuova Convenzione di settembre, ma sopra una scala molto

piu vasta, perch5 ci assoggetterebbe ad una permanente ingerenza

dell'Europa intiera
1
. Perc!6 in un articolo, che sarebbe dovuto

aggiungersi, egli propose alia Camera di dichiarare, che le dispo-

sizioni contenute nei due titoli della legge erano di ordine me-

ramente interno dello Stato e non potevano fornire materia di

trattati internazionali.

IV.

Ma gia il Minghetti avea dimostrato la ridicolaggine di sif-

fatta pretensione. Signori, avea detto, quando una nazione, e

per genio, e per tradizione, ebbe il privilegio di possedere nel

suo seno il Capo della religione, ha ancora il debito di assicurare

tutti coloro che professano quella religione, che non sara recato

impedimento al ministero spirituale del loro Capo. Inoltre, o si-

1 Atti U/f. pag. 409.
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gnori, i cattoliei stranieri hanno del Govern! che li rappresen-

tano, ed in questa parte la questione diviene eviclentemente in-

ternazionale. Ci6 sarebbe inutile dissimulare, ne si evitano i

pericoli negandoli, ma la prudenza insegna a consideraiii e to-

glierne le cagioni.
> Quindi egli stupivasi grandemente che si

fossero mosse interpellate intorno il Libro Verde, per sapere

se il Governo avesse degli impegni morali nella questione ro-

mana, parendogli risultar ci6 in gaisa si evidente che il pur do-

mandarlo fosse soverchio
l

.

Ed il guardasigilli Raeli, nella tornata del 27 gennaio, erasi

espresso nei seguenti termini: Signori, i rapporti internazio-

nali, come i rapporti privati, non si creano a capriccio ne astrat-

tamente; la legge tanto nell'uno che nell'altro caso provvede o

ad un rapporto che nasce da un nuovo ordine di cose, o ad un

bisogno che si sviluppa nell' andamento della societa. La ricono-

scenza di questi nuovi rapporti e bisogni non e" sempre oggetto

di un trattato, e pifr sovente la nazione cui giova deterniinare

come intende prowedervi, li determina per legge, o altrimenti

per atto proprio, e questa determinazione, accettata per lo piu

tacitamente dal generale consentimento delle nazioni, diviene

parte del diritto pubblico internazionale. Questo. diritto'^ il piu

libero perch5 manca di un potere giudiziario ed indipendente che

Be faccia eseguire i dettati; ma la opinione pubblica gli serve di

organo e di regolatore; 5 la Storia (dice uno scrittore) che, sotto

1'antico nome di giustizia, conferma il giusto in ultima istanza, e

ne punisce le infrazioni sotto il nome di Nemesis 2
.

L' opinione del Mancini era dunque gia stata confutata, prima

che egli sorgesse a sostenerla; e dopo il suo discorso la oppugn6

novamente il Venosta, che non punto atterrito ne della dirotta

facondia dell'avvocato napoletano, ne degli assalti dell'Oliva, ne

delle minacce del Civinini che il 20 gennaio avea detto: Per

la occupazione di Roma voi avrete la guerra
*
, difese ardita-

mente la natura internazionale delle guarentige, aggiungendo ben

1 Atti Uff. della Camera 1 dei Deputati. Tornala del 24- gennaio 1871, pag. 372.

2 Atti Uff. pag 401 .

3 Atti Uff. pag. 382.
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anco che i Govern! sono liberi di giudieare se per questa

nuova via saranno sufficientemente soddisfatti gli interessi di cui

i Govern! sono i custodi
l

. >

Ma gli oppositori rimanevano tuttavia inquietissimi. II Mordini,

incaponito anch'egli di togliere alle guarentige il carattere in-

ternazionale, svolse il 1 di febbraio un suo ordine del giorno

quasi identico all'articole proposto dai Mancini. E quell' ordine

del giorno venne in discussione il 18 marzo, invece dell'articolo

dal Mancini ritirato, cagioaando nella Camera un tal baccano, che

di simili se n'incontrano pochi negli annali parlamentari. La di-

scussione fu continuata il giorno 20. Non solo il Mordini, ma e il

Rattazzi, e il Mancini ed altri cotali ruppero le lore lance contro

Vinternazionalita. Indarno. II Ministero stette fermo nelle sue

dichiarazioni precedent!. II Lanza, presidente del Consiglio, ag-

giunse : Certe trattative con paesi cattolici (circa la materia delle

gnarentige) non ^ impossibile che si abbiano a fare... Non si

pu6 dunque assolutamente stabilire con un ordine del giorno, o

con un articolo di legge che in qualsiasi caso, e per qualsiasi

punto, contemplate nella presente legge, il Groverno non possa

stipulare qualche convenzione relativaniente a queste guarentige

del Pontefice
2

.

Finalmente contro 1'ordine del giorno Mordini venne a partite

la proposta pregiudiziale, che fu approvata da votanti 191

contro 109. Tra quelli che all'appello risposero no, erano i due

odierni ministri Mancini e Zanardelli. II Depretis non trora-

vasi presente.

Y.

L'aver fresca dinanzi tutta questa serie di fatti e di autentici

document! giova assaissimo a portare retto e spassionato giudizio

del modo che tiene il Ministero presente nella quislione papale,

segnatamente il Mancini. Quest!, come ognuno rammenta, dopo i

detestabili sacrilegi del luglio e dell'agosto, scrisse ai Rappresen-
tanti di S. M. all'estero una lettera circolare, coll

r
intendiinento

1 Atti Uff. Toroata del 30 gennaio 1871, pag. 425.

Atti Uff. Tornata del 18 marzo 1871, pag. 823.
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manifesto di cessare qualsivoglia ingerenza degli Stati cattolici

nella questione della liberta pontificia, cui quegli orribili attentati

aveano resa piil viva e piu acerba che mai. II Mancini voleva che

le Potenze si persuadessero, essere inutile il pur tentare qualun-

que buon ufficio in favore dell'indipendenza violata del Capo della

Chiesa, essendo che 1'oligarchia italiana consider! quella causa

conie tutta ed esclusivamente sua propria, e sottratta, a guisa cli

ogni affare interne di uno Stato particolare, alia ingerenza degli

altri.

Yennero poi le manifestazioni del Bismark minaccianti un in-

tervento europeo in favore del Papa, ed il Mancini, come par

certo, in un dispaccio del 26 dicembre, e in una lunga nota del

10 gennaio, dava al sig. de Launay, ministro d'ltalia a Berlino,

le piu minute istruzioni, perch& stesse innauzi al Cancelliere

germanico sostenitore del carattere affatto interno ed intera-

mente italiano della questione papale. Nessun ministero ita-

liano di qualsiasi partito potrebbe mai aramettere la benche

menoma ingerenza estera in una questione che 1' Italia e fernia-

mente risoluta a riguardare come di ordine strettamente interno,

e rilevante dalla sovranita nazionale.

Se si ammettesse anche una sola volta che un Groverno

estero potesse interloquire in una questione simile, sarebbe uno

stabilire per Tavvenire precedent! e corollarii, a cui F Italia non

pu5, nel sentimento del suo diritto, prestarsi.

Cosi, secondo il Secolo di Milano, scrisse il Mancini. E poi-

ch^ nessuno neg6, possiamo, nonostante 1'esigua autorita del

testimonio, ammettere con tutti gli altri che cosi veramente sia

stato, e ragionarvi sopra.

Ecco dunque un ministro per gli affari esterni del Eegno
d' Italia, naturalmente solidale con tutti i membri del Gabinetto,

porre al cospetto dell'Europa e sostenere audacemente la tesi

che la questione romana ^ di ordine interno dell'Italia, come

se essa non fosse gia da dieci anni stata posta, e risoluta sia

dall'Europa, sia dalPItalia stessa precisamente in senso nega-

tive. II Mancini ministro, con cinismo appena credibile, riprende

la tesi del Mancini deputato, facendo vista di non rammentarsi
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die tutti i .Gabinetti d'Europa gia la ripudiarono, e che essa

fu rigettata nel seno stesso del Parlamento nazionale, con un

vote solenne, da cui, se punto nulla, questo senza dubbio di-

scende, che i Eappresentanti dell'Italia legale non la giudicarono

neppur degna di discussione.

E troppo chiaro che il contegno presente del Ministero italiano

costituisce un enorme oltraggio airautorita del Parlamento na-

zionale, ma soprattatto alia dignita del Govern! stranieri. Non

insistiamo sopra 1'offesa che ne riceve il Parlamento, poiche esso

n'e si poco sollecito, che neppure mostra d'addarsene, quando

invece dovrebbe costringere il Ministero o a rendergli giustizia

o a lasciare ii suo posto. Parliamo piuttosto dell'onta inflitta alle

Potenze.

VI.

Non e forse evidente che il Mancini e con lui il Governo

italiano si prende giuoco dei Potentati stranieri? Quando la

rivoluzione italiana sta per impadronirsi di Roma e nei primi

mesi dell'occupazione della santa Citta il Gabinetto italiano di-

chiara e quasi giura, essere suo fermo convineimento che le

condizioni d'indipendenza del Sommo Pontefice non possono, in

modo definitive, essere ftssate altrimenti che in un convegno di

tutti i Potentati, appartenendo esse di lor natura al novero delle

cause internazionali. I Gabinetti stranieri non pure accettano tali

spontanee dichiarazioni, ma si riservano formalmente, come un

diritto lor proprio ed inalienabile, d' intervenire nella questione

stessa, secondo che giudicheranno conveniente a tutelare gli inte-

ressi dei proprii sudditi cattolici. Passano pochi anni, ed ecco il

Governo italiano, per bocca del Mancini, nega riciso e quelle di-

chiarazioni e quelle riserve, come non fossero mai esistite, e

dicn : che intervento ? La questione papale non fu, non e, non

sara mai che una questione italiana, e nessuno straniero ha

nulla a vedervi per entro ! II Governo italiano si prende dunque

giuoco di tutti gli altri Governi.

II Governo italiano toglie agli altri quel diritto d' intervento

nella causa del Papa che erasi fatto una gloria di loro ricono-
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scere egli stesso. E quando lo togiie? Quando i Govern! accen-

nano a volerne usare. Finch& i Govern! tacquero, finch& se ne

stettero quasi passivi, aspettando che 1'oligarchia italiana con

una prova abbastanza lunga esperimentasse quanto fosse il va-

lore delle sue forze a sostenere la tremenda responsabilita di

una Causa cosmopolita, quanta 1'efficacia delle guarentige di

liberta e d'indipendenza da lei date al Papato; il Gabinetto

italiano non fe' motto di voler chiudere le porte della questions

romana, che egli stesso avea spalancate. Ma come prima comincia

a temere che i Govern!, scontenti della cattiva prova data dal-

1'Italia, e dell' infelidssimo esperimento da lei fatto, si risolvano

a dire : adesso interveniamo noi
; egli chiude loro villanamente in

faccia non che le porte, ma altresi tutte le finestre, protestando

che la questione romana 6 di sua assoluta ed esclusiva pertinenza.

I Govern! stranieri hanno pertanto ragione di chiamarsi oltrag-

giati dall' italiano. E T hanno tanto piu grave, perch6 il voltafaccia

improvviso del Gabinetto italiano li pone in un brutto imbarazzo

rispetto alia moltitudine dei loro sudditi cattolici, che li veggono

d'un tratto spogli d'ogni potere e d'ogni mezzo di difendere la

persona stessa del Capo della Eeligione, quando, per I'infierire

delle rabbie demagogiche, e piu che mai in periglio, dentro la

sua stessa prigione del Yaticano. Che cosa i Governi stranieri

potranno rispondere ai richiami dei loro sudditi cattolici? con-

fessauo d'essersi lasciati ingannare, e perdono d'autorita; o si

pongono dalla parte del Governo italiano, e vengono in voce di

traditori.

II Yisconti Yenosta, parlando il 30 gennaio 1871 in qualita

di ministro per gli affari esterni e nel nome di tutto il Gabi-

netto, disse : I Governi lasciarono alia nostra responsabilita,

alia responsabilita dei nostri atti, e si riserbarono di apprez-

zare la prova che abbiamo annunciate, di poter dire, che, cessato

il potere ternporale, il Pontefice continuera ad esercitare libe-

ramente e degnamente le sue funzioni
l

. Se dunque oggi a

domani, in quest' anno o nel vegnente, o prima o poi i Governi

credessero giunta 1'om di apprezzare quella prova, e trovassero

1 Atti Uff. della Camera dei deputati, pag-. 425.
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clie essa non corrispose ne alia loro fiducia n& alle promesse

dell' Italia, perche in fatto il Pontefice non pu6 esercitare libe-

ramente e degnamenle le sue funzioni ; il Grabinetto italiano,

nonostante tutte le scritture deirAvvocato Pasquale Stanislao

Mancini, dovrebbe rassegnarsi ad accettare la discussione, o ad

incorrere la nota di sleale e fedifrago, con le conseguenze per

giunta che le potrebbero tenere dietro.

VII.

Ma dunque crede egli davvero Ton. Mancini d'aver fatta una

grande pensata politica, col mettere fuori diplomaticamente la

massima che la questione roinana e di ordine interno ? Egli com-

mise invece nno strafalcione enorme e forse irreparable. Perocche,

In grazia di cio, il Groverno italiano appare, al cospetto dell' Eu-

Topa, sleale, yoltabile, mancator di parola, ignaro delle pi ft volgari

convenienze diplomaticlie; e quindi perde anche quel resticciuolo

di fiducia che gli era indispensabile a trovare qualche solido

alleato ed a render possibile almeno Tapparenza del suo valore

morale per la difesa degli interessi supremi e cosmopoliti che

ranno congiunti coll' indipendenza reale, non nominale, colla li-

berta piena, certa, a tntti manifesta del Vicario di Gesu Cristo.

Per fermo nessun Governo europeo, che conosca i suoi doveri verso

i sudditi cattolici, ed i diritti che gliene derivano rispetto all' in-

dipendenza del Papa, pu6 con serena coscienza rimirare la Santa

Sede in podesta di un (Joveroo che varia persino i proprii prin-

cipii giuridici intorno la questione roraana, secondo il variare dei

partiti politici che salgono al potere; di un Groverno che sembra

anzi non averne nessuno, ma accogliere, invece di principii, le

opinioni ed il capriccio della persona che regge pro tempore il

portafogli degli affari esterni.

Chi non vede iaoltre come col pertinacemente sostenere che

la questione del Papa e questione tutta e solo italiana, in luogo

di scongiurare i pericoli, ond'essa 6 gravida, si rendono sempre

maggiori e piu minacciosi ? Chiaro e infatti che cosi coll'accusa

di conculcare i diritti proprii della Sede di Pietro, si aggrava sui
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capo delF oligarch!a anche quella di volersi usurpare i dirifcti in-

ternazionali
;
e colla colpa di nutrire il dissenso religiose in Italia,

anche quella di fomentafe malcontento e turbolenze in tutti gli

Stati, dove sono cattolici. Cos! s' inacerbiscono le gelosie e le dif-

fldenze delle nazioni cattoliche, e si rende sempre piu manifesta

T impossibilita che il Santo Padre duri ancor lungamente nelle

condizioni a cui fu ridotto.

G-li interessi che il Santo Padre rappresenta non possono essere

o molto meno apparire sicuri, se non hauno una gaarentigia pro-

porzionata alia loro indole nniversale. Ma tale non e quella che

puo dare il Gtoverno di qualsiasi Stato particolare, sia pur non

corroso dalle passioni anticristiane, anarchiche e demagogiche,

com'e ritaliano, tenuto in balia di un Depretis e di un Mancini,

ed in procinto di scadere a settarii peggiori. Dunque, chi si fa a

sostenere che la causa dell' indipendenza papale appartiene al

solo Groverno italiano, e nessun altro ha dritto d' intervening

dimostra, contro ogni sua intenzione, che la liberta del Capo

della Chiesa, lungi dall' essere abbastanza guarentita, richiede in

guisa ogni di pid urgente la protezione efficace dell'Europa.

YIIL

No, non v' ha uscita possibile. il Papa non e piu Papa,

cioe il Supremo Q-erarca del cattolicismo, il Capo spirituale e

potentissimo di milioni di uomini, sparsi dappertutto e apparte-

nenti a tutte le nazionalita, a tutti gli Stati
;
o la questione della

sua indipendenza e necessariamente questione internazionale.

In una sola ipotesi la questione di Uoma cesserebbe di es-

sere internazionale, e potrebbe dal Mancini riguardarsi come di

ordine puramente interno dell' Italia. Sarebbe quando e teorica-

mente e praticamente dai Groverni e dai popoli venisse accolto

il sistema religiose che il Presidente del Consiglio di Stato,

Carlo Cadorna, esponeva or sono pochi giorni in una sua lettera

all' Opinione. Noi discorriamo di questa lettera in altra parte

del presents quaderno. Ci basta per6 qui d'osservare che la let-

tera del Cadorna s'accorda a capello colle note del Mancini.
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L'uno pone i principii, F altro le conseguenze; Tuno stabilisce

la teorica, 1' altro scende alia pratica. A noi & ignoto quail re-

lazioni passino tra il Cadorna ed il Mancini; anzi, a giudicare

dai fatto che essi appartengono a due different! partiti politic!,

bisognerebbe conchiudere che non se 1' intendano molto fra loro.

Ma sono ormai diciannove secoli che Erode e Pilato si danno

la mano, ogniqualvolta & questione di condannare Gesu.

II Cadorna venne opportunamente in aiuto del Mancini, det-

tando la teoria, onde fluisce logicamente quale ultima conse-

guenza pratica che la questione romana 5 di ordine puramente
interno dell' Italia. II Cadorna dice : la Chiesa cattolica non ha

t

potere giuridico. Essa pu6 comandare unicamente ed esclusiva-

mente nelP interno delle coscienze individual!. Invece il solo po-
tere giuridico competente a regolare gli atti che sono per loro

natura esteriori e giuridici nella vita umana e lo Stato I
.

Quindi la Chiesa, in quanto societa esterna, visibile, indipen-

dente, non esiste piu. Essa ruino sotto il tremendo marteilo della

civilta moderna. Essa & un cumulo di macerie, che lo Stato, il

Dio nuoYO della scienza, succeduto al Bio della superstizione

medievale, calpesta sotto i suoi piedi.

Qual bisogno pero v'ha egli che il Capo di questa Chiesa sia

indipendente da tutti gli Stati particolari ? Che il Capo di questa

Chiesa goda di franchige sovrane? egli pretende, pe'suoi or-

dinamenti e le sue leggi, di governare le relazioni esteriori degli

uomini, di qualsiyoglia natura esse siano, ed e invasore di di-

ritti altrui. Non protezione e difesa gli si deve, ma castigo. 0'

egli si contenta di reggere la vita interiore delle coscienze, nella

sfera serena dei dommi, e chi a lui lo contende? Faccia a sua

posta. Preghi, digiuni, benedica. Questo egli pu6 far sempre, e

in qualunque luogo e sotto qualsiasi Governor in Italia come

altrove; prigioniero in Vaticano, o ramingo nell'esiglio; si es-

servino le leggi delle guarentige o si facciano a brani, sieno

suggellate da un patto internazionale, ovvero rimangano trastullo

dei demagoghi, governanti d
7

Italia. Posta la dottrina di Carlo

Cadorna, non solo non si pu6 piu sostenere che la questione

4 VOpinione per il 6 febbraio 1882. N. 37.

Serie Z/, vol. 7Z, fase 761 35 22 feblraio 18*2
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romana & di ordine internazionale, ma la questione stessa non

esiste piu, perch6 non ha piu senso.

Ed ecco come Pilato fiene in soccorso ad Erode, il giurecon-

sulto, idolatra dello Stato, in soccorso al Groverno risoluto di di-

struggere la Chiesa. Secondo il sistema del Cadorna il Papa non

& piil che un suddito dello Stato, in cui ha sede. E conformemente

a questa dottrina 1'oligarchia italiana ha ragione di pretendere

che nessun Governo si dia pensiero del modo, ond'egli tratta

il Pontefice romano. Sia il Pontefice libero o prigioniero ;
sia

rispettato o vilipeso; sia incolume o cerco a morte, che cale di

ci6 ai Govern! d'Europa? fi questa una questione tutta italiana

e di ordine interno, risponde Stanislao Mancini!

Buon per noi che le teoriche d'un Cadorna ed i soprasi di-

plomatic! d'un Mancini non valgono a cancellare ne le promesse

di Dio, n& i documenti della storia, n^ la coscienza dell'uma-

nita. II Papato ^ un fatto. E non 6 solo un fatto la sua esistenza,

ma anche la sua intrinseca organizzazione, la potenza morale che

esercita sopra le sort! dell' uman genere e sopra la civilta mon-

dana. Tubbidienza interiore ed esteriore che riscuote da milioni

di uomini viventi e fiorenti in tutti gli Stati. Ora i fatti bisogna

accettarli come stanno, non essendo in potere n^ di un Cadorna,

ne di un Mancini n& di altro qualsiasi, che un fatto non sia un

fatto, o sia diverso da quello che &. Laonde alToligarchia italiana

sara giuocoforza o di accettare, com'e, la grande istituzione del

Papato, ed accettarne le conseguenze internazionali, o di scompa-
rire dalla faccia d

7

Italia, che essa disonora e ruina.



11 LUME DELLMNTELLETTO

ONTOLOGICAMENTE MALE DIFESO

I.

Da poco tempo fu pubblicato in Modena coi tipi del Vincenzi

un volume, il cui titolo 5: Del lume delf intelletto secondo la

dottrina del Santi dottori Agostino, Bonaventura e Tommaso

d' Aquino opposto al sistema del soggettivismo propugnato dal

Cardinal Parocchi mil' indirizzo a PP. Leone XIII circa

I' Enciclica Aeterni Pair is. Si potrebbe, prima cosa, chiedere

perche 1'Autore di questo libro si cela sotto 1'anonimo, ne vuol

prendere la malleveria di ci6 che scrive? Perche, riguardo a questo

libro, fu fatto ci6 che si fece di un libro scritto in difesa del Ro-

smini e pubblicato dal Petri in Lucca dalla tipograiia del Serchio,

cio& che come per 1'uno eosi per 1'altro non s'ebbe Vimprimatur
della Curia sotto la cui giurisdizione veniva fatta la pubblicazione,

ma in entrambi si vede, all' ultima pagina, T approvazione della

Curia di Torino? Perch nel titolo si nomina il solo Cardinale Pa-

rocchi, mentre si trattava di un indirizzo inviato collettivamente

al Santo Padre e dall'Arcivescovo e da tutti i Vescovi della pro-

vincia Ecclesiastica di Bologna? Prima di entrare a discorrere

sopra il libro coteste interrogazioni si potrebbono fare, alle quali

noi non daremo per certo veruna risposta, ed eccone la ragione.

Ora da molti si vuole rimettere in onore una dottrina, la quale

per noi & Ontologismo e Panteismo ontologico; e conseguentemente

si vuole co'fatti impedire quella ristaurazione della filosofia, la

quale fu intesa dal sapientissimo Leone XIII nella Enciclica

Aeterni Patris e in altri Brevi assai. Questa, diremo cosl, & la

controversia reale, ma con essa si avviticchiano di molte question!

personali, le quali, se non si lasciano da un lato, rendono mala-
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gevole e spinosissima la trattazione di quella. E poich5 alle poste

interrogazioni non si pu6 rispondere, senza entrare nel pecoreccio

di siffatte question! personali, per ci6 amiaino passarcene in si-

lenzio. Per lo stesso riguardo non prendiamo a discorrere del

libro stesso in quello che si attiene alia opposizione, che fa al-

rindirizzo dell
7

Episcopate bolognese ed al prestantissimo Car-

dinale Arcivescovo Lucido Maria ParoccM, al quale, pochi giorni

dopo ricevuto Pindirizzo, il sommo Pontefice Leone XIII scrisse

una lettera piena di commendazioni, giugnendo persino a dire :

Te enim studiosissimum novimus, ut regnum Dei in terris am-

plificetur, UT YERA SCIENTIA ERRORIBUS EXPERS AB HOMINIBUS COLATUR

BT FLOREAT : ma vogliamo restringerci alia sola reale controver-

sia sopra indicata. La quale crediamo essere oggiinai pienamente

risolta dall' opera test& in Eoma pubblicata con questo titolo: //

Rosminianismo sintesi dell' Ontologismo e del PanteismOj libri

tre, e della quale abbiamo gia altra volta distesamente parlato;

per6 non v'& altro bisogno che di applicare ci6 che in questa fu

detto, alle opposizioni o difficolU messe innanzi dairAnonimo.

Questi dopo essersi perduto nel capo primo in parlari poco utili,

entra nel capo secondo nella controversia, accingendosi a dimo-

strare che Sant'Agostino 5 ontologo. Ma priina di metter mano

aH'impresa propone la interpretazione legittinaa, secondo lui, di

alcuni vocaboli, e come postulate premette quello ch'e il precipuo

fondamento dell'Ontologismo. Siccome cotesto Anonimo esprirne il

pensiero di tutti i moderni ontologi rosminiani, cosi e bene recare

ci6 ch'egli dice in cosiffatto proposito, e vagliarlo con piena chia-

rezza. Per iscanso di equivoci, dice egli, fa d'uopo priina di tutto

dare una spiegazione, che cosa vogliano dire queste due parole

soggettivo e oggettivo; altrimenti confondendo Tuna coll' altra, si

andrebbe contro al pericolo di pigliare gravissimi abbagli. Par-

lando di cognizione, si chiama soggettivo tutto ci6 che appartiene

al soggetto reale dell' uomo come intelligente, insieme con tutti i

suoi atti intellettivi, permanent! e transeunti. Si chiama oggvt-

tivo ci6 che sta presente all'intelletto, ch'^ 1'occhio dell'anima

nostra, non nella propria realta, non come sussistente, ma in idea.

Dico non nella realta, non come sussistente; perch& 1'uomo, quando
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pensa, a cagion d'eseinpio, un cavallo, non ha nell' intelletto la

sostanza del cavallo, perche questa si trova fuori del soggetto

stesso, ch'& Fuomo pensante; ma ne ha bensi Fidea, la quale

non si deve confondere n& colla sostanza del cavallo, ne coll' in-

telletto stesso, che pensa e conosce il cavallo per mezzo dell'idea,

la quale non 6 n& Funo n& Faltro. Diamone una spiegazione anche

piu chiara, desunta dal mondo corporeo.

Quando F occhio del nostro corpo, e cosi dicasi di qualunque

animale, vede il cavallo, a questa visione concorrono tre cose che

non possono confondersi insieme, cio6 1'occhio del soggetto che

vede il cavallo, la luce e finalmente il cavallo, che 1' occhio vede

per mezzo della luce stessa. Se si toglie di mezzo la luce, Focchio

non vede, e il cavallo non pu6 essere veduto. In tal modo si effettua

la visione corporea e sensitiva. La luce poi, per essere veduta dal-

T occhio, non ha bisogno di altro mezzo; altrimenti si andrebbe

all' infinite, e cosi la visione sarebbe impossibile; ma & visibile

per se stessa, e fa visibile anche tutti gli altri corpi, che per s6

medesimi non sono visibili, ma sono visibili per mezzo della luce,

che sta presente all' occhio, e nello stesso tempo illumina e Too-

chio, e i corpi esteriori, che non sono la luce. In breve: la luoe

per essere veduta non ha bisogno se non che di un occhio atto a

vederla. L'essenza dunque della visione corporea consiste nella

congiunzione della luce alia potenza visiva, la quale vien posta

in atto dalla luce stessa. Egli e impossibile, che la potenza visiva

venga all' atto della visione per s& stessa senza la luce, appunto

perch& la luce non emana dall'intrinseco della potenza sensitiva

dell' animale, ma la riceve dall'estrinseco; in somma, perch5 la

potenza che vede non 6 la luce, e questa non 6 neppure una

qualita, o attribute della potenza medesima; e per conseguenza

questa non pu6 illuminare n& s5 stessa n& i corpi esteriori.

Lo stesso accade riguardo alia potenza intellettiva, perch&

Fintendere, il conoscere, il ragionare, egli ^ una visione delFanima

intelligente, che si rassomiglia a quella corporea delFanima sen-

sitiva. Senza una luce oggettiva e presente all' occhio delFanima,

ch'e intelletto, egli 5 impossibile "che si effettui Fintendere e il

conoscere. Che questa luce poi sia oggettiva, e non soggettiva,
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egli & tanto evidente e certo, quanto che la luce corporea non e

una qualita deiranima sensitiva e non viene dall' intrinseco della

medesima. Spieghiamoci con un esempio chiarissimo in questa pro-

posizione: due piu tre, fanno cinque. Questa e" una verita cosi certa

che se uno voglia porsi a formare il cinque con qualche unita di

piu o di meno, non vi riuscira in eterno. Ora questa verita non

dipende dalle unita reali, che formano il cinque, e neppure dal-

rintelletto nostro che conosce e pensa quella verita, perch& tanto

quelle come questo si possono distrugge^re, cio& sono contingent e

mutabili
;
ma quella verita, che due piu tre fanno cinque, rimane

immutabile ed eterna. Ratio circuit, dice S. Tommaso, et duo et

tria esse quinque, habet aeternitatem in mente divina l
. Dunque

1'intelletto umano o non conosce la ragione, o idea del circolo, e

del numero cinque; e questo*^ falso; o se la conosce, e 1'ha

presente, Msogna che la conosca come immutabile ed eterna, se

non si voglia ammettere, che vi siano due ragioni, o idee del

circolo e del numero cinque ;
1' una immutabile ed eterna, e 1'altra

mutabile e contingente ;
il che non sara cosi facile il provarlo.

Questa verita
; questa ragione, del circolo, *e che due piu tre fanno

cinque, non e altro che 1' idea per mezzo della quale 1'intelletto

conosce tutti i circoli reali e possibili, e cosi dicasi di qualunque

numero reale di unita, che presine due e tre fanno cinque.

Dunque la verita, la ragione o 1'idea di una cosa non si

deve confondere colla cosa stessa reale e sussistente fuori dell'in-

telletto; altrimenti, stando all' esempio addotto, tutti i circoli

reali, e sussistenti sarebbero immutabili ed eterni, e cosi si dica

delle unita reali e sussistenti, che formano il numero cinque;

non si deve neppure confondere coll' intelletto, che intuisce la ve-

rita stessa, la ragione o idea di una cosa, altrimenti ne segui-

rebbe che le cose sarebbero vere, perche cosi la pensa 1'intelletto

umano. La verita o 1'idea che sta davanti all' intelletto, e la

intuisce come oggettiva, essa e appunto il lume dell' intelletto

medesimo, il qual lume non emana dall' intrinseco deH'anima

razionale, ma lo riceve ab estrinseco, cioe discende da Dio mede-

1 Sum. I, Quaest. 16, art. 7, ad l.um
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simo. > L'Anonimo arrivato a questo punto passa subito a mo-

strare come Sant'Agostino propugna cio ch'6 Ontologismo; e a noi

& mestieri notare ci6 che ci & di yero e di falso nel lungo tratto

recato, il quale ai poco addottrinati nella ideologia pu6 sembrare

chiaro e in ogni sua parte commendevolissimo.

IL

Non per iscanso di equivoci, come dice 1'Anonimo, ma piut-

tosto per confermare gli antichi equivoci e crearne di nuovi,

spiega a quel modo la discrepanza che corre tra soggettivo ed

oggettivo. Nell'opera citata il Rosminianismo sintesi dell'on-

tologismo e del panteismo con tale chiarezza vengono inter-

pretate quelle parole
1
che ogni ambiguita k dileguata, e noi

ne trarremo il necessario a confutare I'Anonimo, specialmente

perche il lettore sappia che a nuovi scritti che si pubblicano o

si pubblicheranno in fayore del moderno ontologismo non c'&

bisogno di nuoye risposte, essendosi oggimai risolta cosi fatta

questione.

Per conoscere la significazione delle parole derivate, & d'uopo

conoscere la significazione di quelle da cui esse derivano, e perci6

a determinare il valore di soggettivo ed oggettivo bisogna co-

noscere che cosa significhino soggetto ed oggetto. Apriamo il

dizionario, e troviamo: Subiicio-iectum : vno^i^yn suppono a

sub et iacio. Obiicio-iectum : npofia\\o ante iacio, porrigo, exhi-

beo, propono. > Cosi il Forcellini. II soggetto pertanto & ci6 che

sta sotto, ci6 che accoglie in s^ un'attuazione, una forma; oggetto 6

ci6 che si mette innanzi ad altrui, gli si manifesta, gli viene pre-

sentato. Di qua la significazione filosofica delle parole soggettivo

ed oggettivo, le quali non prendonsi gia come identiche con le

parole soggetto ed oggetto, ma a coteste sono soltanto relative.

Irnperocch& soggettivo non 6 il soggetto, ma bensi ci6 che si

prende in relazione al soggetto; ed oggettivo non 6 Toggetto

ma cio che si considera rispetto ad esso. Cosi in una statua

il marmo, & soggetto; Cesare, ch'& rappresentato dal marmo e

ch'6 fuora del marmo, & oggetto: la figura scolpita nel marmo>
1 Lib. I, Capo III.
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presa in relazione al inarmo in quanto & sua modificazione, &

soggettiva; e la stessa figura presa in relazione all'oggetto Ce-

sare & oggettiva. Laonde vedesi che una cosa medesima sotto

diverso rispetto pu6 e deve dirsi soggettiva insieme ed oggettiva.

Un pezzo di carta lurida sopra la quale v' e il segno autentico

del valore di uno scudo, & soggetto rispetto a questo segno, e

questo segno ha carattere soggettivo riguardo alia carta ed og-

gettivo rispettivamente ad un vero scudo, il quale ha la ragione

di oggetto. E qui & mestieri osservare che 1'oggetto ha doppia

esistenza: una in s&, e questa & reale; 1'altra nel soggetto in

cui & rappresentato, e questa dicesi oggettiva : e di piu, che al-

l'oggetto esistente cosi oggettivamente in un soggetto, si da assai

spesso quel pregio, quell' onore e quelle denominazioni ancora

che si danno all'oggetto esistente in s5. Cosi della statua di-

ciamo: questi & Cesare; di quel pezzo di carta diciamo: quests

uno scudo ; e sopra questa regola & fondato il culto che si porta

alle imagini, il quale percift stesso 5 relative agli oggetti reali.

Una madre mossa da questo principio, bacia affettuosamente il

ritratto del suo pargoletto riferendo il suo amore non alia pit-

tura in quanto & modificazione della tela, ma ad essa in quanto

oggettivamente contiene il proprio figlio, pognamo pure, che sia

gia estinto. Ci6 & chiaro ne da veruno si pu6 rivocare in dubbio,

perch5 5 dettato del senso comune, e perch& sta nella pratica

universale del genere umano. Ma per toccar con mano quanto

malamente discorra '1'Anonimo, ci conviene applicare questo di-

scorso alia cognizione nostra intellettuale, com' & spiegata e pro-

pugnata dall'Aquinate e da noi.

Alia nostra cognizione intellettuale, onde quaggiil conosciamo

tutte le cose che si presentano a'sensi, appartiene in primo

luogo 1'intelletto agente, ossia il lume della ragione ch'6 po-

tenza o virtu innata, cioe da Dio concreata nell' anirna stessa.

Questo lume fa intelligibile 1'oggetto contenuto nella rappre-

sentanza immaginativa, in quanto lo rende idoneo a produrre
sotto la sua influenza la specie intelligibile nella potenza in-

tellettiva, detta da S. Tommaso intelletto possibile. La potenza

intellettiva ossia 1'intelletto possibile con questa specie intelli-
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gibile, qual forma deterininativa della sua operazione, genera il

verbo mentale, nel quale detto ci6 che venia dalla specie

riferito.

L'anima umana 5 soggetto: ed in essa soggettivamente stanno

le due facolta, cio5 il lume della ragione o Fintelletto agente,

e 1'intelletto possibile. L'intelletto possibile poi 6 soggetto ri-

spetto alia specie intelligibile fatta in lui per opera dell'intel-

letto agente, ed eziandio & soggetto rispetto al verbo che da esso

generato ed in s6 medesimo rimane, perch& cotesta generazione

mentale non e operazione transeunte, ma immanente. Adunque
tanto il lume della ragione, ossia 1'intelletto agente, quanto

1'intelletto possibile debbonsi dire facolta soggettive. Ed anche

la specie intelligibile ed il verbo, perch.5 sono nell' intelletto

possibile, la priina come forma della sua operazione, il secondo

come suo operate immanente, hanno pure soggettiva esistenza.

Ma la specie, intelligibile.ha relazione alToggetto di cui e specie

o rappresentanza ideale; e sotto tale riguardo essa dee dirsi

oggettiva: similmente, poich5 nel verbo mentale che ne conse-

guita, 1'oggetto, dalla specie intelligibile rappresentato, viene

espresso vitalmente ed inteso, ne segue che anche esso verbo,

ed a piu forte ragione, 5 obbiettivo.

Che se, come molti oggidi fanno, si dia il nome di idea alia

specie intelligibile predetta, dell'idea si dovra dire ci6 che di-

ciamo della specie, cio& ch'essa 5 sotto differente riguardo sog-

gettiva ed oggettiva: soggettiva in quanto e nello intelletto come

in soggetto: oggettiva in quanto all' intelletto stesso riferisce

1'oggetto.

Le cose create tutte quante stanno fra due intelletti; cioe 1' in-

telletto divino ch'6 loro misura e 1'intelletto umano che da loro

& misurato. La ragione di ci6 & perch6 1' artefatto & effetto del-

1'idea che ne concepi 1'artefice, e per contrario 6 causa dell' idea

di chi per avventura lo contempla gia messo in opera. Cosi gli

ideali concetti della mente deH'Alighieri son misura del divino

poema scritto da lui: ma lo stesso poema scritto da Dante 6

misura dei concetti mentali di chi lo legge. II leggitore poi di

questo poema, in leggendolo, diventa nel suo intelletto copia od
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imagine dell'intelletto stesso di Dante, piu o meno perfetta, come

piu o meno intende nel leggere quello che Dante intese nello

scrivere. Similmente 1' intelletto umano nel conoscere che fa le

cose giudicando intorno alia loro essenza, proprieta e relazioni

diventa copia od imagine dell'intelletto divino, piu o meno perfetta

seeondo che pift o meno intende ci6 che in esse intese esprimere

F intelletto divino. Per lo che quella verita che rifalge nei giudizii

umani 6 copia della verita della mente divina. Anzi la ragione

della verita umana essenzialmente consiste nell' essere imagine

della divina verita hoc ipso che essenzialmente consiste nell'essere

misurata da quelle cose, delle quali 6 misura la divina verita.

Dal quale discorso perspicuamente si vede che sebbene la verita

si possa dire soggettiva in quanto & ne'giudizii che sono atti, e

perci6 soggettive modificazioni, dell' intelletto
;
tuttavolta 5 for-

inalmente oggettiva perch& espressione dell' oggetto e, mediante

1'oggetto, della verita stessa della mente divina.

Adunque ben vede il lettore che 1'Anonimo fond6 il suo ra-

gionamento sul falso, allorch6 disse che soggettivo e ci6 che

appartiene al soggetto reale, e oggettivo 5 quello che sta pre-

sente al medesimo e come al di fuori del medesimo. Imperocch5

la stessa cosa & soggettiva ed oggettiva sotto diverso rispetto:

soggettiva in quanto e modificazione di ente o sta in un suo atto;

oggettiva in quanto benche non sia 1'oggetto, nondimeno rappre-

senta 1' oggetto e rappresentandolo ne induce la conoscenza.

III.

L'Anonimo conforta il suo errore colla similitudine della luce.

E, prima cosa, egli sbaglia affermando che la luce & visibile per

S& stessa: conciossiach& sebbene la luce sia visibile, pure non

essendo sostanza (sentenza da tutti oggimai reietta) n potendo
le qualita o gli accidenti per s6 stessi naturalinente esistere ed

operare; essa, affinch^ sia visibile alPocchio umano, deve venire

da un soggetto o per s& luminoso od illuminato.

Ben dice l'Anonimo che Tocchio non pu6 affatto vedere senza

luce; ma dice male quando afferma che la luce necessaria alia

nsione debba venire daU estrinseco : ed & mestieri fare risaltare
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quest' errore non per s& stesso, che poco importerebbe, ma per

1'applicazione che se ne fa al lume intellettuale. L'Aquinate e

S. Bonaventura paragonano il lume intellettuale, ossia Tintelletto

agente, alia luce corporea; in quanto come questa fa visibili al-

rocchio i colori; cosi quello rende intelligibili alia mente nei

sensati le lor quidditL Ma a compire un tal paragone recano la

similitudine di quelli animali, che veggono di notte, e veggono

non perch& T oggetto sia fatto visibile da lume estrinseco a loro,

ma bensi da lume che viene da loro medesimi. Poco monta che

altri neghi la verit& del fatto da loro recato, cio6 che dalU occhio

del gatto esca una luce fosforica illuminatrice degli oggetti che

vede al buio, perch& il fatto stesso e portato solo per chiarire la

loro dottrina, la quale, per certo, non si fonda n& vuole fondarsi

sopra il medesimo. Ma se non esce cotesta luce dair occhio, non

si pu6 negare che in altri animali che pur veggono di notte esca

da altra parte del corpo deiranimale che vede. Cosi la luccioletta,

rischiara di proprio lume gli oggetti che nel buio le stanno vicini.

Laonde sebbene P Anonimo tolga la similitudine dal lume cor-

poreo, come la tolgono i due santi dottori, il modo n' & diversis-

simo; conciossiach& questi prendono la comparazione dal lume

che esce daH'animale stesso che vede; laddove 1' Anonimo prende

la comparazione dal lume che viene di fuora dal veggente, e che

arbitrariamente dice dover sempre venir di fuora.

Insiste poscia 1'Anonimo nel sostenere che la luce intellettuale

(la quale per lui, non & Tintelletto agente, ma Tidea), sia og-

gettiva e non soggettiva. Se per oggettiva intendesse che essa ha

relazione all' oggetto, nulla vi sarebbe a ridire; conciossiach& in

questo senso tutte le idee sono essenzialmente oggettive. Ma egli

per oggettiva intende che non & come in soggetto nella mente

umana, bensi che & come in soggetto nella mente divina, e che

all'umana mente si affaccia. E questo 6 errore, n6 a farlo pas-

sare per verita punto giova Taffermare il contrario, ostentando

sicurezza del fatto suo. Non affermazioni ci vogliono, ma dimo-

strazioni; e queste gli mancano. Veggiainolo.

Se la ragione o idea del circolo, egli dice, non 6 oggettiva,

ossia se non e Tidentica ragione ed idea che 6 in Dio, la quale
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si affaccia. all' intuizione della mente uinana, bisogna ammettere

che vi sieno due ragioni o idee del circolo e del numero, I'una

immutabile ed eterna, I' 'altra mutabile e contingente: il che

non sara 'cosl facile il provarlo. Rispondiamogli colla dottrina

dell'Aquinate. II Santo Dottore stabilisce che le ragioni od idee

delle cose (e quindi la loro verita) sono primariamente nell' in-

telletto divino, e secondariamente nel creato intelletto. Inoltre

le ragioni delle cose, le idee e la verita avere eternita in quanto

sono nell' intelletto increato, e non in quanto sono nel creato, che

un tempo non esisteva e potrebbe non esistere. Conseguenteniente

se per mutabilita s' intenda il semplice passaggio del non essere

all'essere, al tutto vuolsi dire che le ragioni o le idee e la verita

delle cose hanno immutabilita soltanto nella mente divina e non

nella creata. Ma se per mutabilita s' intenda Tincontrare intrin-

seca mutazione perseverando nella esistenza, devesi dire che le

ragioni delle cose o idee hanno immutabilita anche nella mente

creata. Imperocche esse esprimono 1'essenza delle cose, e questa

non pu6 esser altra da quel che 5. Cosi sebbene non sia ne-

cessario che nella mente umana esista p. e. 1' idea o la ragione

del circolo, tuttavia, dato ch' esista, non pub seguitare ad essere

idea del circolo, tramutandosi in altra : p. e. in una, nella quale la

periferia concepita non equidistasse in ogni suo punto dal centro.

Sarebbe essa idea del circolo e non idea del circolo con aperta

contradizione. Laonde diciamo che, sotto questo rispetto, anche

nell' umana mente Tidea del circolo & immutabile.

La verita poi che sta nei giudizii della mente umana e la

ideale espressione delF essere reale delle cose. Perci6 potra be-

nissimo non esistere, non esistendo in essa mente que' giudizii

nei quali sarebbe; ma se v'5, non pu6, intimamente cangiandosi,

ossere verita, perch6 cangiandosi non piil esprimerebbe T essere

reale che dovrebbe esprimere. Ma qui, a maggiore chiarezza, bi-

sogna distinguere la verita analitica o necessaria, dalla verita

sintetica o contingente. Quella esprime le essenze immutabili;

questa le mutabili esistenze e i mutabili accidenti delle cose.

Cosi, per esempio, se affermi che il quadrato dell'ipotenusa e

eguale alia somma dei quadrati dei cateti, generi il verbo men-
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tale in cui v'& una verita analitica e necessaria. Perch5 il verbo,

in cui e potrebbe non essere da te generate, essa potrebbe in

esso non esistere : ma date che esista e che seguiti ad esprimere

1'ordine reale, non pu6, senza intrinseca contradizione, cangiarsi.

Al contrario se tu pensi che Pietro corre, concepirai nel tuo verbo

una verita contingente o sintetica, n& questa verita si cangera

in falsita, pensando poscia che Pietro non corre, quando in fatto

Pietro non corre piu: perch& nell'un caso e nell'altro vi sara

adequazione tra Tordine ideale e il reale. Ed anche qui, se bene

rifletti, vedrai che non & mai la verita che si cangi; ma ci sono

date due verita, ciascuna delle quali al proprio oggetto si rife-

risce successivamente.

IY.

Dira 1'Anonimo: come mai nella vostra dottrina la verita si

puft dire divina, eterna, legifera si che sia colpa avversarla con

le proprie azioni? Anzi che una, non la si dovrebbe dire mol-

teplice? Piuttostoch& assoluta non bisognerebbe dirla relativa ad

ogni mente creata, ne'cui giudizii soggettivamente risiede? Ri-

spondiamo primamente alia prima interrogazione. L' imagine

scolpita in una statua si pu6 prendere, come dicevamo, sotto

doppio rispetto, e in quanto & nel marmo, e in quanto 6 imagine.

Nel primo aspetto si prende soggettivamente e ad essa compe-

tono le denominazioni che sono proprie di una modificazione sog-

gettiva del marmo; nel secondo rispetto si prende oggettivamente

e ad essa si danno le denominazioni dell'oggetto cui rappresenta

ed anche spesso le si attribuiscono quelli onori che ad esso ven-

gono attribuiti. Ora, non solo la mente umana, perch6 da Dio

creata, & imagine di Dio, ma (come egregiamente dice 1'Angelico)

la verita ch' negli umani giudizii imagine della verita ch' e

nel divino intelletto : anzi 5 verita perch6 imagine. Onde quella,

se si prende in quanto e nei giudizii stessi, moltiplice, perch^

molti sono i giudizii degli uomini; 5 contingente perch& que' giu-

dizii potevano non essere e sono atti deH
7

uomo e modificazioni

della costui mente. Ma se si prende nel rispetto oggettivo, in
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quanto 6 imagine della verita divina, in essa come nella propria

imagine la divina verita esiste, e ad essa molte di quelle deno-

minazioni competono, le quali a questa si debbono dare. Pero

1'Angelico egregiamente insegna che la verita si pu6 dire eterna,

sebbene dica non essere tale in quanto sta nei nostri giudizii,

ma in quanto e nella mente divina. Cos! la somma de'principii

naturali pratici, cio& quella che dicesi naturale legge scritta

nelle nostre menti, non ci obbliga gia in quanto & soggettiva :

cio& in quanto sta nelle nostre menti (in tal caso I
7

uomo sarebbe

obbligato da se stesso, cosa assurda); ma ben ci obbliga in quanto

& oggettiva cio& in quanto imagine della eterna legge che sta

nella mente divina.

Fa' ragione che un oggetto stesse innanzi ad uno specchio, e

mille uomini che non possono vedere queir oggetto, potessero ve-

derlo riflesso nello specchio. Essendo gli uomini della medesima

specie, e supponendo che i loro occhi sieno sani, ed egualmente

comparati allo stesso specchio, dovrebbono essi avere eguale vi-

sione, e mediante 1' imagine specchiata ciascun occhio vedrebbe

Toggetto stesso alia stessa mariiera. Dio nella creazione di cia-

scun
7

anima da a questa il lume della ragione, ch'e imagine del

lume della sua mente divina: egli in ogni creatura da specchiate

le proprie sembianze: ciascun uomo, mediante i sensi, viene con

egual lume ad apprendere le creature stesse. Di qua deriva che

(prescindendo da particolari cagioni di errori, delle quali qui non

occorre parlare) ciascun uomo sopra la stessa cosa dovra avere

i medesimi giudizii, e che la verita che sta propriamente in

questi giudizii sara una ed assoluta per tutti gli uomini. E co-

testa quality di una e di assoluta non e" presa dalle menti umane

che sono molteplici, ma si dalFeguaglianza del lume della ra-

gione, daH'identita dell' oggetto e dalla unita di quella divina

verita, della quale la verita che sta negli umani giudizii 5 copia

od imagine fedele. Questa e la dottrina di S. Tommaso ed 6 la

vera dottrina: ed erra al digrosso 1'Anonimo attenendosi alia

dottrina degli ontologi che ad essa e diametralmente opposta.

La conclusione poi che in quelle parole Dunque la verita ecc.

deduce TAnonimo, in parte e vera, in parte e ambigua, in parte e
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falsa. Conciossiache 6 vero che la verita, la ragione o F idea di

una cosa non si deve confondere colla cosa stessa reale e sussistente

fuori dell'intelletto : ne cosi fatto sproposito fu dall'Angelico o

dai suoi seguaci giammai proferito. E ambiguo il dire non si

deve neppure confondere coll' intelletto, che intuisce la verita

stessa, la ragione o idea di una cosa, altrimenti ne seguirebbe che

le cose sarebbero vere, perch& cosi pensa V intelletto umano. Im-

perocch^ e giusto il dire che la verita non & F intelletto umano

per due ragioni. Primamente perche la verita sta negli umam

giudizii, i quali sono prodotti con immanente azione dall' intel-

letto stesso, ma da esso realmente si distinguono. Secondamente

perch& la verita essenzialmente & oggettiva, ossia ha essenziale

relazione alFoggetto, sebbene sia soggettivamente in essi giudizii.

Adunque se FAnonimo volesse dire che la verita o le idee non si

devono confondere coll' essenza dell'intelletto, sarebbe nel vero. Ma
non cosi la intende, bensi certissimamente vuol dire che la verita

non ista soggettivamente negli atti dell'intelletto umano e conse-

guentemente in questo come in soggetto. La ragione, da lui addotta

onde puntellare il suo errore, non ha alcuna forza, confondendo

egli il vero delle cose, ch' & trascendentale, colla verita propria
dell'umana mente. In fatti le cose sono vere non perch& vengono

espresse negli umani giudizii, ma perche sono conformi alle idee

divine archetipe : e gli umani giudizii sono veri, perch& espri-

mendo Fessere delle cose, esprimono coteste idee. Altresi si deve

dire che se Fuomo non pensasse, cio& non generasse giudizii, non

vi sarebbe quella verita ch'& propriamente e formalmente in essi,

comech& sempre vi sarebbe quella verita delle cose ch'S in Dio e

ch' & Dio
; come, se non vi fossero ritratti, vi sarebbe F originale,

non dipendendo Fesistenza di questo dalla esistenza di quelli,

ma viceversa.

In ci6 poi che segue, FAnonimo non adopera solo ambiguita

ma dice apertamente il falso. falso che F intelletto umano in-

tuisca la verita ch'& fuori di lui, ed 5 falso che fuori di esso

intelletto sieno le idee da lui intuite : come 6 falso che il lume

dell'umana ragione sia ad esso estrinseco. L' intelletto agente &

egli stesso il lume della ragione, il quale lume e nell'origine del-
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1'anima umana concreato in essa; e per6 1'Angelico il dice aliquid

wiimae, il cMama sua potenza, e giugne a dire che tanti sono

i lumi intellettuali quanti sono gli uomini nei quali si ritroyano.

V.

Di qua viene chiarita la falsita di due accuse clie contro noi,

o, meglio, contro 1'Angelico Dottore vengono mosse. In prinio

luogo ci accusano che noi affermiamo non venire il lume della

ragione da Dio ma da noi stessi. Irragionevole anzi ridevole &

quest' accusa! Fa' ragione, caro lettore, che un padre non dia al

proprio figliuolo, a quando a quando secondo i suoi bisogni, una

qualche piccola moneta, ma invece gli abbia dato dal principio a

pienissima sua disposizione una gran somma, onde possa trarre

successivamente tutto ci6 che pu6 desiderare. In questa ipotesi

diresti tu che il denaro del figlio viene dal figlio stesso e non dal

padre? Anzi dirai che viene dal padre, e viene dal padre dato in

maniera piu generosa e piu nobile assai, che se lo desse a quando

a quando e misurato a'singoli bisogni. Siamo proprio al caso no-

stro. Imperocche noi diciamo che 1' anima umana e creata da Dio,

e che, nell'istante stesso della creazione, Dio ad essa diede il

lume della ragione, onde venne costituita intrinsecamente ed es-

senzialmente razionale. L'ufficio di questo lume & astrarre le

specie da'fantasmi, dirigere 1'intelletto nella conoscenza del vero.

II dire contuttocio che S. Tommaso o noi non diamo al lume della

ragione una divina origine e una vera stoltezza. Ma torna bene

vedere come il santo Dottore nel tempo stesso che da all'intel-

letto agente, ossia al lume della ragione, un'origine affatto divina,

affermi ch'& innato e non successivamente da Dio manifestato

all' intuito dell' anima.

Nell'unica questione De anima all'articolo 5, cosi discorre
1

:

1 Est autem in anima invenire quamdam virtutem activam immaterialem, quae

ipsa phantasmata a materialibus conditionibus abstrahit
;
et hoc pertinet ad intellectum

agentem, ut intellectus agens sit quasi quaedam virtus participata ex aliqua substantia

superiori, scilicet Deo. Unde philosophus dicit (3 De anima, com. 18), quod intel-

lectus agens est ut habitus quidam et lumen
;

et in Psal. 4, 7, dicitur : Signatum
est super nos lumen vultus tui Domine. Et huiusmodi simile quodammodo apparel

in animalibus videntibus de nocte, quorum pupillae sunt in potentia ad omnes colores,

in quantum nullum colorem habent determinatum in actu, sed per quamdam lucem

insitam faciunt quodammodo colores visibiles actu. Quaest. un. De anima, art. V.
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Anco nell' anima ci deve essere una cotale virtu attiva imma-

teriale, che astragga i fantasmi dalle condizioni material! : e a

questo & ordinato 1' intelletto agente, il quale & una certa virtu

PARTECIPATA da una superiore sostanza, cio& da Dio. Onde il filo-

sofo dice (3 De anima, com. 18) che 1' intelletto agente 6 come

un abito e un lurne, e nel quarto Salmo si dice : Signatum est

super nos lumen vultus tui Domine. Qualche cosa di simile appa-

risce in certa maniera, negli animali che veggono durante la notte,

le cui pupille sono in potenza a tutti i colori; non avendo verun

colore determinate in atto, ma per una certa luce a loro intrin-

seca fanno in certa guisa ch' essi colori sieno in atto visibili.

Tante volte e con tanta chiarezza 1'Aquinate propugna questa

sentenza che il lume della ragione & a noi intrinseco, ed entra

nella stessa essenza dell' anima nostra, e contuttocift deriva da

Dio, che 1'accusa che ci viene mossa dai moderni ontologi non

&, come test6 dicevamo, soltanto ingiusta ma ridevole.

L'altra accusa, che direttamente si fa a noi e indirettamente

all'Angelico, & di professare il cosl detto soggettivismo. Con que-

sta parola i moderni ontologi traggono in inganno coloro che

nelle speculazioni filosofiche van poco al fondo; i quali lasciansi

irretire da quel sofisma che dall' accettarsi una proposizione in

senso puramente afferrnativo, passa ad argomentare quasi essa

fosse accettata in significazione esclusiva. Coloro ci dicono: voi

affermate che le idee, la verita sta nelle umane menti come in

soggetto; dunque loro date un valore solamente soggettivo.

vera la premessa, 5 falsa 1'illazione. Se noi loro dicessimo: voi

tenete che quell' imagine di Cesare sia nel marmo come in sog-

getto, dunque ad essa date un carattere solamente soggettivo;

essi per eerto ci concederebbero 1'antecedente; e, a tutto diritto,

ci negherebbero 1'illazione. Le idee, la verita oltre il carattere

soggettivo perchd stanno come in soggetto nell' umano intelletto,

hanno eziandio ed essenzialmente carattere oggettivo, perch& si

riferiscono agli oggetti rappresentati e a quelle idee, e a quella

verita divina di cui elleno sono imagini, e dalle quali traggono

nobilta, valore, forza, e divina autorita. Cotesta vera oggettivita

^ espressa in mille luoghi daH'Angelico, il quale nell' atto stesso

Serie XI, vol. lX,fasc. 761 36 23 feblraio 1882
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che 1' afferma sostiene la necessita di specie che sono ancor sog-

gettive. Allorche intendiamo 1' anima, egli dice, noi non ci for-

miamo un simulacro dell'anima, il quale sia oggetto della nostra

intuizione, come accade nella visione immaginaria ;
ma conside-

riamo la stessa essenza dell' anima : tuttavia non si deve quinci

conchiudere che siffatta visione non si faccia mediante una

specie.
l
>

L'errore capitale del sistema rosminiano 5 il sostituire alia di-

vina similitudine ed alia divina imagine la divina identita si

nel conoscere e si nell' essere. Per6 affermandosi in cotesto sistema

che il lume dell'intelletto umano non 6 similitudine del lume della

mente divina, e la verita non e imagine della verita divina, ma

quello e il lume stesso ch' & in Dio e questa & 1' identica divina

verita immediatamente intuita, si cade nell'ontologismo. In eguale

maniera affermandosi che 1'essere delle cose non e creato quale

similitudine dell'essere divino, ma che e 1'essere increato ristretto

dai limiti delle cose stesse, si cade nel panteismo. Per tal modo e

orribilmente viziata tutta la filosofia, perch^ come quello 6 fon-

damentale errore, che si svolge in tutta la Ideologia, cosi questo

e pure errore fondamentale che si distende a tutta 1'Ontologia.

Al breve tratto da noi recato col quale 1'Anonimo esordisce il

suo libro, abbiamo voluto rispondere alquanto alia distesa, perche

la dottrina cui si accenna & sottile, poco conosciuta, e torna bene,

ad ogni occasione, chiarirla.

Per ci6 poi che si attiene al resto del volume deH'Anonimo ce

ne passiamo con poche parole, dicendo che nell'0pera citata : II

Rosminianismo sintesi dell' Ontologismo ecc. v'e una completa

confutazione di quanto ei dice : e sarebbe vera iattura di tempo

il tornarvi sopra. Imperocch& lasciata da lato una infinita di

pettegolezzi (ci si perdoni questa parola che con piena giustizia

adoperiamo) e di document! recati fuor di proposito j
coi quali

1'Anonimo ingrossa il suo volume, e passandoci egualmente di

1 Cum intelligimus animam, non confingimus nobis aliquod animae simulacrum

quod intueamur, sicut in visione imaginaria accidebat; sed ipsam essentiam animae con-

sideramus. Non tamen ex hoc concluditur quod visio ista non sit per aliquam speciem > .

Quaest. disp. De Mente art. 8. ad 2. Vedi ancora art. 4 ad 4 e 1'articolo 9.
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tutte quelle sofisticherie che non gabbano se non chi vuol essere

gabbato, il tutto si riduce a voler darci ad intendere che S. Ago-

stino, S. Bonaventura e S. Tommaso ammettevano la intuizione

immediata di cio che realmente non si distingue dall'essenza di

Dio, cioe delle idee divine e dell'essere ideale, che pessimamente

yiene detto comune. Onde consistendo 1'ontologismo appunto nel-

Faffermare che oggetto immediato dell'intuito naturale delFuomo

e ci6 che non si distingue realmente da Dio (o sieno le idee ar-

ehetipe, o sia 1'essere ideale od iniziale od interminato, o virtuale

divino) in fatto 1'intento delFAnonimo e provare che Agostino,

Tommaso, Bonaventura furono ontologi. Or neir opera predetta, a

tutto rigore di logica, fu dimostrato il contrario. Laonde per ricre-

dersi TAnonimo non ha che leggerla e meditarla senza pregiudi-

zii, parato a cedere alia verita conosciuta. Le testimonianze, nelle

quali Agostino e Tommaso affermano che in questa vita non si

possono vedere immediatamente le idee divine, sono chiare ed ir-

refragabili. L'Angelico, e piu volte, dimostra 1' impossibility non

assoluta, ma relativa all'ordine naturale, di cosi fatta visione: e da

eziandio chiare regole per interpretare que'passi di Santo Agostino

che vengono tratti dagli Ontologi a puntellare il falso loro sistema.

Ma poiche s'insiste ognora a dire immoderate ontologismo quello

che ammette 1' immediata intuizione della essenza divina; e mo-

derato e giusto quello che ammette 1' intuizione dell'idee arche-

tipe, dell'essere ideale ecc. torna bene riferire qui una parte di

un passo dell'Aquinate gia recato intero nell'^opera anzidetta.

Adunque, prima cosa, il santo Dottore pone come principio che

non si possono vedere le idee archetipe, e conseguentemente 1'es-

sere ideale, senza vedere la divina essenza.
l Le specie delle

cose che risultano nella mente divina, non si distinguono real-

1

Species rerum in mente divina resultantes non sunt aliud secundum rem ab

ipsa essentia divina ;
sed huiusmodi species vel rationes distinguuntur in ipsa secundum

diversos eius respectus ad creaturas diversas. Cognoscere igitur divinam essentiam et

species in ipsa resultantes, nihil est aliud quam cognoscere ipsan$ in se et relatam ad

aliud. Prius est autem cognoscere aliquid in se quam prout est ad aliud comparatum;

unde visio qua Deus videtur ut est rerum species, praesupponit illam, qua videtur

ut est in se essentia quaedam, secundum quod est beatitudinis obiectum. Unde im-

possibile est quod aliquis videat Deum, secundum quod est species rerum, et non

videat eum secundum quod est beatitudinis obiectum. De Fm'. XII,artic. 6 in corp.
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mente dalla mente divina : ma in essa distinguonsi soltanto per

diversi rispetti a creature diverse. Per la qual cosa conoscere la

divina essenza e le specie che in essa rifulgono, altro non & che

conoscerla in s5 medesima e insieme comparata ad altro. Ma 6

mestieri prima conoscere una cosa per s& stessa, e poi in quanto

ha rispetto ad altro: laonde la visione onde vedesi Iddio in

quanto & specie delle cose, presuppone quella con cui si vede in

quanto e in s& tale essenza, cio6 quale oggetto di beatitudine.

Per6 e impossibile che altri vegga Dio in quanto & specie delle

cose, e non lo vegga in quanto 6 oggetto di beatitudine. > Con-

seguentemente da tale principio inferisce :

l E piu perfetta la

visione con la quale si vede Dio in quanto e specie delle cose, di

quella onde si vede quale oggetto di beatitudine: perch6 la prima

presuppone la seconda, e mostra piu alto grado di perfezione.

Imperocche piu perfettamente vede la causa colui che in essa

pu6 vedervi gli effetti, di colui che vede la sola essenza della

causa. E che altro qui insegna PAquinate se non che (se pur

vuolsi ammettere distinzione tra ontologismo ed ontologismo)

debba dirsi immoderate quello che insegna la intuizione natu-

rale immediata delle idee divine e moderate quello che insegna

la immediata intuizione della sola divina essenza? II contrario

affatto di ci6 che diconp i rosminiani. Ma facciam punto invitando

di nuovo TAnonimo a leggere 1' Opera citata: II Eosminiani-

smo ecc. Quindi a ricredersi non solo, ma a ritirare le accuse

ingiuste mosse contro Fillustre Card. Lucido Maria Parocchi e i

Yescovi della provincia di Bologna, le quali accuse vanno a

ferire in realta il sapientissimo Sommo Pontefice Leone XIII che

Iod6 la purita della dottrina del medesimo Cardinale, inculc6 la

sequela dell'Aquinate e giammai non encomid la dottrina rosmi-

niana dell'ontologismo e del panteismo ontologico, che diametral-

mente si oppone a quella del santo Dottore.

1 c Perfectior
es^visio qua videtur Deus ut est species rerum, quam ilia qua videtur

ut est beatitudinis obiectum: quia haec illam praesupponit, et earn perfectiorem esse

ostendit: perfectius enim videt causam qui in ea eius effectus inspicere potest, quam

qui solam ossentiam causae videt. D 1 c. ad 10.
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DEGLI STUDII LINGUIST IGI

I.

Del Ciarlatanismo in linguistica. Oltraggio fatto alia filolo-

gia e alia linguistica da Luigi Jacolliot nella sua opera

La Bibbia neir India .

Quando una scienza od una qualsivoglia disciplina comechS

acerba ancora, si fatica con buona lena d' avanzare, e cosi adope-

rando, da di se, dell'eccellenza e virtu sua, pruove si belle e non

piu sperate, che tutti ne parlano e la maraviglia e seguita dal-

T amore di molti che in essa vogliono cercar diletto all' animo

o gloria al loro nome, allora di necessita interviene che la diversa

condizion degli animi e degli ingegni diversamente si manifest!.

Negli uni Tacceso amore di pubblicare le maraviglie della no-

vella scienza, trasmoda cosi che le soverchie lodi e le iperboli la

fanno riguardar con diffidenza e sospetto ;
e negli altri un troppo

prudente riserbo e un giusto timore di vederla assalita e combat-

tuta mentre che elF e ancor tenera e non atta ad ogni difesa, la

stringe e serra entro si brevi confini e tali leggi le detta ch'ella

non possa piu bene avere e l'& disdetto ogni progresso.

Del che s'ha una chiara e continua esperienza ne'nuovi studii

della filologia comparata e della linguistica. Encomiatori or pro-

lissi or bugiardi, sempre per6 incauti ed imprudenti, ve la rap-

presentano come una scienza perfetta e operatrice di miracoli

neH'uno e neH'altro mondo fisico e morale: vi parlano delle sue

leggi e de' suoi processi di matematica esattezza, nelFosservanza

delle quali e riposta la virtu di farci conoscere tutti i period! sto-

rici e preistorici de' diversi popoli. Si affannano a dimostrarvi che

la linguistica da la testimonianza piu certa a un tempo e piu

splendida della natura ed origine umaua, e della varieta delle
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specie, e della moltiplicita dello stipite, e del natarale svolgi-

mento delle religion!, e insomnia di pressoche tutte le cognizioni

storiche e scientifiche van predicando custode fedele e incompa-

rabile maestra la linguistica. Prima di lei non si pot6 intender

che cosa fosse la parola; e fanno pieta Omero e Yirgilio, Demo-

stene e Cicerone che non conobbero le trasformazioni fonetiche

della parola greca e latina. Chi sa ora che amatur e uguale ad

amat-u-se, e piti fortunate di que'diyini poeti ed oratori! Fede,

Bibbia, Cristianesimo, la merce della linguistica, non sono piu

che ignoranza, superstizione, leggenda, favola.

Questo e" pretto ciarlatanismo nocevole alia linguistica e perni-

cioso alia storia ed alia religione, massimamente quando al mal-

talento s' aggiunga F impostura, e si spacciano errori della piti

rea natura sotto 1'usbergo d'una scienza che non pur non si co-

nosce, ma la cui autorita consigliatamente si abusa e se ne ol-

traggia il nome.

II massimo di cotesti ciarlatani ed impostori in linguistica e a
7

di nostri Luigi Jacolliot, scribacchiator di libri quanto empii, al-

trettanto per cinica impudenza e non superabile ignoranza, mo-

struosi e schifevoli. Non degno certamente d'essere ricordato in

queste pagine, se 1' ignoranza e F empieta di lui non fosse stata

altrove, e non potesse ancora esser pregiudizievole a parecchi in

Italia, che quanto odono annunziarsi in nome della scienza hanno

per indubitato, senza poi darsi pensiero se quella sia scienza vera

e reale, o non piuttosto iniqua finzione ed arte da ciurmadori. II

sommo Eranista de Harlez in tre articoli della Eevue Catholique
di Lovanio, degni di quella profonda dottrina indo-eranica che si

ammira in tutti i suoi lavori pubblicati per le stampe
*
e da'quali

1 Avesta. Livre sacre du Zoroastrisme traduit du lexte zend, deux. edit. Paris, 1881

Manuel du Pehlevi des livres religieux et historiques de la Perse. G-rammaire, An-

thologie et Lexique. Paris, 1880.

Grammaire pratique de la langue sanscrite. Paris, 1878.

Etudes Avestiques. Paris, 1877.

Des Origines du Zoroastrisme. Paris, 1879.

Etudes Eraniennes. Paris, 1880.

Les Aryas et leur premiere patrie. Paris, 1880.

Brahmanisme et Christianisme (Revue Catholique) 1878.
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noi abbiamo attinte preziose e molteplici notizie, dimostr6 che la

Bibbia nell' India di costui era un lavoro senza scienza n&

coscienza une ^lucubration sans science ni conscience un parto

di quel cieco odio onde certi liberi pensatori perseguitano il cat-

tolicismo e il suo sacerdozio est le produit de cette haine aveu-

gle dont certains libres-penseurs poursuivent le catholicisme et

son sacerdoce
l
. > E in una nota, rispondendo ad un dotto francese

razionalista, che si maravigliava forte d' essersi egli occupato di

questo farabutto, il De Harlez gli dovette rispondere, che pur

troppo v' erano nel Belgio di quelli che questo mal bigatto ave-

vano in conto di un grand' uomo, e questo impostore ignorante, di

un gran dotto, e finahnente che i giornalisti belgi si fondavano

ancora sull'autorita di lui
2

. Anche noi per la stessa ragione, e

perch6 istantemente pregati, ci occuperemo di questo tristo arnese.

N6 peusino i nostri lettori che a far conoscere questo scrittorello

da due quattrini per tutto quel desso ch'egli 5, ignorante ed im-

postore, sia mestieri svolgere e disaminare tutti i suoi libri; ba-

stera dare un saggio della sua scienza, della coscienza e della

bonta deH'animo, e ce lo fornira eopioso, vario ed anco piacevole

la piu famigerata delle sue opere la Bibbia nell' India e 1'al-

tra non meno empia e riboccante di falsita che s'intitola da' le-

gislatori religiosi, Mos5, Manu, Maometto. >

Prima per6 di metter mano in questi due capilavori del Jacol-

liot, crediamo utile di brevemente ragguagliare i nostri lettori

intorno alle fonti onde egli deriv6 la nuova dottrina, e sono due :

gli scritti altrui, e la sua fantasia. Per amor di chiarezza parti-

remo tutta la materia in piu paragrafi.

1. Plagio del Jacolliot

Giuliano Yinson linguista della scuola materialista militante

e perci6 giudice non sospetto, e noto autore di molti lavori sulle

1 Revue Catholique, t. XXIV, 5e livrais, 15 nov. 1880, pag. 442.
* Un savant frangais, rationaliste, nous 6crivait dernierment : Comment pouvez-

vous YOUS donner la peine de vous occuper d'un si triste sire? Et nous fumes oblige"

de lui repondre : e: Mas, il y a encore parmi nous des gens capables de prendre ce

triste sire pour un personnage et cet ignorant imposteur pour un savant distingue.

Nos journalistes s'appuient encore sur son te"moignage. >
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lingue indiane dette dravidiche, in un discorso che tratta delle

pubblicazioni annue intorno a quest! idiomi, cosi dice: Avrei po-

tuto dar luogo nell' enumerazione che precede (doe di lavori sul-

T India) alle pubblicazioni che portano il nome del sig. Jacolliot,

antico magistrate nell' India francese; ma io non voleva parlar

che di opere serie e vere o almen coscienziose... La Bibbia nel-

1' India & giudicata dal seguente fatto rivelatomi per una lettera

di Pondich6ry del 20 novembre 1870, e da me trovata d'inap-

puntabile esattezza. Un capitolo di cotesto libro sorprendente

(pag. 51-62) si pu6 in qualche modo considerar come uno studio

sulla filosofia indiana. Or bene questo capitolo & n& piu n6 meno,

salvo alcune frasi generali e qualche correzion nello stile, una

copia perfetta di passi principal! di due articoli intitolati: Saygio

sulla filosofia indiana che videro la luce il 12 giugno 1857, e

T8 gennaio 1858, nel Monitoreufficiale degli stdbilimentifran-
cesi nelle Indie 1

. L J

anno doo lo stesso Vinson, in un discorso

sulla Scienza del linguaggio e gli studii dravidici letto nel

principio del corso d'hindustani e di lingua tamulica alia scuola

nazionale di licgue oriental! viventi il 16 novembre 1880, e pub-

blicato nel tomo XIV della Revue de linguistique il 15 gen-

naio 1881, cosi s'esprime: In questo lavoro (del ben noto eranista

belga de Harlez che ha per titolo: La Bibbia nell'India del

sig. Jacolliot, e la verita) troppo esteso, poich& sembra ch'egli

dia alle lucubrazioni antiscientifiche del sig. Jacolliot una impor-

tanza che non meritano, il sig. de Harlez mi concesse 1'onore di

citar ]e parole da me pronunziate qui stesso 1'anno andato. Ma il

de Harlez omise di ricordare un passo essenziale per me, quello

cioe dove io diceva che il plagio m' era stato notificato dall'autore

stesso degli articoli copiati. > II Yinson reca quindi tre lettere

del sig. de Babick datate da Pondich6ry 30 novembre 1869;

15 maggio 1870; 20 novembre 1871; riferiamo 1' ultima che & la

piu importante Griuliano mi chiese, 5 qualche tempo, i passi dei

miei articoli copiati testualmente da Jacolliot nella sua Bibbia

nell' India. Se avete occasione di scrivergli, vogliate comunicar

a lui quanto segue:

1 Revue de Linguistique, t. XIII, 15 Janvier 1880, pp. 56-57.
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Jacolliot, pagine 51 e seguenti fino a 54: Monitore del

12 giugno 1857, 16, 17, 18, 20 e seguenti.

Jacolliot, pag. 54 e seguenti fino a 62: Monitore dell' 8 gen-

naio 1858, 3, 6, 7, 8, 12, 13, 26, 27, 30, 31 e seguenti.

Non so se abbiate letto la sua opera; quanti errori, che iat-

tanza, quante affermazioni bugiarde non vi si veggono! Dice d'aver

assistito a una controversia tra un bramano e un missionario a

Trichenapaly ;
non vi ha messo mai piede; egli ha tradotto un

dramma tamulico: non sa un motto di questa lingua; egli ha

visitato le sorgenti del Grange : non & mai stato piu in la di Chan-

dernagor. Non finirei piu se dovessi riferir tutte le menzogne che

spaccia.

Noi non daremo grande importanza a questi furti o annessioni

che vogliansi dire, de'lavori altrui: sara un atto di debolezza,

che vi richiamera alia memoria la favoletta del corvo e del pa-

vone, ma la scienza del Jacolliot non vi & punto conipromessa.

Ella si fara conoscere ed ammirar in tutta la sua grandezza e

maesta in altri campi piu vasti e piu degni deir alto suo ingegno

e deirinfmita sua erudizione.

2. Scienza filologica e linguistica del sig. Jacolliot

La scienza (scrive il Jacolliot) ammette oggi come una ve-

rita, la quale non ha mestieri di dimostrazione, che tutti gli

idiomi dell' antichita ebbero nascimento nelT estremo Oriente.

drazie agli indianisti, le nostre lingue moderne trovano in esse

le loro radici e le loro basi. L'estremo oriente sinora dinotava

la Cina per la scienza; e lingue antiche sono non pur le indo-

europee, ma e le siro-arabe e le hamitiche e assai altre
;
nondi-

meno la scienza non ha potuto sinora derivar questi idiomi dal-

Testremo oriente. La scienza dunque di cui parlate, non pu6

esser che la vostra.

Ci parlate d
7

una vergine Devanagui che in sanscrito signi-

fica creata da Dio. > La scienza non conosce cotesta Yergine, e

molto meno pu6 intendere Fetimologia del suo nome; meroecche

se deva pu6 significar divino, Dio ; quel naguy o guy non si sa

come possa interpretarsi per creata, prodotta.
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Zeus in sanscrito non c' e stato mai : molto meno & nome che

indica la Trinita Indiana -Brahma, Qiva e Vishnu.

Zeus-pitri 6 un composto creato dalla vostra scienza, per la

nostra e assurdo come quello che risulterebbe da una parola san-

scrita e da una greca che in sanscrito non esiste. Zeus-pitri di-

venta Jupiter per voi e Jupiter & Brahma. Brahma e Jupiter son

per la nostra scienza tanto identici quantol'acqua e il fuoco. Pre-

sentiamo ora come fa Fillustre de Harlez, ma piu brevemente, un

mazzettino d'altre etimologie felicissime del Jacolliot, indicando

quella ch' egli pretende radice sanscrita, e in sanscrito non c' &.

Italus, italiano sanscr. itala uomo di bassa condizione. Bella

origine che ci regala questo valoroso indianista ! fortuna che in

sanscrito itala non esiste.

Samnitus saner, di Jacolliot samna ta i banditL Samna non

esiste.

Alamani sanscr. di Jacolliot ala manu, uomo libero. Ala

non c'e".

Valaco sanscr. di Jacolliot, valaka, uomo della classe de' ser-

vitori. Va la e valaka, significano buco, caverna, non servitori.

Gaulois (Gallus) sanscr. di Jacolliot: Ga-lata popolo che pro-

cede conquistando. Ga in principio di parola non ha senso, lata

molto nieno, e resta a spiegar come in gallus siasi infiltrato

quell
7

at.

Mesopotamia sanscr. di Jacolliot : Madya potama. Potama

in sanscrito non si ritrova, madya si scrive madhya, ed ^ curioso

che meso debba cercarsi nel madya sanscrito e non gia nel greco

mesos.

Anaxagora & cosi diviso dal nostro sanscritista : Axa = anga,

agora = a e guru. Molto bene il de Harlez paragona queste eti-

mologie a quella di Sudor, sud-or oro del sud.

Iphigenia da apha gana secondo il sanscrito di Jacolliot, senza

posterita. Ma apha in sanscrito non c
7

&, bensi apa.

Lelegi sanscr. solito : Lala-ga che s' avanza spargendo il ter-

rore, lala significa sorridente, carezzante. II Jacolliot si com-

piace tanto di questa sua etimologia che esclama: quanto ben

corrisponde il significato di queste parole al gusto di popoli gio-
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vani e guerrieri, i quali amano di darsi nomi conform! a'loro co-

stumi. II dotto de Harlez dopo queste parole esclama anch'egli :

Farceur! Buffone. E noi diciamo basta! La scienza filologica e

linguistica del Jacolliot, e soprattutto quella del sanscrito, non

pu6 essere pifr cospicua. Ne daremo piu in la un altro picciol

saggio quando si paiiera del suo Jezeus Christna. Intanto noi

gli diremo con le sue stesse parole le Sanscrit est trop difficile

pour faire un peu de charlatanisme
l
.

3. Scienza etnografica e storica di Jacolliot.

L'India 6 la culla del mondo 1'India 5 la culla del genere

umano 1'India ha ispirato le legislazioni egiziane, ebraiche, gre-

che e romane. lo interrogai i Yeda, libri che contano migliaia di

anni d'esistenza, ne'quali la gioventu studiosa imparava la scienza

della vita, prima che Tebe delle cento porte e Babilonia la grande

vedessero poste le loro fondamenta. lo ascoltai il niormorio di

quelle antiche poesie che si cantavano a'pi& di Brahma, quando

i pastori dell'Alto Egitto e della Griudea non erano ancor nati.

lo yolli commentar le leggi di Manu che i Brahmani applica-

vano sotto i portici delle pagode secoli e secoli innanzi che le

tavole della legge ebraica non fossero discese dall'altezza del

Sinai.

II signor Jacolliot non ha veduto, n5 udito nulla di tutto

questo: la sua fantasia sfrenata gli fa dir cose da forsennato,

e da credulo sognatore come lo chiama Angelo de Grubernatis.

L'India non e la culla del mondo e del genere umano, e non

ha dato aU'Egitto, alia Grecia e a Eoma la sua legislazione

per ci6 solo che ell' 6 di assai fresca data. Le leggi di Manu,

secondo Weber 2
,
non rimontano al terzo secolo dopo Cristo, e a

parer di Barth616my Saint-Hilaire, la redazione di quel codice

fa fatta probabilmente al IY secolo dell' Era Yolgare e piu tardi

ancora
3

. I Yeda, secondo alcuni, non risalgono sopra il XIY o XY

1 Vedi DE HARLEZ, Revue Catholique de Louvain.
2 Akademische Vorlesungen ueber die Indische Litteratur- G-eschichte, 2

e
ediz

Indische streifen, p. 278-279.

3 Journal des Savants.
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secolo av. C., il che deve intendersi per rispetto agli inni piu

antichi in essi contenuti, essendovene di varie date \ Secondo

altri giungono appena al XIII sec. av. C.
;
ma fino al IV o al

V secolo innanzi Cristo, non erano ancora raccolti : la Sam*hita

(Eaccolta) non fu fatta che cento anni o poco piu, prima della

conquista d'Alessandro, come opina il de Grubernatis, Enciclo-

pedia Indiana, p. 182. La vera e certa eta de'Veda resta an-

cora molto oscura, e non si fa sorgere al XIV o al XY secolo

av. C. che per via di argomentazioni e supposizioni di dubbia

probabilita. Ecco come s'esprime a questo proposito THal6vy Les

essais, a ma connaissance, faits pour fixer la date des divers

euvrages vediques sont tellement domin6s par des vues person-

nelles qu'il n'y a pas plus de raison de s'arreter a une 6poque

qu'a une autre. Personne ne consid6rera comme satisfaisante, je

pense, Evaluation par couches liUeraires imagin6e au d6but des

etudes v6diques. Aujourd'hui on est en droit de demander quelque

chose de moins vague et de plus convaincant
2
. Quando dun-

gue il Jacolliot ci canta in tutti i toni che Mos6 attinse alle

fonti indiane, e compara certi passi del Grenesi con altri del

Codice di Manu, e grida alto: E egli chiaro abbastanza? Si

pu6 meglio sorprender la Bibbia en flagrant delit limitation?

ci fa ridere saporitamente, come chi ci dicesse aver Marco Tullio

nel suo dialogo de legibus imitato qualche passo del Codice

piemoutese
2
. Ora e" tempo di ammirar la fecondita della im-

maginazione, e la profondita della scienza Indiana e la potenza

dell' invenzione del Jacolliot nella creazione del suo lezeus

Christna.

1 The Rig-Veda, preeminently called the Veda, is a collection of hymns and

poems of various dates, some of which go back to the earliest days of the Aryan
invasion of north-western India

;
the whole collection, however, may be roughly ascribed

to at least the fourteenth or fifteenth century. B, C. A. H. SAYCE, Introd. to the

science of language a, London, 1880. Vol. I. p. 39.
* Revue critique d'hist&ire et de UUerature, 1 mars 1881 pag. 197.
3 V. de HARLEZ, Rev.
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4. lezeus Christna di Jacolliot.

La vita del lezeus Christna di Jacolliot ha per iscopo di mo-

strare ad evidenza che il Cristianesimo una derivazione del Bra-

manisino, come tra 1' India e la Giudea vi fu necessaria identita

di misteri, di leggi e di credenze religiose, mercecch& 1' India

culla del genere umano e del mondo fu maestra di ogni cosa al-

1'Egitto, alFAssiria, alia Grecia, a Eoma e a tutti i popoli della

terra. L'argomento del Jacolliot & apodittico. La nostra societa

moderna s'5 formata col trovarsi accosto all' antichita : 1'antichita

stessa stando accosto ad un' antichita piu vecchia. Dunque la

cultura della Grecia, della Giudea, dell'Egitto e dell'Assiria

dovette provenir da quella d'un paese e d'una nazione piu an-

tica. Questo paese & 1'India, questa nazione & il popolo indiano. >

Bravo! Ma 1'India poi come si liberft da questa fatale legge

storica da voi creata? Da qual paese, e da qual nazione venne

all'India la sua cultura? II pover uorno sa bene che lancia cam-

panilj in aria, e vi dice secco secco che nulla v' ha di piu

semplice che attribuir all'India la primitiva maternita di tutte le

scienze, di tutte le arti, d'ogni cultura e sapete perch6? perch^

cosi si semplifica la storia... e si dissipano cosi le tenebre della

storia. II mezzo certamente non pu6 esser piu semplice: ma

se non 5 vero? non monta, basta la semplicita. Intanto sono in

Italia giovani saputi e damigelle letterate che giurano sulla

parola di questo cantafavole. Semplicissimi invero!

Acciocche il lezeus Christna apparisse identico al lesus Chri-

stus non bastava la somiglianza del nome, bench5 ancor questa

^ gia un valido argomento del plagio fatto dal Cristianesimo al

Branianismo. Quindi il nostro imperterrito falsario prosegue ar-

ditamente fingendo che la venuta del suo lezeus sia vaticinata

dai profeti, che egli nasca da una Yergine, che non vi manchi

il bue e 1'asinello al presepio, che gli angeli appariscano, e poi

che predichi la nuova dottrina, ed abbia discepoli e il seguano

le pie donne, e operi prodigi e finalmente che muoia per salvare

gli uomini, e il suo corpo miracolosamente dispaia. Preghiamo
i nostri lettori d'aver fede forte nella scienza del Jacolliot e di
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attendere con serieta "agli argomenti storici che cita a provar

le sue asserzioni.

Nel capo Til, reca quattro test! tolti, com'egli dice, da antichi

autori indiani, e sono Vedanga, Purhrava, Ndrada, Paula-

stya. Weber, BOthlinck, Eoth, Dowson, de G-ubernatis, de Harlez

non sanno niente di cotesti autori indiani : quel che si sa e che

invece d'essere autori e profezie, Veddnga o Anga sono, chi lo

crederebbe? le sei parti in che dividesi la didascalica Tedica; cioe

gikshdj teorica de
7

suoni, vyakarawa, la grammatica, chdndaSj la

metrica, nirukta, il commentario delle parole, Kalpa il rituale,

gyotisha, 1'astronomia !

. Pururavas 6 appellative d' un eroe so-

lare, una specie di Apollo, la cui sposa e una ninfa celeste di

nome TJrvagi. Ndrada e" il nome di un de' sette r'ishi divini che

con Parvata fa da messaggiero agli Dei: e il de Gubernatis

soggiunge evidentemente tanto Ndrada che Parvata (il monte

e la nuvola) non sono altro che due personificazioni della nu-

vola messaggera. Pulastya non Paulastya 5 anch'esso nome

d'un r'ishi o essere mitico. Adunque se gli autori onde il Ja-

colliot ci da i testi profetici, non esistono che nella sua fantasia,

anche le profezie intorno al suo falso lezeus non possono avere

esistenza che nel suo pazzo cervello. Che diranno i nostri lettori

quando dopo queste sognate profezie il Jacolliot protesta Je

ne fais que transcrire, tout commentaire affaiblirait le souffle

inspir6 du proph5te ? > Che anzi ne ha tante di profezie, le quali

parlano del future redentore indiano, che la difficolta 6 solo nella

scelta les livres sacr6s ne laissent sur ce sujet que I'embarras

du choix > p. 264.

I due nomi lezeus e Christna sono sconosciuti in sanscrito.

II primo supporrebbe un zeus che non e parola sanscrita, nia

greca: 1'altro e pur inventato: in sanscrito v'e" Krshna o Kirshna

che significa nero e non gia sacro, come vorrebbe il Jacolliot, e

ne parleremo appresso. Tediamo ora di trovar la Tergine madre

del redentore indiano. Ne'Purana v. 33 e segg. si legge che

Krshna e figlio di Devaki (non Devanagui di Jacolliot) moglie di

Tasudeva, ed 5 nientemeno che 1'ottavo figlio. Cosi la profezia

4 DE GUBERNATIS, Encidop. ind. p. 16.
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della Vergine va nel numero delle altre create dal fecondo so-

gDatore. Secondo una leggenda inserita nel Mahabharata e ri-

portata dal Dowson, Yishnu avrebbe introdotto nel seno di Rohini

un del suoi neri capelli, e quel capello divenne Krshna l
.

Delia stessa fabbrica donde son uscite le profezie e la Yergine

Devanaguy, sono i iniracoli, la predicazione, i discepoli, la morte

e la resurrezione del Jezus Christna inventato dal Jacolliot. Jl

tempo di far conoscere il yero Krshna Kershna o Kirshna quale

ce lo descrivono i libri indiani; e da questa imagine ragguagliata

con quella dipinta dal Jacolliot, si parra chiara la differenza tra

Krshna e Cristo, tra la leggenda Indiana e la impostura del

Jacolliot.

5. Krshna Devakiputra (figHo di Devaki) secondo i sacri

libri indiani.

Nel R'igveda, Krshna e il nome d'un Rishi e d'un gran de~

monio ucciso da Indra; altrove sono uccisi 50,000, Krshni. Nel

CMndogya Upanishad apparisce come un sapiente. Nella mito-

logia brahmanica posteriore alia Yedica, Krshna & 1'ottavo Ava-

tara o discesa, manifestazione o come la dicono impropriamente

incarnazione di Yishnu. Nel 1 Avatara Yishnu si fa pesce;

nel IP si muta in testuggine; nel IIP prende forma di cinghiak;
nel IY diventa uomo-leone; nel Y appare nano; nel YP entra

nel corpo di Paragu-rama figlio di ffamadagni; nel YIP s'in-

carna in fri-Edma; nell'YIIP si nianifesta nella forma di

Krshna, il nero ed 6 quegli di cui trattiamo. Gli altri avatara

sono, di Yishnu in Buddha, e il decimo verra alia fine del Kali-

yuga, cio6 della quarta eta del tempo indiano, la pessima di tutte

le eta. Questa eta compresi i crepuscoli dovra durare 1200 anni

divini, cioe 432,000 anni umani 2
. II Krshna della leggenda

brahmanica contenuta ntfPurdna e nello Harivansa, 5 1'ottavo

figlio di Yasudeva e di Devaki. Kansa parente della principessa

fa un sogno che perira per la mano d'uno de'figli di lei, e gliene

uccide sette appena venuti alia luce. Per sottrarre alia crudelta

1
DOWSON, Classical dictionary of Hindu mythology.

2 DE GUBERNATIS, Enciclop. Ind. p. 242, 213.
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di Kansa il bambinello Krshna, Yasudeya lo da custodire al pa-

store Nanda, il quale lo conduce al Yraja paese de'pastori. Fatto

gioyane ed annoiatosi di quel luogo e di quella yita, pens6 di

spaventare i pastori e farli partir da Yarja. Produce del suo

corpo una torma di lupi che scannano boyi, disertano pascoli e

fanno disparir i fanciulli. Istituisce il sacrifizio della collina Go-

vardhana luogo delizioso da lui scoperto, e nell
7

atto del sacrifizio

egli stesso si trasforma in collina
x
. Atterra mostri, yince re, opera

marayiglie. Folleggia le lunghe ore con pastorelle; s'accende di

Rukmini mentre che n
7

andaya al tenipio d
7

Indra il di ayanti le

nozze, e la rapisce. Ebbe dipoi sette altre spose, e poi altre 16,000,

che lo fecero lieto di migliaia di figli (Hariv. Y. 6694, 9477).

Altri amori di lui con Radha ci son raccontati e descritti alia

distesa nel Gita Goyinda o canto del pastore. Ne' Purana si ha

cura di descrivere i suoi amori e i folleggiamenti con le pasto-

relle. Ci narrano come Krshna fu sconfitto da un re straniero

Yayana Kala, il quale lo obbligo di ridursi con le sue genti nel

Guzerate. Dopo i Purana il mito di Krshna si syolge sempre piu,

e ne'libri religiosi scritti tra il XIIP e il XYIP secolo delTEra

Yolgare, e che trattano delle cerimonie e delle feste in onore della

sua nascita, si yedono manifestamente le tracce de' racconti eyan-

gelici
2
.

I piu dotti indianisti sono unanimi nello ammettere i plagi che

i sacri libri indiani fecero a' cristiani. William Jones e Wilson,

poscia Weber e Neve e Dowson e de Gubernatis e de Harlez, ma
il D.

r Weber 3
e il N6ye 4

piu che gli altri ci porgono important!

notizie e proye indubitabili di queste appropriazioni. Riporte-

remo intanto un passo del de Gubernatis, la cui autorita yale

tanto oro in questa materia, come quella di un seguace della

scuola di Strauss e di Renan, che non riconoscono la diyinita

di Gesu Cristo. Nel R'igyeda son chiamati col nome di K'ris-

hn*as o neri i demonii contro i quali Indra combatte
;
nella nii-

1 V. DE HARLEZ, op. cit.

4 A. WEBER, Ueber Krshna's Geburtsfest.

3 F. NEVE: Des elements etrangers du myth* et du culte tie Krshna in-8.

Paris, 1876,
* V. DE HARLEZ, op. cit.
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tologia brahmanica si onora invece in Kr'ishn-a o nel nero una

delle piil luminose trasformazioni della divinita, al che forse pote

pure contribute alcuna notizia pervenuta nell' India del Cristo

che mi seinbra (come & gia parso al Weber) avere imprestato al

Krishn*a, con una parte della sua sapienza, anche qualche epi-

sodio della sua vita, quello per es. di Kam*sa V Erode indiano,

di Devaki una pallida copia della Yergine
1
. > Ma nella Eas-

segna delle letterature straniere
2
portando giudizio sopra le Ori-

genes poeticas do Christianismo, por Theophilo Braga, non pu6

esser piu esplicito. Che Crisna dice, abbia potuto incominciar

ad essere adorato come Dio nell' India, senza bisogno d'alcun

contatto con la leggenda cristiana, non v'ha dubbio; ma in

quanto la leggenda di Crisna rassomiglia perfettamente alia leg-

genda cristiana, bisogna che anche i positivisti si diano pazienza,

e non potendoci, senza dubbio, provare la sua esistenza in alcuno

scritto anteriore al primo secolo dell' era volgare, anzi rivelan-

dosi certamente, in alcune sue forme, opera de' nostri missionarii

cattolici, bisogna pure che si persuadano che la leggenda cristiana

non ha proprio tolto nulla dalla leggenda di Crisna, ma, vice-

versa, invece questa da quella. II Braga cita parecchie opere

indiane, nelle quali il Crisna simile a Cristo viene celebrato;

ma nessuna di queste opere essendo anteriore al Cristianesimo,

la citazione non prova nulla in favore della sua tesi, la quale

poteva bene essere divulgata da un Jacolliot, ma non meritava

sicuramente d' essere raccolta da un Braga.

6. Orgoglio del Jacolliot pari alia sua ignoranza.

Da tutto il fin qui dimostrato, 1' ignoranza del Jacolliot dee

dirsi certamente meravigliosa, come il proposito deliberate di

mentire a s& stesso ed alia storia, degno d'uno sfrontato impo-

store. L' orgoglio nondimeno con che disprezza i piu benemeriti

illustratori dell' egittologia, dell' assiriologia e dell'indologia e le

toro sudate fatiche, 6 al tutto incomparabile. Citiamo qualche

passo: les travaux des William Jones, des Weber, des Lassen et

1

Endclop. mdiana p. 242.

8 Nuova Antologia, an. XVI, sec. serie, vol. XXV (della Raccolta V, LV) fasc. 1 -

lgennaio 1881.

Serie XI, vol. IX, fasc. 761 37 24 ftbbraio 1882
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des Burnouf ont bien jet6 un pen de Iumi6re sur toutes ces choses,

mais un pen settlement-, et Ton n'en est pas beaucoup plus

avance\ La prima luce e i progress! degli studii indiani aspet-

tavano Jacolliot e la sua scienza ! Ces chercheurs qui ont ado-

pt6 FEgypte pour champ de manosuvre, ces 6crivains aveug!6s

par leur admiration pour le flambeau hell6nique... les Egypto-

logues travaillent parce qu'ils ont un budget qui leur permet de

transporter des blocs de pierres 6raill6es. > Gli egittologi ridotti

alia condizione di semplici soprantendenti al trasporto di pietre

logore! Un reproche que je ferai a beaucoup d'orientalistes tra-

ducteurs c'est, n'ayant point v6cu dans 1'Inde, de manquer de

justesse dans 1'expression, de ne pas connaitre le sens symbolique

des chants po6tiques. Costui vissuto circa tre anni nell' India,

ci da come ritornello d'una ballata tamulica, certe frasi del di-

zionario domestico delle case di Pondiche'ry. II Yinson 1
ci offre

un saggio della scienza di Jacolliot, ed e il seguente: Secondo

Jacolliot: Ingue vaflngue po-Teriman ille
}-Samy couprenga.

Yiens ici, viens la bas, comprends ou ne comprends pas, c'est

toujours Dieu qui mene. II Yinson professor di lingue indiane

ci da la vera frase tamulica che dice cosi: Ingue va.-Ange po.-

Terimd. Illei.-Sdmi Kuppurdngal, e la traduce: Yiens ici,

va la-sais tu?-Non.-Monsieur appelle. > Ondeche ben affennd

Max Muller delle citazioni del Jacolliot, ch'esse cio^ son fatte

da testi apocrifi, e per6 le teoriche e le conclusion! che ne trae

Tautore sono quali si potevano aspettare da siffatti materiali. II

Presidente del tribunale di Chandernagor, soggiunge Tillustre

sanscritista, si & fatto gabbare dal suo maestro indiano
2
.

Nel libro che il Jacolliot scrisse intorno a Mos6, Tignoranza,

to mala fede e Timpostura fanno 1'ultime loro e piu mirabili

pruove. Senzach^ la meta del libro dalla prima alia pagina 215,

e una traduzione del Pentateuco fatta da non sappiamo qual testo,

1 Eevue de Linguistique, t. XIII, 15 Janvier 1880, pp. 56, 57.
2 Bien que les passages ne soient pas donne"s dans 1' original j

mais settlement

dans une version francaise tres poetique, pas un savant sanscritiste n'hesitera un mo-

ment a declarer que ce sont des textes apocryphes, et que M. Jacolliot, le president du

tribunal de Ghandernagor, a etc dupe par son maitre hindou... Les conclusions et les

theories de M. Jacolliot sont telles qu'on pouvait les attendre avec de pareils mate-

riaux Introduction to the science of religion, p. 33.
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certamente non dall'ebraico, n& dal greco, n& dal latino, che son

tutte lingue ignote al Jacolliot. Basti a mostrar la sua bravura nel-

I'ebraico Fetimologia che ci presenta di Jehovah. Jehovah, secondo

lui, 6 lo stesso che Zeus sanscrito (non greco !).
E nel yero vah

b un suffisso semitico, che come tale si puft trascurare. Q-li ebrei

prendendo dall' India Zeus, mutarono z ITLJ, u in o e v'inserirono

Yh nel mezzo. Cos! Mos& e Manu derivano per lui da una stessa

radice sanscrita. E perch6 no ? basta mutar a in o e nu in ses \

Si argomenti la conoscenza profonda del latino di questo ser

Tuttesalle dalla traduzione che fa di questo passo : In potestate

manente filiay pater sponso nuntium remittere potest, le

p&re envoie un message & F6poux pour 1'avertir que ses droits ont

commenc6 et qu'il peut venir r6clamer sa femme. Nuntium re-

mittere significa ripudiare, non mandar messaggi. Non abbiamo

n& tempo, n& voglia di raccogliere tutte le falsit& e i paradossi

che ad ogni pagina di questo libro su' legislator! religiosi s'in-

contrano : a
7

nostri lettori basti sapere che T autore del Mose &

quel desso della Bibbia nell' India: ch'egli stesso fa le dispera-

zioni perch^ linguistes, h6braisants et orientalistes de toute

6cole semblent s'^tre jusqu'a ce jour en France, par un accord

tacite, interdit toute oeuvre de vulgarisation, qui pourrait jeter

bas la 16gende mosa'ique, et avec elle, toutes les mythologies,

toutes les fables religieuses qui lui empruntent leurs bases
1

: o

chiude il libro con altre disperazioni < Comment se fait-il enfin :

que la science elle-m&ne base sa chronologie sur ce tissu d' in-

sanites et de contes & peine comparables ^ ceux de la mere FOie

et du bon Perraud 2
. Dopo le quali parole viene una citazione

in greco, la qual, per disgrazia, & un' ultima conferma dell'igno-

ranza di cotesto ciarlatano: 6 PLOTO? (sic) SsXof orf... secondo il so-

lito abbiamo qui la mutazione di v
fm o e di 9 in T, cose, alle quali

non 5 da por mente giusta le leggi etimologiche del Jacolliot.

CONCLUSIONS. Fine propostosi in queste opere dal Jacolliot.

Ma qual sara stato il nobilissimo fine, o quale la magnanima

impresa, che mosse il Jacolliot a pigliar armi cosl affilate e di si

1 Les leyislateurs religieux, Moise, Manu, Mahomet, pr^f. pag. I, 2.

2
Pag. 411, 412.
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dura tempera, e di trattarle con tanto .furore e con si disperato

animo da uscir egli stesso dalla pugna lacero, pesto e insangui-

nato, e quel che e piu lagrimevole ancora, con infamia ed obbro-

brio sempiterno del suo nome? Che cosa dunque pote condurre,

costui ad esser nimico di se stesso e del suo onore, a farsi gridar

da'savii e da'dotti deirantico e del nuovo continente, bugiardo,

ignorante, perfido, ciarlatano, impostore? L'odio profondo e tru-

culento della cristiana religione, 1'astio velenoso contro i suoi

sacri ministri, e lo spirito satanico di ribellione da qualsivoglia

impero di legge e di autorita umana e divina. Causa si turpe,

iniqua e sacrilega avrebbe dovuto fargli cadere Tarmi di mano,

come cant6 Properzio:

Frangit et attollit vires in milite causa,

Quae nisi j'usta subest, excutit arma pudor.

Ma quelli che militano sotto il vessillo della scienza indipen-

dente e del libero pensiero, con 1'altre facolta umane del buon

senso e della logica, perdono anche quella del pudore.

Quel che il Jacolliot si propose nello scrivere la Bibbia nel-

T India e il Mos&, eel dichiara egli stesso Montrer la fausset6

de la tradition et de la reflation mosaique, c'est saper dans leurs

fondations memes toutes les f66ries religieuses... c'est forcer le

dernier abri de 1'absolutisme et de Fintol6rance religieuse, c'est

arracher tous les retardataires, trop nombreux encore, a Tinfluence

n6faste du prtre, pour les r6unir sous le drapeau de la science

independante et de la pens6e libre .

1

Tous nos efforts doivent

tendre a conduire a bien cette grande involution de la raison se

substituant, dans toutes les branches, a la reflation et aux jon-

gleries 16vitiques
2

.

Fate dunque la grande rivoluzione della ragione, sostituite

questa alia rivelazione ed alle furberie Tevitiche, e la presente

societa e Tavvenire vedra che avete sostituito alia luce le tenebre,

alia vita la morte^ e Satana padre vostro (che voi ex patre ctia-

bolo estis) a Dio.

Tenebre, morte e Satana sta scritto nel vessillo della scienza

indipendente e del libero pensiero.

1

Holse, pref. pag. 2, 3. * Ibid.



RIVISTA BELLA STAMPA ITALIANA

I.

11 partito Conservatore. Articolo inserito nel numero 37 del-

Y Opinions 1 febbraio 1882.

II Sig. Carlo Cadorna, Senatore del Kegno e Presidente del

Consiglio di Stato, ha fatto inserire nel giornale VOpinione un

suo lungo articolo, in cui, togliendo occasione dal nuovo tenta-

tive di alcuni cattolici
. per la formazione di un partito conser-

vatore, espone in inodo piu limpido che altri non avea fatto

fin qui, 1'idea liberalesca intorno alle attribuzioni della CMesa

di fronte allo Stato. Egli dice essere un controsenso il pensiero

di formare un partito, che sia niediano tra i clericali (cosl co-

storo chiamano i sinceri cattolici) e i liberali nel vero significato

della parola. Imperocchk ci6 che dispaia gli uni dagli altri non e

U dissenso in ordine al poter teniporale del Papa o cosa simile;

ma & il volersi dai primi la Chiesa conie Potere giuridico non al-

trimenti che lo Stato, laddove i secondi, non concepiscono altro

Potere giuridico che il solo Stato. < un grande errore (son sue

parole), il credere che la nota od il principio fondamentale e

caratteristico del partito clericale-politico consiste nel negare

Tunita d'ltalia, nel volere il ristabilimento del potere teniporale,

nell'osteggiare la liberU Costituzionale e cosi di seguito. Queste

cose non sono che la conseguenza d'un principio superiore, che

& il vero ed unico fondamento di quel partito politico. Questo

principio ^ che le leggi di una Chiesa e I'autoritd, internet, di

qtiesta Chiesa hanno potere di comandare nelle cose esteriori,

giuridiche sociali e allo stesso potere sociale, e che questo e i

cittadini ed uomini politici debbono conformarvisi ed obbedire*
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La Chiesa proibisce che si lavori la domenica. II fatto inateriale

del lavorare e certo un atto esteriore e giuridico, al quale cor-

risponde un atto interiore, che & la credenza religiosa nel pre-

cetto di non lavorare. Lo Stato come potere meramente giuridico

ed assolutamente incompetente in materia di credenze religiose,

non vuole n pu6 intervenire nel fatto interiore e lo lascia pie-

namente libero; ma quanto all' atto esteriore e materials del la-

vorare, b egli solo competente a lasciarlo fare o a proibirlo. >

L'Autore insiste piu volte sul medesimo concetto, che lo

Stato e il solo potere sovrano giuridico sociale
;

e che tutte le

cose e gli atti umani che si manifestano nella vita esteriore sono

di sua esclusiva competenza. >

Sembra incredibiie che un Senatore, un Presidente del Consi-

glio di Stato, esca in pubblico a proclamare cose cosi sragionevoli

e scompigliate, quali sono le contenute in questo tratto, a cui 6

conforme F intero articolo.

Primieramente b abbastanza ridicola quella proposizione che

ilGroverno lascia pienamente libero ai cattolici 1'atto interiore

della coscienza. Yorremmo sapere dal dotto uoino come farebbe

il G-overno a non lasciarlo libero. Egli stesso dice che lo Stato

non pud intervenirvi. Se gii manca una tale potenza, non egli lo

lascia libero, ma Tatto gli sfugge per propria natura. $ondi-

meno i liberal! con grande sicumera ti ripetono bene spesso che

essi lasciano interamente libera la coscienza. E come se tu ti van-

tassi di lasciar libero al Sole che spanda ogni di la sua luce.

In secondo luogo 6 molto graziosa quella supposizione d'un

medesimo atto che possa dalla Chiesa dichiararsi illecito e non-

dimeno essere di esclusiva competenza dello Stato. Se 6 di esclu-

siva competenza dello Stato, la Chiesa non puo dichiararlo ille-

cito; perche niuna autorita pu6 dichiarare illecito o lecito cio, che

e fuori della sua competenza, per essere di esclusiva competenza
altrui. In sentenza del Sig. Senatore, la Chiesa nel proibire ver-

bigrazia il lavoro ne'di festivi, parlerebbe ai fedeli in questo

inodo: Yi proibisco di lavorare nel giorno di festa, sapendo bene

che il lavorare, come atto esterno, non e materia di mia giurisdi-
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zione. Qui evidentemente il signer Senatore prende un abbaglio,

scambiando il modo di operare della Chiesa con quello de' Govern!

liberaleschi. I Governi liberaleschi sogliono comandare intorno a

materie, che non sono di loro pertinenza. Ma la Chiesa di Dio

non esce mai dal proprio giro, n& pone mai la falce nella messe

non sua. Ella sostiene i proprii diritti, perch& sono non suoi ma

di Cristo.

II signor Cadorna non pu6 altrimenti fuggire 1'assurdo di

quella supposizione, se non dicendo che la Chiesa nel proibire,

esempligrazia, il layoro ne' di festivi, & persuasa di legislate in

cose di sua pertinenza, bench& s' inganni.

Osserviamo da prima che il signor Cadorna, se dicesse cid,

incorrerebbe in una nuova contraddizione. Imperocch& in tal case

verrebbe ad ammettere che non il partito clericale-politico, come

egli afferma, ma la Chiesa cattolica propriamente sia quella, la

quale, bench6 ingannandosi, sostiene estendersi la sua autorita

sopra gli atti esteriori de'fedeli. Ed allora con qual coerenza pu&

esso Cadorna asserire d'essere cattolico in religione, benche sia

liberale in politica? Pu6 esser cattolico in religione chi contraddice

alia dottrina della Chiesa cattolica? La Chiesa cattolica crede ed

insegna d'avere autorita sopra gli atti esterni de'fedeli. II signor

Cadorna, per inantenersi liberale in politica, crede ed insegna che

gli atti esterni de' fedeli sono di esclusiva pertinenza dello Stato.

Dunque & impossible che, mantenendosi liberale in politica, sia

cattolico in religione; non potendo esser cattolico in religione chi

non si uniforma agl'insegnamenti della Chiesa cattolica: Si EC-

clesiam non audierit, sit tibi velnt eihnicus et publicanus
1
.

Dunque finch& il signor Cadorna non trova la maniera di con-

ciliare insieme il si ed il no sopra un identico oggetto, non pud

essere cattolico in religione e liberale in politica, a meno che non

voglia formarsi nella testa sua un DUOV.O genere di cattolicismo,

indipendente dalla Chiesa cattolica.

II dire poi che la Chiesa erra nel cosi credere e nel cosi inse-

gnare & non solo manifesta eresia, ma e una ribellione allo stesso

buon senso; giacch^ se la Chiesa deve guidare e reggere uomini

MATTH. XVIII, 17.
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e non puri spirit!, deve avere autorita non sopra i soli atti interni

dell'uoino, ma ancora sopra gli esterni. Come Fuomo & composto

d'interno ed esterno, di anima cio& e di corpo; cosi d'interno

ed esterno, di spirituale cio& e corporeo, & composto T atto pro-

cedente dall'uomo, cio& Tatto umano.

Ma, se & cosi (obbietta il Sig. Cadorna) bisognera stabilire

la massima che ci siano due Poteri giuridici, cio& lo Stato e la

Chiesa; e questa massima 5 assurda. >

Senza dubbio, bisogna riconoscere la massima che ci siano

i due Poteri anzidetti. Duo sunt, Imperator auguste, quibus

principaliter hie mundus regitur: Auctoritas sacra Pontifi-

cum et regalis potestas. Cosi il gran Papa Grelasio
1
. Due Poteri

sovrani: quello del Papa, e quello del Principe, destinati en-

trambi a governar questo mondo; questo mondo, diciamo, visibile

e palpabile, composto di uomini, i cui atti s'iniziano nelFinterno,

ma si compiono nell' esterno. Questa massima non 6 assurda ma

vera e piena di sapienza. Assurda e stoltissima 6 bensi la mas-

sima opposta, la quale al trar de'conti fa tutto Tuomo schiavo

dello Stato e rinnova il concetto pagano dell'Imperatore che sia

al tempo stesso Pontefice massimo.

Se non che, ripiglia il dotto Senatore : < Ogni uomo ha

verso Dio la responsabilita personale di distinguere le cose in cui

deve obbedire alia Chiesa, e quelle in cui deve obbedire allo

Stato. >

Che ci sieno cose in cui I
7

uomo deve obbedire alia Chiesa

ed altre in cui deve obbedire allo Stato, la Chiesa non lo ha mai

negato; anzi lo ha sempre insegnato, ripetendo a tutti quelle

parole di Cristo : Date, quae sunt Caesaris, Caesari; et quae
mnt Dei, Deo 2

. Ma cio & ben diverse dalla separazione dell'atto

interno dall' esterno; per eseguire la quale, converrebbe separare

nell'uomo T anima dal corpo, vale a dire ucciderlo e consegnarne

T anima alia Chiesa, e il cadavere allo Stato. Ma finch& questa

1

Corpus luris Canonici, t. I. Decreti, prima pars, Distinc. XCVI, c. X.

* MATTH. XXII, 21.
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separazione non facciasi, 1'atto umano nella societa sara sempre

composto d'interno ed esterno, di coscienza che comandi, e di ope-

razione corporea che eseguisca.

II Sig. Cadorna nel testo dianzi recato par che abbia voluto

confutare s& stesso, avendo parlato di distinzione di cose, cio& di

materia> non gia di atti intern! .ed esterni. Le cose son di due

ordini, spirituale e teinporale; e intorno a ciascuna di esse Tuo-

mo esercita atti intern! ed esterni. I due ordini poi si distinguono

in virtu del fine; ed il fine porge il criterio della distinzione. Le

cose, puramente ordinate al ben essere corporate e alia sola vita

presente, son di pertinenza dello Stato. Tali sono, a cagion di

esempio, la finanza, i tribunal! civili e criminal!, 1' esercito, il

commercio, le relazioni diplomatiche, e va dicendo. Le cose, ordi-

nate al bene spirituale e al conseguimento dell'eterna salute, son

di pertinenza della Chiesa. Tali sarebbero il culto divino, la, pre-

dicazione evangelica, T amministrazione de' Sacrament!, Feduca-

zione de' sacri ministri, la vita claustrale, e simiglianti. Ne'punti

di contatto tra Tun ordine e 1'altro, o nelle materie miste, 1'ac-

cordo si procura mediante scainbievole convenzione; ben inteso

che in caso di dissenso convien che prevalga il giudizio della

Chiesa, perche al bene spirituale ed eterno & subordinate il bene

temporaneo e materiale, e chi presiede al bene superiore da

norrna a chi procura I'inferiore.

Questa teorica non & suggerita da ambizione o capriccio, ma
dalla Fede insieme e dalla retta ragione.

II Sig. Cadorna dice che da questa teorica nascono assurdi.

Eispondiamo che per contrario gli assurdi, e gravissimi, nascono

piuttosto dalla sua opposta dottrina.

E vaglia il vero, il Sig. Cadorna, parlando del partito clericale

(cosi son chiamati nel gergo liberalesco i sinceri cattolici), affer-

ina che esso assomigliando lo Stato agl'individui, suppone che

la Chiesa abbia sul potere pubblico, e su coloro che agiscono in-

vestiti di questo potere, la stessa autorita che religiosamente le

compete sulla coscienza de'credenti cattolici in niateria religiosa. >

Noi potremmo da prima ricordare qui al Sig. Senatore il primo
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articolo dello Statute, in cui & detto che la Beligione cattolica,

apostolica romana 6 la religione dello Stato. In questo articolo,

per ci6 che riguarda la religione, lo Stato & assomigliato agl'in-

dividui, e pert) assoggettato all'autoriU della Chiesa. Ma i liberali

politici, ai quali appartiene il Sig. Cadorna, sono avvezzi oggimai

a ridersi di questo articolo. Prescindendo dunque da esso, doman-

diamo alTillustre Senatore se ammette negl'investiti del potere

pubblico due coscienze, Tuna come credenti, 1'altra come funzio-

narii dello Stato, sicch& coll'una obbediscano alia Chiesa, coll'altra

si sottraggano dalle sue leggi ;
colF una credano di peccare, col-

Taltra si sentano innocenti? Ovvero, non ammettendo questo

assurdo delle due coscienze, domandiamo se pensa almeno che la

persona coll'assurnere il potere spogli la prima coscienza, per

rivestire la seconda?

Di pifr egli colla sua teorica caccia la societa cristiana sotto

la pift orribile delle tirannidi, quella cio& di dover operare contro

Timpero della coscienza. Illustriamo la cosa cogli esempii stessi

da lui recati. La Chiesa comanda Tastensione dal lavoro ne'di

festivi, ed ogni cattolico si reputa obbligato in coscienza ad ob-

bedire. II Potere civile non essendo, secondo il Sig. Cadorna, te-

nuto di conformarsi in ci6 alle leggi della Chiesa, potrebbe, se cosi

stima convenirgli, comandare il contrario, cio6 che ne' di festivi

si lavori come negli altri giorni, pena il carcere a chi si ricusa

senza motivo riconosciuto dal Governo. Ecco i sudditi cattolici

nella dura alternativa o di peccare, o di perdere a tempo la

liberta, e lasciare senza pane i figiiuoli. Dili : lo Stato non

fa cotesto, ma solo lascia libero che ciascuno si regoli a proprio

senno. Se nol fa, potrebbe farlo; giacch& 1'atto esterno, qua-

lunque esso sia, ^ detto da lui di esclusiva competenza dello

Stato. In secondo luogo, anche non facendolo, lo Stato, col solo

non proteggere la legge ecclesiastica, manca di protezione alia li-

berta di coscienza de'cittadini. Imperocch^, concessa dal Grovenio

la facolta di lavorare nelle domeniche, che cosa accade? Quello

che stiam vedendo in Italia: gl'impresarii delle opere governa-

tive, e gran parte dei capi di bottega e di officine, costringono
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i loft) dipendenti a lavorare le feste, minacciando di licenziarli

in caso di rifiuto. Onde i miseri operai cattolici si trovano nella

dura alternativa: o d'infrangere una legge a cui in coscienza si

sentono obbligati, o di porsi a certo rischio di mancare de'mezzi

per sostentare s& e la famigliuola. fi liberty di coscienza cotesta?

Ma se il Governo colle sue leggi imponesse Fastinenza del

lavoro ne'di festivi prescritti dalla Chiesa, provvederebbe ai cat-

tolici, con offesa de' Turchi e degli Ebrei. Oosi obbietta il Cadorna.

Rispondiamo : Grli Ebrei ed i Turchi (se pur Turchi si trovano

in Italia restringiamo qui il discorso) sono una frazione microsco-

pica; e la legge ha Focchio alia totalita, moralmente presa, de
1

cittadini. Ed oltre a ci6, qual danno da tale astinenza proverrebbe

ai pochi turchi (supposto che ci sieno) e ai pochi ebrei? Non altro

che quello di non poter lavorare in pubblico, bench& possano in

privato. Ben diverso 6 il danno, che dal contrario tenore incoglie

ai cattolici, posti al cimento di violare la coscienza per fuggire

Findigenza, Mala giustizia liberalesca prescrive che i pochissimi

ebrei o turchi si preferiscono alia totalita cattolica, e il danno

materiale di quelli preponderi al danno spirituale di questa.

Lo stesso dicasi degli altri esempii che reca il Cadoma, cio5

della personalita civile de'Conventi e del matrimonio. II Libera-

lismo non si contenta di sottomettere allo Stato il matrimonio

ne' soli effetti civili, cosa ammessa sempre dalla Chiesa, ma vuole

che lo Stato si stenda a toccarne anche la sostanza col determi-

narne gTimpedimenti, anche in contraddizione di quelli stabiliti

dalla Chiesa, e indipendentemente da questa ne riconosca la va-

lidita. Or non & questo un nuovo oltraggio alia liberta de'catto-

lici, i quali o uniformandosi allo Stato possono talora trovarsi

in opposizione col precetto ecclesiastico che ne vincola la co-

scienza, o uniformandosi alia Ohiesa possono trovarsi in opposi-

zione col precetto dello Stato che ne nega loro altriuienti la

tutela sociale?

Quanto poi ai Conventi, se alcuni cittadini per provveder me-

glio alia loro eterna salute, o per confortare dell'altrui concorso

il proprio zelo nel procurare il bene del prossimo, vogliono unirsi
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a convivere insieme, sotto la direzione d'un comnn padre spiri-

tuale; perch5 lo Stato deve impedirneli? Non lo impedisce, si ri-

sponde, bensi nega alia loro unione la personalita civile. Ma pri-

mieramente questo stesso diniego & un'offesa al diritto. Come

1'uomo individuo di natura sua & persona fisica; cosi 1' unione di

piu individui umani, strettisi insieme pel conseguimento d'un

fine onesto, di natura sua & persona morale. Se essa yuol essere

riconosciuta socialmente come tale, lo Stato, che non crea i natu-

rali diritti ma li tutela, dee come tale riconoscerla. Senonch& men

male quest' offesa al diritto di personalita ;
F attentato del Libe-

ralismo verso i Conventi & un oltraggio al diritto di associazione

in se stessa. Se cosi non fosse, lo Stato si sarebbe tenuto pago ad

abolire la sola esistenza giuridica degli Ordini religiosi, non gia

li avrebbe spogliati dei loro beni e cacciati dalle loro case. Di

pill, anche dopo un tale sperpero, non avrebbe osteggiato le loro

riunioni, come semplici associazioni libere. Ora noi abbiam veduto

che non appena alcuni de'dispersi religiosi si son in piccol nu-

mero riuniti a convivere insieme
;

e tosto i giornali liberaleschi

han preso a gridare che i Conventi, disciolti dallo Stato, si rico-

stituivano; il che non doveva tollerarsi. A'quali ingiusti clamori

il Governo avrebbe avuto T obbligo di rispondere che la sola per-

sonalita giuridica de'Conventi erasi abolita, ma che niente vietava

ai religiosi di vivere insieme pel comune diritto di libera associa-

zione. Non ne fu nulla. Per contrario il Ministero diram6 una

sua circolare, che richiamava 1'attenzione de' magistrati locali

sopra un tal fatto. Che hanno a vedere i magistrati locali, intorno

all'uso che fanno liberi cittadini d'un comune diritto?

Yoi, signor Cadorna, scusate questi e simili soprusi con dire

che lo Stato non & infallibile. Per questo appunto che non e in-

fallibile, non dovreste attribuirgli un'autorit& si sconfinata, di

essere cio^ unico potere sovrano neH'ordine giuridico. Yoi ag-

giungete che lo Stato, bench& unico potere sovrano, nondimeno

ha sopra di se una legge eterna, immutabile, divina. Ma, se

siete cattolico come pretendete, dovete ammettere che giudice e

interprets di questa legge eterna, immutabile, divina, non 5 esso
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Stato, ma la Chiesa; a cui nella persona degli Apostoli fu detto

da Cristo: Ite docete omnes gentes... docentes eos servare omnia,

quaecumque mandavi vobis
l
. Lo Stato dunque dee obbedire alia

Chiesa, per ci6 stesso che dee obbedire alia legge eterna di Dio,

di cui la Chiesa e banditrice e maestra.

Ripiglierete che la bisogna, intesa cosi, non vi garba, e che voi

intendete parlare della legge eterna, in quanto ha origine pura-

mente naturale. Ma allora confessate schiettamente di non esser

cattolico e di volere scristianeggiare la societa, richiamandola al

puro naturalisnio, che alfine mette capo nel despotismo pagano.

Dicemmo nel despotismo pagano : perch&, rimossa la Chiesa, il

solo arbitrio di chi ha in mano il potere si erge in norma suprema

della civil convivenza, e 1' uomo diviene servo dell' uomo.

II.

Lezioni elementari di Fisica di Mons. GIUSEPPE EUBBINI pro-

fessore di fisica e matematica nel Seminario di Bologna.

Fascicolo 3. "Bologna, tipografia Arcivescovile, 1882. In 8

di pagine 160. Prezzo Lire 2.

II nome del chiarissimo Prof. Rubbini 6 oggimai noto non solo

in Italia ma ancor fuori d'essa presso tutti i veri scienziati, i

quali aH'immenso tesoro di esperimentali cognizioni vogliono

sottoporre a guisa di fondamento non piil quelle ipotesi voltabili

che nello spazio di pochi lustri salgono in onore e cadono nel

disprezzo, ma quei principii di fisica razionale che reggono al

martello di ogni discussione filosofica, e che nel trascorrere dei

secoli rimangono fermi.

Egli gia pubblic6 i due primi fascicoli del Corso di fisica :

noi ne abbiamo fatta onorevolissima recensione, e al nostro giu-

dizio si accordarono i dotti. Fin ora bellamente ci mostrd che

1

MATTHEI, capite ultimo.
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il progresso della scienza si aggiusta coi principii della filosofia

scolastica; anzi che, solamente da quest! stessi principii una in-

finita di fatti naturali possono ricevere illustrazione e spiegazione.

Nel 3 fascicolo, che ci presenta il chiaro professore, si compie

il Trattato dell'acustica, ch'era gia in parte pubblicato nel 2 fa-

scicolo; e poscia seguono le sei prime lezioni del Trattato del

calore. Noteremo da prima, per cio che si attiene alfacustica,

coine il Rubbini esponga con singolare precisione e chiarezza

la teorica del timbro dei suoni data da Helmholtz, e come tratti

dei piu recenti apparati di acustica, quali sono il telefono, il

microfono, il fonografo.

Non pago di trascorrere sopra la superficie Toggetto che ha

alia mano, consider^ nella teorica del suono tutto cio che cade

sotto a'sensi e ne penetrft eziandio la natura, come penetraronla

con acutissimo ingegno gli scolastici filosofi. Onde stabili che

il suono trae origine dal movimento, che si trasmette mediante

il movimento locale, ma insieme sostenne che tale movimento

cagiona nel mezzo una speciale mutazione, la quale e percepita

dal senso delFudito ed 5 pert) specifico obbietto del medesimo,

onde risulta la sensazione del suono.

Per dire poi alcun che sopra le lezioni intorno al calore che

sono inserite in questo fascicolo, osserveremo che il chiaro pro-

fessore non si diparte dai principii della fisica razionale che

si insegnano nella vera filosofia scolastica. Egli stabilisce che il

calore & una qualita attiva dei corpi, e non gia un puro e solo

movimento delle loro molecole od atomi : propugna la vera sen-

tenza che un corpo, cio& una sostanza corporea, ha vera unita e

continuazione quantitativa e non e un aggregate di molecole

od atomi tra loro distaccati: afferma la variabilita dei volumi

reali che scende dal concetto di obbiettiva e reale condensa-

zione e rarefazione, e sopra queste dottrine spiega scientifica-

mente le varie dilatazioni dei corpi, i cangiamenti dei loro stati,

che avvengono per lo calore, il quale, impiegandosi nel produrre

questi effetti, non si rende piii sensibile al termometro, e dicesi

calorico latente.
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E qui ci permetta il lettore di proporre una qualche inter-

rogazione. II professore Eubbini, che si attiene a quei principii

di fisica rationale che sono propugnati nei corsi di vera scolastica

filosofia, ignora forse la fisica esperimentale? ne contrasta il pro-

gresso? cela quei fatti che possono smentire que' principii? per

puntellarsi, da nei sofismi o in Yoltabili ipotesi? Mente di tutto

questo. L'illustre professore, che insegna con plauso generale da

niolti anni la fisica, si mostra in essa peritissimo : si adopera con

ogni sollecitudine al suo progresso: niun fatto & celato: nulla

si pu6 ritrovare di buono e di utile nei corsi piu recenti che

corrono per le mani dei giovani nei licei, che pur non si trovi

nei suo Corso: non si puntella con verun sofisma e detesta le ipo-

tesi insussistenti. Qual ragione pertanto hanno coloro che affeN

mano esservi dissidio.essenziale fra la filosofia scolastica e la

scienza fisica? niuna affatto. Speriamo che a poco a poco saranno

tolti i pregiudizii, e la luce della verita si fara strada da se.

Intanto noi caldamente insistiamo affinche i giovani si acqui-

stino coi precedenti questo fascicolo del Eubbini, e veggano come

non discordia ma soinma concordia v' 6 tra la fisica esperimentale

e la razionale filosofia. Tornerebbe poi a sommo vantaggio se i

professori delle scuole liceali, che insegnano fisica, adottassero il

Corso del chiaro professore Eubbini; perche omai si tocca con

mano che una buona parte dei corsi che girano pei licei pubblici,

hanno ipotesi che si oppongono a parecchi fondamentali prin-

cipii certissimi della razionale filosofia ed insieme, bene studiate,

ripugnano a
7

fatti della stessa natura, e quindi a cid ch' e vero

progresso della scienza.
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BOSSI ALESSANDRO Triplice corso di omelie popolari, principal-

mente per la campagna, sopra tutti gli Evangel! dominicali dell'anno;

con altre omelie per le solennita principal!, ed alcuni discorsi di occa-

sione. Prime omelie pubblicate che ripassano quasi sempre per intero

il pezzo evangelico sotto una sola proposizione. Opera del sac. Ales-

sandro Boss!, parroco di Borsano, diocesi di Milano. Milano, libreria

editrice Serafino Maiocchi, Via Bocchetto, n. 3, 1881 (Vol. 1 fasc. 1).

In 8, di pagg. 164.

Lo scopo del ehiaro Autore e quello

di venire in aiuto de'giovani preti, che

appena terminati i loro studii ed ordinati

sacerdoti sono proposti nelle campagne

alle cure delle anime; cosi esigendo, nella

presente scarsezza del Clero, il bisogno

delle parrocchie. Molte cose egli ragiona

nella sua prefazione di cio che ha da es-

sere la spiegazione del Vangelo al popolo

del contado; se voglia farsi con frutto, e

come a quest' uopo generalmente non cor-

rispondano i molti libri che si son pub-

blicali, o si vanno pubblicando : perocche

quasi tutti, piu che dichiarare il Vangelo,

prendon da esso un soggetto morale, sopra

cui intessono il lor discorso, lasciando da

parte il resto; ovvero, se svolgono il sacro

testo lo fanno con applicazioni e con istile

poco proporzionati alia gente di campa-

gna: alia men trista, un giovine curato

che li prendesse a modello, avrebbe molto

da cercare, molto da sceverare, per attin-

gerne la materia per le sue spiegazioni.

Un corso dunque di omelie, proprio per

essi e per le anime ad essi affidate, sa-

rebbe opera quant' altra mai opportuna.
E il nostro Autore non uno, ma tre ne

offre loro, de'quali da come un saggio

ciazione. A noi sembra che esso corri-

sponda assai* bene allo scopo, da lui pro-

posto, ed abbiam ragione di sperare, che

sara il medesimo di quelli che seguiranno.

Ecco le condizioni dell' associazione :

L' opera sara divisa in 12 fascicoli di

circa 160 pagine ciascuno. Si pubblichera

un volume al mese. II prezzo d' associa-

zione da inviarsi alia Libreria Editrice Ditta

Serafino Maiocchi, Milano, Via Bocchetto

N. 3, e per lo Stato L. 12 per 1'este-

ro L. 14 sempre compresa Faffranca-

zione postale.

E libero fare il pagamento in due rate

eguali, una all'atto della sottoscrizione,

F altra a meta dell' opera ossia dopo pub-

blicato il volume sesto.

La pubblicazione dell' opera e certis-

sima essendo gia pronto tutto il materiale.

Chi procurera dieci associati avra la

undicesima gratis.

Si avverte inoltre, che pagate le spese

di stampa, Favanzo che ne risultera sara

impiegato dalFAutore in sollievo dei chie-

rici poveri, student! nei Seminarii.

In fine dell' opera si dara la Concor-

danza del Rito romano col rito ambro-

siano.

in questo fascicolo con cui apre 1'asso-

BRICOLO FRANCESCO Vedi FARRENC CESARIA.
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CALENDAEIO-CATALOGO per r anno 1882, arricchito di una

massima spirituale per ogni giorno; e di un tratto storico relative

alia Gompagnia di Gesii. Anno I. Modem, tip. Pontif. ed Arciv. del-

I'lmmacolata Goncezione, 1881. In 16, di pagg. 156. Prezzo cent. 25.

GAUGING ANTONIO --La questione di Monaco-Montecarlo. Osserva-

zioni dell'avv. Gaucino Antonio (Estratto dal giornale L'Unita Cat-

tolica}. Torino, 1881, tipografia Subalpina di Stefano Marino, Via

Bertola, 21.

Ricorderanno i nostri let tori lecalunnie

d'ogni genere, che i giornali liberal! dis-

seminarono nelle lor colonne contro i

Vescovi e i sacerdoti cattolici nella que-

stione del casino di gioco di Montecarlo.

II ch. aw. Caucino rispose trionfalmenle

a quelle accuse nell'egregia Unita Cat-

tolica, mettendo in chiaro la falsitft dei

fatti, e redarguendo gli avversarii nel lato

GIRELLA GIAMBATT1STA Gli errori del protestantesimo e la verita

del cattolicismo; pel P. Giambattista Girella da Bronte, Cappuccino,

lettore emerito, ex-provinciale ed esaminatore pro-sinodale dell'Arci-

diocesi di Catania, Catania, coi tipi G. Galatola, 1882. Due volumi

in 16, di pagg. 268, 298. Prezzo, in Catania per gli associati L. 5;

fuori Catania L. 6 franco di posta. Dirigersi all' Au'tore in Catania.

All' opera incessante de' propagatori tesi fra loro. Egli riduce la questione ai

del protestantesimo fra noi, e non solo

utile ma necessario che si opponga 1'opera

incessante de' cattolici per ismascherarne

gli errori e sventarne le insidie. I prote-

stanti armeggiano non pur colla voce nelle

loro conventicole, ma anche co' libri scritti

ripetendo gli stessi sofismi e le stesse ca-

lunnie contro la Chiesa. ft uopo dunque
or co'sermoni ed or co' libri, e nell'uno

e nell'altro modo insieme, rafforzare la fede

cattolica ne'popoli, dissipando colla luce

della verita le nebbie de' contrarii errori.

stesso in cui aveano ragione : in quanto

quei principii medesimi di morale, soste-

nuti da essi per accusare il casino, erano

poi impudentemente violati in altre que-

stioni analoghe di loro interesse. Piacera

di vedere accolte insieme nel presente vo-

lumetto le osservazioni dell'illustre scrit-

tore, pubblicate sparsamente nel sopra

lodato giornale.

punti piu sostanziali, esponendo intorno

ad essi la dottrina della Chiesa e quella

de' protestanti, 1'una in opposizione del-

1' altra, e facendo rilevare con argomenti

d'ogni genere la verita della prima, e gli

assurdi e le contraddizioni che contengonsi

nell' altra. La dimostrazione sotto la penna

dell'Autore riesce limpida, chiara, convin-

cente, anche alle intelligenze popolari. E

in cio principalmente e riposto il pregio

del lavoro, il quale non e tanto destinato

ai dotti, quanto alle classi mezzanamente

istruite, che sono le piu esposte alle insidie

settarie. E appunto fra queste e da desi-

derare che esso abbia un larghissimo

spaccio.

Mosso da questo zelo il ch. P. Cirella ha

voluto fornire con quest' opera un valido

presidio alle popolazioni cattoliche contro

i molteplici inganni, onde la loro fede e

minacciata dalle sette protestanti, introdot-

CONTURSI DOMENICO -- La nomenclatura italiana-napolitana, cioe

esercitazioni pratiche di lingua, ordmate per categoria, corredate di

schiarimenti filologici alle scuole primarie e secqndarie, dal sacerdote

Serie. Z/, vol. IX, fase, 761 24 feblraio 1882
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Domenico Gontursi, professore di lingua e lettere italiane. Quinta edi-

zione, accresciuta di un indice lessicografico. Napoli, presso Morano,

Girnmatura, Rispoli e in casa dell'Autore, Strada Portanova, 8, 1881.

In 16, di pagg. 208. Prezzo L. 1,50.

GOSTAGLI AGHILLE Aldina di Stride; e gl'Italiani alia prima cro-

ciata. Racconto storico di Achille Gostagli, Pievano di Rivalto. Mo-

dena, alia tip. dell'Imm. Gone., 1881. In 16, di pagg. 610. Vendibile

ancora in Firenze presso L. Manuelli libraio.

Piuttosto che un romanzo, e questa la quale, come fu costume di altre donne

una storia della prima Crociata ;
tanto il in quei tempi, si accompagno coi suoi

eh. Autore e accurate e fedele nel ritrarre fratelli, per prender parte con essi ne' tra-

le cagioni ed i fatti principali di quella vagli, ne'pericoli e ne'meriti della guerra.

eroica impresa. II romanzo vi e innestato, Sotto questo doppio rispetto il racconto

per renderne piii aggradevole la lettura storico deH'illustre Pievano di Rivalto e

con le vicende fortunose di una giovinetta ;
non poco pregevole.

GOSTANTIN1 VITTORIO Institutiones theologiae moralis, auctore

Victorio Gostantini archid. eccl. cath. Aquipendientis. Pars altera,

de communibus hominum officiis erga Deum, erga seipsos, erga pro-

ximum; et de officiis cuiusque status particularibus. Prati, typis

Raynerii Guasti, MDGCCLXXXI. In 16, di pagg. 400. Prezzo L. 3,

presso 1'editore-libraio Ranieri Guasti.

Nella rivista che facemmo (quad. 742) maggior sodczza alle teoriche, e sicurta

del 1 vol. di questo corso di Teologia mo- alle applicazioni pratiche, tornava a gran

rale del ch.ArcidiaconoVittorio Costantini, risparmio di tempo. Noi vedemmo come

noi ci intrattenemmo in particolare del me- Pegregio Autore supero nel primo volume

todo che P Autore si propose di tenere, e assai felicemente le non poche difficolta

tenne di fatto in quella parte delPopera, che alia pratica esecuzione si attraversa-

nell'ordinare le sue istituzioni di morale. vano. Lo stesso siamo lieti di poter af-

Questo era di trattare le question! col me- fermare di questo secondo volume. Esso

todo piii rigorosamente scientifico, stabi- e diviso in quattro libri, che trattano degli

iendo bene in ogni materia i principii, e ufticidelPuomo verso Dio; verso sestesso;

facendoli valere con appropriate applica- verso il prossimo; e degli ufficii proprii

zioni nelle conseguenze. 11 che oltre a dare degli stati particolari.

DE BARBEREY Elisabetta Seton, e il principio della Ghiesa cattolica

negli Stati uniti di America; per la Signora De Barberey, recata in

lingua italiana da Patrizio Filicchi. Bologna, tip. Pont. Mareggiani,

Via Volturno, n. 3, 1881. Due vol. in 16, di pagg. 592, 524. Prezzo

dei due vol. L, 5, 50 ? Vendibile ancora presso L. Manuelli libraio in

Firenze.

Grande fu il favore che incontro in vescovi se ne rallegrarono con PAutrice,

Francia la Elisabetta Seton della si- e ne commendarono altamente il merito.

gnora De Barberey. Non solo i giornali Ma cio che potra per avventura sembrare

cattolici ne fecero alti elogi, ma parecchi a molti in tal soggetto piu autorevole,



BIBLIOGRAFIA 595

come testimonianza per nulla sospetta, e

il voto delPAccademia francese, la quale

dopo F esame accurate delF opera fattone

dall'accademico sig. Patin, decreto all' il-

lustre Autrice il premio di 2,500 franchi.

Crediamo bene riportare in gran parte il

parere del chiaro scienziato, siccome quello

che da un adeguato concetto del lavoro.

Senza esitazione, egli dice, FAccademia

ha posto nel primo luogo, con la retri-

buzione di un premio di fr. 2500 un libro

non meno pregevole per F interesse che per

Faffetto, il quale ha per titolo: Elisabetta

Seton e il principio della Chiesa Cat-

tolica agli >tati Uniti per la signora

De Barberey. Nata Elisabetta nel 1774

a Nuova-York da un dotlo medico Ric-

cardo Bayley, unita nel 1794 a Guglielmo

Magee-Seton di nobile famiglia scozzese,

compagna gia della sorte degli Stuardi,

da' prima protestante di ardente zelo,

quindi dopo un penoso viaggio in Italia...

convertita al cattolicismo, che sotto i suoi

occhi professavano con ardente pieta al-

cuni suoi amici
;
male accolta ed anzi per-

seguitata per la sua conversione al suo

ritorno nel paese native tuttavia intolle-

rante del Cattolicismo
;
ridotta dal rovescio

della fortuna e dalF abbandono dei suoi

parenti ad accettare per vivere la direzione

di una scuola di fanciulle; cangiando

quindi insensjbilmente, per le ispirazioni

della sua ingegnosa ed attiva carita, Fumile

scuola in una importante istituzione reli-

giosa, ben presto affiliala all'Istituto delle

Suore di Carita di S. Vincenzo de'Paoli,

che propagossi per la fondazione della

medesima Signora in tutti gli Stati del-

FUnione: ecco i principal! tratti di una

biografia che aprendosi con le scene della

guerra per F Indipendenza, ed avendo per

iscioglimento lo sviluppo della Chiesa Cat-

tolica in America, acquista la importanza

di una storia. In questo quadro in cui fanno

si bella mostra gl'illustri missionari fran-

cesi, gloria piii tardi del nostro episcopato,

accanto ai Dubourg, accanto ai De Cheve-

verus brillano di dolce e commovente splen-

dore le virtu veramente evangeliche ed il

carattere particolarmente amabile di Elisa-

betta Seton. Mentre e una santa e altresi

una donna, il cuor della quale resta aperto

ai sentimenti piii teneri di figlia, di sorella,

di sposa, di madre. Afflitla senza tregua

da perdite domestiche le piu sensibili, il

patetico accento del suo dolore traspira

attraverso F espressione della sua rassegna-

zione cristiana. II racconto interrotto da

eloquent! estratti dclle sue lettere e del

suo giornale, e per se stesso di uno stile

commovente, bene appropriate al sogget-

to. II ch. Filicchi, i cui genitori, cogli

esempii e coi consigli cooperarono tanto

alia conversione di Elisabetta e che poi ha

conlinuato con la. famiglia Seton le antiche

relazioni, ne ha fatta una fedele versione

italiana, alia quale auguriamo il medesimo

incontro che ottenne F opera originale.

DEL CORONA VITTORIO Una visita ai luoghi Santi. Lettere e

appunti del canonico Vittorio Del Corona. Seconda edizione con ag-

giunte. Modena, tip. Pont, ed Arciv. deU'Imm. Cone., 1881. In 16,

di pagg. 296. Vendibile ancora presso L. Manuelli libraio in Firenze

al prezzo di L. 1,50 'franco.

Raccomandiamo di nuovo questo de- discorremmo nel nostro quaderno 741 an-

lizioso libro del ch. Canonico Vittorio nunziandone la prima edizione.

Del Corona, rimettendoci a cio che ne

DI JORIO ANTONINO MARIA Vita, virtiu doni e miracoli di S. Be-

nedetto Giuseppe Labre, pellegrino francese, nuovamente scritta in

occasione di sua solenne Canonizzazione seguita F8 dicembre 1881,
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per P. Antonino Maria Di Jorio, Maestro agostiniano, membro del-

Talma universita Pontificia di Firenze ecc. Napoli, pei tipi di Sal-

vatore Marchese, Monteverginella, n. 21, 1881. In 8, di pagg. 288.

Vendibile alia tip. e libr. della S. Famiglia, Lorenzo Lapegna, Trinita

Maggiore, 42, e presso L. Manuelli libraio in Firenze, al prezzo di

L. 3 franco di posta, e per 1'estero di L. 3,40.

ECO (L') DEL PUBGATORIO. Anno XIII, XIV. Volumi XXV
e XXVI. Bologna, Presso la direzione del Periodico, 1880, 1881.

Due vol. in 16, di pagg. 384 ciascuno.

ERGOLANI LUIGI II limite nella economia delle forze o Pevoluzioni

definite. Eeggio Calabria, stab. tip. di Luigi Geruso fu Gius. 1882.

Ufl opuscolo di pagg. LXVIII in 8.

Sono poche pagine, ma scritte da un

uomo di forte ingegno, di erudizione non

comune, e di ammo libero da ogni ser-

vilita. Non solo egli sdegna d' inchinarsi,

come da troppi si fa, all'idolo dell'evo-

luzionismo ateo, ma con libera mano lo

scuote e ne fa apparire da piii lati la de-

bolezza e Pinanita.

Potra sembrare ad altrui che il chiaro

filosofo si accomodi di soverchio allo stile

della scuola moderna per sovrabbondanza

di erudizione scientifica e letteraria, e per

concetti che dal generico passano facil-

mente all'astruso. Ma non e raro a tro-

varsi, massime fra i filosofanti dei nostri

di, chi la sobrieta dell' erudizione ascrive

ad ignoranza e la schietta perspicuita a

difetto di studii profondi. Percio non dee

dispiacere se taluno dei filosofi di sana

dottrina usa dello stile che oggi e in

maggior pregio e favore presso le scuole

che egli combatte, chiudendo cosi la via

ai pregiudizii estrinseci, che potrebbero

diminuire 1' effetto dei suoi ragionamenti.

Tale fu, crediamo, 1'intento eziandio del

ch. Autore, che la scuola moderna novere-

rebbe senza dubbio, e con ragione, fra i

primi suoi scrittori, se il suo bell'ingegno

si adoprasse al servigio non della scienza

ma delPateismo scientifico.

FARRENG GESARIA Due educazioni: di Cesaria Farrenc. Traduzione

dal francese del sac. Francesco Bricolo, direttore del Gollegio Conv.

Gordellina di Vicenza. Treviso, prem. tip. ist. Turazza, 1881. In 16,

di pagg. 86.

E un grazioso raccontino, il quale col

diverse esempio di due operai, mostra i

contrarii effetti di due diverse educazioni.

Erano due fratelli. L'uno di essi contento del

proprio stato da opera alPeducare la prole

cristianamente secondo la sua condizione.

L' altro, consigliato dalla ambizione, vuol

procacciare al proprio figliuolo una istru-

zione superiore, perche possa conseguire

un alto posto nella societa. Ma con questo

egli fabbrico la rovina morale e sociale del

proprio figlio, il quale, disprezzato dai com-

pagni per la vile origine, sfornito di mezzi,

tormentato e tradito dalP ambizione e per

essa rinnegato il proprio padre, e ridotto

all'ultima disperazione. Fortuna per amen-

due che rit(ovano un asilo nelle amorose

braccia del savio fratello e del figliuolo

di lui, che ne procurano la riconciliazione

e gli accolgono in seno alia loro famiglia.

La conclusione morale del racconto e di

somma importanza, perche tende a me-

dicare una delle piaghe piii funeste della

presente societa, che e la mania delle
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class! inferior! di levarsi in alto sottraendo istruiti e degli ambiziosi, che sono una

cosi le braccia alle art! ed alia agricoltura, delle cause principal! della corruzione e

moltiplicando il numero dei mezzanamente miseria sociale.

FERRANTE ANTONIETTA E MARIANNINA Poesie di vario ar-

gomento delle giovani Antonietta e Mariannina Ferraote di Alvito.

Praia, tip. di Ranieri Guasti, 1881. In 16, di pagg. 40.

Sono assai graziose per semplicita ed Ferrante. Yersano per lo piu sopra sog-

eleganza queste poche poesie delle due getti religiosi, e fan trasparire assai bene il

buone sorelle Antonietta e Mariannina candore e la pieta delle giovani autrici.

FERRIS AGHILLE Memorie dell' inclito Ordine gerosolimitano, esi-

stenti nelle isole di Malta, descritte da Achille Ferris, autore della

Descrizione storica delle Chiese di Malta e G-ozo, della Storia

Ecclesiastica di Malta, e di altre opere ascetiche e letterarie. Malta,

tip. di G. Busuttil, 133, Str. Ferni, 1881. In 8, di pagg. 418. Yen-

dibile presso i signori librai-editori A. Aquilina e G, Valletta, Strada

Reale, n. 58, al prezzo di fr. 3,50.

ft una compiuta storia dell' inclito geste, e i monument! lasciati nelle isole

Ordine gerosolimitano di cui si narrano di Malta. E di non poca importanza non

le origini dalla sua prima istituzione, le solo dal lato storico, ma anche dal reli-

vite dei suoi membri piu illustri, le loro gioso e civile.

FILIGGHI PATRIZ10 Vedi DE BARBEREY.

FRIGERI CARLO Tesoretto spirituale di ammaestramenti e preci in

vantaggio delle monache, compilato dal sac. Garlo Frigeri, miss. ap.

Bologna, tip. Pont. Mareggiani, 1881. In 32, di pp. 254. Prezzo cent. 50.

GESUITI (I). Ghe cosa siano i Gesuiti. Modena, tip. Pont, ed Arc.

dell' Imm. Gone., 1882. In 16 pice., di pagg. 138. Prezzo L. 1. Vendibile

ancora presso L. Manuelli libraio in Firenze.

L'Autore di questo volumetto ha rac- fuorche per quel che ne hanno scritto e

colto in poco tutto quello che si suol dire ne scrivono i nemici della Chiesa, adope-

da tanti contro i Gesuiti e vi risponde con randosi di avvilire, sotto nome di gesui-

una batteria di ragioni, di fatti e di do- tismo quanto 6 di piu sacro nel cattoli-

cumenti, che conquidono chi non voglia cismo, pensiamo che sia opera santa dif-

rinunziare al senso comune. II metodo poi fondere questo libro, il quale potra di-

e dilettevole, e sciolto e franco lo stile, singannare piu d'uno dei molti che usano

In un tempo nel quale da tutti si vuol guardare le cose cogli occhi e giudicarli

discorrere dei Gesuiti, senza conoscerli colla testa altrui.

MANNO ANTONIO -- Una scorsa nel mio portafogli. Notizie e carte

sparse sopra i monumenti Torinesi, il Re Garlo Alberto, Garlo Botta

ed altri illustri, radunate da Antonio Manno. Torino, fratelli Bocca,

librai di S. M. MDGGCLXXXI. In 8, di pagg. 64.

Sono accotte in questo volumetto no- le cose alle quali si riferiscono : ed anche

tizie ed aneddoti di vario genere, se non di queste andra debitrice la storia all'au-

sempre importanti per se stessi, non isfor- tore Cav. Manno si chiaro per tanti egregi

fliti peru di interesse pei personaggi o per lavori sulla storia patria.



598 BIBLIOGRAFIA

MARTORELLI 1GINO Viaggio in Savoia sulle tracce di S. Francesco

di Sales, con raccolta di sue massime, fatto nell'agosto del 1881 dal

can. Igino Martorelli. Vercelli, tip. lit. Guidetti Francesco, 1881.

In 16, di pagg. 146.

E questo un nuovo fiore, tutto olez- di S. Francesco di Sales, e PAbbazia di

zante di pieta e di grazie letterarie che 1'A., Altacomba. Alle descrizioni egli aggiunge

chiaro per altre opere simiglianti, offre alia le notizie piu degne di memoria di quei

gioventu italiana. Egli narra il suo viaggio luoghi medesimi, e in particolare un corn-

in Savoia, per visitare i piu insigni mo- pendio della vita di S. Francesco di Sales,

numenti e memorie religiose che accoglie con 1'aggiunta di scelte massime del Santo,

quella provincia. I principal! sono il San- La lettura ne riesce, non sappiamo se piu

tuario della SS. Vergine di Myans, la dilettevole o piu utile.

chiesa di Annecy in cui si venera il corpo

MASSAROLI GIRO II Gonte Giovanni. Novellette di Giro Massaroli.

Bagnacavatto, per Luigi Serantoni e figlio, 1882. In 8, di pagg. 14.

II chiaro Autore col suo solito stile novellette, che senza offendere per nulla

pieno di grazia e vivacita racconta alcune la morale, rallegrano dolcemente Panimo.

MINIGHINI BENEDETTO I blasoni, monumenti di storia nella fac-

ciata del duomo di Napoli. Idee del commendatore Benedetto Minichini,

cavaliere d'onore di spada e cappa di Sua Santita ecc. ecc. Napoli,

Gomm. G. Be Angelis e figlio, tip. di S. M. il Re d' Italia, Portamedina

alia Pignasecca, 44, 1881. In 8 gr. di pagg. 90.

Non v'e citta di qualche nome nel- giori. II ch. Autore fa una erudita ras-

PEuropa, che non possieda insigni ricordi segna di cotesti ricordi della pieta dei

della pieta, con cui ndbili e doviziose fa- napoletani ne' principali sacri monumenti

miglie concorsero largamente a promuo- di quella citta, e piu particolarmente nel

vere il divin culto colla edificazione di Duomo; mirando a muovere a nobile gara

sontuosissimi templi ed altri sacri monu- la presente generazione, perche sull'esem-

menti. Di questa pieta, dove anco taccia pio che ne da la gentil Firenze, fornisca

la storia, fanno fede le armi gentilizie, che quell'augusto tempio di una facciata con-

li adornano, anche come stimolo ai po- veniente alia sua grandiosita.

steri di emulare gli esenipii de'lor mag-

MISSION1 D'OBIENTE. Un secondo sguardo alle missioni d'Oriente.

Appunti di una recente visita ad Aghion Oros, Monte Athos. Grotta

Ferrata, coi tipi della Badia, 1881. In 16, di pagg. 126.

II presente opuscolo e stato ispirato Monte Athos non omette veruna occasione

al suo autore dal vivo desiderio della di far notare tutto cio che puo agevolare

riunione degli scismatici di Oriente alia dalla parte degli oriental!, specialmente per

Chiesa Cattolica. Animate da questo zelo rispetto alle buone disposizioni religiose,

egli nel render conto della sua visita al il desiderate rilorno al centro cattolico.

MORELLl MARCO S. Dorotea. Dramma storico di Monsignor Marco

Morelli di Lugo, Gameriere d'onore di Sua Santita, musicato dal-

1'egregio maestro Giuseppe Pozzetti, socio delPAccademia filarmonica
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di Bologna; con la storia del martirio della & Vergine, e degli altri

martiri, convertiti da lei, scritta dal medesimo Autore. Faenza, dalla

tip. di Pietro Gonti, 1881. In 16 p., di pagg. 116. Prezzo L. 1.

Assai raramente noi raccomandiamo

le opere drammatiche, essendo per se

stesso difficile il genere, e facile 1'incor-

rere, nella esecuzione, in parecchi incon-

venienti. Ma questo dramma lirico di Mons.

Marco Morelli sopra S. Dorotea, merita

una eccezione essendo non meno prege-

vole per la parle letteraria, che per la

morale e religiosa.

NOVUM IESU CHE1ST1 TESTAMENTUM. vulgatae editio-

nis etc. Tornati, typis soc. S. loannis Evang. DescleX Lefebvre et

soc. 1878. Un vol. in 32.

Annunziamo questa bellissima edi-

zione del Nuovo Testamento della celebre

tipogralia di S. Giovanni Evangelista della

Societa Desclee-Lefebvre, per avvertire cbe,

non solo questo libro, ma ancora tutti gli

altri libri liturgici ed ascetici pubblicati

dalla tipografia medesima si trovano ven-

ne e il corrispondente. Da altri annunzii

che abbiam fatti, i lettori nostri sono in-

formati che oltre i tipi elegantissimi rossi

e neri, con fregi ed ornamenti singolari,

i libri della detta societa si vendono pure

legati con una squisita perfezione, a varii

prezzi.Questo Nuovo Testamento in rustico

dibili in Roma alia Libreria Spithover, che costa franchi 5.

PICCOLA B1SLIOTECA DEL S. CUOEE. Eoma, ufficio del

Messaggere del S. Cuore.

II ch. P. Antonio Maresca Barnabita

si adopera con ammirabile zelo, special-

mente con la pubblicazione di scelte opere

ed opuscoli, a propagare la divozione verso

il SS. Cuore di Gesii, questi sono com-

presi nel titolo generale di Piccolo, bi-

blioteca del S. Cuore che si pubblica

a dispense. Ne rechiamo ad esempio i se-

guenti usciti ultimamente alia luce. 1* II

Cuore di Gesii consolato nella SS. Euca-

ristia colla pratica della comunione ripa-

ratrice. Prezzo Cent. 15. 2 L'ora Santa

con Gesii agonizzante nel Getsemani

Prezzo Cent. 20. 3 Raccolta di novene e

tridui con varie considerazioni in onore

del SS. Cuore di Gesii. Prezzo Centes. 65.

POLETTO GIACOMO La dottrina di Dante Alighieri intorno al tri-

plice elemento religioso, civile e letterario. Discorso deirab. prof. Gia-

como Poletto. Modena, coi tipi della societa tipografica, antica tip.

Soliani, 1881. In 8, di pagg. 54. Prezzo L. 1.

II prof. Ab. Poletto e chiaro per divina commedia, sul fondamento degli

altri lavori sopra 1'Alighieri. Nel presente

discorso, che ha per soggetto la dottrina

del sommo poeta nel triplice rispetto, re-

ligioso, civile e letterario, egli fa come una

sintesi delPalta sapienza del divino poeta

in ordine alle educazione dei popoli, pro-

curata con le sue opere, segnatamente colla

eterni principii di religione e di morale.

Come antitesi della influenza della lette-

ratura di Dante sulla vera civilta egli

cpntrappone la immorale e falsa scuola

del verismo moderno, la quale, ove po-

tesse reggere, ad altro non condurrebbe

che alia barbaric.

PULGI FRANCESCO Florilegio Nisseno; o notizie biografiche degli

uomini del clero secolare e regolare di Caltanisetta, che si sono di-
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stinti per pieta, per opere e per dottrina, del sac. Francesco Pulci,

membro della Societa Siciliana per la Storia patria in Palermo, e socio

rappresentante 1'Accademia Dante Alighieri di Catania. Galtanisetta,

ufficio tipografico di B. Punturo; Piano del Collegio, n. 78, 1881.

In 16, di pagg. 88. Prezzo L. 1,50.

Anche Caltanisetta vanta i suoi uo- la diligenza ed accuratezza nel ricercarne

mini illustri del clero secolare e regolare, le obliate notizie. II presente florilegio

dei quali il ch. Sacerdote Pulci tesse ac- doveva essere, nella sua intenzione, la

curate biografie in questo suo Florilegio. quarta parte dell'opera. Egli ha creduto

Noiannunziammonelnostroquaderno 759 meglio anticiparne la pubblicazione, per

la prima parte della storia Ecclesiastica di fame un opuscolo separate, attesa P im-

Caltanisetta del medesimo autore, com- portanza di tali memorie.

mendandone i pregi segnalati, massime per

QUARESMI FRANCESCO -- Historica theologica et moralis Terrae

Sanctae elucidatio, auctore P. F. Francisco Quaresmio Ordinis Mi-

norum. Editio secunda a P. F. Cypriano de Tarvisio recognita et

adnotata. Secundi voluminis pars prima. Venetiis, typis Antonellia-

nis, 1882. In 4 gr., di pagg. 400. Prezzo fr. 17, 50.

Siamo alia prima parte del secondo il Libro IV, ed il Libro V. II primo di

volume della classica opera del P. Fran- essi e composto di dieci capi, ciascuno dei

cesco Quaresmi, sulla Terra Santa. Nel- quali dichiara i luoghi santi che si incon-

Pannunziare questa nuova pubblicazione, trano in altrettante peregrinazioni dal

noi accennammo in breve (quaderno 739, porto di loppe fino alia santa Citta. II V,

pagina 95-6) i rari pregi che adornano la e diviso in tre capitoli, nei quali per modo

detta opera, resi anche piu preziosi per di pellegrinaggio PAutore descrive il tem-

le aggiunte e le correzioni del P. Cipriano pio della Resurrezione, del S. Sepolcro e

da Treviso, che ne cura Pedizione. Questa dei luoghi memorabili contenenti nell'am-

prima parte, che ora si pubblica, contiene bito del Calvario.

R1CCI DOMENICO Casus Theologiae moralis universae per Domi-

nicum Riccium, historiae ecclesiasticae professorem Ecclesiae me-

tropolitanae mutinensis canonioum poenitentiarium etc. Editio altera.

Tomus primus. Un vol. in 8 di pag. 350.

Questa seconda edizione de'casi di co- per ottenere la facolta d' amministrare ai

scienza del Canonico Ricci di chiarissima fedeli il Sacramento della Penitenza. Tanto

memoria, curata dall'egregio suo fratello piii che PAutore segue fedelmente la dot-

D. Pietro vantaggia la precedente per trina di S. Alfonso de'Liguori, e per6 i

Paggiunta delle quistioni, dalPAutore pro- suoi giudizii sono sanissimi e degnissimi

posie e disciolte, intorno a temi non co- d' essere seguitati. Fra breve uscira alia

muni, e segnatamente ad rrori che oggidi luce anche il 11 volume che avra un'Ap-

infestano non poche menti. Per siffatta pendice in cui sono contenute tutte le

ragione, e molto piu per la sodezza e soluzioni dei casi dallo stesso Autore pub-

perspicuita delle soluzioni, quest' opera blicate nel Calendario Diocesano dal-

e utilissima in modo speciale ai novelli Panno 1862 a tutto il 1880.

sacerdoti, che si apparecchiano all'esame
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E1TUALE EOMANUM etc. In 32. Veggasi NOVUM IESU
CHRISTI TESTAMENTUM.

ROMUALDO (P.) DELL'ADDOLORATA Regola del Terz'Ordine di

Penitenza istituito dal serafico Padre S. Francesco per coloro che vi-

vono nelle loro case, confermata e dichiarata dai Sommi Pontefici,

esposta a norma delle loro bolle e degli statuti dello stess' ordine, dal

Rmo P. F. Romualdo dell'Addolorata, Definitore Alcantarino della

Provincia di Lecce. Seconda edizione. Napoli, tip. della Pia Gasa

dell'Addolorata, Vico Rosario di Palazzo, 25, 1881. In 16 p., di

pagg. 240. Prezzo cent. 60.

RUSSO-LEANZA ANTON1NO II vero patriota; pel sac. Antonino

Russo-Leanza, lettore Basiliano da Troina. Libro di lettura istruttiva-

educativa-preservativa, ad uso del popolo, delle famiglie, delle scuole.

Volume primo. Catania, tip. di Giacomo Pastore, 1831. In 16, di

pagg. 340. Prezzo L. 1,50 presso 1'Autore.

II ch. Autore si propone con questa pieta verso Dio. Egli svolge nel volume

sua operetta di dare la giusta idea del

vero patriota, compendiandola in queste

tre qualita, accennate dalFApostolo San

Paolo, che sono: La sobrieta verso se

stesso, la giustizia verso il prossimo, la

pubblicato la prima di esse, esponendola

nei varii sensi che comprendono i varii

doveri delPuomo verso se stesso, consi-

derati nell'ordine fisico, intellettuale e

morale. Attendiamo il seguito del lavoro.

SGARPINI AMBROGIO- Profili storici del liberalismo in Italia, dal 1859

sino ai giorni presenti, scritti daH'avv. Ambrogio Scarpini. Crema,
ottobre 1881. In 16, di pagg. 146. Prezzo L. 1.

La dimostrazione che prende argomento

dai fatti, e la piu efficace per convincere

anche le menti piu rozze, II popolo ita-

liano fu crudelmente ingannato dal libe-

ralismo, il quale per mezzo dei suoi capi

prometteva felicita di ogni genere alia na-

zione, ove si potesse recare in mano la

somma delle cose e governarla a suo pia-

cimento. Le credule popolazioni porsero

purtroppo 1'orecchio alle fallaci lusinghe;

ed in qual modo il liberalismo abbia man-

tenuto le sue sperticate promesse, e cosa

che vede ognuno. Si puo dire con una

formula altrettanto vera quanto semplice

ehe il liberalismo e riuscito a rovesciare

stilla povera Italia un cumulo infinito di

mali, che sono proprio il contrario di quel

cumulo inflnito di beni con cui lusingava

le cupide speranze delle turbe. Or questa

formula e per 1'appunto il tema del pre-

sente opuscolo. II ch. Autore coi suolpro-

fiU storici del liberalismo in Italia dal 1859

sino ai giorni presenti, disegna un quadro

esatto e fedele di cio che nel corso di questi

anni ha operato fra noi il liberalismo. Noi,

egli dice, non iscriveremo ne tutti ne per

disteso le varie geste del liberalismo dopo
il 1858, che a cio fare penne migliori della

nostra occorrerebbero ;
e d'altra parte ci

porterebbe a tessere non piu un opuscolo

ma una storia di parecchi volumi. Ci li-

miteremo quindi a segnare i profili di al-

cune delle piu notevoli di tali geste, oe-

cupandoci solo un po' minutamente di

quelle occorse in Roma, a particolarmente

dei tanti ed enormi danni derivatme alia

Italia si nell' ordine materiale e si nel mo-

rale. E cio e piu che d'avanzo per

mettere in piena evidenza il suo assunto.

Chiunque leggera queste pagine rimarra
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senza dubbio convinto del gran mostro

che e il liberalismo, o si consider! nei suoi

principii sovversivi di ogni ordine, o nelle

sue opere distruttive della morale e della

religiohe, o nelle sue conseguenze che rie-

scono sempre alia infelicita compiuta dei

popoli da lui tiranneggiati.

SILONIO D. MATTIA La Vergine. Istoria della gran Madre di Dio.

VerceW, tip. di G. M. Manferti, 1881. In 16, di pagg. 180. Prezzo

L. 1,25.

Lo scopo che si propone il ch. Aulore

narrando la storia della vita di Maria SS.,

e quello principalmente di ravvivare la

fede e il sentimento religiose nella odierna

societa, ammorbata in gran parte dal soffio

della incredulita, ed in altra parte anche

maggiore dalla apatia e dalla indifferenza

in materia di religione. Percio egli da prin-

cipio fa come uno specchio sinottico della

storia del popolo ebreo, in quanto piii

prossimamente si attiene al Messia, e di-

chiara in particolare la profezia di Da-

niele che prenunzia determinatamente il

tempo precise della sua venuta. II che

vale una prova storica e irrefragabile della

verita divina del cristianesimo. Mettendosi

poi nella narrazione della Vita della gran

Madre di Dio, egli la va esponendo con-

forme i document! evangelici e le piu fe-

deli tradizioni delP antichita ;
studiandosi

allo stesso tempo di innestarvi savissime

osservazioni, analoghe al fine propostosi in

questa operetta. Chi ne fara soggetto di

devota lettura, ne sara non solo giovato

nell' intelletto quanto a ravvivare la fede,

ma eziandio nella volonta per crescere

nella divozione verso il divin Salvatore e

la sua Madre SS.

SLANCI DELL'ANIMA che sospira il solo amor celeste. Yentune-

sima edizione. Napoli, tip. e libr. di A. e Salvatore Festa, 1881.

In 32, di pagg. 96. Prezzo cent. 20.

SPADINI GIOVANNI BATTISTA La corona mistica di quindici rose;

ossia il Rosario della Beata Vergine Maria Madre di Dio. Rime po-

polari del sac. Giovanni Battista Spadini; precedute da una notizia

storica sul Rosario, e seguite da appendice poetico-sacra. G-enova,

tip. Arciv., 1881. In 16, di pagg. 394. Prezzo L. 2,50.

Lo scopo di questo libro e indicate dal tenzione della quale, per natura inclinata

medesimo ch. Autore nella sua prefazione.

Cantare, egli dice, in Rime popolari il

Rosario di Maria SS. alia maggior gloria

della Madre di Dio e madre nostra, ed in

omaggio a quella cara divozione che Ella

stessa, Vergine clementissima sono circa

seicentosettantacinque anni si degnava in-

segnare al suo servo, i'inclito Patriarca

S. Domenico e per esso al mondo quale
mezzo efficacissimo per ottenere il di

Lei possente patrocinio, e il tine di que-

sla operetta. Essa e dettata per la gioventu

cattolica di ambi i sessi; a richiamar 1'at-

a tutto cio che sa di gaio, si e creduta

opportuna la veste poeica. E chi non co-

nosce la potente attrattiva che le arti no-

bilissime, Poesia e Musica, sorelle germane,

posseggono sugli animi giovanili? A noi

sembra che egli abbia convenevolmente

raggiunto il suo scopo, ordendo la sua

Mistica Corona di analoghe poesie in istile

semplice e piano ma olezzanti di divota

pieta. Alle mistiche rose della Corona pre-

cedono divote considerazioni ed altre poe-

sie che sono come preamboli ai misteri

del rosario.
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Sono quest! due altri monument! polo. E bene che sieno conosciuti anche

dello zelo pastorale dei nostri Vescovi nel fuori delle rispettive diocesi pei saggi

promuovere, per mezzo della celebrazione provvedimenti che contengono, appropriati

dei SJnodi diocesan!, le virtu cristiane e la alle tristi condizioni dei tempi che corrono.

disciplina ecclesiastica nel clero e nel po-
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TREVISO (DA) P. GIPRIANO - Vedi QUARESMI FRANCESCO.
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ctore Ubaldo Ubaldi presbytero romano SS. liter, professore. Vol. III.

Introductio exegetica, seu hermeneutica biblica, cum duplici appen-

dice. Accedit adumbratio archaelogiae biblicae. Eomae, ex typ. poly-

glotta S. G. de propaganda fide, MDCCGLXXXI. In 8, di pagg. 722.

Ci contentiamo di semplicemente an- secondo si puo argomentare il merito non

nunziare questo terzo volume del prestan- comune anco di questo terzo, che racco-

tissimo corso di Sacra Scrittura del ch. mandiamo in modo particolare, insieme

professore Ubaldo Ubaldi. Da ci6 che am- coi precedent! ai professor! di S. Scrittura.

piamente discorremmo del primo e del
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Nel nostro quaderno 741 annunziammo altre dieci lezioni per dottrina erudizione

la prima parte di queste Lezioni su Giobbe cultura di stile e frutto di pratiche ap-

del ch. canonico Teol. Emmanuele Ungaro. plicazioni per nulla inferior! alle prece-

Questa seconda ed ultima parte contiene denti.

VANNUCGHI OLIVO II Giudizio universale, ossia la seconda veriuta

del Figlio di Dio sulla terra. Poema di Olivo Yannucchi, Lucca, lip.

Landi, 1881. In 16, di pagg. 236. Prezzo L. 2.
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tonio di Venezia, nella ricorrenza della sua solenne beatificazione.

Libri due. Monza, tip. e libr. de'Paolini di L. Annoni e G., 1881,

In 8, di pagg, 184.

Vita del Beato Carlo da Sezze, laico professo dei Minori Riformati
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liana, 1881. In 8, di pagg. 342.

ZAMBONI GAMILLO Ammonimenti per novelli sposi. Operetta del

can. D. Camillo Zamboni. Bologna, tip. Pont. Mareggiani, Via Vol-

turno, n. 3, 1881. In 32, di pagg. 138.

Gli ammonimenti che il ch. Cammillo ch. Autore vi ha messo del suo chiarezza

Zamboni indirizza nel presente volumetto ed ordine nella esposizione, forza ed effica-

ai novelli sposi, sono tutt' oro di sana dot- cia nel persuadere, ed una facile comuni-

trina, dedotta dalle Sacre Scritture e dai cazione per mezzo di uno stile semplice

SS. Padri, e i piii opportuni nelle infe- ed abbastanza colto.

lici condizioni dei tempi che corrono. II

ZACCARIA D. ANTONIO Tesoro di racconti istruttivi ed edificanti

ad uso specialmente dei Parrochi, Gatechisti ed Istruttori della gio-

ventii per D. Antonio Zaocaria di Faenza. Seconda edizione migliorata

ed accresciuta con una appendice di racconti sopra Maria Santissima

analoghi ai temi del mese di maggio del P. Muzzarelli. Bologna, tip.

Pontif. Mareggiani, 1882. Un vol. in 12, di pagg. 583.

Colle calde parole con cui raccoman- prezzo di lire 2, 50 presso 1'Autore in

dammo la prima, raccomandiamo questa Faenza, presso la tipografia pontificia Ma-

seconda edizione del presente volumetto. reggiani in Bologna e presso L. Manuelli

il cui solo titolo fa vedere 1'utilita pra- libraio in Firenze.

tica che se ne pu6 ritrarre. Si vende al
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Firenee, 23 feUbraio 1882.

I.

ROMA (Nostra corrispondenza) Interrogatorio di Mose il Vecchio. In ottanta

anni di vita egli sempre si servi in Germania ed a Trento di sangue cristiano.

Necessiti di questo sangue nei riti ebraici. Che questo sangue dee essere di un

fanciullo maschio ed ucciso nei tormenti. E perche.

Degli ebrei di Trento, tutti implicati nell' assassinio del B. Simoncino,

le cui confession! sono riferite in quella parte del processo che si conserva

neH'Archivio vaticano, non ci resta a udire che Mosfc il vecchio. Giacche

quantimque il processo vaticano, dopo 1' interrogatorio del detto Mose,

contenga ancora quello del suo figliuolo Mohar col quale si chiude, non

credererao tuttavia di dover riferire anche questo non importante al nostro

proposito se non che in quanto, nulla aggiungendo di nuovo, diraostra

anche esso e conferma (il che basti qui accennare) colla sua Concorde

testimonianza la verita dei precedent*. E qui conviene ricordare il gia

altrove accennato : cioe che due, ed ambedue finora ignoti fuorche a po-

chissimi, sono gli esemplari autentici ed original! che ancora si conservano

sopra 1'atroce martirio del B. Simoncino; dei quali il piu pieno ed intero

si conserv6 sempre nell'Archivio vescovile di Trento fino, crediamo, alle

guerre napoleoniche, quando dovette essere trasportato nella Biblioteca

palatina di Vienna. Dovendosi per6 quel processo esaminare in Roma per

ordine di Papa Sisto IV, ne fu cavata copia autentica della sola parte

principale, contenente i soli interrogatorii che finora riferimmo e finiremo

di riferire in questa corrispondenza. La quale copia fu procurala a Roma
dal celebre e dottissimo Fra Battista dei Giudici (Le Iudici~b,us) del s. d.

dei Predicatori, da Finale in Liguria, Vescovo gia di Ventimiglia, poi di

Amalfi ed infine di Patrasso in partibus infidelium; di cui parla 1' Ughelli

nelF elenco dei Vescovi AlUntimiliensi sotto il numero ventesimo secondo

a pagina 307 del tomo 3 della sua Italia sacra, Venetiis, 1718. E

questo e il processo vaticano di cui solo ci servimmo fin ora; riserbandoci

di ricorrere all' altro piu compiuto, quando e come fara al nostro propo-

sito, seguendo Fampio e fedele sunto che ce ne serbo il chiarissimo

P. Benedetto da Gavalese nella sua Dissertazione apologelica e nei'

Monument* della chiesadi Trento: opere da lui stampate quando era

ancora in Trento ed a sua libera disposizione tutto 1'Archivio vescovile.

E poich finora gia demmo piu che bastevoli saggi del testo latino degli
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interrogator!!, ne ci sembra conveiiiente, -per non aridar troppo per le

lunghe, di continuarne qui la doppia edizione in latino ed in volgare; ed

inoltre gli eruditi possono, volendo, o negli original! di Vienna o nella

copia autentica vaticana o nelle stesse opere sopra citate del P. Bonelli,

verificare 1'esattezza e fedelta della nostra version^ noi perci6 ci con-

tenteremo d'or innanzi di questa (salvo in certi punti piu degni di nota)

anche per procedere innanzi nella narrazione con maggior disinvoltura

e minor incomodo dei lettori.

Or dunque venendo all' interrogators di Mose, e da sapere innanzi

tutto che egli era chiamato il Yecchio, Moises antiquus, sia perche

ottuagenario e quasi decrepito, sia per un certo titolo di onore, quasi

come ora si chiamano certi altri Onorevoli, Venerandi e Venerabili;

siccome quegli che per la sua lunga esperienza era versatissimo in tutte

le tradizioni dei riti rabbinici. Sapemmo, infatti, gia da Tobia nella cor-

rispondenza precedente che Mosk il Vecchio fu colui che consigH6 che

il corpo del fanciullo dovesse essere punto (quod corpus pueri deberet

pungi) non dicendo il perche ; ma soltanto che era cosa ottima e

conveniente: quod optimum et conveniens erat pungere puerum. E

sapremo anche, fra poco, che gli fu conferito 1' onore di dare al fanciullo

la prima tanagliata nella mascella destra e la presidenza, in generate, di

tutto il misfatto. Da soli dieci anni egli abitava in Treuto dove era ve-

nuto, come pressoche tutti gli altri ebrei di Trento, dalla Germania

dov
1

era nato in (sic) Sbircemberg, da un certo Samuele. Ed era ospite

di Samuele suo nipote, nella cui casa era anche la Scuola o Sinagoga

diretta, come pare, dal vecchio Mose e teatro del barbaro assassinio. E
benche egli, non facendo casa da se, non passasse perci6 per capo o

padre di famiglia, aveva per6 un figliuolo detto Mohar, col cui inter-

rogatorio si chiude, come dicemmo, quella parte del processo di Trento

che si trova nell'Archivio vaticano.

E fu, in primo luogo, ammirabile 1'apparente ingenuita con cui il

vecchio Mose si mostr6 ignaro di tutto cio che egli appunto e principal-

mente aveva operate. Giacche interrogate (Folio LXXXF, (sic), ma
dee essere LXXXXV recto) che dica come fu trovato il fanciullo e

chi era presente, allora, giurando che Dio non lo potesse mai aiutare,

se egli e tutti gli altri ebrei non sono innocent! della morte di quel fan-

ciullo (disse): che non si dee credere che egli ne altro giudeo abbiano

fatto questo: perche nei dieci precetti di Mose fu comandato da Dio ai

giudei di non uccidere nessuno e di non mangiare sangue. E per questo

gli ebrei tagliano le gole degli animali che vogliono mangiare, perche il

sangue ne esca meglio; e ne salano le carni perche il sangue sia meglio

seccato. E dice che ora possono essere trentacinque anrii clacche egli

Mose senti dire che nella terra di Marano un cristiano che era nemico

degli ebrei prese un fanciullo e lo pose in casa di uno di loro e poi
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1'accuso: e poi dovette confessare che egli 1' aveva portato in casa dei

giudei. E poco prima (Folio LXXXXIV verso) aveva detto che

egli non sa, ne ricorda nulla; perche e vecchio e sta in camera sua

e non bada a chi va e viene: cum sit homo senex; et moratur in

camera sua et non advertit ad euntes nee redeuntes. Ma il giorno

di sabbato dieci di giugno, finalmente, dopo molte minacce (tandem

factis multis minis) confess6, senza bisogno di tortura, ogni cosa come

segue: cioe:

Che nel giorno di mercoledl, che fu la vigilia della Pasqua di loro

giudei, egli Mose, Samuele, Angelo e Tobia trovandosi nella Sinagoga

trattarono fra loro di avere ad ogni itfodo (de habendo omnino) un fan-

ciullo cristiano da ammazzare e da cavarne il sangue. E cosi finalmente

(et sic finaliter) ordinarono e commisero a Tobia che dovesse procurare

il fanciullo, promettendogli del bene (promittendo sibi Thobie de fa-

ciendo de bono). La quale promessa de faciendo de bono a Tobia, se

s'incaricava di trovare un fanciullo, e anche ripetuta letteralmente da

Samuele nel suo gia riferito interrogatorio. Dove (Folio L recto) narro

che : il giorno di mercoledi fu incaricato Tobia di parlare con un certo

Lazaro di Allemagna che era di passaggio (advena) ed abitava in casa

di Tobia e similmente con un certo Davide pure di Allemagna ambedue

ebrei e mercanti (forenses) che abitava in casa di Samuele e tentare

se volevano pigliarsi loro quell' incarico (illud onus). Ma risposero che

non volevano incaricarsene (se intromittere in ilia re) perche volevano

andare nella riviera del territorio di Brescia a comperare limoni per

portarli in Allemagna : Volebant ire in ripariam territorii Brixiensis

ad emendum de citronis causa portandi iUos in Alemaniam... Allora

Tobia si offerse perche egli aveva molta famigliarita coi cittadini di

Trento,ed era amato da tutti, essendo il medico di molti: quia habebat

magnam familiaritatem cum civibus Tridenti ed ab omnibus dilige-

batur quia pluribus civibus medebatur. E percio non temeva di andare

per le vie della citta nel giorno del giovedi Santo dopo cessato il suono

delle campane; nel qual tempo vietato agli ebrei di uscire dalle loro

case e girare per la citta. Gombinata la quale commissione o mandato,

Tobia disse : Vedete che queUo che to vi prometto di fare e una cosa

grande e pericolosa: ed io non vorrei che dopo fatto I'a/fare mipa-
gasle col dirmi: grazie tante. Nollem quod, post perfectum negotium,
vos solveretis mihi dicendo: grates tibi. Gui Samuele e gli altri rispo-

sero che Tobia andasse pure a fare la commissione e che fin d'ora pro-

mettevano di fargli del bene: ex nunc promittebant de faciendo sibi

de bono.

Or tornando all' interrogatorio di Mose, costui seguito narrando che

portato il fanciullo in casa di Samuele, egli Mose discese nella camera

che e dinanzi alia Sinagoga; la quale sta in casa di Samuele. Questi fece
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sedere lui Mose sopra un certo banco e poi Samuele prese il fanciullo

che era cola e lo pose in seno di lui Mose (posuit ilium in gremio

ipsius Moisi). E poi egli prese una certa tanaglia di ferro e con essa

estirp6 un poco di carne al lato destro sopra la mascella del fanciullo.

E similmente poi fece Samuele, e, come crede, anche Tobia. E siccome

usciva sangue dalla mascella, uno degli astanti teneva una certa scodella

di stagno (de piltro) dove lo raccoglieva. E quindi egli stesso, colla

stessa tanaglia, estirp6 un po' di carne dalla gamba destra del fanciullo

al lato esterno. E similmente fece Samuele... E poi tutti i giudei present!

cogli aghi che avevano in mano punsero il detto fanciullo. Ed egli punse

tre o quattro volte. E poi con un 'certo coltello egli pupugit dictum pue-

rum in summitate virge col coltello che ha il manico nero e col col-

tello delle carni e non col coltello del latte: cum cultello qui habet

mamibrium nigrum et cum cultello a carnibus et non cum cultello a

lacte. E dice che e costume suo di portare due coltelli in una fodera

(duos cultellos in una vagina) dell' uno dei quali si serve pei latticinii

e dell'altro per le carni,

Mose e Samuele sedenti sul detto banco presero poi il detto fan-

ciullo e se lo posero in mezzo tenendolo diritto in piedi tra loro. Ed egli

Mose sedendo dal lato destro del fanciullo teneva il suo braccio destro

steso: e cosi faceva Samuele sedendo dal lato sinistro. E mentre stava

cosi in forma di uno che fosse posto in croce, tutti gli giudei presenti

cogli aghi che avevano in mano lo pungevano : ed alcuni dicevano queste

parole ebraiche : cioe (sic) tratto, nisi, assarto senidecarto cho, iesse,

attoloy le fuoscho folis timo ch iesso: le quali parole significano (sic)

tu sei martirizzato come Gesu Dlo dei Cristiani sospeso: E cosi

possa accadere a tutti i nostri nemici ; intendendo dei cristiani. E gli

altri rispondevano: Amen. E mentre ci6 si faceva, il fanciullo morl. Ag-

giungendo che lo tennero nei detti tormenti circa una mezz' ora o poco

piu. E si ricorda che quando egli colla tanaglia voile strappare le carni

della mascella, e non poteva perche e debole e decrepito (cum sit im-

becillis et decrepitus) allora Tobia 1' aiut&. E che Samuele pose un certo

fazzoletto (fazolum) intorno al collo del fanciullo col quale egli Mose e

Samuele gli stringevano il collo. E che i presenti ed aiutanti alle cose

predette erano Samuele, Israele suo figliuolo, Mohar figliuolo di lui Mose,

Bonaventura figliuolo di Mohar, Vitale Bonaventura cuoco, Tobia ed egli

Mose. E che Angelo non fu presente all' uccisione : ma bensi fu tra gli

assistenti al eonsiglio dove si tratto di avere il fanciullo. La quale nar-

razione gia udita anche da Samuele volemrao qui far ripetere (benche in

alcuni luoghi riassunta ed abbreviata) a Mose il Vecchio; sia perehe si

veda quanto essa sia del tutto conforme, anche nei minimi particolari,

alle precedent! di Samuele e di altri, secondo che appare da tutto il

processo ; sia ancora perche si abbia quinci un' rdea sempre piu chiara
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della crudelissima barbarie con cut gli ebrei chi sa quante volte osser-

varono finora questo loro empio rito talmudico, a contumelia di Gristo,

a sfogo d'odio contro i cristiani, e principalmente a salute spirituale,

come cabalisticamente credono, delle anime loro.

Interrogator perche uccisero quel fanciullo a quel modo? Rispose
che 1' uccisero a quel modo in memoria del Dio dei Gristiani Gesii cbe

fu cosi trattato; e per suo disprezzo e contumelia; E CHE ANCHE LO FANNO

PER AVERNE IL SANGUE. Et quod etiam fadunt CAUSA HABENDI SANGUI-

XEM. La cagione principale dell' uccisione del fanciullo e la necessity

di avere il suo sangue per servirsene come ora e noto. Posto poi che 1' uc-

cidano, profittano dell'occasion per isfogare il loro odio, crudelta, disprezzo

e contumelia a Gristo ed ai cristiani.

Interrogate a che uso (ad quid) si servono di quel sangue? Rispose:

che se ne servono a questo scopo: perche nel giorno di loro Pasqua,

prima di cena, ogni padre di famiglia giudeo piglia un poco di sangue
cristiano e lo pone in un bicchiere pieno di vino: il quale bicchiere pone

sopra la tavola. Ed intorno alia tavola stanno tutti i membri della fa-

miglia. II padre pone il dito nel suo bicchiere e col dito bagnato asperge

la mensa dicendo certe parole ebraiche ; seguendo cosi a narrare cio

che gia udimmo dagli altri, e che e inutile perci6 di qui ripetere. Ma

importantissimo a riferirsi e invece ci6 che segue. Cioe che (Folio
LXXXXVII verso) E SOMMAMENTE NECESSARIO (SUMME NECESSARIUS)

il sangue del fanciullo cristiano ai padri di famiglia. E se vi fosse qualche

giudeo povero che non potesse averlo, sarebbe scusato (excusaretur). E

quel giudeo e piu lodato tra loro e si stima migliore nella fede giudea,

il quale piu si serve del sangue di un fanciullo cristiano. ET ILLE IUDEUS

MAGIS LAUDATUR APUD IPSOS ET IN FIDE IUDAICA MELIOR HABETUR QUI PLUS

UTITUR DE SANGUINE PUERI CRISTIANI. E perci6 gia dicemmo altra volta

che in quest' affare dei riti talmudici e dell' uso del sangue cristiano bi-

sogna guardarsi appunto dagli ebrei che passano per piii divoti e per piii

osservanti e sono perci6 stimati ne' ghetti come veri e pii ebrei ; giacche

ILLE IUDEUS MAGIS LAUDATUR QUI PLUS UTITUR DE SANGUINE PUERI CRISTIANI.

Quanto agl' inosservanti, ai liberi pensatori, agl'indifferenti, a quelli che

amano passare per cristiani od almeno vogliono esser detti israeliti,

quasi per vergogna d' essere chiamati ebrei, costoro, i quali tra noi sono

anche i piii, e sperabile che almeno si astengano dal manifestare il loro

innato odio al cristianesimo con questo here e mangiare il sangue nostro.

Interrogate Mose come possa essere vero questo (ciofc che il sangue

cristiano sia necessario ai giudei); mentre prima della Passione di Gesu

Gristo non vi erano cristiani: e cosi non potevano gli ebrei servirsi di

sangue cristiano? Rispose: ci6 essere vero. Ma che allora, secondo la

legge di Mose, era comandato agli ebrei che nel giorno di Pasqua ogni

padre di famiglia pidiasse del sangue di un agnello maschio senza mac-
tierie U, vol. /*, fasc. "61 39 25 /e&truio 1&S4
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chia e di quel sangue ponesse sopra i limitari delle porte delle loro case.

La quale usanza e ora tolta; ed in suo luogo ora gli ehrei si servono del

sangue di un fanciullo cristiano il quale bevono come sopra disse. Si

legge infatti nell'Esodo (XII, 7): Et sumcnt de sanguine eius (agni)

ac ponent super utrumque postern et in superliminaribus domorum,
et (14) celebrabitis cultu sempiterno. Ma ora gli ebrei ne uccidono piii

1'agnello ne col suo saague, figura del sangue del Redentore, bagnano

piii le loro porte : giacche dicono che tutte queste ceremonie non si pos-

sono da loro celebrare fuori della Palestina. Bensi usano la nuova cerimo-

nia del sangue cristiano, secondo Tinvenzione ed il capriccio dei Rabbini.

Che se costoro, fin dal quinto secolo dell'era cristiana, quarido si compilo il

Talmud, inventarono quest' uso del sangue cristiano e del sangue (notisi

bene) di un fanciullo innocente, surrogate a quello dell' agnello pasquale,

ci6 non e certamente senza misterio, come gia accennammo altrove; ed

induce a credere che veramente, come meglio chiariremo altrove, i Rab-

bini piii dotti e piii versati nella Cabala ossia Tradizione della antica

Sinagoga, abbiaao sempre avuto qualche serio sospetto sopra la venuta

del Messia Redentore in persona di Gesu Gristo col cui sangue perci6

(cioe col sangue innocente di un fanciullo cristiano) essi tentano ora ca-

balisticamente di santificare, a modo loro, la loro dispersa razza.

Interrogate se un altro sangue umano (cioe di non cristiani) sia buono

all' uso di loro ebrei, o se piuttosto sia richiesto il sangue di un maschio

o di una femmina o se di un giovane o di un vecchio : An alius san-

guis humanus sit bonus... et an magis requiratur quod sit sanguis
masculi vel femine et an iuvenis vel senis : Rispose che e necessario

(quod necesse est) che quel sangue sia sangue di un fanciullo cristiano

maschio e non femmina e che non sia di eta maggiore di sette anni.

Interrogato se quel sangue di un fanciullo cristiano maschio e mi-

nore di sette anrii estratto per salasso (per flomiam) (sic) o per altra

incisione di carne valga alle loro cerimonie? Rispose che no: e che e

necessario (est necesse) che quando tale sangue si estrae dal fanciullo

cristiano egli sia tormentato e cruciato (idem puer tormentctur et cru-

cietur) e che muoia nei tormenti e nel cruciato: altrimenti quel sangue

non vale : aliter non valet tails sanguis. E ci6 fanno e cio dicono es-

sere necessario per fare pessima ricordanza di Gesu Gristo Dio dei cri-

stiani che fu sospeso e che fu maschio e non femina e che vitupero-

samente e turpemente mori in croce e nei tormenti 11 che basta bensi

a spiegare 1'uccisione dei cristiani in generale in odio di Gristo. Ma non

basta a spiegare psrche il crisliano ucciso nei tormenti debba essere un

fanciullo e non un adulto o indifferentemente o 1'uno o 1'altro. Ne molto

meno perche poi, dopo sfogato cosi quel loro odio a Gristo con quel-

Tassassinio barbaro, gli ebrei conservino il sangue e lo bevano e lo man-

gino e con esso benedicano la mensa, e di esso pongano sui loro fanciulli
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circoncisi ed altrimenti, come si vedra, se ne servano v credendo che quel

sangue in si varii modi da loro adoperato giovi alia salute spirituale

delle anime loro e dei loro bambini. Non e dunque la contumelia di

Gristo la sola ne la principale ragione di questi infanticidii ed usi san-

guinarii degli ebrei. E ve ne dee essere un' altra piu recondita cioe la

gia accennata, la quale di tutti quegli usi e riti fornisce probabile e

chiara spiegazione.

Poi fu interrogate Mose: Dove loro Giudei hanno scritte queste

cose e chi istitui loro tutti questi riti. Ubi hoc habent scriptum ct

quis eis instituit istud? La quale domanda fu gia fatta a Samuele,

come i nostri lettori si debbono rammentare. II quale rispose in sostanza

appunto come ora Mose: cioe: Che presso loro giudei ci6 non si trova

scritto: ma cosi si dice tra i dotti e periti nella legge: e ci6 si ha per

successione di memoria: e si tiene segreto tra loro giudei. Eespondit

quod apud ipsos iudeos non reperitur scriptum. Sed inter ipsos ita

dicitur apud doctos et peritos in lege, et istud habetur ex successione

memoriae: cioe per tradizione verbale. Ed e vano perci6 il cercare

di questi riti sanguinarii cenno veruno nel Talmud stampato o scritto

e negli altri libri talmudici e rabbinici. Nei quali soltanto si trovano i

principii donde si arguisce 1'odio ferocissimo contro i cristiani che forma

ora pressoche tutta la religione, la coscienza e la pratica degli ebrei per-

suasi di essere i soli veri padroni del mondo hsciato loro in eredita

dalle promesse della legge. E perci6 non solo non si fanno scrupolo, ma
si credono tenuti in coscienza di riprendersi il loro con tutt' i mezzi e

danneggiare quanto possono i loro nemici goim, cioe gentiU, cioe ora

cristiani, perche nemici di Dio ed ingiusti detentori di tutto ci6 che non

e ancora venuto in mano loro. Ma da questo solo odio ebraico anticri-

stiano non si pu6 arguire punto nulla che valga a spiegare come e perche

gli ebrei credano (secondo che anche apparisce da processi e confessioni

recenti) che il sangue di un innocente cristiano, appunto perche cristiano

e perche innocente, sia assolutamente necessario per la salute spiri-

tuale delle anime loro: cosi che quell' ebreo e tra loro tenuto per piii

santo, che piii usa del sangue cristiano. Per fermo questa e cosa che non

si trova scritta in nessun libro talmulico, e che, appunto per questo,

e per essere molto probabilmente in uso anche presentemente (giacche e

cosa necessaria e di rito) merita di essere posta in quella maggior luce

che fmora sembra esserle mancata.

Interrogato Mosk se, secondo la legge di loro giudei, sia ordinato

che possano tutti essere presenti al tormento e dissanguamento dei fan-

ciulli cristiani : An secundum legem ipsorum iudeorum sit ordinatwn

quod (sic) possint interesse quando dicti pueri cristiani cruciantur

et eripitur sanguis? Rispose che no. Ma che, secondo il consiglio dei

dotti giudei (secundum consilium doctorum) si dice che le donne e i
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minori di trediei anni non devono assistere all'uccisioae, e neanche sa-

perlo (mulieres nee masculi minores XITI annis non debent interest

quando dicti pueri interficiuntur, nee etiam illud debent scire) perche

le donne ed i minori di tredici anni sono facili e leggieri (faciles et

leves) e non sarmo tenere il segreto. Non soltanto, dunque, questo

segreto uso del sangue cristiano non e scritto nel Talmud ne in altro

libro rabbinico, ma neanche e permesso alle donne ed ai giovani ebrei

di esservi presenti, perche la cosa ha da mantenersi segreta tra i pru-

denti e savii che sanno soli mantenere il segreto. Ed e veramente pro-

digioso che ci6 sia rimasto sempre di fatto segreto, anche nei tempi

presenti di vera luce: e che a mala pena se ne possa ora quasi parlare

e scrivere, come se fosse cosa che assolutamente non si pu6 nominare

neanche ad ammaestramento dei cristiani. Dei quali artifizi usati ad im-

pedire ad ogni modo la manifestazione di questo gran segreto giudaico,

dovremo a suo luogo riferire curiosissimi particolari.

Interrogato poi Mose (Folio LXXXXFIII recto) come abbia

fatto nei tempi passati per avere del sangue? Rispose che gia da died

anni non si cur6 di averne, perche nel detto tempo sempre abit6 in casa

di Samuele (suo nipote): e non era padre di famiglia. Giacche i soli padri

di famiglia sono quelli che debbono averne: solipatres famiUas sunt

illi qui DEBENT habere, [e che se ne servono. E dice che prima di questi

dieci anni, abitando egli nella citta di Spira circa trent'anni fa, ed avendo

cola famiglia egli ebbe un po'di sangue. di fanciullo cristiano da un

certo giudeo Isaac detto Rotpoch della citta di Elsas: a quodam iudeo

Jsaac, dicto Rotpocht de civitate de Elsas. E che possono ora essere

quarant'anni in circa dacche egli abitando in Sbirterberg (che era la

sua patria per quanto un ebreo pud avere patria) ebbe del detto

sangue da certi giudei cola abitanti del cui nome non si ricorda. E che

circa cinquant'anni fa abitando egli nella citta di Magonza ebbe del detto

sangue da un certo giudeo detto Sveschint di Golonia : del qual sangue

mangio e si servi, come sopra disse. Le quali notizie evidentemente

non possono essere state strappate che dalla forza della verita: nessuno

essendo capace di suggerire od insinuare a nessuno la narrazione di fatti

cosi specificati e risalenti a mezzo secolo prima della narrazione. E cosi

sempre piii si vede quanto comune e sparsa dappertutto nei ghetti, special-

mente di Germania, fosse allora quest' usanza barbara ed empia del sangue

cristiano: e quanto perci6 debba fondatamente credersi che anche negli

altri paesi corresse lo stesso rito prima e dopo il secolo decimosesto.

Ma dopo questo processo di Trento, die in quel secolo fece grandissimo

romore (meno per6 di quello che era nato a fare: e ci6 per circostanze

che ci riserbiamo di dichiarare) pare che gli ebrei specialmente d'ltalia,

nieglio invigilati e posti in ben naturale timore, non si servirono quasi

piii che di sangue polverizzato a modo di Mo armeno e di poJvere di
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wattone: ambedue somigliantissimi nel colore al sangue in polvere. In

Oriente pero, come in paese piii atto a tali misfatti per mancanza di

polizia severa e non venale, piii facilmente poterono sempre ottenere del

sangue fresco: secondo che anche si mostra da recenti processi.

Interrogato infme come conosceva (in quelle variecitta) che quello

era vero sangue di un fanciullo cristiano: ad quid cognoscebat ilium

esse sanguincm pueri cristiam? Rispose che i predetti dai qualilo com-

pero avevano le lettere testimonial! fatte dai loro superiori (litterds testi-

moniales facias a suis supcrtorfbus) dalle quali si faceva fede (fiebat

fides) che i portatori di quelle lettere erano persone fide e che quello

che portavano era vero sangue di un fanciullo cristiano. Appunto come

aveva anche riferito Samuele, secondo che vedemmo piii sopra. Col

che fu finite 1' interrogators di Mose il vecchio e con esso finisce, in

sostanza, nella parte che specialmente ci importa, tutto il processo vati-

cano.Giacche T interrogatorio che ancora segue dai Folio CIIII verso

al CVI verso di Mohar figliuolo di Mose nulla aggiunge, come gia di-

cemmo, di nuovo al finora saputo dai precedent! e soltanto ne conferma

colla sua Concorde testimonianza 1'esattissima verita. Donde, insomma,

si ricava che ogni ehreo osservante, degno di questo nome, e obbligato

anche presentemente, in coscierza, a servirsi nel cibo, nella bevanda,

nella circoncisione ed in varii altri riti della sua vita religiosa e civile

del sangue o fresco o polverizzato di un fanciullo cristiano, sotto pena

di mancare alia sua legge, e di passare tra i suoi connazionali per un

cattivo ebreo. II che quanto sia vero e quanto fedelmente si osservi an-

che nel secolo presente lo vedremo, a Dio piacendo, con ogni evidenza

nella prossima corrispondenza.

II.

COSE KOMAtfE
1. Scopo e limiti della missione del signer Yon Schlozer presso la S. Sede 2, Schema

dei poteri discrezionali chiesti dai Governo prussiano per la mitigazione del

Kuttur-kampf 3. Pubblicazione dell' Enciclica : Etsi Nos del 15 febbraio;

giudizii e congetture dei diarii.liberali di Uoma. 4. Discorso del S. Padre ai

RH. Parrochi di Roma, e Predicatori quaresimali.

1. II signor Yon Schlozer, come abbiamo annunziato in questo vo-

lume a pag. 491, dopo esstre stato a Washington per presentare al

Presidente della Repubblica degli Stati uniti le lettere che metteano ter-

mine alia sua rappresentanza germanica presso quel Governo, si ricon-

dusse a Berlino, ov'ebbe reiterate conferenze col Cancelliere principe di

Bismark, e fu onorato di varie udienze dell'imperatore Guglielmo I;

pass6 per Monaco di Baviera, ove pure fu trattato a grande onore da

quella Corte e confer! coi Ministri; da ultimo fu di ritorno a Roma il
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3 febbraio, per ripigliare le pratiche uffieiose di cui e incaricato dal

Bismark presso la Santa Sede, a fine di determinare, con iscambievole

accordo, un modus vivendi per cui, rimanendo in tutto il loro vigore le

Leggi di maggio, pure abbiasi una discreta mitigazione del Kultur-

kampf, impegnandosi il Governo ad applicarle men rigidamente.

Gia nel 1880, alii 20 maggw, il principe- di Bismark avea, all' in-

tento di tal mitigazione, presentato alia sanzione del Landtag (Camera

dei deputati) di Prussia, uno schema di legge per poteri discrezionali,

circa 1'applicazione di quelle Leggi di maggio che per sette anni tiran-

neggiarono i cattolici prussiani, distrussero gli Ordini religiosi d'ogni fatta,

anche quelli dedicati esdusivamente ad opere di carita pei poveri, e

desolarono quasi tutte le Diocesi e parrocchie di quel reame, orbate dei

loro legittimi pastori e percib senza amministrazione dei Sacramenti. La

Camera dei deputati sanci, non senza qualche modificazione, la legge

suddetta, ed il Governo la promulgo quale noi 1'abbiamo trascritta nel

vol. Ill, di questa nostra Serie XI, a pag. 371-73.

Le disposizioni di codesta legge pei poteri diswezionali doveano ces-

sare d'aver vigore col giorno 1 gennaio del corrente anno 1882. Ed il

principe di Bismark pur sentiva il bisogno di rendere, almeno in parte,

la dovuta giustizia agli oppressi cattolici, benchk non potesse piii spe-

rare di comprare per tal modo i suffragi del partito del Centra, cresciuto

a piii di 106 uomini risoluti ed incrollabili nel loro proposito di esigere

Tabrogazione od almeno la totale revisione delle Leggi di maggio. Per-

tanto il Cancelliere present6 al Landtag un nuovo schema di legge, per

rinnovazione ed ampliazione di codesti poteri discrezionali; di che ab-

biamo parlato in questo stesso volume a pag. 373-74. Nella Voce delta

Verita n. 20 pel 25 gennaio e recitato un sunto ufficiale della esposi-

zione di motivi che precede e spiega tale schema di legge, la quale si

venne discutendo in piu sedute del p. p. febbraio, e notantemente in

quella dell' 11 di detto mese.

In questa tornata, come pubblico UAllgemeine Zeitung, il deptitato

Windthorst chiese al Ministro del culto se il Governo per mezzo del

sig. Von Schlozer, od in altro modo, trattasse colla Curia per una revi-

sione materiale delle leggi di maggio colla seria intenzione di una con-

clusione; inoltre, se il disegno presentato dovesse avere un carattere

durevole, o se si avesse la ferma intenzione di proporre in breve una

revisione delle leggi di maggio.
II Ministro del Culto dichiar6, che il sig. Yon Schlozer e autorizzato

a trattare colla Curia sull'attuale disegno; e che avendo le trattative

un corso favorevole, era a prevedersi che gli si darebbe il pieno potere

per ulteriori colloqtiii. II Governo mantiene il punto di vista dichiarato

nella prima lettura, secondo il quale il Regolamento formale dei limiti

fatto da una partc sola tra Stato e Chiesa, non esclude un accordo
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materiale colla Curia. Una parte delle proposte del progetto, segnata-

mente quella del 4, 6 ora di earattere appunto durevole, un'altra parte

naturalmente discrezionale. II Governo non fc pel momento in posizione

di andare piu oltre di quel che si faccia col progetto.

Alia replica del Windthorst, che 'secondo ci6 non poteva contarsi sopra

una revisione fondamentale, il Ministro dichiar6, che non fc assolutamente

esclusa per s& la possibilita di tma revisione organica, ma per il mo-

mento il progetto era I'estremo, su cui poteva concepirsi un accordo.

Briiel propose, che si abolisse 1'esecuzione della legge per la parte ri-

guardante il giuramento degli amministratori Episcopali, nonchfc la legge

del sequestro. I liberali naztonali, i Conservator! ed i Conservator! liberi,

si dichiararono contro il progetto. Del resto fu deciso, che nella Com-

missione avesse luogo una seconda lettura
; che la votazione della prima

lettura sarebbe solamente eventuale e non pregiudiziale.

La Nerd Deutsche Zeitung pubblic6 poi la s-eguente nota : Al tele-

gramma, che il sig. Yon Schlftzer abbia istruzioni di non entrare a Roma
in questioni di principio, finch^ non sia fmita la discussione nel Landtag
sul progetto ecclesiastico, la stampa cattolica aggiunge: Si scorda che

lloma pud aspettare. Supponiamo che la notizia del telegramma sia

tsatta : pare in ogni caso che gl' inconvenient! di fatto nella Chiesa Cat-

tolica non siano poi tanto deplorevoli come si afferma di continue da

quella parte, se Roma pu6 aspettare con tanta tranquillita. Evidentemente

si attribuisce al Governo un interesse maggiore per la popolazione cat-

tolica che non alia Curia.

2. Dalle dichiarazioni del Ministro del Girlto nel Landtag, quali sono

esposte falYAIlgemeine Zeitung b evidente il soggetto delle trattative

del Von Schlozer, che ^ un puro componimento di fatto secondo la nuova

legge pei poteri discresionaU. Potendo i nostri lettori desiderare di co-

noscerne il testo, per valutare 1'importanza delle concessioni offerte, tern-

poraneamente, dal Bismark, noi lo trascriveremo quale fu, con 1' espo-

sizione di motivi, pubblicato anco uelYUnifd Cattolica n. 17 pel 21

gennaio p. p.; ed ognuno potra, paragonandone le disposizioni con quelle

della legge del 1880, da noi riferita nel vol. Ill, a pag. 371-73, apprez-

zare a un dipresso le buone disposizioni del Bismark e renders! ragione

fin d'ora dei risultati che si sperano, a favore dei cattolici prussiani,

dalle negoziazioni del Von Schlozer con la Santa Sede.

Art. l.'Gli articoli 2, 3, 4 della legge 14 luglio 1880 sono rimessi

in vigore a partire dal giorno della pubblicazione della presente legge.

Art. 2. Un Vescovo, che, in virtu dell' articolo 24 della legge

12 maggio 1873, fu revocato giudizialmente, pu6 dal Re essere ricono-

sciuto Vescovo dell'antica sua diocesi.

Art. 3. 11 Ministero & autorizzato, con gradimento del Re, a deter-

minare i principii secondo i quali il ministro del cirlto pu6 dispensare
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dall'adempiere alle condizioni degli articoli 4 e 11 della legge 11 mag-

gio 1873, e permetterea preti stranieridi esercitare funzioni ecclesiastiche

uffiziali o le funzioni enumerate nell'art. 10.

Art. 4. L'articolo 16 della legge 11 maggio 1873 e surrogate colle

seguenti disposizioni: L'opposizioiie del Governo (alia nomina di fun-

zionari ecclesiastici) non pu6 aver luogo se non quando la persona seelta

dall'autorita ecclesiastica non pu6 accettarsi per ragioni civili o politiche,

e specialmente se non ha ricevuto una educazione conforme alle prescri-

zioni della presente legge. I motivi di tale opposizione debbono essere

indicati. I richiami contro I'opposraone del Governo possono essere pre-

sentati al ministro dei culti riello spazio di trenta giorni. La decisione

del ministro e inappellabile.

Art. 5. 11 Ministero potra in alcune circoscrizioni autorizzare i sa-

cerdoti, i quali avessero adempiuto alle condizioni -prescritte dalla legge,

o che ne fossero stati dispensati, ad esercitare le funzioni ecclesiastiche,

senza che la loro nomina sia stata preventivamente notificata allo Stato,

ma questa licenza potra sempre essere annullata dal Governo.

3. Nell' Osservatore Romano n. 39 pel venerdi 17 febbraio fu pub-

blicato il testo latino con la traduzione autentica dell'Enciclica, che co-

mincia colle parole: Etsi nos, pro auctoritate, diretta all'Episcopato

italiano dal Sommo Pontefice Leone XIII, e da noi riferita in questo

volume a pag. 513 e seg.

Com' era da prevedere, i conquistatori del 20 settembre 1870 diedero

di se quello spettacolo, che sogliono dare i ladri, quando sentono pub-

blicare un bando deirautorita legittima, che raccomanda ed ordina di

vigilare sopra i malandrini e borsaiuoli, di scovarli, di denunziarli, di

combatterli. Non seppero contenersi, simulando almeno quella coscienza

d'essere in regola colla giustizia, che mold furfanti ostentano anche

quando sono gia seduti sul'o sgabello e nella gabbia della Gorte d'Assise.

Si sgomentarono gli uni, si adirarono gli altri, questi affettarono disdegno,

quelli proruppero in minacce; e tutti, mirabile accordo! riuscirono a

dimostrare che il Papa e veramente sub hostili dominations constitu-

tus; in quanto non gli si vuol permettere neppure che levi la voce, per

rivendicare quei diritti e quel dominio temporale, di cui da tutti gli Stati,

eziandio eterodossi o pagani, anzi perfmo dal Governo del Re Galan-

tuomo (ed e tutto dire!) era formatamente riconosciuto legittimo posses-

sore, come ne fecero alta professione il Lanza ed il Visconti-Venosta a

mezzo agosto 187.0.

Nori vogliamo contaminare queste pagine con gli imbratti dei portavoce

della Democrazia^ che sono soppiattamente sosten uti da repubblicani in

livrea monarchica.

Sibbene, affinche si vegga qual sia la buona fede della consorteria

padroneggiante e la dirittura e concordia dei suoi giornali in Roma, fa-
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remo qui un breve spicilegio dei giudizii che quest! recarono dell'Enci-

clica Eisi Nos del 15 febbraio p. p.

Essa contiene, dice il Diritto, organo del Depretis nel n, 49, nulla

di nuovo nella sostanza ; sono le solite lamentazioni pel potere temporale

perduto, le solite pretese al suo riacquisto. Di notevole davvero non v'e che

il momento in cui pretese e lamentazioni vengono ripetute; troppo chiaro

essendo come si miri a preparare il terreno per la prossima lotta politica. >

Chi aggiustasse fede al Diritto crederebbe dunque che 1'Enciclica sia

tutta d'indole politica.

Ma no. Ecco un altro organetto del Depretis, che pero suole stridere

piu forte degli altri dello stesso negozio; e dice dell'Enciclica precisa-

mente il contrario. Ecco le sue parole nel n. 61 pel venerdi 17 febbraio.

Essa ha carattere essenzialmente religioso, ed, astrazione fatta da

qualche tocco qua e la sui pericoli, che minacciano la fede cattolica in

Italia (causa naturalmente i suoi presenti ordinamenti politici ed il pre-

dominio delle perniciosissime sette che da tempo hanno posto in essa

il loro seggio) le allusioni d'indole politica non sono frequenti ne viru-

lente. Gosl il Popolo Romano.

Qual dei due servitori del Depretis ha ragione, essendo chiaro che

1'uno dice nero quel che 1'altro dice bianco?

II Monitore, n. 47, ci vede quello che ben pochi hanno potuto vederci.

Per esso 1'Enciclica e un ordine ai clerical? di rinunziare, in parte e per

ora, alia massima: Ne eletti ne elettori. Ecco le sue parole: Quanto al

significato di esso documento, basti dire che e un vero e deciso invito che

si fa al partito clericale, di scendere nella lotta. Dopo la raccomandazione

gia volta a'cattolici perche non tardassero ad iscriversi nelle nuove liste

elettorali, salvo a saper poi il da farsi, questo appello cosi energico del

Papa non ha bisogno di commenti. Di tutto quel che il Papa disse per

la Religione, il Monitors non ha capito nulla o non ne fece caso.

La notte porta consiglio, dice il proverbio. II Monitore, avendoci

russato sopra alquante altre ore, ci vide piu chiaro, e scopri, come ci

fece sapere nel n. 48: che, sebbene sia a parer suo inesatta la notizia,

die 1'ispiratore dell'Enciclica sia 1'ambasciadore Austro-Ungarico Conte

Paar il quale avrebbe indotto il Papa ad autorizzare i cattolici italiani

a votare, allo scopo di favorire le forze conservative contro i partiti anar-

chici ;
tuttavia il Papa, non sapendo risolversi tra gli opposti pareri

dell' Unione Romana e degli Intransigent'/,, s' e riservato di chiedere

1'avviso del Sacro Co'legio.

Ad ogni modo e fuori di dubbio (pel Monitore) che il permesso

di votare il Papa non lo concederebbe, dopo il discorso proibitivo del-

Fanno scorso, che in forma di risposta aU'Episcopato italiano, qualora

qtiesto collettivamentenefacesserichiesta. I/Enciclica si ritiene che abbia

appunto lo scopo di fornire all'Episcopato 1'occasioiie di fare tale richiesta;
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la quale corrisponderebbe ai consign d'azioue sempre piu pratica, conte-

nuti neNEnciclica.

Ecco quel che vuol dire, aver un occhio di lince! L'Enciclica e urv

atto d'umilta con cui il Papa vuol farsi stimolare dai Vescovi alia con-

ciliazioue coi conquistatori del 20 settembre, almeno col mandare alle

elezioni i cattolici perche eleggano conservatori!

E la perspicacia del Monitors va anche piii a fondo delle cose, e

dimostra, nello stesso n. 48, che 1'Enciclica e, in realta, un cominciamento

di attuazione delle idee esposte in un ormai dimenticato libello, condan-

nato dal S. Ufiizio e dal Papa stesso, ed intitolato: La nuova Italia,

ed i vecchi zelanti. Cosi per iappunto! 11 Papa condann6 quel libello,

ma, secondo il Monitore, ne professa le idee, ed ha cominciato ad in-

carnarle nell'Enciclica!

La Liberia, giornale dell'ebreo Arbib, nel n. 49, and6 al positivo

della cosa, come usano sempre gli ebrei , e, d'accordo col Diritto, non

seppe vedere altro nell'Enciclica, se non un tentativo d'aprire una strada

per la quale sia possibile la restaurazione del potere temporale. Ma

che? Non parla forse, come disse il Popolo Romano, quasi esclusiva-

mente d'interessi religiosi? Oib6! La nuova Enciclica e soprattutto,

come le altre che 1'hanno preceduta, essenzialmente politica, e accenna,

senza dirlo, alia restaurazione del potere temporale.

L'ebreo Arbib vegga d'intendersela col giullare di Gorte, 1'amico suo

Fanfulla che, sempre spiritoso, nel n. 46, ci seppe vedere anzi una im-

plicita abdicazione del potere temporale ed una chiara accettazione delle

leggi dello Stato. Son parole d'oro che si voglion recitare qui fedelmente:

Questa Enciclica ci ha Taria di completare la riforma elettorale, con

un emendamento a cui la Camera non avea pensato! E vero che il Papa

delimita 1'azione che egli chiede ai suoi devoti, rinserrandola nei limiti

della pretta legalita, e pare non domandi se non quanto secondo le leggi

e possibile. E la prima volta che il Papa; si acconcia a far eseguire le

noslre leggi e a dirlo senza reticenze. Che significa ci6? Vattel'a pesca,

caro Fanfulla.
Come aquila che va roteando nelle piu sublimi regioni deiratmosfera

e lascia stridere i pipistrelli, YOpinione nel n 49 pel 18 febbraio, spieg^

ai suoi scolaretti il vero scopo dell' Enciclica; che e di chiedere aiuto in

un grave imbarazzo che tiene perplesso il Papa. Udiamo la gran maestra.

II Papa si lagua dell' Italia, rivendica il libero esercizio dei proprii

diritti, ma le parole potere temporale sono studiosamente evitate. La qua!

cosa dimostra (attenti ragazzi!) a nostro avviso, che Leone XIII non

crede opportune ne prudente di dar retta ai consigli di coloro che lo

avrebbero voluto spingere a partiti estremi. Tutta I'Enciclica ci pare in-

dirizzala (attenti!) a cercare una via di mezzo, tra il riacquisto del per-

dulo dominio, e la partenza da Roma. II primo e impossible nelle con-
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dizioni present! d'Europa; la seconda, do& la partenza da Roma, e

certamente giudicata un partito troppo pericoloso anche dal Santo Padre.

E si fa palese, eziandio, che le trattative col principe di Bismark, o non

aveano precisamente lo seopo che loro venne attribuito, oppure non lo

hanno raggiunto in quella parte che riguardava le relazioni fra il Papato

1' Italia. E noi, infatti, abbiamo sempre creduto che il Pontefice avrebbe

accolto con diffidenza le offerte di protezione, e quasi di patronato, fat-

tegli dal Gran Gancelliere germanico.

L' Opinione, che la sa cosi lunga, avrebbe, senza suo danno, potuto

raettere il colmo alia gentilezza, pubblicando il tenore e le condizioni e

1'epoca di tali offerte di patronato del Bismark al Papa! Speriamo che

a suo tempo appaghera questo discrete desiderio dei clericali.

Tutto questo sfringuellare dei gloriosi coriquistatori di Roma dimostra

per6 una cosa fin qui alquanto oscura, ed e che il Papato & morto e

niuno piu gli abbada! Infatti, come si vede e si sente, nissuno si occupa

piu del Papa o delle sue Encicliche.

4. 11 Santo Padre nel giorno 21 corrente riceveva alia sua presenza

nella sala dei trono i RR. Parrochi di Roma e suo suburbio, insieme ai

RR. Predicatori, che nel corso della quaresima bandiranno la parola di

Dio in diverse chiese dell' alma Citta. II Santo Padre rivolgeva in questa

circoslanza un importante discOrso, che qui riportiamo dal n. 44 dell'O,*-

servatpre Romano pel di 23 di febbraio.

<c E sempre per Noi motivo di grata soddisfazione, all' avvicinarsi della

santa Quaresima, vederci dinanzi il collegio dei Parrochi ed i banditori

della divina parola in questa alma Gitta e di potere in tale circostanza

indirizzare loro qualche salutare avvertimento.

In quest' anno, per eccitarvi a compiere con premuroso impegno il

nobilissimo ufficio che vi & affidato, crediamo che sia sufficiente il porvi

sott'occhio e ricordarvi, quantunque a voi ben note, le deplorevoli con-

dizioni delle pubbliche cose, le quali, come da per tutto, cosi sventurata-

mente anche qui in Roma, si rendono di giorno in giorno peggiori.

L 1

incredulita e la corruzione che sono le prime sorgenti di ogni civile

e morale disordine, oggi, notatelo bene, miei dilettissimi, non si derivano

solo dull' ignoranza e dallo sfogo delle passioni, ma piu veramente sono

il frutto di quella guerra implacabile e feroce che le sette hanno mossa

a Gesu Gristo e alia Sua Ghiesa, coll'empio intendimento,
l

se fosse pos-

sibile, di annientarla e drstruggerla. Oggi infatti con maturo consiglio,

con determinato e fermo proposito, e con ogni ragione di mezzi si attac-

cano le verita della fede, si propagano le piu ree dottrine e si fomentano

i piii bassi appetiti.

La stampa, la scienza, la storia, la politica, le associazioni e le stesse

invenzioni piu belle dell
1

umano ingegno si convertono nelle mani degli

ii in istromenii di corruzione. Si esagerano ad arte i diritti dell'uomo
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per iscalzare ogni principle di autorita; si vilipende e s'insulta ogni sen-

timento di religione e di virtu, si apre libero il varco alia sfrenatezza

ed al vizio. Qual meraviglia per tanto se tutti i buoni, giustamente

spaventati all' eccesso di tanti mali e ai gravissimi pericoli, ai quali e

esposta in ispecie la gioveritu, ritengano die ormai solo dalla misericordia

e potenza di Dio possa sperarsi ed attendersi I'efficace rimedio a tanto

pervertimento d'idee e di cose?

E veramente questa necessita di un sovrumano e specialissimo aiuto

apparisce a tutti evidente. Pero non dobbiamo presumere che questo

aiuto ci venga dal cielo in un modo atfatto prodigioso. La divina. prov-

videnza che sapra trarre vittoriosa la Ghiesa dalle aspre lotte che ora

sostiene, suole il piu delle volte servirsi delle vie ordinarie e dei mezzi

da essa prestabiliti. E pero quanto maggiori so no i pericoli, piu gravi

i mali e il caso piu urgente, tanto maggiore e piu forte stringe il dovere

di adoperare con ogni premura questi mezzi per conseguire da Dio il

desiderato soccorso.

Ora per richiamare gli spiriti traviati dalla corruzione e dal vizio

alia virtu, alia religione, alle pratiche della vita cristiana, potentissimi

mezzi sono lo zelo illuminate, generoso ed attivo dei sacri pastori, e la

predicazione della divina parola. Fu sempre per virtu di questa parola

e per la operosita dei ministri della religione che furono nel mondo dis-

sipate le tenebre dell'ignoranza e dell'errore, che si piegarono a penitenza

i cuori, e furono superate le piu difficili prove. Tocca pertanto a voi,

o egregi Parrochi, di usare ogni industria, affinche il popolo di Roma,
nelle distrette in cui si trova, non rimanga vittima di coloro che ne in-

sidiano la fede, e cercano di alienarlo e distsccarlo dal Pontefice e dalla

Chiesa. Tocca a voi, o sacri banditori del Vangelo, di spargere co-

piosamente e degnamente la divina parola in questa Nostra Roma, di

adattarla ai presenti bisogni e d'animarla co! soffio della carita di Gesu

Cristo, affinche forte e soave ad un tempo penetri le menti ed i cuori e

li faccia volgere a Dio.

Purtroppo in tempi di tanto indifferentismo e di tanta miscredenza

potra forse sembrare che alle volte questa parola divina si getli inutil-

mente per mancanza di chi la raccolga e la faccia fruttifieare a salute.

Ma in verita vi diciamo, e Gesu Gristo medesimo ce lo insegna, che

questo seme divino non si sparge mai indarno: e se una parte cade senza

frutto sui sassi e nelle pubbliche vie, altra e soffocata dalle spine, una

parte si posa sul buon terreno, e fruttifica il trenta, il sessanta, il cento

per uno.

Animati dunque da santo zelo, andate a compiere, o dilettissimi, la

voslra missione, ciascuno per la sua parte. Com pi tela con tutta la cura

in questo tempo acceltevole, in questi giorni di salute, ne risparmiate

travaglio o sacrificio, che da voi si riehieda, per la salute delle anime.
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Ed affinch& il cielo fecondi i vostri sudori, avvalori le vostre fatiche e

vi rallegri infine di copiosa messe, a voi, ai fedeli che vi sono commessi,

e a quanti verranno ad ascoltarvi, Noi con elTusione di cuore impartiamo

1'Apostolica benediziorie.

t

III.

COSE ITALIANS

I . IVomulgazione della nuova legge elcttorale 2. Invili ai cattolici per farsi inscri-

vere nelle lisle degli elettori --3. Condizioni richieste per esscre riconosciulo

elettore 4. Sfacelo delPantica Destra parlamentare 5. Favole MYOpinione
circa una congitrra del Gambetta e di Mons. Czacky 6. Circolare attribuita al

Mancini sopra le condizioni del Papato 7. La Camera approva una legge per

10 scrutinio di lista nell'elezione dei Deputati 8. Provvedimento a tutela doi

diritti della minoranza 9. Proposta del Crispi per un grasso stipendio ai Deputali.

1. Nel gennaio e nel febbraio p. p. fu un gran chiacchierare per due

aw inimenti, che in verila sono due pleonasm! politici. L' uno fu che

YEroe dei due milioni ammal6 d'artritide e di catarro bronchiale; perci6

a spese dello Stato fu trasferito dalla sua Gaprera a Posilipo, ed ivi,

il 21 gennaio, ospiiato, a spese altrui, si capisce, in deliziosa villa, e

curato con tutti gli argomenti dell'arte da una eletta di medici. L'altro

avvenimento fu la vendila di sei giornali, di cui in tutto o in parte era

proprietario 1'Oblieghi, noto speculatore ebreo o zingaro, che li cedette

al banchiere Fremy. Tra i venduti erano La Liberta, il Diritto, il Fan-

fiitta, V Italic, che sulle prime parvero pericolare di dover smettere il

negozio; ma poi trovarono ad accontarst con qualche provvido inventore

di spedienti i quali salvarono la loro dignita, i loro interessi ed eziandio,

dicono, la loro indipendenza.

11 chiacchierio per6 prese altro oggetto quando la Gazzetta ufficiale

nel suo n. 18 pel 22 gennaio, pubblic6, munita della sanzione di S. M.

il Re e controfjrmata dal (Tiiardasigilli G. Zanardelli, la nuova legge sopra
le elezioni dei Deputati, tal quale era uscita dai dibattimenti del Senato

;

avendo la Camera accettati gli emendamenti introdotti dal Senato nella

legge stessa. Con cio lo Statj e messo al cimento del suffragio um-
versalci in quanto le condizioni per essere elettore sono a si larga base,

che ogni cittadlno pu6 averci diritto e cosi avviarsi ad essere Deputato
ed anche Ministro.

Gli stretti confini di questa cronaca non ci permettono di riprodurre
il testo'di codesta 'legge, della quale gia abbiamo ragionato in quesio
volume a pag. 391-403. Basti dire ehe non solo il farnoso ponte, della

cui fabbricazion ) avea preso appalto la Sinistra quando, coiraiuto della



622 CRONACA

Frammassoneria, nel 1876 scavalc6 la Destra, e cosi compiuto; ma

pare eziandio che gia siasi cominciato a passarvi sopra.

2. Appena pubblicata codesta legge elettorale, se non ne parvero

troppo content! i radicali, se ne mostrarono sgomenti i moderate. Questi

diedero a divedere assai chiaro che per essa si sentono sfidati d'ogni

probabilita di risalire al sommo deWalbero della cuccagna, come Al-

fonso La Marmora definiva il Ministero risponsabile. Sotto Tazione ener-

gica d' un Ministero a capo del quale stanno un Depretis, un Zanardelk

ed un Mancini, come sperare che rientrino in grazia dei mestatori elet-

torali rivoluzionarii un Minghetti, uri Sella, un Lanza ed altri cotali? 11

c6mpito loro e fmito. Essi dalla rivoluzione erano destinati a far le di-

chiarazioni leali dell'agosto e le prodezze militari del 20 settembre 1870,

illustrate dai grimaldelli del fctbbro Gapanna, e dalle eroiche imprese di

spogliare ed espellere dai loro conventi e dai loro monasteri i frati e le

Monache. Dopo ci6 essi e la loro consorteria erano limoni spremuti, di

eui, gia si sa, la buccia va gettata all'immondezzaio. Bene loro sta. E
1' Opinlone che nel n. 23 pel 23 gennaio, pure sforzandosi di parere os-

sequiosa alia nuova legge, esalava tanti sospiri, poteva risparmiare la

stia predica, in cui non rifinisce d'inculcare che dalla legge nuova elet-

torale dipende la vitalita delle istituzioni e che per essa sono au-

mentati i pericoli ,
e che bisogna impedire che le classi pericolose

e demagogiche la sfruttino colle loro violenze ed internperanze. DJVC

e chiaro che essa sente gran paura, non dei clericali, ma degli antichi

suoi complici Garibaldini e Mazziniani.

La condotta che deono tenere i cattolici nelle presenti congiunture

fu autorevolmente tracciata nell' Osservatore Romano del 7 febbraio.

Dove e inculcato assai che essi debbano soiled tamente adempire tutte

le condizioni e pratiche imposte da codesta legge, per essere inscritti

nelle liste elettorali; cosi che aH'uopo abbiano ad intervenire alle ele-

zioni amministrative, posto che il diritto di partecipare alle politiche fosse

esteso anche a valere per le amministrative. Imperocche, dice il diario

romano: Se uno stretto ed impresdndibile dovere time lontani i cat-

tolici dalle urne politiche, debbono essi considerare che, iscrivendosi

i;elle nuove liste, in nulla essi violano il loro obbligo di astensione, ma
si pongono in grado di soddisfare al dovere positivo che hanno di par-

tecipare alle elezioni comunali. Trattasi pertanto di fornirsi d'arma

h'gale a difesa dei diritti della giustizia e della religione; della quale si

dovranno avvalere, quando 1'autorita competente ve li avra autorizzati,

per le elezioni politiche; e di cui intanto si gioveranno per le ammini-

strative, se il Governo effettuera il disegno attribuitogli di voler con due

fighe di legge dichiarare elettori amministrativi tutti coloro che gia fos-

sero inscritti come elettori politici.
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3. Gli stessi eccitamenli ai cattolici, che noi avevamo trascritto dal-

]' Unita Cattolica del 31 gennaio, in questo volume a pag. 491-95, fu-

rono inculcati da tutti gli altri giornali cattolici; e piu specialmente dal

Comitafo Generale, cui presiede 1'egregio Duca Scipione Salviati, con

una circolare, riprodotta nelF Unita Cattolica n. 38 e dalla Voce della

Verita n. 36.

Benchfc questo nostro quaderno debba uscire soltanto dopo spirato

il tempo utile, fissato dalla legge, per farsi inscrivere nelle liste elettc-

rali, potra tuttavia tornare utile ai nostri lettori 1'aver qui le norme ge-

neral! da seguirsi a tale effetto
; perche chi non si fosse giovato del suo

diritto nei quindici giorni dalla data dell'avviso del Municipio, potrebbe
farlo valere entro i dieci giorni che seguirebbero dopo che il Consiglio

Gomunale avesse pubblicate le liste completate. Ed ecco codeste norme,

divulgate dal predetto Comitato Generate.

Gondizioni comuni e iridispensabili per essere elettore politico sono:

essere Italiano, 1'avere compiti i2! anni (o compirli almeno prima del

30 giugno), e il sapere leggere e scrivere. Un quarto requisite e neces-

sario, e questo o dipende dall'istruzione o dipende dal censo.

Per Hstruzione, bastera provare di averla in grado corrispondente
alia 2a

classe elementare. Sono esonerati da qualsiasi prova, e percio
hanno il pieno diritto elettorale tutti quelli che hanno un grado acca-

demico, o anche semplicemente una licenza liceale, ginnasiale, tecnica,

magistrale, o 1'attestato di avere compito un corso secondario qualsiasi;

tutti gli impiegati pubblici governativi o amministrativi; tutti quelli che

sono stati soldati due anni, e hanno frequentato le scuole dell'esercito;

tutti i sacerdoti; tutti i c,i pi-fa bbrica, che hanno almeno dieci operai

sotto di loro.

Per censo basta pagare annualmente lire 19,80 di tassa diretta,

compresa la provinciale. E sono altresi elettori tutti gli afFittuarii di un

fondo rurale che pagano annualmente lire 500 di affitto; tutti i condut-

tori a colonia parziaria o a canone in generi di un fondo su cui gravi

una tassa anriua diretta di lire 80; tutti quelli che per la loro abitazione

pagano un annuo affitto di lire 150 net Comuni di non piu di 2500 abi-

tariti, di lire 200 nei Gomuni tra i 2500 e i 10,000 abitanti, di lire 260

nei Comuni tra i 10,000 e i 50,000 abitanti, di lire 330 nei Gomuni

tra i 50,000 e i 150,000 abitanti, di lire 400 nei Gomuni superiori ai

150,000 abitanti.

Per farsi inscrivere nella lista elettorale politica, in base a uno qual-

siasi dei titoli suaccennati, bisogna presentare la domanda air uffizio mu-

nicipale, coi documenti comprovanti il tiiolo aU'elettorato. Domanda e

certilicati debbono essere in carta libera. La loro presentazione deve farsi

entro quindici giorni dalla data deli'avviso del Municipio in proposiio.
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Non avendosi i document!, bastera fare nel terraine stesso questa do-

manda in carta libera autenticata da un hotaio e da ire testimoni, col

solo onorario di 50 centesimi pel notaio stesso. Si ha diritto ad ottenere

ricevuta della domanda dal Municipio.

Per chi avesse lasciato passare il termine suddetto e sempre ammesso

il domandare 1'inscrizione al Consiglio municipale entro 10 giorni dal-

ravviso della Giunta per le liste completate, ed entro lo stesso termine

dall'analoga notificazione del Gonsiglio stesso pu6 ancora appellarsi alia

Commissione elettorale provinciale. Gontro le decisioni di lei poi resta il

ricorso alia Gorte d'appello.

Questa condotta pu6 tenersi da qualunque cittadino anche per far

cancellare dalle liste quei nomi che si credessero indebitamente inscritti.

L' elenco particolareggiato di tutte le categorie di cittadini, cui e ot-

triato il diritto di partecipare alle elezioni politiche, occupa tutto il Ti-

tolo I di codesta legge; che nella Gazzetta ufficiale del Eegno n. 18,

si stende da pag. 297 a pag. 299. Pochissimo vi manca, perche ogni

italiano possa cosi esercitare la sua parte di sovranita inalienable.

4. Questo e stato il colpo di grazia al podagroso parti to della Destra.

Sentendosi ognora piii affievolito si per la defezione di non pochi suoi

membri che bel bello si vennero accostando alia vittoriosa Sinistra, e

si per le difficolta opposte dal lavorio degli avversarii alia rielezione od

elezione de' suoi aderenti,' quei partito si aggrappo, come ad ancora di

salvezza, all' idea di rinsanguinarsi coll'attrarre a se quegli ibridi ele-

menti politici, che, pur volendo professarsi e restare cattolici, si pavoneg-

giavano del titolo di conservatori. Si sa, il programma di costoroera:

combattere si la rivoluzione in quei nuovi suoi progressi, che gia sono

disegnati, a rovina della religione e della monarchia; ma accettare i

fatti compiuti, cominciando dalle gloriose conquisie del 1859-60 e del

20 settembre e dal plebiscite del 2 ottobre 1870, e scendendo giii fino

alle altre leggi contro gli Ordini religiosi e pel matrimonio civile. Essi

tutto volevano conservare. per puntellare la Dinastia del Galantuomo
in Roma e nel Quirinale/E noto quanto si lavoro a tal effetto; e la De-

stra largheggiava di moine verso i novelli conservatori. Ma questi, che

erano pochissimi, non si poterono mai intendere fra loro. Di che ragiona

YOjpinione nel n. 34, a proposito d'un articolo pubblicato nella Eassegna
itahana dal signor Francesco Jacometii. E noto che il tentative ando

pienamentefallito. 11 conte di Masino., dice VOpiniom, intorno al quale

doveano riunirsi i nuovi conservatori nel Parlamento, vedendo che con-

tinuava a rimaner s'olo, usci dalla Camera. > Avrebbe fatto meglio a non

entrarvi mai.

Oltre di che, parecchi del capi antichi della Destra o furono degna-
mente riposti, come in un museo, nell'Alta Camera vitalizia, o furono por-

tati via dalla morte, o rientrarono da se nella vita privata, o si ritirarono
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disdegnosi a ruminare, come Achille sotto la tenda, i loro rancori ed i loro

disinganni, imitando il famigerato Dott. Lanza a cui piu nessuno pensa.

Restava, capo deH'Opposizione costituzionale di Sua Maesta, il non

meno famigerato Quintino Sella, colui dell': Hie maneUmus optimef Ma
il generate non riscoteva piu il tributo della disci plina e dell'obbedienza

dai suoi soldati, e sentiva di aver anche pochissima influenza nella Ca-

mera; si scaric6 pertanto della direzione del partito; poi, col pito d'una

reale e non lieve malattia, rinunzib anche ad essere deputato e mando

la sua dimissione alia Camera; la quale, ad istanza perfmo del Crispi,

rifiuto di accettarla e gli concedette un congedo di sei mesi. Si prove

il Ricotti a succedergli, e diede un saggio di se alia Camera, con una

interpellanza sopra la politica esterna; con la quale riusci a fare un buco

nell'acqua, perche il Ministero con bel garbo si spaccio di lui; ed egU
neanche ebbe il coraggio di proporre un voto riciso, bene avveclendosi

che la scarsa falange dei suoi consorti non bastava a vincere, e forse

temendo di essere lasciato poco men che solo, come il Corite di Masino dai

conservators di sua specie. La Destra rimase cosi senza capo, essendo

caduto in disfavore il Minghetti, per quanto \ Oginione si affanni in

illustrarne i meriti.

5. A- cotal decadenza, anzi allo sfacelo del partito che condusse la

rivoluzione fmo a Roma ed il Galantnomo nel palazzo apostolico del

Quirinale in virtu dei grimaldelli, pu6 anche aver contribuito non poco

Tessersi r Opinione, organo massimo della consorteria, lasciata gabbare
da certe allucinazioni che le fecero a poco a poco perdere buona parte

del credito che godeva di giornale serio. II che fece piu volte, gonfiando

certi palloni di corrispondenze, che essa presento come prodotti dell'alta
<

niente d'uomini-di Stato di primo ordine, mentre non erano che stra-

vaganze orpellate. Tale parve a tutti una certa lettera parigina, dal-

1' Opinione stampata nel n. 31, in cui si vogliono chiarire le cagioni

della caduta del Gambetta. Perche i nostri lettori ne abbiano un'idea,

bastera che ne leggano il periodo seguente: Si seppe che le mene pre-

parate in Italia, per mezzo del giornalismo e della linanza, per fare le

elezioni generali in un senso favorevole alia propaganda repubblicana

francese, aveano I' appoggio di Gambetta e di Monsignor Csacky,

e che il Ministero italiano avea lasciato fare. Puo idearsi alcun che

di piii grottesco? Una cospirazione repubblicana tramata ed ordita in

pieno accordo dai Gambetta e dai Nunzio Pontificio a Parigi! E richia-

mare 1'attenzione dei lettori sopra tali scempinggini, come sopra una

scoperta di recondita e sopraffina politica! L' Opinione fa cosl pensare

che la Destra abbia perduto davvero il capo, cioe il cervello. E non

pu6 negarsi che, per tali scempiaggini, fossero ben giuste le befle e le

saporite risate della Lega della Democrazia, n. 36 pel 5 febbraio; che

Serie XI, vol. IK, fuse. "61 40 25 febbraio lb*2
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poi, passando al tono serio, castig6 con fiere.frustate la vecchia Nonna,
la quale si permetieva cosiffatte buffonerie, intollerabili anche in car-

nevale.

6. II piu sconcio delta cosa sta poi in cio; che nello stesso n. 31 pel

31 gennaio, 1' Opimone^i mostr6 dolente per 1' onta che veniva all' Italia

ed al decoro del5 suo Governo, per la Nota riservata, che il Mancini,

ministro per gli affari esterni spedi al suo rappresentante presso la Gorte

di Berlino, e divulgata dal Secolo cli Milano, senza che una vo^e auto-

revole ne mettesse almeno in dubbio T autenticita. Di codesta Nota ra-

gionando noi appositamente in altra parte di questo quaderno, ci con-

tentiamo di accennare qui, che fu spedita il 10 gennaio p. p. al signor De

Launay ambasciadore italiano a Berlino. II Mancini prese a dimostrare

in essa che la quistione dei rapporti fra il Papato ed il Governo della

breccia di Porta Pia, e tutta d'ordine interno; che ogni intervento stra-

niero nbcerebbe; che la Prussia stessa riconobbe i fatti compiuti, in

quanto se in tutte le comunicazioni diplomatiche passate ora e net

tempi andati tra V Italia e la Germania, si trova bensi la traccia del

desiderio del Governo imperiale di veder fatta al Papa una posizione

piu risponsaWe, non vi si trova per6 nessuna traccia di trattative che

tocchino i diritti sovrani della nazione italiana. E poi ragion6 a modo

suo dell' ipotesi che il Papa si allontanasse da Roma il che non torne-

rebbe che a suo danno, mentre in Roma, e pienamente libero, nulla

potendosi valutare i fatti del 13 luglio, dei meeting, dei circoU anti-

clericaU, e simili bagattelle, che lasciano al Papa tutta la liberta possibile.

7. In tali congiunture di decadenza poteva forse la Destra ragione-

volmente lusingarsi di riacquistare il perduto potere? No per certo. Ed
ecco la causa delFamarissimo suo dolore, quando fu promulgata la legge

per la riforma elettorale; che, attuata dalla Sinistra, non lascera aperto

se non qualche spiraglio pel quale gli antichi consorti, che sedettero al

banchetto nazionale dal 1859 al 1876, possano traforarsi nella Camera.

Ma la disperazione crebbe quando questa ebbe approvata a discreta plu-

ralita di suffragi anche la legge per cui le elezioni dei Deputati si do-

vranno fare per iscrutinio di lista.

8. Aggrappandosi ai rasoi per non annegare, fecero di tut to perche

almeno si arnmettesse I'emendamento, per cui rimanesse guarentito alia

minoranza il suo diritto ad essere rappresentata nella Camera. Al quale

effetto erasi proposto che almeno nei Collegi elettorali cui compete il di-

ritto di nominare cinque o quattro deputati, sulle schede si dovessero

scrivere soltanto quattro o tre nomi, lasciando in bianco la linea pel

quinto o pel quarto, a favore detla minoranza. Ma il Depretis Iimit6 la

cosa soltanto pei collegi da cinque deputati, ond' & calcolato che poco piii

d' una trentina di collegi resteranno cosi aperti alia minoranza. La Destra
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dunque si ridurra ad una pattuglia, come altra volta il Toscanelli appel!6

il manipolo del sei o sette liberali-cattolm che sedettero nella Camera

a Firenze.

La legge, cosi conciata, per lo scrutinio di lista, fu approvata nella

iornata del 14 febbraio, in forma di emendamento ad alcuni articoli della

legge elettorale del 22 gennaio 1882, a cui sara riunita;e ebbe la sua

sanzione da 200 voti favorevoli, essendo contrarii 143. Erano necessarii per

I'approvazione 172 voti ; sicch in effetto la pluralita fu di soli 28 suffragi.

La legge fu subito trasmessa al Senate; e credesi che da questb sara

ammessa e sancita o tal quale o senza niodificazioni di qualche rilevanza.

Chi ne vuole vedere il testo, lo puo trovare in quasi tutti i giornali, come

nell
1

Opinione n" 47 pel 16 febbraio. Qui bastera accennare che per esso

il numero dei Deputati di tutto il regno e fissato a 508, eletti da 135 ccl-

legi, di cui sono determinate, da una- tabella annessa alia legge, le cir-

coscrizioni. Queste, a proporzioni della popolazione, danno diritto alia ele-

zione di vario numero di Deputati. 11 collegio che nominera piii deputati

sara quello della provincia di Torino, che ne avra 19; poi vengono: Mi-

lano e Napoli con 18, Roma con 15, Firenze e Gaserta con 14, Genova

d Alessandria con 13, Guneo, Novara e Salerno con 12; e cosi a mano

a mano, digradando per le province, fino a Son Irio che ne ha soli 2.

11 numero dei collegi a cinque deputati non sara minore di 33, ne mag-

giore di 38. Ecco la tutela della minoranza !

9. Fatto cosi il grosso dell
1

opera, la Camera si occup6 di varie pro-

poste, tra le quali primeggiano quella per la diminuzione della tassa sul

sale, e T altra, fatta dal Grispi, per lo stipendio ai Deputati. Di che di-

remo a suo tempo il risultato.

IV.

COSE STRANIERE

COSE D'ORIENTE i. Ridestamento del Panslamsmo e della Quistione d'Oriente.

2. Screzio diplomatico fra 1' Austria-Ungheria e la Rumenia per la navigazione sul

Danubio 3. Appello ed indirizzo di Notabili Bosniaci allo Czar Alessandro III

contro F Austria 4. Bando del Feld-Marcsciallo Dahlen per intimare la coscrizione

militare nella Bosnia ed Erzegovina 5. Sollevamento dei montanari del Crivoscie

presso Cattaro, nell' Erzegovina e nella Bosnia 6. Discorsi bellicosi del Generate

russo Skobeleff contro F Austria e la Germania.

1. La fiducia posta dallo Czar Alessandro II nel senno e nella politica

del principe Loris-Melikoff, chiamato il 18 agosto 1880 a reggere la cosa

pubblica dell' Impero per gli allari interni, avea dato a sperare che la
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Quistione d'Onentc sarebbe lasciata sonnecchiare quietamente sul guaa-

ciale del Trattato di Berlins, di cui recitammo il testo nel vol. VII,

della precedente nostra Serie X, a pagg. 361-73. Lo Czar si mostrava

allora tutto inteso a riforme amministrative interne, per isventare le mire

del Nicliilismo sempre piu minaccioso. II Loris-MelikolT secondava effica-

cemente lo Czar. La polilica del Governo di Pietroburgo appariva ispirata

dal desiderio di lasciar godere all'Europa la pace di cui tutti gli Stati,

irapigliati in gravissimi scompigli interni, sentivano il bisogno piii ancora

che il desiderio.

Ma sopravvenne, il 13 marzo 1881, T atroce assassinio dello Czar

Alessandro II; ed il suo successore Alessandro III si irov6 ben presto,

sotto rimpulso di opposte fazioni cortigiane e politiche, stretto dalla ne-

cessita di risolversi per Tuna o per 1'altra. II Loris-Melikoff patrocinava

il sistema di utili e pronte riforme, per cui il popolo russo, appagato nei

suoi legittimi desiderii, fosse impegnato a sostenere gl'interessi della Di-

nastia ed a sfruttare i benefizi della pace all'esterno; ma 1'Ignatieff,

ardente Panslavista e principale autore della micidialissima guerra

del 1877-78 contro la Turchia, venne a poco a poco riacquistando la

fiducia dello Czar Alessandro III che alii 16 maggio 1881 offer! al suo

Signore e Padrone le sue dimissioni che furono subito accettate, succe-

dendogli 1'Ignatieff. Ognuno allora capi che il Panslavismo trionfava

!iella persona di codesto turbolento diplomatico, pertinacissimo nel voler

condurre a termine 1'impresa cheegli avea dovuto, per 1'intervento d'altre

Potenze europee, interrompere, quando Alessandro II si arrese ad am-

mettere che il Congresso di Berlino rivedesse e modificasse il Trattato di

S. Stefano, opera dell' Ignatieff, e da noi riferito nel voh VI della Serie X,
a pagg. 357-61.

Irifatti il nuovo Ministro per gli affari interni, se poco o riulla fece

per sodclisfare i giusti richiami dei malcontent! e per disperdere i disegni

(lei Nichitistiju invece efficacissimo nell' opera di raccendere ed attizzare

le intemperanti smanie del Panslavismo, che non solo mira al possesso

di quanto resta dello Impero ottomano in Europa, ma eziandio al pre-

dominio sopra i popoli d'altra naziorialita, ed & nemico implacabile so-

prattutto del Tedesco, non meno che deH'Austriaco e dell' Ungherese. E
le cose oggimai sono arrivate a tal punto che, a malgrado del cortese

abboccamento avvenuto lo scorso autunno fra lo Czar Alessandro III e

1'Imperatore Guglielrno I a Dantzig, sembra inevitabile, se non imminente,

un sanguinoso conftilto, tra i due colossali Imperi, onde il resto d'Europa
n'andrebbe in conflagrazione di guerra. Poiche, al primo rompersi delle

ostilita'fra la Germania e la Russia, 1' Austria vi sarebbe necessariamente

travolta; i novelli stati indipendenti della penisola dei Balcani, in realt;\

vassalli della Russia, sarebbero da quesia sospinti contro Costantinopoli ;

la Francia, se alleata colla Russia, si cimcnterebba alia riscossa verso il
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Reno, e metterebbe 1' Italia nella necessita di dichiararsi arnica o nemica

dell'Austria. Ed il pericolo non e immaginario, ma reale, stando agli indizi

che se n'ebbero in questi ultimi giorni; di che diremo a suo luogo. E,

cosa degna di considerazione, questo stato di cose e questi pericoli sono

frutti genuini di quel Trattato di Berlino che dovea rimoverli ed assodare

la pace tra le Potenze occideritali che si contendono il predominio in Oriente.

Eccone un esempio.

2. In codesto Trattato gli articoli 52-57 furono stipulati all'intento

di guarentire la liberta regolare della navigazione sul Danubio, dalle sue

foci sino al confine Austro-Ungarico. A tal uopo nell' articolo 52 si era

decretala la pronta demolizione di tutte le fortezze ed opere militari sulle

rive del fiume, e vietato il passo di qualsiasi nave da guerra oltre le

Porte di Ferro. Una Commissione europea, per 1' articolo 55, dovea re-

golare le condizioni della Polizia fluviale dalle Porte di Ferro fino a

Galatz. Or bene! Le fortezze restarono la intatte, massime sulla riva bul-

gara, e la Commissione Europea non venne ancora a capo del suo lavoro

circa la Polizia fluviale. La Rumenia poi, renduta altera dalla sua erezione

in reame, non potendo comportare la prevalenza dell' Austria- Ungheria su

tal quistione, fu a un punto di attirarsi la guerra.

Riaprendosi il 27 novembre p. p. a Bukarest le Gamere, fu fatto recitare

di bocca del Re Carlo un discorso del trono compilato dai suoi Ministri,

nel qual si par!6 alto e forte circa i diritti della Rumenia nell' esercizio

autonomo, nelle sue acque, dei regolamenti di Polizia lluviale. Eccone un

breve tratto, volto in nostra lingua dal testo francese riprodotto nel Me-
morial Diplomatique n. 50 pel 10 dicembre 1881, a pag. 825.

Noi non vogliamo recar danno a chicchessia ; ma vogliamo e siamo

obbligati a volere la liberta assoluta del Danubio, almeno nelle nostre

acque; e siamo pronti, al presente e per Tawe-nire, a tutti i sacrifizi ne-

cessarii per assicurare sotto ogni risguardo la faciJila assoluta della na-

vigazione.

Noi accettiamo i regolamenti piu seven che saranno diretti a gua-
rentire la liberta d'ogni bandiera;noi accettiamo la piu rigorosa sopra-

vcglianza quanto alia applicazione di codesti regolamenti; ma esigiamo
altresi che nelle acque rumene essi siano applicati dalle autorita Rumene.

Infatti, mettendo pure in disparte per un momento le prescrizioni dei

Trattati e del diritto delle genti, che suonano a nostro favore, noi non

possiamo perdere di vista che niuno piu di noi e interessato a guarentire

la liberta e la prosperita della navigazione sul Danubio.

A Vienna ed a Pesih tal dichiarazione solenne, fatta per bocca del

Re Carlo, parve, piu che una spavalderia, una disfida all'Impero austro-

ungarico, ed una specie d'intimazione che le sue bandiere dovessero ab-

bassarsi innanzi a quella della Rumenia nel traversarne le acque, sogget-

lando la sua marina alia Polizia di questo nuovo Reame. II Minislro
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austro-ungarico ricevette subito Tordine di sospendere le sue relazioni

personal! col Governo del Re Carlo ; e, nelle cose necessarie, di procedere

per comunicazioni scritte ed ufficialmente, finche non si ricevessero spie-

gazioni soddisfacenti.

La Rumerria si senti sola, niuna Potenza essendo disposta a mettersi

in conflitto, al presente, coll' Austria-Ungheria, per tal litigio. 11 Ministero

del Re Carlo dovette fare onorevole ammenda, si nella Camera con atte-

nuare decorosamente la forza di quelle parole, e si con dichiarazioni am-

plissime e rispettose spedite a Vienna. Ed il conflitto ebbe termine. Ma,

se non si venne alle prese, deesi saperne grado alle congiunture; le quali,

non avendo ancora 1'Ignatieff in pronto le sue maechine, non gli con-

sentirono di farsi campione della Rumenia ;
e questa, checche si dica o

si voglia, nel fatto e una provincia Russa, in quanto la sua debolezza la

costringe a non provocarne il malcontento.

3. Ma troppo piu grave e il pericolo che, per la pace europea, ora

si manifesta per gli articoli del Trattato di Berlino, concernenti la Bosnia

e 1'Erzegovina, il Montenegro e la Serbia, daH'articolo 25 al 42. Pu6 dirsi

che ciascuno di codesti articoli e un addentellato di nuova guerra, non

solo contro la Turchia, ma tra le stesse Potenze che li stipularono. E se ne

ha la prova in ci6 che sta ora accadendo nell'Erzegovina e nella Bosnia,

dove e scoppiata una ribellione armata contro le autorita politiche e mi-

litari deH'Austria-Uflgheria, che, per 1'articolo 25 del Trattato di Berlino,

ricevette il regalo di quelle province sotto la forma d' una delegazione ad

amministrarle. Ed il sollevamento e ineoraggito dal contegno dubbio, non

gia del principe Nikita ma delle fiere ed indomabili tribu del Montenegro,

e piu ancora daH'infida neutralita della Serbia, a traverso della quale i

Comitati Panslavisti della Russia spediscono oro, derrate e munizioni da

guerra ed armi ai fieri montanari della Crivoscia e dell'Erzegovina, spal-

leggiati dai Bosniaci dalle rive della Narenta fin presso a Serrajevo. Questi

popoli, checche abbia deciso il Trattato di Berlino, vanno orgogliosi d'es-

sere Slavi, e si dicono figlifal loro Padre lo Czar; e pendono da'suoi

cenni, ed a lui ricorrono per protezione ed aiuto.

Ed in ci6 sono incoraggiti dalla setta dei socialisti francesi, intenti

a procacciare guai ed imbarazzi aH'Austria. lafatti fin dal p. p. settembre

la Justice, diario del parigino Clemenceau, pubblico il lesto di un in-

dirizzo spedito dalla Bosnia allo Czar, e riassunto nelYOpinione di Roma,
n. 269 pel 30 settembre, nei termini seguenti.

La Justice di Clemenceau, pubblica un indirizzo inviato da un

certo numero di abitanti della Bosnia e deU'Erzegovina allo Czar, in cui

si lamentano che la loro condizione e peggiorata dopo Y occupazione
austriaca. Essi stanno ora molto peggio che sotto la dominazione dei

turchi. L'amministrazione finanziaria austriaca eseguisce sequestri senza

riguardo contro coloro che sono in arretrato colle imposte. La voce della
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popolazione che si lamenta non giunge sino al trono dell' impera tore di

Austria. II governo proibisce 1'uso della lingua slava ed impone brutal-

mente la tedesca. I preti cattolici costringeranno il popolo a costruire

chiese per Una religione che non e la sua, e siccome i decreti del go-
verno sono scritti in tedesco od in ungherese, il popolo non ha alcuna

possibilita di difendersi davanti ai tribunal*. I firm-atari dell' indirizzo

sperano che lo Czar fara intendere la sua voce protettrice e che il suo

pacifico intervento ridara ai bosniaci ed agli erzegovesi la liberta senza

effusione di sangue. L' indirizzo e firmato da 25 notabili >

Gome le viscere del Re G-alantuomo entrarono in convulsione pel

cjridi di dolore che il Carbonaro suo complice gli mand6, a nome degli

Italiani da Parigi, (e ne abbiamo recate le prove nel vol. II, di questa

Serie XI, a pag. 233-34); cosi le paterne viscere deirignatieff, per la-

sciare in pace quelle di Alessandro III, non poterono essere insensibili

al grido di dolore dei sullodati 25 notabili della Bosnia. Ed ora se ne

vedono gli effetti.

4. Non siamo in grado di sapere se il Governo austro-ungarico abbia

dato qualche importanza a questo appello d'alquanti Bosniaci allo Czar.

Non e improbabile per6 che s'illudesse sulle disposizioni reali dei Bo-

sniaci e degli Erzegovesi. Altrimenti esso non avrebbe forse ritentato per

queste province la prova fallita nel 1869, in Dalmazia, e notantemente

nel Grivoscie, per introdurvi la coscrizione militare. Fatto sta che con

bando del Luogotenente feld-Maresciallo Dahlen, Governatore della Bosnia

ed Erzegovina, riprodotto nel Journal des Debats del 9 novembre 1881,

fu intimato agli abitanti di queste province essere giunto il momento per

tiitti loro, senza distinzione di religione, di adempire il loro dovere con

essere incorporati nelle file dell' esercito, e di partecipare all'onore di

portar le armi per la difesa della loro patria.

5. I fatti provarono che i Bosniaci ed Erzegovesi di null' altro si

curavano tanto poco, quanto di questo onore di essere incorporati, come

soldati regolari, nelle file dell' esercito austro-ungarico, sotto il baston-

cello de'caporali croati. Ma primi a nwstrare il loro disgusto furono i

semiselvaggi montanari del Crivoscie, cioe di .quel breve tratto della

Dalmazia meridionale che e circoscritto da una linea la quale, spiccan-

dosi da Gastelnuovo suirAdriatico, sale verso levante fmo a Dragal e

Trnovo sul confine Montenegrino, e ridiscende lungh'esso fino a Budua

presso Spitza, abbracciando le bocche ed il golfo di Gattaro. Essi, ri-

masti gia vincitori nel 1869, corsero subito alle armi, riparandosi sulle

inaccessibili giogaie de'loro monti.

Le pattuglie spedite da Gattaro, fin dalle prime avvisaglie, furono

battute e costrette a ritirarsi. Fu d'uopo spedire cola poderosi rinforzi

al presidio. Ma al tempo stesso le bande dei sollevati si moltiplicarono,

e cominciarono ad organi/zirsi anche nell' Erzegovina ;
sicche a poco a
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poco ne fu infestata la campagna in tutta quella estensione che dal-

1'imboccatura della Narenta sjull'Adriatico e dalla sua riva sinistra fino

a sotto Mostare, si allarga al confine Montenegrino. Fu necessario mo-
bilitare i battaglioni appartenenti ai reggimenti ond'e occupata la Dal-

mazia, la Bosnia e TErzegovina; tanto che sul fmire del p. p. gennaio
Tesercito destinato a combattere il sollevamento, diffuso gia anche sulla

riva destra della Narenta e verso Serraievo, contava circa 50,000 uomini.

11 Journal des Dtfbats del 7 febbraio, ragionando delle origini di

questo sollevamento e degli effetti che esso gia ebbe; fece rilevare quelli

che esso chiama errori d' impreveggenza o di presunzione degli alti uffi-

ciali civili del Governo austro-ungarico, e notantemente del Generale

Rodich, che fece partecipare a Vienna le sue illusioni. Ai 150 milioni

che gia costo la prima occupazione della Bosnia ed Erzegovina, si do-

vranno aggiungere parecchie altre decine di milioni >
; una parte dei quali

fu gia conceduta al Governo dalle Delegazioni dell'Austria e dell'Unghe-

ria; ed invece di non piii che 300 partigiani del Grivoscie, di cui si

tenea conto da principio, ora si dovranno combattere e domare piii che

10,000 sollevati dell'Erzegovina e della Bosnia; il capo dei quali, Trojan

Kovacevich, noto per capacita e fermezza in altre simili imprese, non

difetta ne d'armi, ne di denaro. Si divulgo che parecchi milioni di mi-

sure di frumento, a traverso la Serbia, furono spediti ai sollevati dai

Gomitati Panslavisti della Russia, diretti e rinfocolati dal famigerato
Aksakow. II Principe del Montenegro personalmente, e leale verso 1'Au-

stria; ma il Petrowich cornanda di fatto a Gettigne ed e Tanima dei

Montenegrini che sono tenuti a freno con grande stento, smaniosi come
sono di accorrere in aiuto dei loro fratelli slavi dell'Erzegovina; ed a

tal effetto aspettano soltanto il pretesto di qualche scorreria degli Au-
striaci sul loro territorio nelFatto di inseguirvi qualche banda.

6. Se un rapido ed energico operare deU'esercito imperiale non ba-

stasse a domare il sollevamento, sarebbe assai da temere che fossero

strascinati a mescolarsene la Serbia ed il Montenegro; riel qual caso

sarebbe forse inevitable un conflitto colla Russia d'onde partono, dicesi,

frotte di agenti, ed anche ufficiali, per organizzare le bande dei fratelli

Slavi.

A spandere olio su queste vampe sopravvenne, e forse non a caso

n& ripugnante 1'Ignatieff, un discorso assai bellicoso ed ostile contro

r Austria e la Germania, detto dal Generale Skobeleff, favorito dello Gzar.

In un banchetto a Mosca, imbandito ad onor suo il 24 gennaio, aimiver-

sario della sua decisiva vittoria contro i Turcomanm-Tekke nell'Asia cen-

trale, a Geok-Tepe, egli gitt6 il guanto della disfida all'Austria, ricor-

dando, e dicendo di vedere con grandolore: suirAdriatico un popolo

combatte per la sua fade e la sua indipendenza. Poi, come se 1'amba-

scia gli strozzasse la parola in gola, conchiuse: Miei signori, non posso
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parlare piu olire. II mio cuore sussulta convulsivamente e dolorosamente.

LTn graride conforto ci rimane nella fiducia che abbiamo riposta nella

potenza della missione storica della Russia. >

Questo discorso, riprodotto dalF Opinions n. 35 pel 4 febbraio, ca-

gion6 dicesi, viva impressione, non solo a Vienna, ma eziandio e forse

piu a Berlino. E si credette che FIgnatieff, per non aver noie diploma-

tiche, consigliasse allo Skobeleff un viaggetto a Parigi.

Altri credono per6 che lo Skobeleff, valoroso Generale ma fanatico

Panslavista, fosse incoraggito a recarsi a Parigi per qualche maneggio

soppiatto di alleanza della Russia colla Francia contro la Germania e

rAustria-Ungheria. II qual sospetto fu accreditato da un altro suo di-

scorso, detto in Parigi, nella congiuntura di rispondere allo indirizzo di

alcuni studenti Serbi, che recaronsi a fargli omaggio. II testo di tal di-

scorso, scritto da uno degli uditori e comunicato alia France, che lo

pubblico, fu riconosciuto esatto dallo stesso Skobeleff, che ne accertb un

compilatore del Voltaire. Noi ne riproduciamo la traduzione data dal

Diritto n. 51, parendoci indizio d'un fosco e sangtiinoso avvenire, in cui

rAustria-Ungheria potrebbe pagar caro il regalo fattogli dal Gongresso

di Berlino, e che, in linguaggio mitologico, potrebbe fare su di lei 1'ef-

fetto che gia produsse sulle spalle d'Ercole il funesto presente della

camitia del centauro Nesso. Ecco le parole dello Skobeleff.

E inutile dirvi, amici miei, quanta emozione provi, come sia pro-

fondamente commosso delle calorose dimostrazioni che avete fatte. Vi

giuro che con una vera felicita mi trovo circondato da giovani rappre-

sentanti di quella nazione serba che fu la prima a spiegare la bandiera

delle liberta slave neirOriente slavo. Devo parlarvi [francamente e lo faro.

Bisogna vi dica e confess! perche la Russia non e sempre alFal-

tezza dei suoi patriottici doveri in generale, e della sua parte di slava

in particolare. Egli e perche 2\Vinterno come &\Vestero essa e alle prese

colla influenza straniera.

In casa nostra non siamo in casa nostra. Si ! dovunque vi e lo

straniero. La sua mano e in tutto. Siamo gli zimbelli (les dupes) della

sua politica, le vittime dei suoi intrighi, gli schiavi della sua forza

Siamo talmente dominati e paralizzati dalle sue influenze innumere-

voli e funeste, che, se noi ce ne liberiamo, come io lo spero, un di o

F altro non potremo che farlo colla sciabola alia mano. E se volete

che io vi dica come si chiama questo straniero, questo intruso, questo

intrigante, questo nemico cosi pericoloso per i Russi e per gli Slavi...

ora ve lo nominero. E Fautore del Drang nach Osten, lo conoscete

tutti... e il Tedesco. Ve lo ripeto, e vi prego di non dimenticarlo. II

nemico e il tedesco.

La lotta e inevitabile fra il Teutono e lo Slavo. Essa e anzi vici-
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nissima... Sara lunga, sanguinosa, terribile;. ma per parte mia, ho fede

ehe terminera colla vittoria dello Slavo.

Quanto a voi, e assai naturale che siate vaghi di sapere ci6 che

abbiate da fare, poiche il sangue scorre gia da voi. Non ne dir6 troppo,

ma posso accertarvi che dove si tocchi agli Slati riconosciuti dai trattati

europei, fosse la Serbia o il Montenegro... Ebbene, voi non vi batterete

soli. Ancora una volta, grazie; e se il destino lo vuole, a rivederci sul

campo di battaglia, iianco a fianeo, contro il comune nemico.

La France fa precedere e seguire il discorso da considerazioni che

esso le ispira. Ghiede se Tora deila goerra e venuta, come nel 1877,

airindomani della guerra serba, e rileva come il generale Skobeleff e

T uomo di guerra piu popolare fra i moscoviti. E, dice, il mondo slavo

ehe parla per la sua bocca. Egli & il grande attore designate dalle ri-

vendicazioni nazionali: Tamministrazione moscovita ai moscoviti, la terra

slava agli slavi.

v.

SVIZZERA (Nostra corrispondenza). 1. (Friburgo) Conlroversie fra il Go-

verno cantonale e il Consiglio federale in conseguenza dell' espulsione de'Maristi

e Cappuccini francesi, rifugiati sul territorio friburghese. 2. (Ticino) Risultato

dell' inchiesta amministrativa ordiuata dal Consiglio nazionale intorno alle ultime

elezioni. Disegno di legge, portante modificazione in materia penale, evidentemente

diretto contro i cantoni cattolici. 3. (Berna) Carcerazione di tre sacerdoti del

Giura, imputati d'esercizio illegale di funzioni ecclesiastiche. Ulterior! prodezze del

sig. Bouchat, prefetto delle Franc hes Montagnes. Fiasco toccato al parroco intruso

Be'is.

1. I due cantoni della Svizzera, ne'quali il cattolicismo & tenuto in

maggiore onoranza, sono indubitatamente quelli di Friburgo e del Ticino.

Di qui e che ambedue hanno il privilegio di tirarsi addosso le folgori del

Consiglio federale, ossequente agli eccitamenti delle logge massoniche e

premuroso di farsi perdonare dalla maggioranza radicale del Gonsiglio na-

zionale le velleila di giustizia e d' imparzialita, da esso manifestate in certe

circostanze a riguardo dei cattolici. Yi parlai neh" ultima mia corrispon-

denza del decreto d' espulsione emanato da quell' autorM contro i religiosi

Maristi e i Gappuccini francesi, che, vittime della persecuzione gambet-

tiana, eransi recati in provvisorio soggiorno sul territorio friburghese.

Nella comunicazione indirizzata su tale proposito al Governo cantonale,

il potere esecutivo centrale si sforza anzitutto di dimostrare, contraria-

mente alFevidenza, che raffitto di due case di campagna, preso mese

per mese da alcuni religiosi, costituiva la fondazione d'un nuovo convento,

vietata dall'art. 52 della Gostituzione federale; poi termina con queste

parole :

Per conseguenza, noi abbiam deciso d'invitarvi con la presente a
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disciogliere, entro il termine di quattro settimane, Tistituto del Maristi

di Givisiez e quello dei Cappuccini di Guschelmuth, e ad interdire ai

religiosi di que'due conventi ogni altro istituto congenere. Attendiamo im

vostro rapporto circa 1'eseguimento di siffatta decisione.

Per ci6 che concerne Tazione, stata a noi segnalata, di Gesuiti nel

convento delle Orsoline di Friburgo, abbiam rilevato con sodisfazione dal

vostro rapporto che le funzioni ecclesiastiche, di cui si tratta, sono eser-

citate da un prete secolare della vostra diocesi ; ie al tempo stesso pren-

diamo atto della dichiarazione, a forma della qualo i sermoni tenuti li

3 e 4 ottobre 1881 nella chiesa d'Attalens e li 4 e 18 settembre dello

stesso anno in quella di Promasens non furorio, siccomeera stato asserito,

pronunziati da Gesuiti.

Noi ci riserviamo, dietro ulteriore esame, di dare una soluzione agli

altri richiami stati a noi presentati, e che si riferiscono alle Orsoline, alle

Suore ospitaliere, alia congregazione di S. Paolo* e all
1

organizzazione dei

professori del collegio di S. Michele, come pure alle altre question! oon-

cernenti le scuole; e terminiamo col diehiararvi che i faiti incostituzio-

nali, compiutisi a piu riprese in questi ultimi tempi nel vostro cantone,

attestano aver voi tenuto, sotto il rispetto degli obblighi federali, un

contegno, contro il quale noi continueremo, anche in seguito, a reagire

vigorosamente, ove il bisogno lo esiga.

Profittiamo di questa occasione ecc.

La dignita del Governo friburghese non gli permetteva di rimanere

sotto 1'azione di simiglinti rimproveri e minacce. II perche, dopo aver

fatto conoscere al Consiglio federale che la sua decisione era stata co-

municata agli aventi interesse, esso usci nelle riflessioni seguenti:

Voi terminate il precitato vostro ufficio con dichiarare che i fatti

incostituzionali, compiutisi a piu riprese in questi ultimi tempi nel

nostro cantone, attestano aver noi tenuto, sotto il rispetlo degli ob-

Higlii federali, un contegno, contro il quale voi continueretef anche

in seguito, a reagire vigorosamente, ove il bisogno lo esiga.

Dinanzi a siffatto rimprovero, che sta in opposizione formale con

la nostra dichiarazione del 20 settembre ultimo, noi noa possiamo aste-

nerci dal protestare con eguale vigore contro pretese, che tendono a spo-

gliare un cantone sovrano del diritto di apprezzare i fatti, ogni qualvolta

questi si riconnettono con T applicazione di una parte del disposto dalla

costituzione federale.

Nel caso infatti, del quale si tratta, noi ci tenmmo contenti ad

apprezzare il fatto dello stabilimento, in condizioni al tutto provvisorie,

dei Maristi a Givisiez e dei Gappuccini a Guschelmuth, come non co-

stituente la fondazione di nuovi conventi, nel senso dell' art. 52 della co-

stituzione federale, e giudicammo quei religiosi abilitati a godere del be-

nefizio derivante dal diritto comune e dai trattati vigenti.
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Col tollerarli nel cantone di Friburgo, noi crediam quindi avere

puramente e sempliceraente usato di un diritto, del quale nessuno po-

trebbe contrastare ai singoli cantoni T esercizio. Gi6 posto, era di nostra

competenza Fapprezzare, entro i limiti in cui ci siamo tenuti, il caso che

si presentava, senza recare offesa alia Costituzione federale.

In tale stato di cose, soltanto il rifiuto di eseguire le vostre deci-

sioni, in mancanza d'un ricorso alia suprema autorita delle Camere

federali, avrebbe potuto considerarsi come la violazione, da voi rimprc-

verataci, ddla Gostituzione. La circostanza adunque che la vostra inter-

pretazione in una queslione cosi discutibile, com' e la presente, differisce

dalla nostra, non potrebbe in verun modo giustificare la grave accusa

d'aver noi tenuto un contegno contrario a'nostri obblighi federali.

Gome abbiamo piu volte avuto occasione di manifestare, noi deplo-

riamo senza dubbio le disposizioni costituzionali relative agli Ordini re-

ligiosi, perche non sappiamo conciliarle coi principii di giustizia, di liberta

e di tolleranza da noi professati; ma, dacchfc tali prescrizioni costituzio-

nali esistono, questi principii medesimi c'impongono, e in fatto e in di-

ritto, 1'obbligo di porre al di sopra di qualsivoglia considerazione di tale

natura le leggi del nostro paese e gli ordini dell' autorita legittimamente

costituita.

Per ci6 che particolarmente concerne i Maristi e i Gappuccini ri-

fugiati nel nostro cantone, noi gli abbiam lasciati, e vero, godere insieme

e temporariamente, in tutta liberta, dell
1

asilo, che tutti i proscritti po-

litici, a qualurique opinione appartengano, son sicuri d
1

incontrare all'om-

bra del vessillo elvetico; ma nulla di piu. Noi non dovevamo, d'altronde,

a quei religiosi stranieri, de'quali ignorammo per lungo tempo la pre-

senza sul nostro territorio, che la protezione richiesta dai diritti della

umanita.

Per ultimo, in risposta a ci6 che e stato detto intorno a tale ar-

gomento, specialmente dalla stampa, ci sia permesso dichiarare che noi

non siamo stati giammai chiamati ne ad autorizzare quei due Istituti,

ne a protestare contro il loro impianto. Nessuno si e mai rivolto a noi

per chiederne la dissoluzione, e solo da un officio del Dipartimento fe-

derale di giustizia e polizia in data del 20 maggio ultimo fummo uffi-

cialmente e per la prima volta informati del reclamo del Volksverein di

Friburgo.

Profittiamo dell'occasione ecc.

2. L' inchiesta amministrativa, ordinata dal Gonsiglio nazionale a pro-

posito dell'elezioni ticinesi, prosegue a far parlare di se, ed e severa-

mente criticata anche da |certi fogli 'poco favorevoli ai cattolici, come

sarebbero il Giornale di Ginevra e la Grazzetta di Losanna. E stato

in particolar modo posto in rilievo che dei Gommissari federali incari-

cati deirinchiesta nessuno conosceva la lingua italiana, e molto meno il
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didlotio ticinese; cosicche avevano essi dovuto aggiungcrvi un drago-

manno, confortne si pratica per le mission! nel Levante. Ora, per questo

incarico, i nostri tre radical! ban fatto scelta d'uno de' loro pan. Gom'era

da aspettarsi, il loro arrive nel paese ha vivamente tirtato il sentimenlo

nazionale delie popolazioni e del governo, le quali e il quale vorrebbe il

polere centrale abituare a un trattamento d'occasione, per punirli di mo-

strarsi troppo ultramontani. Ognuno, infatti, rammentera che quando, in

occasione delTelezioni del Gonsiglio nazionale in Ginevra, rimase provato

che sui registri de'cittadini attivi figuravano una quantita di morti, i

quali poi allo scrutinio erano surrogati da uomini di paglia, non si penso

neramen per onibra a mandare in quel cantone inquisitor! federal!. In

una memoria delle piu splendide Tonorevole Respini ho dimostrato che,

se una qualche irregolarita era occorsa nelle elezioni ticinesi, la respon-

sabilita ne ricadeva intera sullo stesso Gonsiglio federale, poiche il Con-

siglio di Stato erasi piu e piii volte rivolto a quell'autorita per ottenerne

una interpreta/ione di cert! punti assai oscun della legge elettorale; e

che se, a forza d' insistent! premure, ne riceveva una tarda risposta,

questa era, del resto, concepita in termini sibillini. II Gran Gonsiglio per-

tanto, dietro lettura deir accermata memoria, ha preso, a maggioranza

di 7*2 voti contro 18, le risoluzioni seguenti:

3. 1 II Gran Gonsiglio, interprete anche de' sentimenti de' suoi

mandanti, mentre dichiara Tattaccamento del popolo ticinese alia patria

Svizzera, protesta energicamente contro le ripetute misure eccezionali

prese da! Poteri federal! contro il Gantone Ticino.

2' A cura del Gonsiglio di Stato, che potra valersi anche delVopera

di persone esperte di sua confideriza, sara elaborata una o piu memorie,

a maggiore giustificazione della suddetta protesta, da pubblicarsi a stampa
nelle tre lingue nazionali.

3 II Gonsiglio di Stato e incaricato di provvedere alia difesa degli

interessi e deH'onore del popolo ticinese e delle sue Autorita contro il

sistema di false notizie e di calunnie organizzato a loro danno, con tutti

quei mezzi di pubblicita che stimera opportuni.

4 II Gonsiglio di Stato e invitato a reclamare dai Poteri federal!

la parita di trattamento delle tre lingue nazionali, e che nei rapporti

ufficiali tra il Ganton Ticino e la Gonfederazione sia fatto uso unica-

merite
delja lingua italiana.

5 E istituita una Gommissiorie speciale del Gran Gonsiglio com-

posta di tre membri, pegli affari federali, che vegliera alia tutela del-

1'autonomia cantonale e coadiuvera il Consiglio di Stato nella esecuzione

di quanto sopra. La delta Commissione si riunira a richiesta del Gon-

siglio di Stato o del di lui presidente.

6 fi fatta facolta al Gonsiglio di Stato di valersi dell'opera di spe-
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ciali esperti nel disbrigo degll affari derivanti dai rapporti tra il Gantone

Ticino e la Confederazione.

7 E accordato al Gonsiglio di Stato il credito necessario per prov-

vedere alia esecuzione di tutto quanto sopra.

Un'altra ma-eehina, finaknente e stata montata contro il Ticino dal

F.\ Ruchonnet, consigliere federale e capo del dipartimento di giustizia.

A sua proposta, i colleghi di lui harmo adottato, per esser sottoposto

alle Camere, un progetto di legge portante modificazione d'un articolo

del codice penale della Gonfederazione. Ecco le nuove disposizioni, che

si tratta d'introdurvi, insieme con le assennate riflessioni interpolate nel

testo dall'egregio giornale // Credente Cattolico.

4. Se in seguito ad avvemmenti politici (quali avvenimenti? una

rivoluzione, mi conflitto armato, ecc. ecc., ovvero un semplice cam-

~biamento di Governo, di regime^ di legislazione?) 1' indipendenza ov-

vero la imparzialita dei tribunali cantonali sembrassero (magnifico questo

latitudinarismo politico-giudmario) minacciate rapporto alle querele

di cui fossero in possesso, il Gonsiglio federale, dietro dimanda di una

delle parti ha il diritto (e perche non il dovere ? evidentemente per

poter in un Cantone deddere si e neWaltro no) &\ rimandare al Tri-

bunale federale Tinchiesta ed il giudizio di simili querele (quali que-

rele? civili, o penaU? quelle d'ordine pubNico o an che quelle private?

d'alto criminale o anclie di semplice correzionale ? vattelapesca !) anche

quando il delitto non sia preveduto dalla presente legge ! In questo ul-

timo caso il Tribunale federale pronuncia in base alia legislazione del

Gantone ove il delitto venne commesso, sotto riserva pero ch'esso non

pu6 applicare la pena di morte ed ha diritto (attenti!) di ridurre il

minimum della pena legale (il quale diritto equivale all'altro di poter

fare quel die egli vorrd nella applicasione della pena. L' arbitrio

federale sostituito alia legge cantonale!)
Nella stessa ipotesi il Tribunale federale sara com petente per pro-

nunciarsi siil caso previsto dalFart. 52 della legge federale anche quando
non siavi stato intervento federale armato (affare di Stabio). II Gon-

siglio federale e incaricato di fissare Tepoca della esecuzione di questa

riforma.

Questa legge d'eccezione e evidentemente diretta contro i cantoni cat-

tolici, ma piu di tutti contro il Ticino, al quale i liberali non possono

perdonare d'aver tradotto gli insorti di Stabio dinanzi alia Gorte d'assise

cantonaie, che ardi .trovarH colpevoli e sottoporli a pene, comunque lie-

vissime. L'approvazione del progetto da parte delle Camere non potrebbe

aver luogo che con flagrante violazione degli articoli 3 e 5 della Gosti-

tuzione federale, i quali guarentiscono ai cantoni il loro territorio, la loro

sovranita, in quanto non sia circoscritta dalla Gostituzione stessa, le loro

particolari costituzioni, la liberta e i diritti del popolo, i diritti costitu-
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zionali del cittadini, come pure i diritti e le attribuzioni, che il popolo

ha conferito all'aulorita. Rimane a sapere se il popolo elvetico, alia sua

volta consultato, non sia per rigettare una legge destinata a fare sparire

le ultime vestigie d'autonomia cantonale, e a consacrare Toimipotenza

federale in materia giudiziaria.

3. Vi parlai a suo tempo dell'azione penale intentata contro il si-

grior Lachat, parroco ai Pommerats nel Giura bernese, contro il fratello

di lui, vicario a Saignelegier, e contro 1'abate Jobin aux Bois, imputati di

avere illegalmente esercitato il ministero ecclesiastico. Avendo il tribunale

di prima istanza assoluto quei tre sacerdoti, il pubblico ministero inter-

pose appello* presso la Camera di polizia, che con decreto del 6 aprile

dell'anno scorso condann6 ciascuno degli accusati a 15 giorni di carcere,

25 franchi d'ammenda e nelle spese del processo. Si noti per incidenza

che la delta Camera di polizia si e resa tristamente celebre per la sua

scandalosa indulgenza inverse donne di mala vita, che ricorrono ad essa

per riportate condanne. Ma v'ha anco di piii. Per arrivare a colpire i

tre prevenuti, la Corte dovette applicare una disposizione del codice pe-

nale, che punisce 1'usurpazione di funzioni pubbliche civili o militari;

se non che dimenticossi di dirci se il fatto di celebrare la messa e am-

ministrare i sacramenti senza il consenso dello Stato costituiva usurpa-

zione di funzioni civili o di funzioni militari Comunque sia, i condannati

interposer^) appello presso il Consiglio federale, che per molti e mold

mesi Iasci6 dormire Taffare nelle sue fllze, ma poi fml col rigettare il

ricorso degli appellant!, riservando pero loro espressamente la facolta di

sottoporre al Tribunal federale la questione se la sentenza apparisse giu-

stificata sotto il rispetto deirapplicazione della legge. Frattanto era ap-

pena conosciuta una tal decisione, che alcuni agenti della prefettura

recavansi ad arrestare i tre malfattori, e li trascinavano in carcere in

mezzo a una popolazione indignata. Non e questo il primo saggio, che

da di sue prodezze il prefetto delle Franches Montagnes, signor Bouchat.

Dopo di avere, per un motivo de'piii futili, fatto sospendere il Consiglio

comunale di Noirmont, ha cercato di attaccarla con la Commissione

scolastica, colpevole d'avere, di valuta intesa coi capifamiglia, fatto op-

posizione aH'amalgama dei due sessi nella scuola. Avendo il citato prefetto

interposto la propria autorita in favore di simile disposizione oltre ogni

credere immorale, e incontrato per tal fatto opposizione in alcuni membri
di quella Gommissione, ebbero questi a subire parecchi giorni di carcere.

Pero questa punizione esserido stata trovata troppo mite, Tautorita ha

promosso la revoca in massa della Commissione scolastica; proposta che

& stata graziosamente accolta dalla Corte d'appello. II relativo decreto

dichiara i cittadini revocati inabili a rivestire la stessa qualita per lo

spazio di due anni.

Voi gia rettificaste una notizia da me fornitavi intorno al Giura, nel
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senso che non dietro istanza del Governo bernese, ma si dietro istanza

dello stesso parroco intruso Bei's, un buon numero tra donne e fanciulte

di Ghevenez erano state condannate alia pena del carcere e ad un'am-

menda per aver represso con una correzione manesca le insolerize del-

Tapostata. Sembra che questo trionfo giudiziario mettesse il nostro eroe

in vena di procedimenti penali, giacche anco recentemente e aridato in

cerca di nuovi successi consimili. Passeggiando una tal sera, ubriaco

fradicio, per le strade di Porrentruy, s'imbatte in un operaio non meno

barcollante di lui, e gli propone di andare insieme a vuotare una bottiglia.

Entrano pertanto amhedue in una bettola, e il Beis presenta la sua do-

manda all'ostessa, la quale gli risponde secco secco ch'ella non e solita

mescer vino a gente, che ha gia bevuto di troppo. Insultare la donna e

andare a deporre alia polizia un rapporto contro di lei, fu per 1'intruso

1'affare d'un momento. Yenuto il giorno delta discussione della causa, il

dolente cade in manifesto contraddizioni. Gosi, mentre nel suo rapporto

egli dice aver domandato all'ostessa del vino, oggi pretende non aver

voluto vino, ma birra. Sei testimoni vengono Tun dopo 1'altro dichiarando

ch'egli era realmente ubriaco al momento di entrar nella bettola, e che

vi tenne perfino discorsi tali da scandalizzare e irritare le persone prc-

senti. Non rimaneva pertanto che a sentire 1'operaio, compagno del do-

lente, che questi avea fatto citare per deporre a suo discarico. Figuratevi

un poTilarita delVuditorio, quando alia prima domanda clie gli viene

rivolta, colui risponde con tutta franchezza : lo era brillo quella sera,

ma il signor Beis era piu brillo di me. A queste parole, il dolente si

ecclissa pieno di confusione; cosicche il tribunale non trova di far meglio

che dichiarare inattendibile la querela delFapostolo di carita e addos-

sargli le spese del processo. Non era appena pronunziata la sentenza, che

il Bei's rientra nella sala d'udienza e domanda che la causa venga ag-

giornata, volendo egli far udire come testimoni gli agenti di polizia, che

ricevettero il suo rapporto. Ma il presidente gli fa osservare che la sua

domanda giunge troppo tardi, e che, del resto, il tribunale fc suffiden-

temente edificato circa il merito della causa.
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DELL' ENCICLICA ETSI NOS

Appena la memoranda Enciclica Etsi apparve nelle colonne

dell' Osservatore Romano, tutte le fazioni, specialmente in Italia,

si commossero, ne vi fu giornale monarchico, repubblicano o so-

cialista che non ne facesse^ menzione e non ne determinasse il

concetto. Parte dei fogli liberali dissero ch'era il grido della

reazione, che affatto politico n'era il concetto, ch'era un allarme

per riavere lo Stato od almeno Roma. Altri dei fogli liberali si

diedero a definire ex tripode ch'era assolutamente il segnale

delia conciliazione, che contenea una prossima disposizione per

ischierare 1'esercito clericale e traiio alle urne politiche; e per6

il Monitors, dando un carattere non conciliativo ma bellicoso al

discorso fatto nel 2 marzo dal Santo Padre al Sacro Collegio non

sa ravvisare altro che contraddizioni nel Pontificate di Leone l
. La

voce de'buoni giornali, pochi e pochissimi a paragone dei tristi,

rimase soffocata allo strepito di tante menzogne, e la moltitudine

de'cattolici non comprese abbastanza I'immensa portata del pon-

tificale documento, n6 come dev'essere norma della comune azione.

Non & 1' Enciclica Etsi il grido della reazione, non & politico

il suo concetto, non 6 diretta al riacquisto, comech& dovuto e giu-

stissimo, della sovranita temporale, e nemmeno ^ 1'eccitamento

alia conciliazione e all'andare alle urne politiche. E la voce del

capitano della mistica nave, ch'6 in alta procella, con la quale

1 Monitore 4 marzo riell' articolo sottoscritto Abate Silverio.

Serie XI, vol. IX, fasc. 762 41 8 marzo 1882
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voce egli infiamma i nocchieri all'azione, ne dirige i movimenti,

ne collega le forze, affinch& i marosi cosi non la sbattano, che

i passeggeri cadano in mare e periscano. Tutti salvi egli vuol

condurli, se ila possibile, al porto dell'eterna salute. Cotesta

Enciclica, nella quale bella fiorisce la sapienza di Leone, conside-

rata in un ordine d'idee piu elevato, come vuolsi considerare,

el si mostra uno dei piu bei document! di patria carita del Papa

verso lltalia, degnissima del Vicario di Gesu Cristo, e tale da farci

esclamare: Petrus per Leonem loquutus est. Con essa Leone ben

meritft non pure del la Chiesa, ma della stessa Italia sotto il

doppio aspetto religioso e civile, e in modo specialissimo di Eoma.

I nostri lettori per certo lessero quest' ammirabile Enciclica che

abbiamo recata con la versione nel quaderno passato, e glorifica-

rono Iddio nel suo Pontefice. Matemiamo che molti siensi fermati

alia superficie, e cosi 1' abbiano letta da non ben penetrarne il

fondo e 1'intreccio e quelle particolari dottrine od avvertimenti

die sono necessarii al doppio scopo, e di perfettamente operare e

li confutare coloro, e sono tanti ! che travisandone il senso cer-

cano d'iogannare altrui. Per la qual cosa poniamo mano a darne

una logica analisi, onde ne sia reso cospicuo tutto quanto il con-

tonuto. Cosi la si vedra nella sua bellezza e pienezza, tutta degoa

del Pontefice che la fece, tutta proporzionata a'bisogni degl'ita-

liani cui e diretta, tutta acconcia alle circostanze dei tempi in cui

^ scritta.

L'assunto non e teoretico, cioe non prende il Santo Padre a

dimostrare una proposizione speculativa, ma 5 pratico, eccitando

per mezzo dei Vescovi italiani tutti i cattolici d' Italia a difen-

dere e custodire la fede cattolica ed impedire che gravi mali ven-

gano sopra T Italia. Possiamo dividerla in tre parti. Nella prima

si dimostra come la fede cattolica & minacciata. Nella seconda

come, per cio stesso, si cospira ai danni dell' Italia. Nella terza

come debbano operare i cattolici per difendere e per custodire

la fede, e tendere cosi al rero bene della nostra patria.
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Non e terreuo lo scopo cui tende il Papa: La nostra inira,

ei dice, & rivolta a cosa ben piu nobile e sublime, che le umane

non sono: perocche siamo in angoscia e trepidazione grande per

la salvezza eterna delle anime; nella quale tanto piu 5 mestieri

che del continue s'impieghi tutto il nostro zelo, quanto maggiori

sono i pericoli a cui la vediamo esposta. > Laonde con la pre-

sente Enciclica vuole che i Yescovi si adoperino intorno ai popoli

italiani per avvalorarli con ogni mezzo di difesa, affinch& non

venga loro rapilo il piu prezioso dei tesori, la fede cattolica.

Da poi la ragione, perche si sente mosso piu vivamente per lo

pericolo che sovrasta all' Italia, dicendo: il che tanto piu pro-

fondamente ci conturba 1' animo, quanto che vincoli di special!

relazioni ci uniscono a questa Italia, nella quale Iddio colloco la

sede del suo Yicario, la Cattedra della Yerita, e il centre della

cattolica unita. Per la qual cosa sebbene questa Enciclica possa

essere opportuna ai cattolici degli altri Stati, perche in quasi

tutti si osteggia la religione; pure all' Italia 1' Enciclica e diretta

principalmente, e per essa ha una rilevanza tutta propria.

I.

Dimostra nella prima parte come in Italia si combatte la fede

cattolica.

1. Perche la setta anticristiana (alia quale riduconsi tutte le

sette organate contro la Chiesa) si e piantata in Italia a questo

fine. Una perniciosissima setta i cui autori e corifei non celano

ne dissimulano punto le loro mire, ha gia da grau tempo posto

il suo seggio in Italia: e intiinata la guerra a Glesu Cristo; s'ar-

gomenta di spogliare tutti i popoli d'ogui cristiana istituzione.

2. Nell'Italia che fu sempre cattolica tutte le istituzioni aveano

rhnpronta cristiana; e quest' impronta ora si vuole da esse can-

cellare affatto. E un di piu che 1' aitro si prooura al possibilt

di cancellare da tutte le pubblicho istituzioni quella impronta e

quel cotal carattare cristiano, onde a ragione fu semjfre grande

il popolo italiano.
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3. Furono soppressi gli Ordini religiosi, il cui fine e espriraere

la perfezione evangelica, e che furono sempre forti sostenitori

della fede cattolica e fedeli ministri della Sede Apostolica: Sop-

pressi gli Ordini religiosi. >

4. Con essi eziandio: confiscati i beni della Chiesa
,
e per-

che la Chiesa & costituita di uomini e non di spiriti, senza beni

anco material! non pu6 couvenieuteinente sostenersi ed operare.

5. Yenne cancellato dalla famiglia il carattere di cristiana,

perche si sono : Avute per matrimonii validi le unioni contratte

fuori del rito cattolico. >

6. Si e resa pagana 1'istruzione e la educazione, essendo:

Esclusa I'autorita ecclesiastica dall' insegnamento della gio-

ventu.

7. E fatta opposizione sistematica alia Sede Apostolica: Ne
ha fine, ne tregua alcuna la cradele e luttuosa guerra, mossa

contro la Sede Apostolica. >

8. E inceppato il Pontefice nella sua apostolica azione: Op-

pressa la Chiesa, e stretto da gravissime difficolt^ il Eomano

Pontefice.

9. E mentre questi dev'essere indipendente, di fatto e divenuto

suddito imperocche egli spogliato della sovranita temporale, fu

forza che cadesse in potere altrui. >

10. Eoma da Dio data al Papa e riconosciuta da tutte le po-

testa della terra par secoli e secoli quale centro della fede cat-

tolica, e aperta a tutti i nemici della Chiesa ;
i quali vi hanno

piena franchigia, La piu augasta citta del mondo cristiano e

divenuta campo aperfco a tutti i nemici della Chiesa. >

1 1 . I quali nemici della Chiesa la insozzano con ogni specie

di riprovevole novita: Vedesi profanata da riprovevoli novita,

con iscnole e templi a servigio dell' eresia. >

12. Che anzi dai liberi pensatori, ossia da coloro che fanno

pubblica professione di ateisino e di sottrarre tutti gli uomini

a qualunque religione, in quest' anno Eoma e destinata a loro

congresso:^ Pare anzi serbata eziandio a dovere in quest' anno

medesimo accogliere i rappresentanti e i capi della setta la piu
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ostile alia religions cattolica, i quali vanno appunto divisando

di accogliersi qui stesso in congresso. >

13. Lo scopo conosciuto di questo congresso & per combattere

il Papato nella sua Sede : Abbastanza & palese qual cagione li

abbia spronati a darsi quivi la posta; egli e che vogliono con

un'ingiuria procace disfogare 1'odio che portano alia Chiesa, e

lanciar da vicino funeste faci di guerra al Papato, facendosi a

sfidarlo nella stessa sua sede.

14. Tutto questo si fa per distruggere la Me cattolica: Non

e certamente da dubitare che la Chiesa esca alia fine vittoriosa

dagli einpii assalti degli uomini: & tuttavia certo e manifesto che

essi con siffatte arti intendono a questo, a colpire cio insieme

ol capo 1'intero corpo della Chiesa, e a distruggere se fosse

possibile la religione. >

II.

Dimostra il Santo Padre nella seconda parte come la guerra

che si fa contro la religione tutta ridonda in danno dell' Italia, e

perci6 mentiscono coloro, i quali, sotto colore di amore della patria,

spingono il popolo ad osteggiare il papato: poich& 1' italiana

famiglia, spegnendosi la fede cattolica, di viva necessita reste-

rebbe privata di una fonte di vantaggi supremi. E questo e

chiarito da due capi.

Primieramente&sdtiB&to la religione, vengono a cessare quei

beni ch'ella apport6 all' Italia, a preferenza delle altre nazioni,

anco rispetto all'ordine civile.

1. II quale- ordine civile mal regge, senza che venga ricono-

sciuta la santita dei diritti e sia la giustizia tutelata; mercecche

altramente sola la forza e la violenza impera. Ma fu la religione

quella, che specialmente all'Italia apporto la santita dei diritti,

la tutela della giustizia. >

2. Fu sempre la Eeligione -compagna e guida a tutto ci6

oh'^ onesto, lodevole e grande.

3. Le ire partigiane, che qua e la frequentemente in tutta
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Italia si sollevavano, dallo spirito della sola religione poterono

essere efficacemente compresse, e resti.tuita cosi la concordia, in-

dispensable al civile consorzio in ogni contrada (la, religione)

ridusse a perfetta e stabil concordia i varii ordini e le diverse

membra dello stato. >

4. Per la Chiesa fu all'estero rispettata e grande 1' Italia e

pero : V Italia ha obbligo massimamente alia Chiesa ed ai sommi

Pontefici se distese appo tutte le genti la sua gloria.

5. Ed essa sarebbe stata non solo invasa, ma oppressa per

secoli dal giogo dei barbari e dei musulmani senza T opera del

Pontificato: Ha obbligo alia Chiesa ed ai Sommi Pontefici, se

non soggiacque ai ripetuti assalti dei barbari, se respinse invitta

gl'impeti euormi dei Musulmani.

6. Ad essa Chiesa ed ai Pontefici anco deve 1' Italia le sue

franchige: Se in molte cose conservft a lungo una giusta e

legittima liberta.

7. A quella e a questi essa e debitrice: Se arricchi le citta

sue di tanti monumenti immortali di arti e di scienze. >

8. Massimo bene fu all' Italia ii cessare da lei le guerre di

religione, e questo si deve ai Papi: Ne ultima fra le glorie

dei Romani Pontefici e questa, 1'aver mantenute unite, merce la

stessa fede e la stessa religione, le province italiane diverse d'in-

dole e di costumi, e 1' averle cosi liberate dalle piu funeste tra

le discordie.

9. Che piil? II Papato salv6 talvolta r Italia dalla totale ruina:

Anzi nei maggiori frangenti piti. volte le cose pubbliche sa-

rebbero piombate ad estrema ruina, se a salvezza non fosse valso

il Pontificato Romano.

10. E poich6 ci6 che viene da natura e costante, vuolsi dire

che la Chiesa e il Papato anche adesso sono atti a recare si

gran beni all' Italia e al mondo tutto, purche la prava volonta

degli uomini non si attraversi. Ne fia che meno valga per

1'avvenire, purche la volonta degli uomini non sorga a porre

ostacolo alia sua virtu, o a diminuirne la liberta : essendoche

quella forza benefica che si trova nelle istituzioni cattoliche, de-
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rivando necessariamente dalla medesima loro natura, & immuta-

bile e perenne. Come non v' ha intervallo di luoghi e di tempi

a cui non si distenda la cattolica religione per la salvezza delle

anime, cosi essa pariinenti nelle cose civili da per tutto e sempre

diffonde ampiamente i suoi tesori a beneficio degli uomini. >

Secondamente e di conseguenza cessando la religione e con

essa i beni descritti, vengono sopra la patria gravissimi mali :

Ora tolti tanti e si grandi beni, sottentrano estremi mali; dac-

ch5 quei cotali che portano odio alia sapienza cristiana, essi me-

desimi, per quanto dicano di fare il contrario, traggono in ro-

vina la societa: nulla essendoci di peggio che le lor dottrine,

per accendere fieramente gli animi ed eccitare le piu perniciose

passioni. E per fermo:

1. Neirordine speculative, tolto il lume della fede, la debole

umana mente assaissime volte e trascinata negli errori, n& di-

scerne il vero, e con tutta facilita cade alia fine in un abbietto

e turpe materialismo. >

2. NeH'ordine pratico individual non riconoscono Iddio per

supremo legislature e vendicatore: tolti i quali fondamenti, ne

consegue che per difetto di efficace sanzione, ogni regola del

vivere dipenda dalla volonta ed arbitrio degli uomini. E questo

e un punto di altissima rilevanza; perch5 qualora la societa si

professi atea, hoc ipso dal canto suo disconosce ogni olbligo di

coscienza, rispetto alle 1-eggi della chile e politica autorita; di-

sconosce quindi ogni dovere e conseguentemente ogni vero di-

ritto; domina la forza e non altro.

3. Nell'ordine pratico sociale: Da quella smodata ]iberta nasce

la licenza; alia licenza tien dietro il disordine, ch'6 il piu grande
e micidiale nemico del civile consorzio.

4. II Santo Padre accenna a'fatti che SOEO luculentissima prova

della verita dei posti principii, e sapientemente avverte che se

in Italia non accaddero per anco quelle stragi che altrove, lo si

deve a questo, che il popolo italiano si attenne all'avita religione

piu che altrove. Ma se ci6 venisse meno, egli soggiacerebbe a pari

damn: Imperciocche 6 forza che dagli stessi principii scaturi-
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scano gli stessi effetti... Anzi il popplo italiano abbandonando la

religione cattolica, dovrebbe forse aspettarsi una peua anche mag-

giore, perche aU'enormita dell'apostasia metterebbe il colmo col-

Tenormita dell'ingratitudine. Dappoiche non dal caso o dalla

volubile volonta degli uomini 1' Italia ebbe questo privilegio, d'es-

sere fin dal principio fatta partecipe della salute apportata da

Gesu Cristo, di possedere nel suo seno la Sede di Pietro, e di

aver goduto per lungo corso di secoli degli immensi e divini be-

nefizii, i quali di per s& derivano dal cattolicismo.

Quiuci come corollario ne viene che coloro, i quali sono informati

da vera patria carita, veggendo che il bene d' Italia e stretta-

mente collegato con quello della Religione, colla dignita della

Sede apostolica e con la liberta del Pontefice, come altra volta

Leone XIII solennemente proclamft, sollecitamente dovrebbero

studiarsi acciocche la Chiesa e il Papato venissero a riacquistare

ci6 che per diritto loro spetta. Se ci6 non fanno, non in conto di

amici, ma di nemici del pubblico bene debbonsi avere. Intorno

alia qual cosa in altro luogo dichiarammo la nostra mente :
-

Proclamate, che le pubbliche cose d' Italia non potranno giammai

prosperare, ne godere stabile tranquillita, finche non sia provve-

duto, come ogni ragione domanda, alia dignita delle Sede romana

e alia liberta del Sommo Pontefice.

III.

Dimostrato come ora nell' Italia si attenti alia fede cattolica

e conseguentemente si preparino gravi sciagure all' Italia, viene

Leone XIII, per mezzo dei Vescovi, a soiledtare i popoli italiaui

a difendere e custodire efficacemente la propria fede, e cosi a

cessare i gravi mali dalla patria nostra. Perloche, niente stan-

doci pii\ a cuore, che la incolumita degP interessi religiosi, ed

essendo conturbati per il grave rischio che corrono i popoli ita-

liani, col piu vivo calore che mai vi esortiamo, o Venerabili

fratelli, a mettere in opera con esso Noi lo zelo e la carita vo-

stra, affine di prendere riparo a tante sciagure. Le norme che
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da Leone per Fazione cattolica acconcia alle circostanze del tempi,

per difendere e custodire la fede cattolica, sono distinte in due

ordini: 11 primo e generale pel popolo; il secondo pel clero.

ORDINE PRIMO DI NORME GENERALI PEL POPOLO CATTOLICO

l.Siccome la volonta non muovesi se non secondo le idee dell'in-

telletto, prima cosa, il Papa raccomanda a' Yescovi che operino sul-

I'intelletto del popolo in due maniere. La prima aimnaestrandoli

della preziosita della fede cattolica: Anzi tutto affinch& venga

degnamente apprezzato il gran bene ch'e il tesoro della fede. >

2. La seconda maniera di amraaestrarli dei veri intendi-

menti dei settarii: E poiche i nemici ed oppugnatori del cri-

stianesimo per ingannare tauto piu facilmente gl'incauti, bene

spesso mentre scaltramente fanno uua cosa, ne intendono un'altra,

molto rileva che i loro occulti divisamenti sieno appieno niessi

in chiaro, acciocch scoperto quello che realinente hanno in mira,

e qual sia lo scopo dei loro sforzi, si risvegli nei cattolici, col

coraggio, un'animosa gara di difendere pubblicamente la Chiesa

ed il Romano Pontefice cio5 la loro propria salvezza. >

3. Non punto disconoscendo la virtu, la carita e lo zelo di molti

infra i cattolici, i quali si adoperano privatamente e pubblica-

mente al bene della Chiesa e della morale, il Pontefice non puo

trascorrere in silenzio la freddezza di altri, per la quale special-

mente : i malyagi, piu prudent! invero dei figliuoli della luce,

molte cose han gia osato : inferior! di numero, piu fort! di scal-

trimenti e di mezzi, in piccol tempo di grand! mali riempirono
v

^Aafrp.r>,ontrade. Perci6, col mezzo dei Vescovi, eccita tutti i

cattolici ad una vera aziuuo HMi^ f^A ftd efficace. loro ri-

cordando : come nulla mai pavent6 la nobile ed operosa virtu di

quei nostri antichi, delle cui fatiche e del cui sangue crebbe la

fede cattolica
;
e con quest! esempii gli eccita in generale, ad

adempiere con alacrita e costanza quei doveri, nei quali consiste

la vita attiva dei cristiani. >
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4. Discendendo ai particolari vuole adoperata ogni cura e

provvedimento, perch& vigoriscano in buono spirito le societa

del giovani e degli artisti; e quelle che furono costituite o per.

teaere in dati tempi congressi cattolici, o per dare soccorso alle

umane miserie, o per curare 1'osservanza delle feste, o per istruire

i fanciulli dell' inftmo volgo, ed altre ben molte su questo genere.

5. Inoltre, siccome supremamente importa alia Chiesa e al

bene di tutta la cristianita, che il Papa sia ed appaia affatto

libero nel governo della CMesa stessa, perci6 eccita i fedeli, die

nel campo dalle leggi concesso, operiuo ad ottenerlo : Siccome

importa supremamente alia societa cristiana che il Romano Pon-

tefice e sia ed apparisca affatto libaro da ogni pericolo, molestia

e difficolta, nel governo della Chiesa; quanto secondo le leggi e

loro possibile, tanto facciano, chieggano, e si argomentino a

vantaggio del Pontefice; n5 mai si dieno posa, finch^ a Noi, in

realta e non in apparenza, quella liberta non sia resa, colla

quale per un certo necessario legame si congiunge non pure il

bene della Chiesa, ma eziandio il prospero andamento (e pen-

satamente voglionsi considerare queste parole del Papa) delle

italiche cose, e la tranpillita delle genti cristiane.

6. Come mezzo assai pot'3nte a difesa ed a custodia della fede

addita la stampa. Ora che la stampa immorale, empia, calun-

niatrice, conculcatrice di tutti i diritti della Chiesa e di Dio,

cui ne leggi raffrenano ne il pudore trattiene > 6 divenuta

peste della societa
;

e mestieri non solo con tutta severita e

rigore indurre il popolo a prendersene guardia al possibile e a

volere usar sempre scrupolosamente nelle cose da leggere il pid

prudente discernimento > ma eziandio di opporre 1'antidoto con-

traporre scritto a scritto ed e desiderabile/.ViA
!-

ogni pvoviru.ia ci ctaUUooonav giuruaii o periodici e, per quanto

e possibile, cotidiani. >

T.NebastaTistituire giornali e periodici, ma e mestieri che

questi ltrattino cose proporzionate a'tempi; inculchino al popolo

quali e quanto grandi sieno i doveri di ciascuno verso la Chiesa,

sieno messi in vista i massimi beneficii recati ad ogni paese dalla
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religione cattolica: si faccia eomprendere e come la sua virtu

torni seinpre a sommo bene e vantaggio delle cose private e delle

pubbliche; si mostri di quanta importanza sia che la Chiesa

con la Societa venga presto rialzata a quel grado di dignita,

che al tutto richiede e la sua grandezza divina, e Tutilita pub-

blica delle genti > Inoltre 2 che mirino ad un medesimo scopo.

3 Che quello che torna piu a proposito, veggano di stabilirlo

con giudizio sicuro. 4 Che sieno gravi e temperati nel dire, >

5 Che riprendano gli error! e i difetti, ma... senza acerbita, e

si porti rispetto alle persone. 6 E da ultimo dettino con

piano e chiaro discorso, sicche possa comprendersi agevolmente

dalla moltitudine.

8. Ma non basta eccitare buoni scrittori, e mestieri aiutarli an-

che con la pecunia, cosa assai spesso affatto necessaria: e quanto

piu uno e doyizioso, tanto piu con le sue facolta e co'suoi averi

li sostenga.

ORDINE SECONDO DI NORME SPECIJALI PEL CLERO.

<< Se & proprio, dice il Santo Padre, dei Yescovi il porre ogni

opera e zelo nell' educare a dovere tutta la gioventu in genere,

egli e giusto che coltivino con maggior diligenza i chierici che

crescono a speranza della Chiesa. > Discendendo a'particolari:

1. Giudica che al clero per la difesa della fede sia special-

mente ai tempi nostri necessaria una dottrina non volgare ne

mediocre, ma profonda e yaria : la quale abbracci non solamente

le sacre discipline, ma le filosofiche, e sia ricca in cognizione di

Fisica e di Storia.

2. Inoltre alia corruttela de'costumi yuolsi opporre nel clero

esimia virtu che possa da se stessa fermamente difendersi e

restare superiore a tutti gli allettamenti del vizio, ed uscir salva

<lal pericolo di nequitosi esempii. >

3. II valore de'membri del clero dev'essere a questi tempi

egregio : imperocche le leggi sancite a danno della Chiesa ca-

gionarono necessariamente la scarsezza dei chierici. Ondeche fa
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d'uopo die quelli, i qtfali per la grazia di Dio vengono iniziati

agli ordini sacri, raddoppino 1' opera loro e con siugolare dili-

genza, studio e spirito compensino 11 piccolo numero. > E perche

a questo si ricerca studio singolarissimo di perfezione, vogliono

a quest' alta meta essere disposti fin dalla prima eta: Senza

dubbio adempiranno utilmente e santamente i doveri del sacer-

dozio coloro, che a quelli si saranno ben preparati fino dalla

adolescenza, ed avran tratto dalla educazione tanto frutto, che

sembrino non format!, ma quasi nati a quelle virtu, delle quali

si e accennato.

4. Affinch6 il giovane clero nelle scienze superior! abbia una

sicura norma, loro addita il Santo Padre la sua Enciclica Ae-

terni Patris. Ma perche a di nostri v' e, diremo cosi, universale

congiura di opporre stoltamente le scienze natural! alle verita ri-

velate, cosi esorta i Yescovi: Fate, Yenerabili fratelli, tutto il

vostro potere, affinche la gioventu allevata al santuario non solo

abbia un ricco corredo di scienze naturali, ma sia altresi ottiina-

mente ammaestrata in quelle discipline, che hanno attinenza cogli

studii critici ed esegetici della sacra Bibbia.

5. I Seminari i oggimai sono generalmente poveri, e perche

sono stremate le entrate dei Yescovi, questi non 1! possono che

scarsamente soccorrere. Eppure molt! studii, specialmente quelli

che riguardano le scienze naturali, richieggono costosi sussidii.

Perci6 il Pontefice fa appello alia carita dei ricchi cattolici che

soccorrano i seminarii, ne contento di eccitarli colFesempio dei

loro maggiori, ad altri esempii contemporanei li richiama: Per

fermo luminosi esempii di munificenza, in condizioni non molto

dissimili si veggono in Francia, nel Belgio e altrove
; esempii

degnissimi dell' ammirazione non pure dei contemporanei, ma
eziandio dei posted. Ne stiamo in dubbio che la presente Italia^

visto lo stato delle pubbliche cose, faccia il possibile per mo-

strarsi degna dei suoi maggiori, e prenda ad imitare gli esempii

fraterni.

Chiude Leone XIII la stupenda sua Enciclica dichiarando che:

in queste cose che abbiamo esposto, troviamo invero una non



DELL' EXCICLICA KTSI NOS 653

piccola speranza di rimedio e di sicurezza. Ma poscia eccita

tutti a pregare e a confidare nella intercessione della Yergine

Immacolata, di San Giuseppe patrono della Chiesa, dei Santi Apo-

stoli Pietro e Paolo aflmche il Signore riguardi pietoso 1'Italia,

di tanti suoi beneficii arricchita e ricolma, e che in essa, dile-

guata ogni ombra di pericolo, protegga perpetuamente la cat-

tolica fede che e il massimo dei beni.

La storia ricorda che nell'epoca, nella quale le orde dei bar-

bari si rovesciavano sopra 1'Impero Romano, e nella stessa Italia

ogni cosa andava a soqquadro, i Papi provvedevano sapientissi-

mamente al bene della Chiesa con opportunissime istituzioni, ne

deterininavano la discipiina, ne custodivano i riti, e gittavano le

fondamenta di quella nuova civilta cristiana che dovea sorgere

sopra le rovine della pagana, come sopra i ruderi di Roma pa-

gana, essi innalzavano la Roma papale, la citta eterna. Ci6 che

allora accadde, si rinnovo assai spesso; cotalche nelle tragrandi

ed universali trasformazioni politiche, ed anco in tempo di guerre

sanguinosissime, la Chiesa nei pacifici suoi tabernacoli si racco-

glieva, e i Papi reggevanla di guisa che per elette virtu ed alta

sapienza piu splendida rifulgesse.

Questo magnificentissimo spettacolo lo veggiamo anche a'di no-

stri. Le sette, a guisa di valanghe, che seco ravvolgono nei ba-

ratri le opere dell'arte e i prodotti della natura, si rovesciano

sopra tutte le nazioni. Hanno scissa la fraterna carita ed accesa

la face della discordia persino in greinbo delle famiglie: hanno

impoverito Ferario, e i popoli, aggravati d'imposte, ridotti alia

miseria. Invece di liberta hanno recato la servitti
;
invece di scienza

hanno portato 1'abbietto e falsisshno materialismo e 1'ignoranza;

di guisa che i filosofi tra settarii bamboleggiano da fanciulli :

I'immoralita si diffonde e la corruttela. Cancellato dal sistema

governativo il diritto di Dio anzi ii concetto di Dio. Che pifi ?

Siamo alia vigilia di quel giorno, in cui voglionsi porre nei seggio

di legislator! quelli che hanuo p^r solo fine immediate il distrng-
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gere affatto tutta la presente societa, lasciando agli avvenire il

pensiero di ristabilirne un'altra, la cui forma non e peranco de-

terminata in idea.

Mirabil cosa! In questo tramestio di tutte le passioni umane

tra loro cozzanti, in questa lotta a morte dell'errore contro la ve-

rita, del vizio contro la virtu, in questi timori d' incessanti rivo-

luzioni e di sanguinosissime guerre, mentre tutti gli Stati di

Europa sono incerti della dimane, il Papa fatto bersaglio delle

maledizioni, delle ire di tutte le sette, posto sub hostili domina-

tione, prigioniero nel suo Vaticano, con occhio sereno guarda la

gran procella, incoraggia i suoi, li prepara alia persecuzione ed

alia difesa della fede, gli eccita alia speranza di giorni migliori,

e con sapientissimi provvedimenti ve li prepara.

Egli non comanda ai suoi figliuoli d'insorgere armata mano,

perche racquistino quella piena liberta di coscienza nella profes-

sione del vero che segue dalle dottrine dell'Evangelio ;
ne invita

i principi stranieri a ristabilire la sua dignita e la sua indipen-

denza con eserciti; ma in quella vece bene dimostra che la fede

loro & assalita, e con essa corre pericolo la vera grandezza della

patria e il suo benessere; e ai laici ed al clero suggerisce tutti i

mezzi opportuni a scongiurare il pericolo comune.

Ma quali mezzi? Ai potentissimi mezzi materiali di cui dispon-

gono i nemici della fede, i quali gia si sono impossessati dei Gro-

verni e delle vive forze di quasi tutti i paesi, e tagliano e trin-

eiano a loro talento a danno della causa cattolica; il Papa non ha

da opporre e non oppone che mezzi strettissimamente morali, di

dottrina, di scienza, di virtu, di preghiera; e comanda ai suoi di

usar solo nell'azione quella liberta che viene loro concessa dalle

leggi dei loro stessi nemici. Ma tant' e ! questi sono i veri mezzi

acconci alia vittoria della religione; e se si useranno come vuole

ilPapa, si vincera; e si vincera ancora se tutto sembri perduto, e

se la rivoluzione si creda di avere conseguito il massimo suo

trionfo.

Dicevamo che si vincera. Perche? Perche questi sono mez7>i che

vanno alia mente ed al cuore degli uomini; cioe servono a mettere
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nelle menti degli uomini le idee vere, le idee gi<>ste, e muovono

le loro volonta ad operare, secondo la norma delle medesime idee.

E una lotta pacifica che teude a vincere gli avversarii non loro

malgrado: ma tende a far si ch'essi stessi vogliano con piacere

vedersi vinti cangiandosi di nemici in amici sinceri. Immensa-

mente pi ft formidable era la potenza dei Eomani imperatori

della potenza dei govern! ammodernati settarii, che vogliono di-

struggere la Chiesa. Eppure la Chiesa vinse i tiranni Imperatori

Romani e i loro eserciti, non combattendo con arm! terrene, ma

con inezzi eminentemente moralL Queste furono le armi, onde non

loro malgrado, ma volenterosi caddero a'piedi del Papa tramutati

in figliuoli amorosi. II proverbio chi la dura la vince vale sopra

tutto per la verita; e se non ci stanchiamo di difenderla e difen-

deiia con quei mezzi che vuole il Papa, il quale 6 la guida infal-

libile lasciataci da Gresft Cristo, per certo vinceremo.

Ma vinceremo ancora quando tutto sembrasse perduto. Poniamo

pure che i voti delle sette si compiano ;
che tutti i monarchi sieno

gittati dal loro trono, assassinati, imprigionati, esiliati. Poniamo

che la rivoluzione salita al suo apogeo, come natura la porta,

socialista, tutta distrugga la moderna civilta, tutti manometta gli

ordini sociali. Ogni regno da per tutto si tramuti in Eepubblica.

Per certo i cattolici in questo terribile cataclisma, molto avreb-

bero a patire, anzi molti porterebbero la palma gloriosa di nobile

inartirio. Ma passata Torrida burrasca, riniarrebbe atea la so-

cieta? E impossibile, qualora i cattolici si adoprino come loro in-

segna il sommo Ponteflce: perch^ cosi operando, nella ruina dei

troni e nello universale conquasso di tutti gli ordini sociali, sa-

rebbesi conservata viva la fede cattolica; e questa rifulgerebbe di

luce maggiore, dopo la burrasca che tutto avrebbe distrutto. Cosi

avvenne neir inondaziono di quel diluvio di barbari che sommerse

il Romano Impero: la sola religione fu superstite nel comune

naufragio, fu salva per creare nuove legislazioni e la novella so-

cieta, cristiaua:/c/2 Dens sanabiles naftones gentium; e un so-

cialismo ateo e barbaro affatto non potrebbe durare.

Quello che soprammodo importa & che dai cattolici non si legga
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supefficialmente 1' Enciclica di Leone XIII, ma la si studii, la si

applichi ai present! bisogni, la si eseguisca con zelo e costanza

nelle singole sue parti. Piace il sentir dire a'cattolici: ch'e stu-

penda, che e affatto proporzionata ai tempi, che e scritta con

quella pura latinita ch'e propria di Leone, che e promotrice del

progresso verace, ch'& piena di modestia e di carita verso i ne-

mici, che mostra sincero amore per 1'Italia comune nostra patria.

Queste affermazioni piacciono, perch5 giuste e vere: ma soprat-

tutto dee piacere il fare ci6 ch'essa prescrive.

Non e gia che tutti i cattolici sieno inoperosi, ne facciano veruna

di quelle cose che sono nell'Enciclica dal Papa indicate. No!

Molti sono gli attivi; ed egli stesso piu o meno espressamente

richiama alia memoria parecchie istituzioni cattoliche in quest!

anni costituite, come sono quelle degl'Interessi cattolici, della

Gioventil Gattolica, dei Congressi Cattolici, delle Associazioni de-

gli operai ed altre ancora. Tuttavia non possiamo negare che

altri assai sono pigri, e parecchi eziandio, cosa indegna d'uomini

gravi, temono di associarsi nelle pie opere ai sinceri cattolici per

umano riguardo. E a quest! accenna il Papa con delicatissima

carita, e in maniera da eccitarli, quasi diremmo, senza pungerli.

E poi non possiamo negare che molte cose delle accennate dal

Papa restano a fare, alcune in tutte, e molte in alcune citta della

nostra Italia.

Parliamo chiaro recando un qualche esempio. Per ci6 che

spetta alia istruzione ed alia educazione della gioventti si fa

nelle altre citta quello che si fa in Roma? Non crediamo andare

errati rispondendo che, specialmente rispetto a'maschi, c
1

^ molto

a desiderare. Ci vogliono pubbliche scuole, le quali dovrebbero

sopra le scuole del Governo o municipal! primeggiare non solo

nella pieta, ma ancora nella dottrina. Ci vogliono convitti bene

informati a principii schiettamente cattolici, e a quest! convitti e

a quelle scuole debbono i cattolici mandare i loro figliuoli, e non

gia la dove perdono fede e costumi, e vengono addottrinati nel

materialismo, nella insubordinazione alia ecclesiastica autorita.

E quanto resta a fare per la cosl detta dottrina cristiana da
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iosegnarsi a'fanciulli nelle Chiese! Su questo punto si sono fatti

molti e buoni propositi nei Congress! cattolici, ma fin che i ze-

lanti cattolici non iscenderanno a prestarsi essi stessi all'inse-

gnamento dei pargoli, si restera nei pii desiderii, e la massima

parte del basso popolo sara guasta fin dalla prima fanciullezza.

Bell'esempio in questo punto fu dato, per lo zelo dei rispettivi ve-

scovi, da parecchie citta, e non vogliamo pretermettere Ferrara,

nella quale oltre lo insegnamento della dottrina che si fa nelle

parrocchie v' 6 una istituzione bellissima per insegnare a' giova-

netti piu colti (e montauo a parecchie centinaia) la dottrina, e

vengono a questo insegnamento soavemente allettati. E poi e

mestieri pensare seriamente e praticamente alia morale istruzione

degli adulti del basso popolo: il quale impiegato nella domenica

nelle ferrovie, negli opificii, nelle botteghe, nei pubblici lavori

e naturalmente portato a negligere i doveri cristiani.

Quanto resta anco a fare pel giornalismo cattolico ! Non solo

dalla parte dei redattori, ma eziandio da quella dei compratori,

mentre moltissimi che pur si professano cattolici e che praticano

la religione, anziche prendere i fogli cattolici comperano quelli

che in realta sono avversi alia religione, e cosi li sostengono e

insieme, seuza badarvi, cooperano al danno della Chiesa e della

civil societa. A coprire la propria colpa esagerano i difetti del

giornalismo cattolico, ne concorrono col proprio denaro e col-

1' opera propria a torre questi difetti, mentre potrebbero prestar

questa, e buttano quello ia tante inutili spese par delizie e ri-

provevole fasto.

Cosi pur vi sono di molti avvocati, i quali hanno dato il loro

noine a proteggere la causa cattolica: ma e T opera loro non si

desidererebbe assai spesso e pii\ pronta, e piu calda, e piu efficace?

Corrono le calunnie contro a' pii cattolici, contro a'sacerdoti, contro

a'religiosi, anzi contro a' Vescovi e contro il Papa, il quale e

fatto bersaglio di quotidiani improperii ;
viene oltraggiata la re-

ligione, derisi i suoi dogmi, buffoneggiati i sacrosanti suoi riti,

vengono suscitate ire partigiane e create permanenti fazioni con-

tro i cattolici. Poiche in queste cose tutte rimane quotidianamente

Stric XI, vol. 7Z, fate. 762 42 8 marzo 1882
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violato il codice, non si potrebbe e non si dovrebbe da giuristi

cattolici cercare e trovar modo di difesa giuridica della innocenza

e della santita- bistrattate, minacciate ed oppresse ?

Si discorrano tuttl quei punti, toccati dal Santo Padre, nci

quali si danno le norme, opportune a questi tempi, dell'azione

cattolica, e si vedra che quantunque vi sia da un lato di che con-

solarsi nella borghesia e nel patriziato cattolico, da un altro c' e

molto da desiderare: cotalche pot6 il Santo Padre dire con tutta

verita quelle parole: In fino ad oggi la virtft di molti, -che

ayrebbe potuto far grandi cose, mostrossi in qualche guisa men

risoluta all'operare, e men gagliarda alia fatica, sia che gli

animi fossero inesperti delle nuove cose, sia che non avessero

conipreso abbastanza la gravita del pericoli. >

Sebbene in Italia niolte istituzioni cattoliche, opportunissinie

a'nostri tempi, sieno state create per iniziativa, diremo cosi, pro-

pria e nazionale, come quella degl' Interessi cattolici, dell'IInione

Piana, della Grioventu Cattolica, dei Congressi Cattolici. ed altre

ancora; tuttavolta con tutta ragione il Santo Padre inyita gli ita-

liani cattolici non solo a specchiarsi nella operosita e generosita

dei loro avi, ma eziandio in quella di estere nazioni come della

Francia e del Belgio. Cola pure la setta anticristiana Iott6 e lotta

contro la Chiesa, e in Francia ha fatto forse peggio che tra noi,

ma pur cola i sinceri cattolici haano raddoppiato lo zelo e centu-

plicata la generosita per soccorrere la Chiesa in tutto ci6 che e ne-

cessario alia propria- sua difesa e liberta: ben convinti che la

causa della Chiesa e del Papa, e causa della vita e della gloria,

della nazione, e causa propria di tutti gli individui. Continua-

mente ci vengono di la memorabili esempii e a comune edifica-

zione ed incitamento vogliamo qui recare, traslato dal francese,

un documento di alta rilevanza uscito test6 in Francia. I lettori

ne considerino lo scopo, osservino i mezzi indicati per ottenerlo,

e la qualita delle persone che ne prendono la iniziatiya.
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COMITATO GEiXERALE DI SOTTOSCRIZIONE PER LA DIFESA

BELLA LIBERIA RELIGIOSA
1

.

Per la terza volta il Comitato si volge a quelli a'quali giusta-

mente sta a cuore la difesa della liberta religiosa e del sacri di-

ritti della cristiana istruzione. Le sottoscrizioni ricevi^te fino a

questo giorno ci hanno permesso :

1 di dare ai religiosi, espulsi dai loro convent!, del soc-

corsi material! e Tappoggio morale di Griureconsulti eminenti.

2 di istruire il popolo con ispesse conferenze ad una at-

tuosa propaganda.

3 di sostenere, per quanto e possibile, tutto ci6 che pu6

contribuire per lo presente a combattere 1'errore, e per 1'avvenire

a formare le generazioni degne della patria.

Ma i colpi contro i cattolici raddoppiano, la persecuzione per-

severa e si estende, tutta la Chiesa in Francia 6 assalita e mi-

nacciata nei suoi pift cari interessi.

In queste novelle strette i doveri dei cattolici crescono.- Quest!

1 Comile general de souscription pour le defense de la liberte Religieuse;

H bis Rue Paul Louis Courier et Avenue d'Antin, 22 (Precedemment Boulevard

S.t Germain, 197.

Pour la Iroisieme fois, le Comite fait appel a tous ceux que preoccupe si jusle-

ment la defense de la Liberte Religieuse et des droits sacres de Penseignement chretion.

Les souscriptions recues jusqu'a ce jour nous ont permis: 1 de donner aux reli-

gieux expulses de leurs couvents, des secours materiels et 1'appui moral de Juriscon-

sultes eminents; 2 d'eclairer les populations par de nombreuses conferences, par

une propagande active; 3 de soutenir, dans la limite du possibile, tout ce qui peut

contribuer, dans le present, a combattre 1'erreur, dans 1'avenir, a former des gene-

rations dignes de la patrie.

Mais les coups diriges contre les catholiques redoublent, la persecution persevere

et s'etend; PEglise de France tout entiere est attoinle ou menacee dans ses interels

les plus chers. Avec ces detresses nouvelles les devoirs des catholiques grandissent. 11

le savent, aussi se montreront ils plus jalous que jamais de repondre au nouvel appel

du Comite et de contriburr, chacun par une souscription si modeste qu'elle soil, a

cette ocuvre de Foi et de Liberte (seguono le firme). Les souscriptions sont recues :

au compte de M.r Ferdinand Riant. ll bis Rue Paul Louis Courier, et 22, Avenue

d'Antin. Npll'altra parte della carta c'e il modulo di sottoscrizione.



660 L' ANALISI

lo sanno; e percid si mostreranuo piil solleciti di rispondere a

questo nuovo appello del* Comitato, ed a contribute ciascuno con

una sottoscrizione di offerta, bench6 piccola, per quest' opera di

fede e di liberta.

Membri del Comitato

De la Rochefoucauld Duca di Bisaccia, Deputato, Presidents.

Drouin, gia Deputato, e Presidente del tribunale di Commercio

della Senna. Vice-Presidente.

Barone de Mackau Deputato. Secretario.

Anisson Duperron gia Deputato. Membro del Comitato.

Aubry Banchiere > >

Bartoloni Consigi. Municip. >

Chesnelong Senatore >

Depeyre gia Ministro

Desmont gia Notaro

Du Douet gia Deputato >

Ernoul gia Ministro >

Keller gia Deputato >

Kolb Bernard Senatore >

Conte Albert de Mun Deputato > >

Ferdinando Riant Cons. Munic. > > >

Barone de Ravignan Senatore

Giorgio Rodrigues f > >

De Soland Deputato >

Villiers Deputato

Non rechiamo, giova ripeterlo, Tesempio di altre nazioni quasi

indirettamente volessimo dire che fra gl'italiani non si faccia

ancor molto: tutt'altro! Sono notissimi e benedetti i nomi di

que'principi e principesse, de'marchesi, de'conti, di molti della

borghesia, che in Ronm e in altre citta d' Italia spiegano uno zelo

non certamente inferiore a quello che lodiamo nei fraijcesi; ma,
l

alle strette nelle quali ci ritroviamo, vorremmo che cotesto zelo
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fosse piu universale, e la efficace attivita crescesse secondo che

qui erescono i bisogni; crescesse come lo desidera il Papa.

Quest! non ha solo affermato, ma ha dimostrato in questa En-

ciclica che ci6 che vuole la rivolazione non
e;

niente affatto il

bene dell' Italia, ma la distruzione del Papato e della religione.

Yiva il cielo! non si vuole dai settarii un' Italia grande, glo-

riosa, indipendente, una od unita: ma piuttosto la si vorrebbe

un cumulo di mine, tutta piena di sangue e di strage, qualora

la grandezza, la gloria, la indipendenza, 1' unita dovessero con-

ciliarsi con la liberta e la indipendenza del Papato, e con la

gloria della Chiesa. Egli ha dimostrato che il bene dell' Italia

& identificato col bene della religione, e conseguentemeute che

i veri e i soli veri patriot! italiani sono i veri e sinceri cat-

tolici. Ha dimostrato che al bene della Chiesa, e percifc stesso

al bene della patria, si richiede che sia al Papa ridonata vera

e manifesta liberta e indipendenza. Egli ci ha date norme pei

laid, norme pel clero per difendere la fede nostra che redammo

dai beati apostoli Pietro e Paolo, e che fu suggellata dal sangue

di milioni dei nostri avi, in questa Italia patria nostra, che ben

possiamo dire terra di santi, terra di martiri. Eesta che i cat-

tolici italiani fedeli agli esempii dei loro padri, emulando 1'opero-

sita dei loro fratelli, facciano loro pr6 degli ammaestramenti del

Padre comune, benedicendo il cielo di aver loro dato un Pastore

che con tanta sollecitudine, carita e sapienza veglia al bene della

Chiesa che e il bene altresi della nostra cara patria.
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I.

Grli scrittori di lettere hanno osservato che fra tutti i popoli

trovansi traccie dell' arte drammatica, fino dai tempi piu remoti.

Ne e punto meraviglia ! Perocche" la natura medesima ci spinge

a rifare i nostri simili colla parola, col gesto, cogli atti
;
nel che

fondamentalmente consiste 1'arte del drammi, cosi chiamati, al

dir di parecchi, appunto perche* imiiantur agentes
1
.

La natura & sempre quella dappertutto. Quante ore deliziose

della nostra fanciullezza passate ad equitare in arundine longa
2
,

proprio come i ragazzetti del tempo d' Orazio. E a cavallo di quella

cannuccia, oh ! come si stava impettiti ! Come fiero si girava in-

torno lo sguardo ! Come ci facevamo rossi a menare il frustino sopra

quella singolare cavalcatura che galoppava, o ricalcitrava, o trot-

tava, o caracollava colle nostre proprie gambelTutto cio per la re-

condita superbia di parere dragon], laneieri, cavallerizzi o giil di li.

E non costum6 forse sempre tra i fanciulli di contraffar V au-

riga, r architetto, il battelliere e la mammina o la governante?

Casine e barchette di carta facevano senza dubbio anche i piccoli

ateniesi ed i piccoli Romani, come abbiamo da Aristofane e da

Flacco. E ne'musei si conservano cento cocci di ninnoli infan-

tili'e pitture e sculture antichissime ad iosa, che dimostrano, i

bambini del secolo XIX non essere punto degeneri dai loro glo-

riosi antenati in quanto a genio imitativo.

Dal riprodurre cose ammirate o biasimate in altrui trae 1'uomo

soddisfazione grandissima, parendogli con ci5 di diventare in

qualche modo creatore. Quindi 1'infiammarsi, il gesticolare, ii

dialogare, il mutar voce e movenze e colorito di pensieri e di pa-

1 Vedi ARISTOTELE Poet. cap. '1, in fine

2
ORAZIO, II, Sat, 3. v. 247.
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rola, naturalissimo in chiunque faccia un raceonto. E spesso

T uomo rozzo o la donnicciuola volgare ti rendono con tanta natu-

ralezza e vivacita i fatti che narrano, quanta non raggiunsero

forse mai' in sulla scena il Salvini, il Rossi, la Bistori, la Bern-

hardt e le altre piu celebrate meraviglie del teatro contemporaneo.

S' intende per6 agevolmente come la cultura drammatica non

manc6 mai intieramente a nessuna nazione. Bensi essa ebbe mag-

giore o minore svolgimento e prese forma piu o meno perfetta in

questa anziche in quella, secondo 1' indole diversa dei popoli, i

loro different! costumi e le yarie vicende della storia. II popolo

ebreo, per esempio, benche fornito di egregia facolta drammatica,

come, a tacer d' altro, ne fanno fede i racconti della Bibbia, aborri

dagli spettacoli teatrali. Le solennita religiose, le pompe magni-

fiche del culto, che svolgevansi ogni giorno sotto i suoi occhi,

appagandone sublimemente e F intelletto e il cuore e i sensi,

rendevangli insipide tutte le profane rappresentazioni, onde an-

davano ghiotti gli idolatri. E in genere puo ben dirsi che gli

oriental! non mostrarono, almeno in antico, di gustare gran fatto

gli spettacoli pubblici e rumorosi del teatro. Per natura piu ca-

salinghi di noi occidental!, piu meditabondi, meno facili ai com-

movimenti della vita esteriore, aprivansi volentieri alle gioie do-

mestiche
;
e nella famiglia trovavano quel riposo che i greci, se-

gnatamente, andavano invece mendicando fuori di casa, e dentro

il recinto de'loro immensi teatri.

II.

Nell' antichita le prime palme della drammatica spettano in-

djibbia^^^^
4 S 1

"W1
J *MI

, perpartare pift esatto, agli ateniesi.

TJa principio feste sacre in onore soprattutto di Bacco, nelle quali
alcuni semplici contadini, vestiti da satiri, rappresentavano al-

Taperto geste o liete o tristi del Nuine. Ma incominciando da

Tespi, od anche prima, la religione fa luogo al sollazzo degli spet-
tatori. Ai semplici costumi dei campi tengono dietro le ricerca-

tezze della citta. Spettatori ed attori si circondano di un assito;

poi a poco a poco di adorne muraglia. Ecco i sedili e le gradinate,
ecco 1' orchestra e la timele, ecco il proscenio, la scena, il para-
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scenic. Intanto Eschilo, Sofocle, Euripide, i piu grand! poeti tra-

gic! dell'antichita; intanto- tutta la folta schiera del comic!, tra'

quali insigni Cratino ed Eupolide, somino Aristofane, dettano opere

meravigliose e conducono il teatro greco, vuoi per la pafte mate-

riale, TUG! per la parte drammatica propriamente detta, ad una

altezza di perfezione non piu veduta.

Ma perfezionandosi i teatri, scadono i costumi degli ateniesi,

e i liber! vincitori di Maratona divengono gli schiavi del Mace-

done Alessandro e del Bomani. Le commedie segnatamente abu-

savansi a ribellare la plebe centre i magistrati, a lacerare la fama

dei cittadini, ed anche dei piu illustri, come Pericle, Socrate, il di-

vino Platone. Quindi si fa eloquentemente a chiedere 1'Arpinate,

chi non fosse bersaglio di quell' antica commedia? Chi non ne pro-

vasse il morse avvelenato? Quern ilia (vetus comoedia) non atH-

git? vel potius quern non vexaiit? cui pepercit?
1 Sclamente

quando essa os6 assalire il fiero Alcibiade, le fa con una legge

vietato di straziare per nome nessun cittadino, ne quis ex nomine

suggillaret.

Ma il peggior peccato del teatro d'Atene e la sozzura ed il

lezzo, che (non se 1'abbiano per male Quintiliano e gli altri am-

miratori delle forme attiche) lo rende in tutto somigliante ad una

stalla. L'oscenita propria delle commedie, raddoppiata dalla spu-

doratezza dei commedianti, diventava atroce per la sguaiataggine

degli spettatori. Per6, come dice Plutarco, lo scriver commedie

parve ai legislator! ateniesi arte si svergognata, che Tinterdis-

sero agli Anfizioni
2

.

II teatro avrebbe potuto e dovuto essere incitamento a reli-

valse per lo meno a serbare nel cuore degli ateniesi il culto

delle grand! memorie. Ma il teatro e troppo pericoloso strumento

di bene; ond'e che, quando per poco si lasci in balia di s& stesso,

tramutasi in ispaventevole scuola di corruzione. Tale divenne tra

'

CICEUONE, De rep. IV.

2 Comoediae scriptionem adeo censuerunt esse rem indecoram et importu-

nam, ut lege caverint, ne quis unqiiam areopagita scriberet. PLUTARCO, De glor*

Atheniens.
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i greci, tale tra i latini, che come in moltissime altre cose, cosi

anche in questa furono imitator! anzi che no servili dei greci.

Roma fino all' anno 391 non conobbe che spettacoli di de-

strezza e di forza, pei quali i giovani romani induravansi alia

fatica, e s' educavano ad essere i debellatori del mondo. Quest!

giuochi, come vogliono Tertulliano
l ed altri, forse chiamati

ludi, perch& primamente usati trtf Lydi, ordinavansi, al dir di

Lattanzio, prima alia religione, poi ai diletto: piu anticlii e fa-

mosi tra essi i circenses ed i megalenses. Ma messasi nel men-

tovato anno una fierissima peste, affine di placare gli Dei, fu-

rono ordinati i giuochi della scena. II perch5, dice Paolo Orosio,

pro depellenda temporal* peste corporum accersitus est per-

petuus morbits animarum 2
. E per verita, quantunque il teatro

latino si serbasse sempre meno mordace del greco; in quanto

a scostumatezza pero non fu di qufcllo migliore. E non pure i

Padri della Chiesa, ma autori altresi pagani ci tramandarono

memoria di tali sconcezze solite rappresentarsi, particolarmente

dai Pantomimi, che fanno daddovero raccapricciare. Non si giunge

ad intendere come mai in una societa civile potessero quelle

brutture tollerarsi anche una volta sola.

III.

Hanno un bel dire gli amatori appassionati della scena, che

il teatro e un divertimento per se innocentissimo. Per se; sape-

vamcelo gia anche noi. II fatto e per6 che un teatro innocente,

a cui potessero le madri condurre con lieto cuore le giovanette

figliuole ed i garzoni ancor casti, non esistette quasi mai, dacche

il teatro fu teatro e non semplice rappresentazione di fasti reli-

giosi. II teatro non e per fermo cosa in s6 stessa cattiva
;
che al-

trimenti bisognerebbe condannare come illecita la professione di

coloro, che per tanto tempo furono detti i virtuosi
9
come per

eccellenza. Intendiamoci dunque bene: altro 5 che il teatro sia

istituzione per natura sua malvagia, altro che sia somma-

1 De spectaculis, c. V.

2 Histor. Ill, 4-
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inente pericolosa. E al modo medesimo, tra il maledire i teatri

quasi come un' invenzione diabolica, assolutamente incapace di

produrre nessuna sorte di bene; ed il battere ad essi le palme,

1'esaltarli, 1'incielarli quasi fossero il non plus ultra della ci-

vilta, avendo in conto di barbari quanti non ne vanno fanatici,

e non approvano che i municipii ed i Groverni scialacquino per

sovvenire i teatri, le migliaia onde trarrebbero tanto ristoro i

poverelli, troppo ci corre.

In verita se quei che ravvisano nei teatri un fattore indispen-

sabile del vivere civile dovessero recare innanzi il suffragio, non

diciamo del Sacerdozio cattolico, non dieiamo di un Crisostomo, di

un Agostino, di un Tertulliano, ma solo di qualche grande pen-

satore dell'antichita pagana, si troverebbero a mal partito.

Platone si condusse a scomunicare dalla sua repubblica il

teatro per un dilemma assai originate. il teatro, cosi egli, fa

ridere troppo, e disconviene alia dignita umana; o stuzzica so-

verchio la sensibilita, ed incentivo al mal fare. Aristotele si

mostra di lui piu benigno, ed in parte eziandio piu ragionevole ;

ma ad ogni modo vuole dai teatri assolutamente esclusa la gio-

ventu. Cicerone nel IV libro delle Tusculane afferma: Se noi non

approvassimo i delitti, la commedia non esisterebbe. Posto ci6,

non fa meraviglia che le leggi romane dichiarassero infami tutti

gli attori di teatro, quisquis in scenam prodierit infamis est;

e come tali li privassero dell' onore di cittadini e li cassassero,

con nota censoria, dal ruolo della loro tribu. Laonde, quando

1'Arpinate dovette assistere in giudizio un tal Roscio, celebem-

mo tra gli istrioni romani, ebbe a mettere alia tortura il suo

grandissimo ingegno, per premunire il cliente contro 1'universale

opinione ;
sicche il mestiere di commediante non lo facesse collo-

care, senz' altro argomento, dalla parte del torto.

Si pu6 gridare all' esagerazione ;
ma non vi sara chi osi negare

il gran peso che hanno contro il teatro questi document!. Yalgono

essi soprattutto a porre in sodo i pericoli gravissimi della com-

media, la quale si prefigge per iscopo di far ridere dei vizii e

dei difetti degli uomini. Far ridere? Ma & una molto strana

intrapresa quella di far ridere le persone oneste! ,
osserva
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argutamente il Moliere, che di commedie s'intendeva
1

. La corn-

media chiude in se medesima i germi della sua corruzione. Pe-

rocche essa dovra, secondo il fine suo proprio, presentare agli

occhi del pubblico i vizii dei contemporanei. E non si fara scru-

polo della scelta; ma rechera innanzi eziandio i pift scandalosi,

che dipingera con vivacissimi colori, affine di essere attraente

e di cogliere gli applausi della folia. Quando dipingete gli

uomini, insegna il Moliere, fatelo al naturale. Grli spettatori pre-

tendono dai commedianti ritratti fedeli; quindi voi non appro-

derete a nulla, se non fate riconoscere gli uomini del vostro

secolo
2

>. Ed il Dumas, innanzi all'Accademia di Francia, con-

tiauando questo stesso ragionamento, soggiungeva in sentenza:

Ma gli uomini del mio secolo sono corrotti. Dunque anche 1'odierna

commedia, se vuol conformarsi ai principii dell'arte, deve por-

gersi scollacciata e sbrigiiata; n^ d'ordinario riusciranno artisti-

camente belle, fuorch^ le commedie da cui uopo 6 die un padre

tenga lontane le sue figliuole.

Or sbraccinsi pure i retori a ripetere: la commedia corregge

il vizio per mezzo del vizio. Nel fatto accadra quasi sempre il

rovescio. Nel fatto si vedra quanta ragione avesse, non che Plauto

di far dire al suo capocoinico :

Paucas poetae reperiunt comoedias

Ubi boni meliores fiant:
3

ma il Bossuet di sentenziare, che gli uomini in sulla scena si

fanno giuoco ad un tempo del vizio e della virtd
4
.

Per quanto venimmo ragionando fin qui, anche i piti tenaci

dovrebbero persuaders! che i pericoli da noi accennati, anziche

sopravrenire per circostanze fortuite, sono inerenti alia natura

medesima del teatro, principalmente quando viene in sulla scena,

(il che accade novantanove volte su cento) la piti dolce insieme e

la pid tremenda di tutte le urnane passioni. Ed & davvero note -

1 MOLIERE. La critique de Vecole des femmes.
*

Ivi.

3
Captiv. nel Congedo.

*
Reflexions et maximes sw la comedie.
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vole die su ci6 convengano in un medesimo sentimento e per

poco nelle stesse parole il Bossuet ed il Rousseau. Citiamo di

quest' ultimo un breve tratto, tolto dalla lettera ch'ei scrisse al

d'Alembert intorno gii spettacoli. Ci si dipinga 1'amore come

si vuole: o 1'amore seduce, o egli non e desso. Se e" mal dipinto ,

1'opera drammatica divien cattiva
;
se invece & dipinto bene, esso

offusca tutto il resto. Le sue battaglie, i suoi malanni, i suoi

patimenti fanno che esso commuova piu che se non avesse a vin-

cere nessuna difficolta. Le tristi sue conseguenze, lungi dall'atter-

rirci, ce lo rendono piu attraente, perch5 sventurato. Pur non

volendo, ci persuadiamo che un affetto cosi delizioso compensa

tutto, e quella soavissima imagine ammollisce insensibilmente

il cuore. Delia passione si prende ci6 che conduce al piacere, si

lascia ci6 che tonnenta. Nessuno pensa di dover essere un eroe;

e per tal guisa, ammirando 1'amore onesto, ci abbandoniamo al

lascivo .

Pare in queste parole dell'incredulo ginevrino di udire un'eco

dell' eloquente Vescovo di Meaux
;

il quale alia sua volta, con-

dannando il teatro del secolo di Moliere, erasi fatto eco fedele

dei Padri che, nei primi secoli della Chiesa, tuonarono contro

il teatro di Eoma e di Bisanzio. A schermirsi per tanto dalle

folgori di Tertulliano, di Agostino e del Crisostomo vano & il

dire che avean di mira gli eccessi proprii del teatro pagano.

E poi basta leggerli, per accorgersi che moltissime delle loro

ragioni valgono per tutti i tempi e per tutti i teatri.

IV.

Nel rimanente e il teatro odierno molto migliore del teatro

pagano? Un bravo di cuore a chi prova che si. A'giorni no-

stri non abbiamo legge nessuna che condanni all'infamia gli

attori de' teatri. Anzi ilu terzo delle gazzette va in lodare spe-

cialmente questa o quell'altra giovane attrice che, dicono, fa-

natizza, ed e chiamata al proscenio magari venti A^olte in una

sera,, per ricevere i frenetici applausi della folia fanatizzata.

In teatro piovono sul capo della Diva olezzanti corone e si get-

tuno a' suoi piedi tesori. Ma fuori di la nessun uomo grave ere-
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derebbe di poterle dimostrare in pubblico amicizia e confidenza

senza qualche iattura del proprio onore, o almeno della propria

dignita. Anche a'di nostri, nonostante gli epinicii e i ditirambi

del giornali, una nube sinistra circonda le compagnie dramma-

tiche, che prendono sopra di se di divertire nei teatri gli sfac-

cendati. E crediamo che anche al presente torni naturalissimo

il domandare col Bossuet: qual madre, non pure cristiana,

ma appena onesta, non preferirebbe di vedere la propria figlia

nel sepolcro pift presto che sulla scena?

Ma se il teatro odierno e innocente, qui v'ha flagrante in-

giustizia: se e cattivo, qui v'ha aperta contraddizione. Come?

direbbe Tertulliano con quella sua logica stringente e tagliente

a mo'di tenaglia. Amate gli attori poi li, flagellate? Li disprez-

zate e poi li applaudite? Esaltate 1'arte e maltrattate 1'artista?

Singolare giustizia questa vostra, di colpire un uomo per la

cagion medesima, ond' egli si guadagna il vostro favore! No; io

non m'inganno. Qual confessione della turpitudine del teatro

pu6 desiderarsi piu chiara di questa? Gli attori, per ben accolti

che siano in sulla scena, non possono per6 sfuggire al pubblico

disonore
l

. >

Noi non andiamo, grazie a Dio, al teatro; ma via, non vi-

viamo poi nel mondo della luna. Che la dentro tutto non sia

candore, innocenza e santita, possiamo assai bene argomentarlo

dal lezzo che ne esala al di fuori e ci obbliga talvolta a turar

le narici. Pur solo i titoli delle commedie e dei drammi, affissi

a richiamo sui canti delle vie, narrano sovente tutta una storia

di vituperose ignominie, indegne di popoli civili, non che cri-

stiani. Oh! non ci farete bere davvero che il teatro moderno e

migliore del pagano!

Sul teatro pagano comparivano a dileggio Numi favolosi, ladri,

adulteri, ingannatori; ma la scena moderna strazia e travolge

nel fango quanto v' ha di sublime nella Eeligione vera, dall' ul-

timo suo ministro ai Yescovi, ai Cardinali, al Supremo G-erarca,

ai Sacramenti, alia Bibbia, ai Santi del Paradiso, alia stessa Di-

vinita.

De Spectac. XXIH.
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Sul teatro pagano aveano onore e plauso dottrine pagane;

cosa deplorevole, ma molto naturale, mentre il paganesimo regnava

dappertutto. La scena moderna inneggia ad un orgoglio piu che

pagano, ad un piu che pagano patriottismo, alTodio, alia ven-

detta, alia volutta. La scena moderna mette in orrore il matrimo-

nio, in auge il libero amore; scusa 1'adulterio, giustifica il duello,

esalta il suicidio. E dalla platea e dai palclii batte intanto le

mani un popolo battezzato! Yergogna degli autori, degli attori,

degli spettatori; sventura di tutti!

Tranne le corse dei tori che la Spagna serba tuttora, non

si veggono piu a'di nostri spettacoli di sangue; ma durano sulla

scena spettacoli obbrobriosi di carne. Forse perche Yenere non

Ti compare altrimenti che velata, le scene moderne sono piti

oneste delle antiche? Ma di quei veli, onde s'appagano i facili

regolamenti polizieschi, dovrebbe adontarsi il pudore cristiano

sbeffeggiato anziche difeso. Riccardo Castelvecchio fa rappresen-

tare sulle scene italiane la sua Frine, avvertendo con isquisi-

tissima cura, che il costume da adottarsi dalle attrici deve avvi-

cinarsi, quanto e" possibile, alia storica nudita della etera greca.

E tutto e possibile, quando a criterio di decenza e di moralita

si assume la realta storica! Troppo piu che 1'ignuda procacia

delle et5re e de'mimi sta consegnato nella storia. Storiche sono

anche le oscenita della suburra; ma sara lecito perci6 spalan-

care la suburra innanzi agli occhi di spettatori cristiani, come

non dubito di fare il Cossa nella Messalina?

E il Cossa non ha solo ciechi ammiratori; ha una turba in-

finita di imitatori, fra i commediografi contemporanei, la valentia

dei qiuali pare infatti che tutta s'assommi nel saper ammannire

rappresentazioni degnissime dell'antica suburra. Quande non

questa o quella frase, non questa o quella scenetta
;
come di

passaggio e per caso, ma 1'argomento medesimo del dramma

s'imperna in una sporcizia e nella sporcizia si svolge, com'e della

mentovata Frine, com'e foil'Alcibiade di Felice Cavallotti e di

cent'altre commedie, commediuole e farse tradotte dal francese

o ridotte, come dicono, per il teatro italiano, ovvero abborrac-

ciate da istrioni e da scribacchini al servigio d'una compagnia
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drammatica o d'uim ditta editrice; ci pare che allora non debba

piil mettersi dubbio sopra I'lmmoralita del teatro. Allora diventa

inutile anche il ragionare dei pericoli del teatro; apparendo evi-

dentissimo che esso non 6 solo pericoloso, & intrinsecamente cat-

tivo. Allora non pu6 chiedersi se il teatro moderno & migliore

dell'antico : bisogna coprirsi il viso per la vergogna di vivere tra

gente che non trova piti pascolo e sollievo fuorche nella immon-

dezza.

Yi sono articoli molto precisi del Godice che puniscono le

offese alia moralita pubblica ed alia Eeligione. Ma i magistral!

italiani o non li rammentano o hanno smarrito anche il criterio

della stessa moralita. Quindi, come corrono tra le mani ditutti

le birbonate del Giobbe, pur liberissimamente si rappresentano

YEmdiade ed il Cantico dei Cantici. Per certo, in una societa

meno corrotta della nostra, 1'apparato empio e procace di cert!

ball! e di certe scene solleverebbe urla mfrenabili4'indegnazione.

11 teatro si vuoterebbe issofatto: e sarebbe vendetta degna di una

societa colta o anche sola davvero civile; anzi 1'unico partito

ragionevole per donne e donzelle che non tollerassero di veder

compromessa o almeno atrocemente oltraggiata la propria fede ed

onesta
; per mariti e padri che prendessero a petto T onore delle

figlie e delle spose.

Y.

Non tutte le rappresentazioni sono cosi immorali come voi

dite. -- E anche troppo che ve ne siano tante! rispondiamo noi :

anzi & gia troppo che ve ne siano. Nel rimanente pur le piu

castigate son ben lungi dal corrispondere allo scopo del teatro,

che sarebbe di correggere i vizii flagellandoli, e di esaltare le

virtu religiose e civili, per faiie praticare. Ai giornalisti, an-

che cattolici, ma di manica larga, che veggiamo porgersi cor-

tesissimi .agli impresarii ed agli amatori del teatro, con certi

annnnzii tutto giulebbe, e non di raro con descrizioni inzuccherate,

infiorate, profumate, di prime donne, di <primi attori e di prime

ballerine, vorremmo chiedere qual 6 mai il frutto che si propon-

gono di siifatti loro olocausti alia mondanita?
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Diranno che non c'e nulla di male, die lodano quello che

ogni cattolico pu6 lodare impunemente, doe le bellezze dell'arte,

e che in fine anche il teatro e efficacissimo fattore di civilta.

Ebbene non ci tengano il broncio se loro non meniamo buona

nessuna di queste ragioni.

Presumete che non ci sara nulla di male? Novantanove volte

su cento il presagio fallisce. Se non ve 1'ha messo 1'autore, il

male ve lo mettono gli attori; e se, caso raro! e quest! e quegli

se ne dimenticassero, se ne ricorderanno gli spettatori, non du-

bitate!

Fate plauso alia bravura, battete le mani all'arte, incielate

la fmezza del gusto e vi mettete in visibilio per 1'estetica. Sta

bene. Ma e troppo grande e prossimo il pericolo che, con si spessi

e squisiti encomii, pur non accrescendo d' un grano il culto del-

1'arte e dell' estetica, moltiplichiate il numero di quelli, che al

teatro vanno per tutt'altro che per 1'estetica e per 1'arte.

Quanto poi alia civilta che s'aspetta dal teatro, non c'e verso

di farcene capaci. Noi siamo un po', in questo, come quegli in-

genui figli della selva nera, che venuti nella citta eterna spet-

tatori della foga dei Eomani per i divertimento teatrali, ripe-

tevano meravigliati : Come! Non hanno dunque spose e figliuoli

questi Eomani, sicch5 invece dei piaceri domestic! abbian d'uopo

di tante artificial! volutta ? Eomani ac si filias et uxores non

haberent, has excogitavere voluptates! Quei barbari aveano buon

senso. E non ci sarebbe poi gran male che ariche i civilissiini

nostri fratelli del secolo XIX diventassero un po' piu amanti

della casa, benche dovesse essere a spese degli impresari! di teatro.

A buon conto essi si toglierebbero cosi al pericolo di morire

abbrustoliti come quelle parecchie centinaia del Eing-Theater di

Vienna, vittime miserande, ma non onorande. Per qualcosa nel

solo 1881, in Europa, minarono improvviso, tra grandi e piccoli,

<da ben venti teatri, con un'ecatombe di vittime umane? I cattolici

vi videro la giustizia di Dio fulminante le turpitudini e le empieta

della scena
;

e nel Consiglio comunale di Yenezia alcuni egregi

ebbero anche il bellissimo coraggio di diiio in pubblico. Ma fu

loro risposto che il fuoco si poteva impedire, non gli scandal!. E
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contro il fuoco del teatri scaravent6 il Depretis una filatessa di

gride, nulla curandohe F immoralita. State a vedere che le gride

del Depretis faranno paura alia giustizia divinal!

VI.

La rivoluzione 6 il cavallo leggendario di Attila; dove passa,

il deserto ! In Italia la rivoluzione distrusse anche la buona

drammatica; e poi inspirft ai gradassi della letteratura di scu-

sarla con dire, che gia gli italiani per la drammatica non hanno

genio. Ci6 avea scritto lo Schlegel, un tedesco : poteva anche ba-

stare, senza che sorgessero a confermaiio critici italianissimi. E
si pu6 perdonare ad un tedesco, che non gust6 le tragedie del-

FAlfieri e le commedie del Groldoni
;
ma ogni italiano dovrebbe

e gustarle, e lodarle, e andar persuaso che poco ci resta anche

per questa parte da invidiare agli stranieri.

Invece ad un impresario teatrale o ad una compagnia dram-

matica, che a questi lumi di luna designasse mandar in iscena

qualcuno di quei capolavori delF arte nostra, si domanderebbe se

ha vogiia di fallire. Eoba nuova vuol essere, anzi novissima; e

se straniera, tanto meglio: fara fortuna certamente!

Quindi son poste da parte anche le commedie del Grherardi,

Del Testa e di Luigi Alberti, che serbano tuttavia un resticciuolo

delPantica e buona tradizione italiana. A proposito dei pasticci

drammatici del Cossa, noi, ragionando per via d'esempii, li ave-

vamo posposti anche AMEster di Silvio Pellico. Poi fummo al-

quanto meravigliati di vedere che il D'Arcais proponeva appunto

VEster come un felice tentative di ritorno all' antico. Ma risate

omeriche accolsero quella proposta, e VEster non venne in iscena.

Neppure il Bersezio trova piu grazia presso i comici odierni, ben-

ch5 principalmente la sua commedia in cinque atti intitolata : le

miserie del signor Travetti sia per molte parti commendevole.

Cos! il Bersezio dal grado di autore discese a quello molto piu

umile di traduttore del Sardou.

II Sardou e il Dumas fanno soventi le spese del teatro ita-

liano, colla Principessa di Bagdat, La signora dalle camelie,

Serte Z7, vol. IK, fuse. "762 43 9 marzo 1832
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la Fernanda, il Facciamo divorzio, il Daniele Rochat, e va

tu dicendo. Ma del Dumas pu6 affermarsi die mette in iscena i

suoi romanzi, tali quali sono, scostumati, scapigiiati, inverosiraili.

II Sardou poi non di rado e scipito, quasi seinpre cosi sucido,

che muove a nausea. Ilsuo Daniele Rochat vale qualcosa; e

perci6 appunto in parecchi teatri fu fisehiato. Alia turba fre-

quentatrice torn& ostico che sulla scena facesse buona figura una

donzella devota del matrimonio religioso. E si che 1'autore la

finse anglicana!

Tra le opere nazionali non fanno chiasso che quelle del Fer-

rari e del Giacosa ; perocch& il Fortis, il Marenco, il Giacometti,

il Costetti, il Castelvecchio ed il Castelnuovo, poco o nulla die-

dero di veramente notevole, ed il Cavallotti non tocc6 la palma

altrimenti che col suo recentissimo lavorietto sul Cantico del

Cantici, una farsa di poche pagine, il cui merito, se non unico,

capitalissimo e di trascinare sulla scena al fianco d'una giova-

netta una veste talare, e di profanare orrendamente le pagine

del pii\ mistico tra i libri ispirati. II Cavallotti &'un cervello

malato, incapace di far opera qualsiasi di buon gusto e veramente

duratura. Ed a persuadersene basta leggere i Pezzenti, dove

T odio piu cieco, anzi piu fanatico e frenetico contro il cattoli-

cismo, rende arcigno anche il soave viso dell'arte, soffoca ogni

gentile affetto, e muta in ferocia cupa e desolante eziandio 1'amore.

In generate non giudica troppo severamente gli autori dram-

matici contemporanei chi dice che hanno affatto perduto il senso

dell'arte
; poich^ non serbano neppure le piu essenziali distinzioni

dei generi drammatici. Quindi il piu delle volte ci regalano rapso-

die indigeste, o come ben scrisse il Bindi, mostri che non hanno

nome. Yedremo quanto poco valgano anche il Ferrari ed il Gia-

cosa, bench& siano indubbiamente i migliori.
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I.

Ibenefici influssi del Sole sul nostro globo. II lume del Sole

e le bellezze visibili delta natura terrestre. L'aria, V acqua
e la terra sotto l

y

azione del color solare. La vita vegetale e

'I'animale. -

Gli svariati influssi fisici, cMmici e fisiologici, onde dal Sole

prende origine ogni belta e moto e vita sulla superfide terrestre,

quantunque sieno men grandiosi nei loro effetti che il gigantesco

conserto delle orbite planetariev ci presentano non pertanto Tat-

tivita solare sotto un aspetto di maravigliosa magnificenza e

d'interesse vie maggiore per noi abitatori della Terra. Quando i

popoli fanciulli trascorsero ad attribuire al Sole un essere divino,

essi furono tratti in errore non meno dalla vista dei benefici in-

flussi di quell
7

astro, che dal suo abbagliante splendore. Impe-

rocche sebbene i materialisti atei dei nostri di ripetano con dom-

matica sicurezza T assionia bandito da Lucrezio che

Prima nel mondo a fingersi gli Dei

Fu la paura...,

nel fatto per6 TEnte Supremo fu sempre considerate come sor-

gente d'ogni belta e d' ogni bene alia natura creata; e se una

cosa materiale pu6 rendere qualche imagine dell' essere divino, il

lume e il calore onde il Sole ci 6 largo, e senza cui non vi avrebbe

quaggiu se non tenebra e gelo di morte, aggiunge T ultimo linea-

mento all
7

imagine della divinita, espressa solo in parte dall'in-

trinseca magnificenza dell' astro luminare del giorno.

I nostri esploratori, che cosi bravamente intrapresero il viaggio

pei mondi celesti, mostrano con ci6 stesso quanto capaci sieno di

1 Vedi quad. 759, pagg. 289-303, del presente volume.
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apprezzare la bellezza del creato. Ora del bello sensibile che essi

ammirano sul nostro pianeta, trattone la parte costituita dalF ar-

monia del suoni, tutto il rimanente si riduce al bello visibile, e

questo si ricapitola in due elementi, colori e forme, e nella loro

varieta ed armonia. Che cosa & il colore per6? Poco gioverebbe il

discutere qui se egli consista nell'attitudine che ha un corpo a

riflettere ovvero a riprodurre certi determinati raggi, fra q,uei

che compongono il lurae ond'egli & investito. Si segua delle due

teorie quella che piu sorride, ambedue s'accordano nel riconoscere

'dal Sole 1'attuazione dei colon, onde trae bellezza la natura ter-

restre. A che tornano infatti le maraviglie visibili della natura

e dell'arte, quando tramontato il Sole, una notte tenebrosa in-

volge nella sua oscurita il nostro eniisfero? Tutte possono dirsi

ri^adute nel nulla, poich& di loro non rimane altro che la mera

potenza. Ma compisca il gran luminare il suo giro intorno all'emi-

sfero opposto, e non & egli spuntato ancora sul nostro orizzonte,

che gia un oceano di raggi forieri della sua comparsa colora

delle piu ricche tinte le alte regioni del firmamento, dal mite

bagliore dell' alba passando ai cinabri, ai guadi, alle inesprimi-

bili arie dell' aurora, e al trasparente zaffiro che si alluma poco

stante in tutta la volta del cielo: del bel cielo d' Italia singolar-

mente
;
a cui, tomato in patria, ripensa pur sempre con desiderio

il viaggiatore, che ne vide una sola volta le magnificenze. Al

tempo medesimo, e al tocco magico di quei raggi inviatici dal no-

stro Sole, si rivestono del loro verde i prati, i boschi, le piante ;

si avvivano di mille colori or vivaci or temperati in centomila

sfumature e mescolanze di bianco, di rosso, di verde, di giallo,

d' aranciato, d'azzurro, d' indaco, di violetto, i fiori, gli animali, e

metalli e pietre, e i corpi tutti che ci stanno attorno e per le

mani, opere della natura o dell' arte, e i capilavori della pittura

e le opere dell' industria
;
mentre escono dal nero fondo della

notte, dove 1' oscurita le tenea confusamente sepolte, le linee, gli

sfondi, gli aggetti per cui ci rapiscono in ammirazione gli aspetti

delle alpi, dei golfi, dei mari, le moli artistiche degli edifizii e i

miracoli della scultura greca. Giorno verra in cui il Sole consu-

mati oramai i tesori di luce, che versando su noi egli toglie -a se
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stesso, accennera impallidendo all'approssimarsi della sua fine: e

quel di niedesimo, se pure altra catastrofe non 1'avra prevenuto,

comincera per ogni bellezza terrestre T ultimo tramonto: e quando

1' astro che ci fu luminare, chiuso oramai dalla crosta opaca for-

matasi pel raifreddamento sulla sua superficie, da un ultimo spi-

raglio di quella tomba inviera alia Terra per saluto un ultimo

raggio di luce, in quell' ultimo raggio si spegnera T ultimo lampo

<T ogni bellezza sul nostro globo.

Ma non affrettiamo i funerali di un astro che ci splende cosi

maestoso e pieno di vita dinanzi agli occhi; n5 convertiamo in

orazion funebre 1'esposizione scientifica dei suoi influssi, de'quali

non abbiam toccato se non il piu estetico, se cosi YUO! chiamarsi,

mentre ve n'e un altro piu poderoso ed importante nella economia

fisica della superficie del nostro globo, ed e T influsso calorifico.

All'oceano di raggi luminosi, che il Sole c' invia apportatori di

tanto splendor di bellezze, un altro egli ne aggiunge: vero oceano

anch'esso, e piu benefico, di raggi apportatori di calore. Lume e

calore, secondo la fisica moderna, convengono in questo : che 1' uno

e 1' altro nascono da una vibrazione comunicata dair astro all'etere

circostante, di strato in istrato, fino al nostro globo : con questo

solo divario, che le vibrazioni piu celeri danno origine agli effetti

luminosi, le piu lente ai calorifici. Un raggio, se k composto di

una serie di onde la cui lunghezza sia compresa fra 768 e 369

milionesimi di millimetre, e in cui le vibrazioni eseguite in 1 mi-

nuto secondo tocchino almeno i 155 bilioni, e" atto ad illuminare:

se esse scendessero a numero minore, fiuo ai 40 bilioni, il raggio

diviene oscuro e genera, invece di ]ume, calore. fi facile ad in-

tendere pertanto come ogni corpo splendido, e in ispecie il Sole,

nel commovimento delle sue molecole vibranti per altissima tem-

peratura generi a un tempo e c'invii dei raggi di ambedue le

maniere. Ognuno sa poi che il calore & sorgente di forza mecca-

nica, del che V industria del nostro secolo ci offre un esempio ed

un' applicazione solennissima nelle sue macchine a vapore. Onde

ognuno intende altresi come, per mezzo dei suoi raggi calorifici, il

Sole eserciti di fatto sulla Terra e a lei comunichi tesori inesausti

eziandio di forza meccanica.
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Ma sarebbe egli possibile di sapere quanto sia per 1' appunto

il calore che il nostro globo riceve ogni anno dal Sole? I fisici e

gli astronomi si sono adoperati a sciogliere ancor questo dubbio:

e, dopo gli accurati esperimenti del Pouillet, del Tyndall, del

SeccM e d'altri, si pu6 asserire con poco rischio di errore che ogni

metro quadrate della super ficie terrestre, compensandosi il difetto

delle regioni polari coll
7

eccesso delle tropicali, riceve ( non si

sgomenti la comitiva) 2,318,157 calorie, intendendosi per caloria

la quantita di calore capace d' inalzare di un grade la tempera-

tura di un litro d' acqua. Si comprendera meglio dove conduca

cotesto elemento di calcolo, se osserveremo che, stando ad esso, se

la superficie terrestre fosse tutta coperta di una gelida crosta di

ghiaccio alta 30 metri, in capo ad un anno il calore del Sole

sarebbe da tanto di liquefarla tutta e convertirla in un mobile

oceano : e se per converse tutto il globo fosse coperto da un velo

d'acqua dell'altezza di un metro, nel corse di un anno quel mare,

impeditane 1'evaporazione, si eleverebbe dallo zero a 2,315 gradi

di temperatura: per la qual cosa
; liquefacendosi Fargento alia

temperatura di 1000 gradi, il ferro a 1500, il platino, che e

il piu refrattario, a 1750, non v'6 nessuno di cotesti metalli

che, immerso in quell' acqua, non fosse per disfarvisi come burro

in acqua bollente, se pure al contatto di essa non si dileguereb-

bero piuttosto volatilizzati in forma di gassi incandescent!.

Come va dunque che non vediamo in realta seguire sulla

superficie terrestre quel generale incendio che il calor solare do-

vrebbe per le cose dette produrvi? Noi rammentavamo pocanzi ai

nostri esploratori, che i raggi calorifici possono volgersi a pro-

durre una forza meccanica, siccome la forza meccanica pu6 vol-

gersi a produrre, o come dicesi piu brevemente, pu6 convertirsi in

calore. Ora il calore, che si volge a produrre effetti meccanici, con-

suma in essi la sua efficacia, e non pu6 al tempo stesso manife-

starla con effetti calorifici. Non per altra ragione avviene che

quantunque s'attizzi il fuoco sotto un vaso dove 1' acqua bolle

senza coperchio, mai non cresce la temperatura del liquido sopra

ai 100, consumandosi tutto il calore aggiuntovi, nel lavoro del-

T evaporazione. Perci6 ancora se il vapore si condensi in acqua,
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questa si trova piu calda del vapore, perche torna allora a niani-

festarsi con effetti calorific! quella parte di calore che si spen-

deva nell'effetto meccanico della rarefazione ed evaporazione.

Ci scusera la nostra coltissima brigata se rammentiamo cose

che si leggono nei trattati elementari di fisica. Quivi altresi avra

imparato ognuno che, attesa la costante corrispondenza notata fra

una determinata quantita di calore e la quantita di forza mecca-

nica, o per esso ottenuta o necessaria per ottenerlo, si usa oggi di

esprimere il calore in chilogrammetri, intendendo per chilograin-

metro il lavoro fatto da chi sollevi di 1 metro, in 1 minuto se-

condo, il peso di 1 chilogrammo : e a 424 di cotesti chilogram-

metri equivale 1 caloria, poich6 tanto lavoro appunto si richiede

per produrre il calore che le corrisponde, o si faccia poi per

istropicciamento e per via di percossa o con altra meccanica ope-

razione. Yolendo poi esprimere con equivalente meccanico le

quantita assai grandi di calore, usiamo per unita il cosi detto

cavallo-vapore che equivale a chilogrammetri 75.

Si compiaccia ora un qualunque di cotesti bravi bambini che

hanno gia prestati cosi rilevanti servigi alia comitiva, di ram-

mentarci quante calorie riceva annualmente dal Sole ogni metro

quadrato della superficie terrestre, cioe 2,318,157, capaci di ren-

dere, per ogni ettaro, il lavoro di 4163 cavalli-vapore; ed eseguita

la moltiplica per 50,000,000,000 numero degli ettari sulla su-

perficie terrestre, legga, ma senza impuntarsi, il risultato della

sua operazione: 217,316,000,000,000, dugendiciassette bilioni,

trecentosedicimila milioni di cavalli-vapore. Tale 5 la sterminata

forza contenuta neirirraggiamento che noi riceviamo dal focolare

centrale del nostro sistema : e poich^ ognun vede da se quanto

siam lungi dal riscontrare sulla superficie del nostro globo quel

riscaldamento intensissimo di centinaia e migliaia di gradi che

risponderebbero al calore ad essa realmente comunicato, & d'uopo

conchiuderne che tutto il dipiu ne vada consumato e convertito

in azioni meccaniche: a quella guisa che confrontando in una delle

nostre macchine il calore comunicato dalla combustione del carbon

fossile al vapore, e il calore che.questi ritiene dopo avere col-

T espansione sua sollevato o abbassato lo stantufo, noi troviamo
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die egli ha sofferto una perdita di temperatura corrispondente

alia forza impiegata in quel lavoro.

Non si & potato finora e forse non si potra mai determinare

neppure a un di presso la quantita precisa del calor solare con-

sumata in effetti meccanici sulla superficie del nostro globo : ma

pochi saggi bastano fin d'ora a spiegare dove e quanto utilmente

e con che maraviglioso lavorio vadano a spendersi molti milioni

di quelle calorie che altri potrebbe credere o imaginarie o, Dio sa

dove, perdute.

I due oceani, 1'atmosferico e il liquido che ricopre i 4 del n -

stro globo sono il campo principale di questo genere d'azioni. Nel

primo il calor solare diradando con incalcolabile energia e sottal-

zando nelle regioni equatorial! la massa aerea di quei climi, e

similmente le acque di quei mari, desta cosi nell'aria come nelle

acque la perpetua vicenda dei venti alizei e delle correnti marine,

e in genere della doppia circolazione che mantiene in perpetuo

moto nelF oceano e nell' atmosfera. La nostra imaginazione non

estimera forse gran cosa lo sforzo del dilatare un corpo si tenue

come e 1' aria, ma a correggerla bastera richiamarci a mente che

1' atmosfera preme col peso di oltre a 5000 chilogrammi sopra

ciascun metro quadrato della Terra che la sostiene
;

e che il sol-

levamento in lei prodotto dai raggi calorifici del Sole si estende a

migliaia non di inetri, ma di chilometri quadrati. Chi sarebbe poi

da tanto di calcolare il numero e la forza occorrevoli a dare il

moto alle acque delPoceano trasportandole in giro dall'equatore ai

poli e da questi all'equatore e dall'uno all'altro emisfero? S'e

calcolato che T energia contenuta nei raggi calorifici provenienti

a noi dal Sole, uguagli la forza di 343,000 milioni di macchine

a vapore da quattrocento cavalli ciascuna: ma per fermo a me-

nare anche solo in giro T oceano altro che parecchie migliaia di

milioni di macchine non basterebbero.

S'aggiunga a questo il lavoro dell'evaporazione delle acque su

tutta la superficie del mare. Per molte e sicure osservazioni di-

scusse dal celebre Cap. Maury, il calor solare, nelle sole regioni

equatorial!, dissolve e solleva in vapore uno strato d' acqua d' al-

meno 5 metri. Supponiamo pure che di quel vapore, prima che le
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correnti aeree 1'abbiano trasportato altrove, ne ricada in pioggia

tanto che equivalga a 2 metri <T acqua : resta tuttavia il vapore

equivalente agii altri 3 .metri, che I'atmosfera trascina nellasua

circolazione verso le latitudini piu vicine ai poli. Ora potendosi

estimare a circa 240 milioni di chilometri quadrati la superficie

soggetta a tale evaporazione, ne consegue che la somma del-

1' acqua ridotta cosi in vapore uguaglia un volume di 720,000
chilometri cubi d' acqua. La quantita di calore occorrevole a pro-

durre cotesto effetto basterebbe a liquefare 400 000 dadi di ferro

aventi ciascuno per ogni lato un chilometro. E con tanto calore

quanti milioni di macchine delle piu poderose che si ammirino

nei nostri opificii non si manterrebbero in moto e in attivita pel

corso di un anno?

Del rimanente a chi basta 1'animo di misurare le moli del-

T acqua che i fiumi versano di continue nel mare, e di calcolare

qual forza si richiederebbe per trasportarle non che in vetta ai piu

alti monti, ma all' altezza delle nubi, pensi che a quell' altezza le

trasport6 di fatto dalla superficie del mare il calor del Sole, di-

sgregandole prima in vapore, ed operandone poscia anche il tras-

porto per 1'oceano atmosferico a molte centinaia e a migliaia di

miglia dal luogo donde le sollevft. Nessuno, a nostra saputa, ebbe

finora la curiosita di raccogliere gli elementi per tentare cotesto

calcolo. Grli Americani ne radunarono testfc, sebbene per tutt'altro

fine, alcuni, che possiamo volgere al proposito nostro. Mirando

essi, da quel popolo procaccevole che sono, a trar pro dalle ca-

scate d' acqua sparse nel loro paese, studiarono il lavoro che cia-

scuna d'esse, o almeno le principal! sono capaci di fare. Tali

sono il Merrimac che a Lowell darebbe la forza di 10000 cavalli,

il Mohawk a Cahoes 14000, il Connecticut a Hadley 17000, il

Mississippi alle cascate di Saint-Anthony 15000, e cosi via di se-

guito fino alia somma di 75000 cavalli vapore. Altri 225000

sono dati dai fiumi minori nella parte piu montuosa : ma tutto

ci6 & poco rispetto alia forza immensa contenuta nella gran ca-

scata di Niagara, che menando 285000 metri cubi .d' acqua per

ogni minuto, da un' altezza di 61 metro, reca con s5 essa sola la

forza di 3000000 di cavalli vapore. Se questa sola cascata po-
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tesse tutta adoperarsi ad uso d'industria, le macchine da lei

messe in moto sopperirebbero al bisogno di 200000000 d'abi-

tanti col lavoro di 30000 macchine ben poderose. Ora altret-

tanto, ne piu n& meno, fu il lavoro fatto dal calor solare nel sol-

levare quell' acqua medesima di quel tratto di 61 metri, che e

pure una piccolissima parte dell'altezza a cui la sollevft, traspor-

tandola dal mare nelle alte regioni deH'atmosfera.

Frattanto 1'operosita del Sole nello svolgimento e nel tras-

porto di quei vapori che in climi piu freddi precipitano poi nuo-

vamente in pioggia, serve a due fini di stupenda provvidenza.

II primo & alimentare la circolazione cosi sotterranea come su-

perficiale, delle acque : e alia prima si rannoda a un tempo e la

formazione dei composti mineral! nel seno stesso della terra, e

la formazione e distribuzione delle sorgenti, che uscite poi al-

Taperto se si rimangano assottigliate in fonti ed in rivi giovano

al mantenimento della vita; e se crescano in fiumi piu conside-

revoli, offrono aU'umana industria 1'equivalente della forza spesa

gia dal Sole per sollevarne le acque. L'altro vantaggio inteso

dalla Provvidenza in cotesto maraviglioso avvicendamento si &

che trasformandosi il vapore in acque e in ghiacci, il calore che

spendeva gia la sua energia nel mantenere lo stato vaporoso,

abbandonato quell' ufficio torna a quello di temperare alquanto i

rigori dei climi piu freddi, a cui se ne venne dissimulatainente

trasportato insieme coi vapori.

Ammirando questo intreccio stupendo di operazioni, il Secchi

scriveva ben a ragione: Egli 6 impossibile di non ravvisare nel

complesso della creazione una Sapienza infinita che, prescrivendo

alia materia certe leggi eleuientari, le ordino in modo che fossero

in armonia colla conservazione della vita organica e col godi-

mento degli esseri ragionevoli che dopo tanti secoli aveano da

popolare il nostro pianeta. La Sapienza eterna rifulge piu che

mai in cotesti effetti remoti e a noi impreveduti, e ci fa stupire

par la vastita dei suoi disegni e per la precisione colla quale

giunge ai suoi fini.
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II.

Eaggiamento solare verso gli spazii celesti. Uno scrupolo in-

torno al dirsi Sole fatto per illuminare la Terra. Le mi-

steriose bellezze 'degli spazii frapposti fra i mondi, pla-

netarii e stellari. I futuri destini del Sole.

Ma perche fermarci a quella inenomissima parte che tocca

alia Terra, dell'attivita prodigiosa del Sole? Lo splendido astro

che stiaino contemplando non iscocca solo verso di noi i suoi

raggi, ma 11 diffonde in ugual misura tutto intorno a s& a guisa

di sfera nello spazio. Or di cotesta sfera di raggi quanto pic-

cola parte non ne intercetta il nostro globo? Attesa la distanza

di 160 milioni di chilometri, quanti ne corrono dal Sole alia

Terra, questa non pu6 ricevere sul suo disco se non se ^5555, la

duemilatrecenmilionesima parte del lume e del calore che il Sole

irraggia intorno a s&.

A tale considerazione il poeta ditirambico dell'astronomia in-

credula non si tiene alle mosse ed esclama: Crediamo noi di

aver data la misura di ci6 che vale la potenza del Sole, enu-

merando gli effetti prodotti da lei sulla Terra? Errore! errore

profondo, formidabile, insensato! Ci6 sarebbe un crederdacapo

che quest' astro sia stato create a bella posta per rischiarare

T umanita terrestre. > Poi, ricordato che il calore emanato dal-

1'astro solare ad ogni minuto secondo & uguale a quello che

produrrebbe la combustione di 1 1 quadrilioni e 600,000 miliardi

di carbon fossile. Oh pontefici degli Arii! esclama fuor di se,

oh sacrificatori degl'Inca! oh terapeuti dell'Egitto! e voi filosofl

della Grecia! e voi savii di tutte le eta, ammutolite davanti

alFastro sublime ! Si prostri Mos^, Giosue non s' imagini piu di

trasmettergli comandi divini; cessino di cantare Davidde ed

Isaia... ma teti cosi, ch& la Guida arrossisce in vedendo un

uomo della sua professions presentarsi al pubblico con discorsi

cosi matti e indecenti. Pochi giorni addietro uscita essa a pas-

seggio non pei campi celesti, disgraziatamente, ma per le vie
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d'una citta <T Italia, s'avvenne in un ubbriaco che appoggiato so-

lennemente ad una botte, da quella sua cattedra scagliava a gran

voce spropositi e bestemmie da crollare la volta del cielo. Pur

troppo d'ora inanzi, occorrendole un incontro simile, non potra

piu dubitare che 1'attore di tali scene sia un uomo ragionevole,

potendo avverarsi perfino che ella abbia a ravvisarvi un suo col-

lega. Nel qual caso, fattaglisi alForecchio e usando per riguardo

a lui del latino e del latino d'Isaia, poichk v'e, il Flammarion lo

sa, chi avviato nelle scienze da'preti o stato fors'anche semina-

rista, ha imparato ancora a conoscere la Scrittura per poi calpe-

starla, la guida gli dira: Audi paupercula et ebria sed non a

vino. Da'retta a me, disgraziato che sei, e ubriacato non dal

vino ma dalla tua pazza incredulita. lo non so capire come tanti

signori e signore e signorine di giudizio, e che si dicono cristiani,

e che ad ogni modo non dovrebbero essere disposti a prostrarsi

al Sole a mo' di stupidi feticisti, non isdegnino i tuoi discorsi,

dove per ogni nozione scientifica tu ammannisci loro o una be-

stemmia o una sciocchezza.

che ragionare 6, per esempio, cotesto ? II nostro globo, dici

tu, non riceve che una porzione menomissima del calore e del

lume emesso dal Sole. Dunque sarebbe un errore il figurarsi che

questi fosse fatto a posta per illuminare la nostra umanith
y
e

operare per utile di questa lo stupendo e ordinatissimo sistema

di effetti che gli scienziati vi ravvisano e ammirano meglio del

volgo. Ma questo e un argomentare da fanciullo per la voglia

di smentire Mose", il quale scrisse che Iddio fece un luminare

maggiore, cio5 il Sole, affinche presiedesse al giorno e uno mi-

nore, cio5 la luna, affinch5 presiedesse alia notte. Or bene, dimmi ;

quando tu la sera accendi il lume per leggere, quanta parte

dei raggi emessi dalla fiamma, cade sulla parola che tu leggi?

e ancor di quel pochissimo, quanto poco e quel che ne rimbalza

alia pupilla? E del fuoco acceso nel camino, quanto menoma e

la parte di calore che viene a noi per riscaldarci? Non sara

certo una frazione cosi piccola come quella che tocca a noi del

lume e del calor solare
;
ma certo 6 menoma anch'essa : e perci6

stando alia tua logica, per molto che tu protesti in contrario
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dovremo conchiudere che n5 quei lume e un luminare, 116 quei

fuoco un focolare acceso per vantaggio della tua umanita. Ri-

conosci dunque clie la tua ragione in questo particolare va pen-

colando ; per la qual cosa io dubito ancora che tu sii in grado

di capire un'altra dottrina che finirebbe di risolvere i dubbii di

cotesta tua puerile filosofia. E la dottrina si & che nelle opere

di arte piu perfetta e di maggior maestria le singole parti equi-

valgono molte volte a parecchie, di cui compiono diversi ufficii

ordinati a diversi fini: onde ciascuna delle parti puo e deve dirsi

con verita fatta per ciascuno di questi ufficii, al quale essa e,

e per la sua artistica attitudine apparisce evidentemente ordi-

nata. Dato adunque che nella gran nracchina dell'universo il

Sole debba spendere la maggior parte della sua poderosa energia

in altri ufficii, cio nulla di meno, osservando gli ordinatissimi

effetti che egli produce sul nostro globo si pu6 con tutta verita

e si deve asserire che egli fu creato all'espresso fine di sommi-

nistrar lume e calore al nostro globo, e ai suoi abitatori
;
bench&

non solo a questo fine, il che niuno sognft mai di asserire. E
cosi si tranquillino gF increduli e si persuadano che i ditirambi

cantati da certe guide contro Mos& e contro i dommi cristiani non

provano altro se non la debolezza di mente per non dir peggio,

di chi li va cantando cosi sguaiatamente per le vie dei cieli.

Che se alcuno dei nostri esploratori desiderasse saper nondi-

meno a qual uso servano nelFuniverso quei tesori d'irraggia-

mento che, partendo dal Sole e non intercettati dalla Terra, se-

guono la loro via fino agli ultimi confini del nostro sistema, e

poi varcati questi, continuano diffondendosi per gl' interminabili

campi dello spazio ;
non tornerebbe difficile' il soddisfare al que-

sito con una risposta incompiuta bensi (perocchd sola la infinita

Sapienza creatrice conosce a pieno Forganamento di questo divino

capolavoro che 6 Funiverso materiale) ma pur tale da scoprirci

un nuovo mondo di maraviglie in quella stessa energia solare

che sembra andarsene inutilmente perduta. ,

Inchinati naturalmente a dipendere nello studio della natura

sensibile dai sensi, noi siamo soliti di fermare principalmente,

quando ragioniamo dell'universo, la nostra attenzione a quei
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centri di inateria condensata che, siene stelle o pianeti, ci fe-

riscono lo sguardo con la varieta delle loro luci e la mente colla

grandezza delle moli, coll'annonia del movimenti, colla diversita

delle condizioni fisiche. Ma e dunque radunata quivi la bellezza

dell'universo ? Sappiamo pure che gli sterminati spazii frapposti

fra i corpi del nostro sistema e pift la fra i mondi siderali fino

airultimo limite del creato, non sono vuoti, no, ma ripieni anzi

di quell'oceano di materia sottilissima che chiamiamo col nome

di etere. Or cotesta materia, cotesta parte principalissima, forse

la maggiore, deU'universo corporeo si pu6 ella pensare muta di

ogni bellezza e priva d'ogni ornamento? Ci6 dee parere assurdo

ad ognuno. Non potrebbesi opinare adunque che il raggiamento

solare oltre ad altri ufficii a noi ignoti avesse quello di create

ed alimentare un mondo di misteriose bellezze negli spazii eterei?

I raggi luminosi per noi non hanno altro pregio che di farci

apprendere la belta delle luci o dei colon donde ci provengono:

e i calorific! non si pregiano che per la sensazione del calore

prodotta nel nostro tatto o per Futile che per altra via se ne

ritrae. Ma il lume e il calore, quelle vibrazioni e quelFondeg-

giamento etereo dond'essi prendono origine, non avranno in s6

nulla di bello?

Lo studio delle vibrazioni molecolari che sfuggono all'analisi

dei sensi 5 appena incominciato e pur dovunque egli 5 potuto per

poco addentrarsi, gli si sono affacciati miracoli di armonie, di

ritmi, d' intrecci, di proporzioni da disgradarne di gran lunga tutte

le bellezze proprie dei compost! dotati di fonne costanti. Chi sa-

prebbe imaginare 1'eleganza e 1'armonia trascendentale dei moti

che si destano in una semplice vasca d'acqua ondeggiante, dap-

poich& i due Weber riuscirono a disegnar le gentilissime curve

descritte da ciascuna particella d'acqua in queirondeggiamento?

Tutti i trattati di fisica recano eziandio i disegni delle vaghissime

disposizioni, secondo cui si distribuiscono sopra una lastra di rne-

tal|o
i granelli d'arena, quando si destano acconciamente nella

lastra le vibrazioni sonore. Ma chi saprebbe concepire 1'armonia

ordinatissima delle vibrazioni molecolari solo imperfettamente

espressa da quelle figure ? Gli stessi fisici hanno teoricamente
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dedotto dalle proprieta delle onde luminose e calorifiehe la forma

probabile delle vibrazioni delle inolecole eteree: e la stupenda

annonia delle orbite tutte planetarie e stellar! a noi conosciute

si risolve in poco piu che nulla a petto dell'artificio contenuto

in una sola di quelle onde d'infinita piccolezza.

Non si domandi ora piu che vadano a fare pei vuoti campi

del nostro sistema i torrent! sempre nuovi di onde luminose o

calorifiche non intercettate fino a Nettuno da nessun pianeta.

Essi sono torrent! di bellezze destinati a riempire di maraviglie

1'oceano di etere compreso nelia sfera degii spazi! planetari.

Mente umana non v' e capace di rappresentarsi la sublimita di

quella immensa silenziosa annonia. E pur non e questo che un

primo elemento e quasi 1' introduzione. I raggi solar! intercet-

tati da Mercurio, da Venere, dalla Terra, da tutti i pianeti rini-

balzano per riflessione e nell'etere medesimo sovrappongono al

primo altrettanti nuovi ordini di ritmi e d' armonie. Ne basta

ancora. II grande movimento calorifico e luminoso procedente dal

Sole diffuses! fino alia sfera di Nettuno e non trattenuto pid da

nessuno ostacolo prosegua alia stessa guisa, colla sua nota rapidita

di 300,000 chilometri al minuto secondo per le profondita sconfi-

nate degli spazii stellarii, tutto scotendo e abbellendo d' ineffabili

armonie 1'oceano etereo: e qui non sono gia pochi pianeti, ma

20 milioni di stelle cio5 di Soli somiglianti al nostro che so-

vrappongono a quelle prime armonie 20 milioni di nuovi accord!,

secondo 1'universal legge del numero e peso e misura annunziata

dal Profeta e riscontrata dalla scienza in ogni angolo dell' uni-

verso. Cosi il canto che gli astri inalzano al Creatore doveva

diffondersi ed echeggiare per 1' immensita del creato.

Un ultimo dubbio si aspetta la Gruida di sentirsi proporre a

questo punto. Dalla quantita di calore solare intercettata dal

nostro globo puo calcolarsi che 1'astro solare emette in tutto e

quindi perde una quantita di calore che espressa meccanica-

mente corrisponde a 470,000,000,000,000,000,000, cio& 470 tri-

lioni di cavalli vapore. Ora sia pure che quella piu che gigan-

tesca massa abbia una temperatura, quale la calcola il Secchi,

di almeno 5,000,000 di gradi, giudicando peraltro assai proba-
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bile che sia due tanti piu elevata, come opina il Waterston. E
vero altresi che da molti secoli in qua la copia dell' irraggia-

mento solare non e dimlnuita sensibilmente, giacch& da piu

migliaia d'anni non v'e mutamento nei vegetal! e negli animali

che yivono sulla superficie terrestre. Quegli alberi giganteschi

che sono le celebri sequoie della California contano a giudizio dei

botanici quaranta secoli di vita; i gatti, gl'ibi, gli scarabei deposti

in certe tombe egiziane risalgono circa a pari antichita e non

differiscono dai loro posteri tuttora viventi nello stesso paese.

La costanza della flora e della fauna presuppone quella del clima.

Da siffatta costanza d' irraggiamento conchiudono primiera-

mente a ragione gli astronomi che il corpo solare sotto la fotosfera

non pu6 essere ne oscuro ne solido e neppure incandescente come

ferro liquefatto a 2,000 o 3,000 gradi: ch& in tal caso pochi

secoli avrebbe penato il Sole a raffreddarsi fino al zero del ter-

mometro. Similmente se egli fosse composto di materia ardente

con isvolgimento di calore qual e" quello prodotto dal carbon fos-

sile, ha calcolato il Thomson che in 8000 anni egli si sarebbe

estinto, pur trascurando 1'incaglio posto alia sua attivita dai

prodotti della combustione. II fatto ci dice manifestamente il

contrario.

Ma lasciando queste non inutili erudizioni e rifacendoci al

nostro quesito, dal non essersi osservato, dacch 1'uomo abita sulla

Terra, alcuno scemamento nella temperatura del Sole, non conse-

guita che essa di fatto non scemi in ragione del calore inces-

santemente perduto. II Secchi lo dimostra con un ragionamento

assai piano. Supponiamo, cosi egli, che la temperatura solare

sia di 6 000 000 di gradi e diminuisca ogni anno di 2, 8 : in

capo a 4000 anni la diminuzione sarebbe di 11000 gradi, cio6

di
g^. Ora il calore prodotto dai raggi solari sulla superficie

terrestre ai livello del mare essendo in ragguaglio di 15 e

dovendo diminuire secondo la medesima proporzione, lo scema-

mento si ridurrebbe a ^ di quei 15, cioe a 28 millesimi di

grado, quantita impercettibile in s5 e nei suoi effetti.

Ci6 nulla ostante gli astronomi, fatta ragione della sconfinata

eta che pu6 attribuirsi all'astro solare, hanno cercato di spie-
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gare fisicamente per quali compensi il calore perduto da quello

si venga ognora rifacendo e rinnovando. L'Herschel supponeva

perci6 uu lavorio di correnti elettriche: ma noi sappiamo ora che

F elettricita abbisogna, quanto lo stesso calore e la luce, di una

cagione estranea ehe la ecciti e Y alimenti. II Newton, tenendo

per vero il sistema dell'emanazione, imaging che il rinnovamento

del fluido calorifico e luminoso irradiate dal Sole, si operasse

per mezzo di comete cadenti in quell'astro : ma il sistema del-

1'emissione e oramai abbandonato da tutti, e la massa delle co-

mete si dimostra essere incomparabilmente da meno che non

supponeva il Newton. Appropriandosi 1'ipotesi del Newton, ma

tutto insieme svolgendola e trasferendola a tutt'altri principii, il

Mayer, e dopo lui il Waterston, il Thomson e il Joule, fatta ragione

della gran quantita di materia cosmica che sotto forma di aeroliti

e di stelle filanti e d'altre tali meteore cade sulla Terra, suppo-

sero che il cozzo di siffatti corpi attratti dal Sole e grandinanti

sulla sua superficie, compensasse almeno in parte il raffredda-

mento cagionato dall' irradiazione. Siffatta ipotesi non & punto

spregevole, ma, per tacere di altre obbiezioni, essa, a calcoli fatti,

importerebbe un accrescimento notevole della massa solare, con

una modificazione nelle orbite planetarie, non punto confermata

dal fatto. Perci6 Y ipotesi suddetta fu abbandonata poi dai suoi

stessi autori, i quali nondimeno ebbero il merito di mettere in

rilievo uno dei compensi con che si rinnova in verita il calor

solare: vale a dire la forza meccanica, quantunque non al modo

proposto nella teoria meteorica, ma per effetto di un restringi-

mento della massa solare.

Gli astronomi ammettono ora comunemente Y ipotesi della

nebulosa primitiva, per la cui condensazione si sarebbe venuto

a forinare il sistema solare, e di cui il Sole stesso sarebbe 1' ul-

tima fase di concentramento. Ma checche sia di ci6, avendosi a

ritenere che la massa solare sia gassosa, bene si applica a lei

ci6 che la fisica c' insegna dei fluidi, che restringendosi in piti

piccolo volume svolgono in calore la forza dianzi occupata nel

lavoro della rarefazione. Conforme a ci6 il Maxwell Hall ha cal-

colato che un restringimento, nella massa solare, di soli 39 metri
Serie XI, vol. IX, fase. 762 44 8 marzo 1882
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e 15 centimetri ail' anno, compenserebbe col calore cosi svolto

la perdita prodotta dal raggiamento; e si richiederebbero ben

18263 anni perch6 ne scorgessimo il diametro solare impiccolito

di 1 secondo.

Affine a questo 5 1'altro compenso, riposto dal Secchi nelle

azioni chimiche possibili a seguire in quella gigantesca massa

gassosa. Perocch6 non appena il calore indebolito dal raggia-

mento cessa in qualche parte del giobo di equilibrare T affinita

cMmica degli element! dissociati, questa prevale e si effettua la

loro composizione : e quindi ha origine un nuovo svolgimento di

calore, essendo minore nel composto la capacita calorifica, di quel

che sia negli elementi dissociati.

Correranno adunque milioni di secoli ancora innanzi che il

gran luminare, acceso nel nostro cielo, si venga ad estinguere

per intrinseca mancanza d'energia. Ma quei milioni di secoli

avranno fine, e tenebra e morte stenderanno il loro funereo velo

sul gran cadavere intorno a cui continueranno ad aggirarsi tra-

volti nell'oscurita dello spazio i freddi cadaveri dei pianeti. Solo

Dio e eterno; ed eterno e lo splendore infinito della divinita. Ma
se U Creatore non rigettera mai nel nulla cio che usci una volta

dalle sue mani, non 6 facil cosa il persuaders! che Egli voglia

per tutta 1'eternita conservar 1'esistenza all'universo corporeo,

ma spogliato per sempre d'ogni vita e d'ogni bellezza, d'ogni

luce. II nostro Sole coi suoi pianeti, i 20 milioni di Soli al pari

di lui estinti o prima o poi, di che altro renderebbero imagine

pei secoli eterni, se non del tenebroso regno dove s' aggirano le

stelle estinte del mondo degli spiriti, gli angeli precipitati nelle

tenebre esteriori? Non & dunque a dubitare che la Sapienza in-

finita del Creatore non abbia posto nelle leggi della natura tali

regress! a no! inescogitabili, per cui dagli ordini esauriti sieno

per sorgere sempre nuovi ordini di mondi la cui bellezza sottentri

a quella dei precedent!: e i nuovi Cieli e le nuove Terre si as-

sociino al mondo degli spiriti glorificati nell' inneggiare indefet-

tibilmente alia gloria del comune Creatore.
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SPIRITI DELLE TENEBRE

RACCONTO CONTEMPOBANEO

LXXI.

MEGL10 TARDI CHE MAI

Battevano le ore sette del mattino al campanile di S. Marco,

quando Corinna e la sua cameriera mettevano piede nella ba-

silica. Tra via nulla aveano veduto : tanto la mente loro era as-

sorbita in altri pensieri! Entrava allora una messa all' altare della

Madonna. Corinna si accocco!6 sul banco dove la condusse la Me-

nica, si assicurft che il velo le coprisse bene il volto, e pure

cosi tappata non osava gitardarsi attorno. Menica le si inginoc-

chi6 da lato. Al vangelo, dice costei :
- - Mi aspetti un momento.

E senz' attendere la risposta, corse difilata alia sagristia,

squadrft i sacerdoti che erano cola, pose 1'occhio in un canonico

dai capelli brinati e d'aspetto benigno.

Avrei da dimandarle un consiglio, gli disse la donna ba-

ciandogli la niano. E tirandolo alquanto in disparte, gli espose

il suo caso, il piu chiaramente che seppe, mezzo in italiano e

mezzo in genovese. Non tacque i nomi delle persone,- n6 i loro

meriti. II signor Schiappacasse, secondo lei, era un baggeo, un

scimunito, un pazzo ;
la madrigna di Corinna, una vipera, una

donna senza religione e senza cuore; la maestra, una zingara

perduta cogli spiriti ;
del dottor Morosini si Iav6 la bocca a bel-

1'agio. vSolo di Corinna disse il men peggio che seppe. Non

& mica una ragazza cattiva... 1'ho portata in collo io. Mi faceva

bene delle mossacce, ma poi alia sera quando la svestivo mi dava

un bacio per far pace,... T6 tutta gale, e balli e teatri, mala

porta sempre lo scapolare del Carmine.., e non c'& verso alia
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sera che la vada a dormire, se non ha recitato le sue orazioni

dinanzi alia sua Madonuina. -

II vecchio canonico, ed era anche Monsignore, andava ripe-

tendo: -- II caso e grave! E scoteva il capo canuto e si ca-

rezzava il mento : II caso e grave !

Alia fine conchiuse la Menica. fi grave, si, ma non si po-

trebbe trovarci un riparo?

Si vedra. La signorina Favete lasciata all'albergo?

No, signore: ell'e qui'in chiesa, che m'aspetta.
- Non vi posso dare alcuna risposta, disse il canonico, se

priina non conosco le intenzioni di lei.

- E bene, io la chiamo subito.

Terminava allora la S. Messa; e Corinna sempre seduta nel

banco, pareva un'Addolorata. Accennata di recarsi alia sacristia,

non si contese. II sacerdote fecela entrare in una stanza attigua,

e con segno di rispetto e colla maggiore amorevolezza possibile

porse una seggiola a lei e una alia Menica. Poi cominci6:

Sento, signorina, dalla sua cameriera che le segue un caso...

difficile, una disgrazia grande. Ma, guardi, a tutto ci e compensi

quaggiu, tranne alia morte ; tutto si pu6 accommodare, ad ogni

peccato vi & misericordia. Tutto e, che lei voglia davvero metter

mano a disfare...

- Per me non vi 5 piu rimedio : & troppo tardi, rispose Co-

rinna.

Non e mai troppo tardi a disfare il mal fatto: meglio tardi

che mai. Che difficolta ci troverebbe lei a tornare addietro col

convogiio che parte tra un'ora, o un'ora e mezzo?
- di cotesto, reverendo signore, non me n' ha a parlare. Non

sono mica partita di casa per ritornarvi. Non posso. L'unico ripiego

possibile e indicarci un albergo onorato e sicuro... Gia, il meglio

era che la mia donna non s'impacciasse di daiie incommodo...

- Non c'e incommodo; e poi noi preti siamo sempre lieti d'in-

commodarci per fare un bene. Guardi, signorina, la mia proposta

ha il suo lato buono. La sua cameriera e risoluta di tornare a

Geneva, lei le si accompagna, questa sera e in casa sua... Che

sarebbe di lei, se fosse raggiunta da quel giovane che 1' ha con-
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sigliata male? Un precipizio, un abisso! Gria anche lo stare sul-

1'albergo una giovinetta, tutta sola...

- Posso tornare in una casa particolare.

Dove, se non & indiscrezione il dimandarlo?

Corinna nicchiava a rispondere, ma la Menica che non cono-

sceva sciocche prudenze, suppli schiettamente e senza peritarsi:

Con lei, signor canonico, si pu6 dir tutto : la casa 6 quella

della signora Rebecca, alle Fondamenta delle Zattere.

Per 1'amore di Bio! sclam6 il canonico. Dove sono andate

a cascareL. Povera figliuola, lei 6 nata bene, e una signorina

di garbo... la non ci deve tornare a niun modo, sa: non lo per-

mettero mai... Fortuna, che nella settimana scorsa per un certo

casaccio, ho dovuto prenclere informazione di quel birbonaio : la

ci 6 roba protestante, roba spiritista, e robaccia accia di inolto,

amalgamata insieme dalla casiera che & un ebrea.

E pure converra, disse Corinna sgomenta, che io vi ritorni

almeno per riprendere il bagaglio.

Neppure per cotesto, incalzo il sacerdote. Alia peggio, vi

mander6 io una persona... Vi ha lasciato anche il danaro?

Corinna si frug6 da lato: non sapeva quello che avesse o non

avesse fatto. Trov6 il portafogli; e No, disse; il danaro 1'ho

meco.

Tanto meglio, ripiglifc il canonico.

A cui Corinna: Ad ogni modo mi resta sempre libero il ri-

tirarmi in un albergo. Se lei, signor canonico, me ne indicasse

uno onesto...

- Un ricovero onesto, interruppe il sacerdote prudente, glielo

trovo subito, se non vuole riprendere il convoglio cosi su due

piedi... Ma ci inetto una condizione assolutamente necessaria, e

onorevole per lei.

Quale?

Che lei non si confonda con quel signore.

Corinna era tuttavia neli'errore, che per tre giorni nessuno si

avesse ad accorgere della sua fuga, perch5 la madrigna doveva

credere che lei stesse presso lo zio Pierpaolo, per6 disse :
- - E

se di qui a quattro o cinque giorni quel signore capitasse qua?
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Ci penso io. La nascondo in un luogo dove nessuno verra a

molestarla. Povera bambina! la mi fa proprio compassione: mi

parli chiaro, non abbia secreti con me : sono un ministro di Bio

e pert) un ministro di pace e di perdono.

Grazie! disse Corinna, commossa dalle parole e dal tuono

affettuoso del sacerdote.

Questi si continu6: Per divina disposizione sono direttore

di un conservatorip di fanciulle per bene : due cellette, per lei e

per la sua cameriera, sono presto trovate; la non le manchera

nulla. Di la potra scrivere a casa.

A chi? Mio padre e a Roma, e mezzo ingrullito; mia ma-

drigna e rotta con me, e io non voglio avere che fare con lei...

E bene, entr6 qui la Menica, la quale gia toccava il cielo

col dito, non potrebbe, signorina, scrivere allo zio Pierpaolo?

Che? che? mi risponderebbe una canata. Manco parlarne.

Non iscrivo a nessuno.

E il canonico: Ci pensera delFaltro. Ci6 che importa ora 6

che lei si levi di quella casa, si sottragga alle ricerche di quel

signore... e anche alle indagini che forse a quest' ora ha gia co-

minciate la polizia.

II terrore dei poliziotti, congiunto alle vive ragioni discorse,

diede il tracollo all'animo incerto, affannato, trepidante dell'in-

felice donzella, che disse finalmente: Mi ci lasci pensare un

poco.

Ci pensera la in convento a tutto agio.

Ma ci restert) rinchiusa?

Kinchiusa? oib6: non 6 mica la una prigione, come quella

della polizia. Si entra, si esce, a volonta, niuno vi sta per forza.

II sacerdote agevolava ogni cosa, pur di tappare in convento la

ragazza, dove essa fuori d'ogni pericolo per Fonesta, avrebbe

aperto Fanimo a'consigli della ragione e del dovere. Pert) con-

tinu6 :
- - Lei esce di qui col velo in volto, a mio franco, e non

c' e barba di questurino che possa dubitare di lei. Ci buttiaino in

una gondola chiusa, e in dieci minuti siamo al conservatorio. La

poi e tranquilla e sicura come in casa sua...

Corinna si Iasci6 persuadere, entr5 nella barca, pur sempre



LXXI. MEGLIO TARDI CHE MAI 695

volgendo nell'animo che albergata in convento non correrebbe

rischio di essere scoperta dalla questura, e potrebbe poi a suo

agio uscire e proseguire il viaggio per Brindisi, dove al bisogno

prenderebbe subito 1'iinbarco; e trattanto, chi sa? forse svolge-

rebbe la Menica dalla sua cocciutaggine di tornare a Busalla.

Mentr'essa almanaccava intorno a tali castelli in aria, il sacer-

dote non faceya parola, come colui che temeva di recare in com-

promesso la prima buona disposizione della fuggitiva. Ma come

ebbe messo piede nel conservator, e senti cigolare dietro s& la

porta ben chiusa si pose in cuore di ultimare la battaglia.

Sulle prime non si mostro sollecito d' altro che di vedere Co-

rinna adagiata di tutti i commodi suoi
;
a che le monachine si

porsero con ogni carita e gentilezza. Fecela rifocillare posata-

mente, e poi le dimand6 se volesse prendere un po'di riposo, ch5

troppo doveva abbisognarne, dopo una nottata di viaggio e tante

commozioni del cuore. Ma a Corinna il ristoro preso, e la sicurezza

del luogo aveano presto ridonato le forze. Per6 il canonico, venne

subito a'ferri corti: s& non partire di la contento, se la signorina

non gli consegnava due righe di sua mano, con cui dichiarasse

di essersi ritirata nel convento di sua piena e libera volonta, ad

aspettare gli ordini di suo padre...

Ma che? interruppe Corinna mezzo sdegnata, potevate dir-

melo prima, se questo volevate da me? Vi ho gia detto che non

intendo di scrivere a nessuno.

E il sacerdote, mansuetamente si, ma con forza: Non s'in-

quieti, signorina: fara solo quello che vorra: questa non & una

prigione, lei & libera. Ma lei vede bene che anch' io debbo difen-

dermi le spalle. Se la polizia (ribadiva questo chiodo, perch^

avea capito che faceva tremare le vene e i polsi alia fanciulla),

se la questura, venisse ad aver vento che lei 5 qui nascosta, na-

turalmente il primo in ballo son io, e debbo render ragione del

perch& e del per come lei si trova qui, e dimostrare che io non

Tho sequestrata con inganno, n& ricoverata per altro fine che di

restituirla alia sua famiglia...

Cotesto ^ ci6 che non voglio.

Non giudico il canonico di dovere insistere, prese tempo : E
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bene, io mi contento clie lei mi scriva una dichiarazione di essere

qua venuta di sua spontanea volonta.

- Cotesto si. - - E preso un biglietto di visita, Corinna vi

scrisse a matita : DicMaro di essere venuta nel conservatory

di... per mia volonta, accoltavi dalla cortesia del reverendo si-

gnor Direttore. > E consegno il biglietto.

Un primo passo era fatto. II canonico torno all'assalto, mi-

rando al lato debole: Ora consideri, signorina, le circostanze.

Lei rimane qui, a suo agio, nessuno la disturbera, lo spero. Ma
la sua cameriera torna a Genova... Pu6 essa in coscienza tacere?

No, essa deve parlare colla sua famiglia ;
domani tutti i telegrafi.

battono per farla arrestare dovunque lei sia trovata.

Spero di no, perche la mia Menica non s'impaccera de'fatti

altrui.

Supponiamolo, fingiamo che la cameriera possa in coscienza

tacere: ma & costretta a parlare per non avere taccoli colla po-

lizia, per non andare in prigione lei come subornatrice d'una mi-

norenne.

La povera Menica in udire quest' antifona, scatt6 come una

molla: Dio liberi! Io appena arrivata a Genova, vo diritto

come una spada in casa Schiappacasse... Non voglio intrugli. Non

ho paura di prigione n& d'altro, ma un po'di coscienza Fho, e non

voglio fare da traditora della mia signorina. E volgendosi a

Corinna colla franchezza d'una donna anziana e onesta: Lei

mi sgridera quanto vuole, e io mi Iascer6 sgridare a sua posta:

ma che io le tenga il sacco perch5 lei butti in precipizio 1' onore

e ranima, non sara mai... E lei quando sara rientrata in se stessa

mi ringraziera a mani giunte.

Corinna si senti intrachiudere tutte lo scappatoie da questi

discorsi, vedeva coH'immaginazione i gendarmi quasi quasi in

atto di agguantaiia, se fosse uscita di quella casa ov'era rifu-

giata. E non era poi si perduta di coscienza, che anche 1'idea di

trovarsi oggi o dimani, sola, nelle mani del dottore, non le ge-

nerasse ribrezzo. Tuttavia, un po'per picca o un po'per non ca-

pitolare senza difesa, disse : Menica, tu non ti moverai un dito

da me, non andrai a chiacchierare : ci penso io... Ma io veggo
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che tutti gli accommodamenti che voi, signor canonico, proponete

non approderanno a nulla.

- E perchfc?

-
Perchfc, il signor Morosini ha in mano una mia lettera che

smentisce e distrugge qualunque cosa io possa scrivere per rom-

pere le trattative.

Paiii con fiducia e liberta, signorina, disse il canonico amo-

revolmente: che cosa vi & di cosi forte in quella lettera, che basti

essa sola a guastar tutto?

- Vi 6 la formale dimanda ch'io fo al padre mio, di spo-

sare il dottore.

Mente piu ?

Yi par poco?

In verita, disse il canonico, cotesto non 6 poco, ma non

guasta nulla. La questione di sposarlo o non sposarlo, la met-

tiamo da parte, io non ci vo'entrare. Vi pensera lei, in casa sua,

col consiglio de' suoi, colla benedizione dei genitori. Ora si tratta

solo di levarsi al pericolo dei birri, del disonore, del precipizio,

col significare a babbo la sua volonta di rimediare al mal fatto

tornando quietamente in famiglia.

Bespir6 Corinna a tale spiegazione, e disse : Basta, lascia-

temi pensare... Ma Menica non si muova di qui, non Io permetto,

non voglio... Ora ho bisogno di rifiatare un poco.

II canonico fu contentissimo, si accommiat6 sperando bene, e

disse alia fuggitiva, che dopo desinare verrebbe per udire le sue

risoluzioni. Raccomand6 alia Superiora dell' istituto, che non la

lasciasse discorrere con anima viva, tranne la Menica, e intanto

la confortasse dolcemente di fare il dover suo: che se alia bam-

bina prendesse il taiio di uscire del convento, e lei mostrasse di

condiscendere, trattenendola solo fino ad .averne avvertito lui Di-

rettore, che gliel'avea consegnata.

II vivo sforzo della battaglia era vinto, e Corinna cedeva.

Quello che non aveva voluto ottenere il canonico con indiscreta

insistenza, ottenne piu agevolmente la Superiora, che era una

gentildonna religiosa, di soavi maniere e di senno squisito. In

ineno d'una mezz'ora la povera Corinna era divenuta un'a&nella,
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le pareva di essere ritornata in collegjo e di trovarsi al materno

tribunale della Direttrice
:
die le facesse una dolce rammanzina

per le sue scappatelle; e qualche lucclcone cominciava ad affac-

ciarlesi tra le palpebre. Facea valere la religiosa le consideration!

dell'anima, ma non trascurava i motivi, piu efficaci forse in quel

frangente, dell'onore e del decoro. E per agevolare il partito, le

veuiva dimostrando, che anche non era da temere n& rabbuffi, n&

scenate, perchS essa, come Superiora dell' istituto, tratterebbe con

chi venisse a levarla di cola, e porrebbe per condizione assoluta,

che prima di presentarlesi, promettesse di perdonare tutto, e non

fare altro risentimento.

In capo a un'ora la buona religiosa avevala condotta a la-

sciarsi dettare una lettera allo zio Pierpaolo, lettera che poi Co-

rinna rifece a modo suo, ma conservandone i sensi. Aggiunse di

piu una preghiera allo zio di awertire il dottore della risoluzione

che lei prendeva di tornare a casa. Cotesto ella scrisse perch6

ormai capiva essere impossible celare alia famiglia le sue intel-

ligenze col Morosini, e parevale giusto impedire costui dal parti re

per Yenezia secondo il convenuto
;
ed essa dimorava sempre nella

persuasione che a Pegli niuno sapesse ancora della fuga. II ca-

nonico, chiamato subito, lesse la lettera che Corinna gli diede

aperta, la commend^ di inolto, e promise che anch'egli entrava

mallevadore di allenire la severita dei genitori. Poi chiese:

Si contenta, signorina, che io vi aggiunga due righe?

Faccia pure, rispose Corinna...

II yenerando sacerdote, col cuore trionfante di gioia, scrisse

pochi yersi, e poi corse ad impostare la lettera colle sue mani.

Quando si dice il caso! questa diligenza non valse. Passavano

i giorni, e non appariya cenno di risposta. Cento volte il canonico

si penti di non avere raccomandata la lettera. Poveretto ! la com-

mozione dell' animo gliene avea tolto il pensiero. Si andava lusin-

gando che lo zio.avesse spedito la lettera al fratello in Eoma;

perch^ Corinna aveva detto che il padre suo era cola. Ad ogni

modo gli pareva strano e inesplicabile, che lo zio che doveva

essere a Pegli, ovvero la madre, non si facessero vivi. II quinto

di non si trattenne dal telegrafare all'avvocato Pierpaolo Schiap-
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pacasse: Yi ho scritto lettera importantissima cinque giorni fa.

Aspetto risposta. L'avvocato iminaginando che la lettera si

riferisse ai fatti di Corinna, rispose immantinenti: Nulla rice-

vuto. Telegrafate cose urgenti. E corse a mostrare il telegramma

del canonico al povero Marcantonio, il quale si struggeva di pas-

sione non avendo dal Morosini altro ricevuto che parole, e si riebbe

non poco a questo prime raggio, sebbene ancor dubbioso, di spe-

ranza. Tuttavia il canonico non giudic6 prudente di affidare al

telegrafo le dilicate noyelle che aveva da communicare; e si con-

tent6 di affidarle ad una seconda lettera; e questa volta non si

scordd di raccomandarla.

LXXIL

E PERSA ! PERSA PER SEMPRE !

Trattanto il dottor Morosino Morosini, ansioso di raggiungere

Corinna prima che essa partisse per Alessandria, era corso a

Brindisi coll' Ofelia. II vapore della Valigia dell' India era sal-

pato allora. Immagin6 il dottore che dunque Corinna senza dubbio

veruno era in mare alia volta di Alessandria secondo gli accordi.

Di che esso si risolvette di prendere passaggio su qualunque

nave trovasse in partenza per 1'Egitto. Mentre aspettavaTim-

barco, voile tuttayia accertarsi con qualche informazione. Scrissene

anche a Marcantonio con un viluppo di invenzioni trattesi dal

suo cervello: i responsi degli spiriti avere fin da principio accen-

nato ad Alessandria, e i fatti corrispondere alle previsioni ;
se es-

sere stato all'ufficio degli Steamers fo\V Oriental Company, ed

avere quivi attinte indubitate novelle, che una signorina coi cou-

notati appunto di Corinna, e accompagnata da una cameriera, era

salita a bordo del vapore partito qualche ora prima ;
i nomi non

battevano per verita, ma essere facile a immaginare il perch^

Corinna avesse cambiato nome. Egli adunque partirebbe il piu

sollecitamente possibile per Alessandria ; e per6 gli si scrivesse

cola, fermo in posta al consolato italiano. Nello spedire a Pegli

questa fitta di bugie, diede corso alia lettera di Corinna, quella

con cui essa chiedeva chiaramente di sposare il Morosini. Suo in-
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tento era di far credere che la fanciulla 1'avesse impostata a

Brindisi prima di prender mare.

QiiQsta seconda lettera era raccomandata. E per6, tardando

qualche ora il postino delle raccomandate, prima giunse quella

del Morosini. L' infelicissimo padre di Corinna, che malgrado la

sua incorreggibile dabbenaggine, e 1' aggiuntevi frenesie spiriti-

che, serbava pur sempre una vivissima affezione per la figliuola,

all' intendere che essa era ita a parare si lontano, si sent! passare

il cuore da un nuovo coltello. Pure prendeva conforto lusingandosi

che almeno in Alessandria ella sarebbe raggiunta, e non andrebbe

a perdersi senza soccorso. Comunico subito la lettera al fratello

cui, per la necessita e per la disperazione, tornava a prendere alle

buone. Ma Pierpaolo, corsala con un gitto d'occhio, la butt6 di-

spettosamente sulla tavola, dicendo : Credici ! Coteste ricerche

fatte col lumicino degli spirit!, per me temo forte che finiscano

come 1' invitatorio del diavolo : Di male in peggio, e a rotta di collo.

E pure altre volte gli spiriti mi dissero la verita.

Sie, sie, per farti ingoiare poi cento bugie. Non sai che il

diavolo e il padre della menzogna? E poi, se bugiardo non e lui,

bugiardo pu6 essere il dottore, Ofelia poi in punto di bugiarderie

pu6 dare dei punti al diavolo.

Ma che? lo gli ho sempre trovati netti. Sono persuaso, che

appena toccato Alessandria, la scoveranno di sotterra, se sotterra

fosse Corinna, e la persuaderanno a ritornare tra le mie braccia.

Bio lo voglia! ma a me niuno leva dal capo che in questa

tresca il Morosini... basta, non facciamo pronostici sciagurati. Po-

vera Corinna! chi me Favesse detto!

Mentre cosi si bisticciava tra i due fratelli, Pierpaolo vide

dalla finestra entrare nella porta di casa il postino delle racco-

mandate, e memore del telegramma di Venezia della sera prece-

dente, corsegli incontro con presentimento di qualche gradita no-

vita. Non una ma due lettere raccomandate vi erano, una per lui,

una per Marcantonio. Eiconobbe a occhio suirindirizzo della sua

la mano di Corinna, e non badando air altra, si gitt5 nelle sue

stanze a dissuggellarla con un palpito di ansieta smisurata. Di-

vorolla in un baleno, e poi tonk a rileggerla posatamente, ap-
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pena credendo agli occhi suoi; poi balz5 impetuosamente a cer-

care del fratello, e gli entr& in camera gridando: Trovata

Corinna, salvata, Te Deuin laudamus!

Marcantonio non capi nulla di questo: si dibatteva in una

specie di vaneggiamento, si stracciava i capelli, e calpestava fu-

riosamente una carta, urlando: Sono un uomo traditol... son

perso!... Eendimi la mia figlia, sciagurato, infame; voglio la mia

Gorinna. - - E intanto non cessava dal pestare e pigiare coi piedi

quel lacero pezzo di carta. II misero padre aveva allora ricevuto

la lettera di Corinna, impostata a Brindisi dal Morosini; e n'era

uscito fuori dei gangheri per la disperazione, con uno di quegli

accessi momentanei di pazzia, che gli erano divenuti frequent!

dopo le tregende spiritiche. Pierpaolo, per venire a qualcosa di

ragionevole e di pratico se gli mise attorno con pazienza: e pur

gli voile del bello e del buono, per racchetarlo tanto da potergli

discorrere qualche parola sensata; perch& il fratello, ad ogni poco

gli usciva del manico e rispondeva con urli: Corinna 6 persa !...

persa per sempre!

Ma no, ti dico: tutt'altro, anzi ora ci & il bandolo. Ell'e

a Venezia, e bisogna andarla a prendere subito.

Non ci credo.

- Perch5 non ci hai da credere? Ci ho qui...

Perche & persa... persa per sempre; Lui & un scellerato, e

il mio carnefice...

Chi lui?

-
Lui, ti dico, lui il dottore...

-
Si, ne convengo, hai ragione, il dottore & un furfante di

tre cotte : ma Corinna & trovata.

Lo fai per ingannarmi anche tu!

Ma no, ma no ; stai buono : ti faro leggere la lettera di

Corinna.

-
Che, che? La lettera di Corinna l'e questa ch'io calpesto,

e calpester6 finche avro vita.

Pierpaolo s'impensieri non forse sotto la lettera ricevuta da

Marcantonio covasse qualche nuova gherminella. La raccatt6 tutta

gualcita e pesta, e se la lesse da capo a fondo, rabbonendo di
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tanto in tanto con qualche parola le furie del fratello. In questa

lettera Corinna si diceva in procinto di recarsi in Alessandria

d'Egitto, e cliiedeva umilmente perdono della sua fuga: ma si

scusava coH'amore che ve Faveva costretta, amore non colpevole

ne disonorevole, perch5 collocate in uno dei piu grand! gentiluo-

mini d' Italia, ricco di ogni bel dono di mente e di cuore, amico

della fainiglia, diletto a babbo che gli era debitore dell'onor di

deputato; il Morosini avere un difetto solo, la scarsita della for-

tuna, e ancora questo potersi dileguare da babbo e da lei col

consentire allo sposalizio. Insisteva poi di proposito sopra la vo-

lonta di Bio, manifestatale coi consigli degli spirit!, tutti unani-

mi nell'approvare questa unione, e il mezzo scelto per effettuarla.

Terminava la lettera col protestare la sua tenerezza filiale per

babbo e mamma, e la somma dilicatezza di coscienza, per obbe-

dire alia pale non aveva mai ricevuto da solo a solo il Morosini,

n6 lo riceverebbe, prima che questi colla benedizione de'genitori

le desse 1'anello di sposa dinanzi all' altare.

L'avvocato, poich6 ebbe studiato a fondo la scrittura e la data, e

lasciato rientrare un po' in sesto il fratello, E bene, disse, tutto

cotesto e nulla, e una furfanteria di piu del nostro caro dottore.

Ma come,' disse Marcantonio, se la lettera e di pugno di

Corinna ?

-
Si, la colpa 6 di tutti e due, ma... lasciami ripensarvi, non

precipitiamo niente. Anch'io ho qui una lettera di Corinna.

Davvero ? e perche non me lo dicevi ?

Te 1'ho detto due o tre volte, e tu non mi davi retta.

Che dice? che dice?

- Eccola qua... Ma pace, quiete, stai zitto; se no, non si rac-

capezza nulla. La tua porta la data di due giorni fa, la niia & di

ieri; quella 6 da Brindisi, questa da Yenezia, e confermatada un

poscritto di un canonico. Questa dunque e certa, e la tua e una...

- Ma che dice? che dice? interruppe Marcantonio.

-
Adagino. La tua 6 un' impostura.

- Ma che? o ch'io non conosco piu la mano di mia figlia?
- Sara scritta da lei, rispose Pierpaolo, pur troppo: ma lei

non poteva essere a Brindisi ier 1'altro, e scrivere ieri da Venezia
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che da cinque giorni era in convento, e questo detto essere auten-

ticato dal Direttore dell' Istituto.

In convento ? da cinque giorni ? dimando Marcantonio.

Appunto, appunto.

E allora perche cantava il dottore che lei era in fuga verso

Brindisi? e come puo lei?..

- lascia un po'andare i perche e i per come. Senti la let-

tera, ma senti con flemma.

Venezia, Istituto Zen, via tale ec. Caro zio Pierpaolo. Mi

trovo qui per mia colpa e per mia sciocchezza, come vi scrissi

martedi scorso; e forse voi non avete ricevuto la lettera. Ora

ripeto, che mi & caduta dagli occhi la benda, e sono risoluta di

tornare a casa...

- Fosse oggi ! sclam6 Marcantonio

- Sara dimani, se abbiamo giudizio, gli rispose Pierpaolo.

Ma ascolta, e non interrompere. Pero mi rivolgo a voi, caro zio,

e vi supplico che vogliate mettere in opera tutta la vostra in-

fluenza sopra mio Babbo, per rappaciarmi con lui. Povero Babbo!

Tho troppo contristato...

E vero, ma tn non ci hai colpa! interruppe Marcantonio;

tu non puoi aver voluto...

Gli dimando perdono colle lagrime agli occhi.

- Marcantonio facea bocca di piangere, e il fratello conti-

nuava : Se egli viene a prendermi, gli voglio saltare al collo, e

dimandargli perdono dieci altre volte.

II dabbene padre non resse piu oltre, e sbott6 in un pianto di-

rotto, singhiozzando : E io ti ho gia dieci volte perdonata.

Pierpaolo ripigli6 la lettura : Del resto il male non 1' ho

fatto tutto di testa mia: me 1'hanno consigliato altri.

- Me T immaginavo bene ! disse il padre.
- E me 1'hanno ripetutamente consigliato gli spiriti.

Qui s' interruppe Pierpaolo, per dire: Ecco do che scusa

lei in parte, e condanna te. Cento volte ti avevo avvertito; e tu,

incornato li, cieco e sordo. Ecco ci6 che hai guadagnato: tornalo

a udire e intendilo: Me 1'hanno ripetutamente consigliato gli

spiriti ,
doe i diavoli dell' inferno, a cui piace vedere le figliuole,
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ribellate ai genitori ire a spargere 1'onore per le strade. Ma di

cotesto ripaiieremo. Ora.senti il meglio. Di qui non mi mover&

senz'avviso di Babbo. Non mi manca nulla, queste buone mona-

chine mi trattano come una principessa; ed ho meco la Menica.

Senti !

Ascolta, disse Pierpaolo : le osservazioni a poi. Ho meco

la Menica, la quale non mi ha lasciato un istante da Busalla

infino a Yenezia e fino al momento che mi sono volontariamente

ritirata in questo convento. Altre persone non ho trattato ne visto.

Abbiatemi compassione caro zio: Sono stata cattiva; ma ne sono

anche punita, troppo punita. Siate buono voi, ed aiutate la Vostra

Corinna.

Marcantonio, sebbene morisse di voglia di rivedere la figliuola,

e dovesse pure a questo solo provvedere, tuttavia non seppe trat-

tenersi dal dare una bottata contro la Menica, che secondo lui

evidentemente era di balla col dottor Morosini nel sedurre Co-

rinna. Ma il fratello gli ruppe la parola in bocca, leggendogli

il poscritto. Questo era del canonico, e dioeva : Signor avvocato

Pierpaolo Schiappacasse. Non ho la felice fortuna di conoscere ne

lei, ne il suo onorevole fratello signor Marcantonio. Tuttavia credo

mio stretto dovere, come Direttore di questo luogo pio, di aggiu-

gnere alcuni particolari alia lettera, che la signorina Corinna per

sua gentilezza mi consegna aperta. Per quanto ho potuto capire,

la signorina men6 seco per decoro una cameriera per bene, chia-

mata Menica (ignoro il casato), celandole lo scopo del viaggio,

che era di attendere in questa citta un tale dottor Morosini. Ma

costei, avvedutasi del disegno, tanto fece che mi condusse in

chiesa la padroncina, e dalla chiesa io le condussi entrambi qua,

donde non hanno piu messo piede fuori. Io volli che subito gliene

fosse dato avviso per lettera, ma veggo dal suo telegramma di ieri

che la lettera e ita in sinistro. Non tutto il male vien per nuocere.

Credo certo che il soprastare alcuni giorni in convento non abbia

fatto altro che bene alia bambina, perche la presente sua lettera e

assai pii\ degna che la precedente, sniarritasi. Nessuno ha parlato

colla signorina, tranne qualche religiosa assennata, che le ha

fatto del bene, e la Menica la quale io trattenni che non partisse,
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perche mi parve donna di sentiment! cristiani e affezionata alia

padrona. II dottore poi, ne entro mallevadore io, non si & incon-

trato neppure un istante colla signorina : ne faccia assicurato il

padre. Avrebbe desiderate essa di scrivergli per impedirlo dal

correre dietro a lei, e per vietargli di dar corso a una certa let-

tera sua affidata a lui. Ma io 1'ho fortemente consigliata di rom-

pere ogni trattativa diretta col suo seduttore, e di nulla scrivere

fuorch& ai suoi. Conchiudo benedicendo il Signore che mi porse

1'occasione di salvare da un orribile laccio una povera colomba

tradita, e dal disonore una rispettabile farniglia. A Yenezia nessuno

ne sa nulla, e nessuno ne sapra, se lei e i genitori della signorina

saranno cauti. Aspetto adunque il padre di essa, o chi per lui,

con regolare mandate in iscritto; e la fanciulla sara consegnata.

Con ossequio, Canonico Zen, direttore ec. Vedi adunque, conchiuse

1'avvocato, che la povera Menica non & quella diavolessa che tu

credi. Ci ha renduto anzi un servigio che non si paga con un Peru.

Tanto meglio ! disse rasserenato Marcantonio : il vero ed

unico scellerato & il dottore... Ma or che si stilla? Io voglio par-

tire col convoglio diretto di questa sera... Sentiamo mia moglie.

Oib6, oib6 ! se la fosse qui, converrebbe mandarla via, non

chiamarla quando non ci &... lasciala in pace: sara tuttavia a

letto. Cosi avesse sempre dormito, e non vegliato a nostro danno :

m'intendo io nelle mie orazioni... Tocca a te, tu sei padre. Gtia,

ci 6 poco da consigliare, e abbiamo tutto il tempo. Ci6 che im-

porta ora
,
che tu intenda bene una cosa, per poi sturare gli

orecchi a Corinna.

Ciofc?

Che il dottor Morosini & una forca numero uno, che ha fatto

faggire di casa la tua figliuola, e per lui non & restato che lei

andasse raminga in Turchia senza pane n& tetto, in balia di un

furfante; e per giunta ti abbindol6 in guisa, che tu dovessi reg-

gergli il calesse e fare le spese a lui, e a queir arcidiavola di

miss Ofelia, che gli teneva il sacco. IT hai capito ? Cotesto & pa-

gare il boia che ti frusta. Fortuna, che Tha fatta bassa, e Dio

benedetto gli ha guaste le ova nel paniere. E tu devi imporre a

Corinna, che non pensi piu a quell'arnesaccio, pena la tua male-

Serie XI, vol. IX, faac. 1&2 45 10 mano 1882
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dizione paterna. Te la senti di fare questa parte colla figliuola?

Marcantonio, sebbene indegnatissimo contro il Morosini, non

sentiva in se" lo spirito di parlare alto e severo con Corinna; pro-

poneva invece di farle subito un telegramma per consolarla.

II telegramma si fara, disse il fratello. Ma prirna risolvi :

partirai tu, si o no, questa sera? le farai intendere la ragione?

II dabben padre, che nelF esaltamento della gioia era risolu-

tissimo di salire nel convoglio, ora, sbollito alquanto il primo

fervore, capiva che non avrebbe forza da ci6, accasciato com' egli

era da tante passioni. Pierpaolo si guard6 bene di fargli animo.

Che anzi gli rimise sott'occhio, come dopo la tornata da Londra

egli non era pift desso, lo travagliavano i nervi, e il cervello a

mouienti non gli diceva pifr il vero. Marcantonio, conquiso, non

insistette sul divisato, e solo timidamente os6 proporre : Po-

tremmo pregare mia moglie di andare lei...

Si, disse Pierpaolo, se vogliamo operare da pazzi. Tua mo-

glie va tenuta d'occhio essa stessa, non mandata in giro: dovresti

essertene addato oggimai da te medesimo. E poi ci sono dieci altri

perche... Se non puoi andarvi tu, ci vo io. E n'ho piacere, perch&

Corinna non bisogna andaiia a levare in trionfo, per le sue belle

imprese, come faresti tu: ma si accoglierla freddamente con ci-

piglio di padre offeso, e farle una lavata di capo coi fiocchi, e poi

con forti ragioni e minacce levarle il ruzzo di continuare le sue

relazioni con quel galeotto. Hai posto mente alia sua lettera ? Di

cotesto non dice verbo, e delle sue pazzie ritratta solo una meta.

Se io fossi ne'tuoi piedi, invece di sdolcinature, le direi chiaro,

che prima di ridarle un bacio di padre, esigo che passi un mese

in inonastero a rimettersi in cervello. Ma tu queste cose non le

sai fare: 6 inutile discorrerne.

-
Si, si, non ne discorriamo per carita: ci schiatterei...

Lo dico bene, sei un padre di ricotta fresca.

- Ma il cuore...

II cuore e buono per la civetta: la testa deve reggere il

cuore.

E cosi detto, Pierpaolo telegrafft asciutto asciutto, a norne suo

e del fratello, che la climane sarebbe a Yenezia per discorrere

deH'affare. E non aggiunse altro.
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II Mar Morto e la Puntapoli del Giordano. Studio di EUGENIO

FALCUCCI. Livorno, 1881.

Scopo ultimo di questo libro e dimostrare, contrariamente alia

erronea, superstiziosa, fanatica, antiscientifica persuasione dei

credenti, che la distruzione della Pentapoli raccontata dalla Gre-

nesi non fu altro che un fatto naturale, da- cui si deve escludere

ogni idea di miracolo e di punizione, voluta per esso infliggere

da Dio ai peccati di Sodoma e di Gomorra.

L'Autore testifica di se medesimo che egli ha scritto sem-

pre ed affatto scevro da simpatie ed antipatie verso le persone

qualunque fossero, a lui tutte sconosciute, > e si professa alta-

mente fedele all' aurea ma spesso dimenticata sentenza : nikil

asseratur quod non probetur. In argomento delle quali due

asserzioni basta riferire le parole colle quali mette fine al suo

libro : concludiamo con F illustre Dupuis che in generale i cre-

denti curvati servilmente sotto il giogo dei Preti dall' aurora

della vita fino alia notte della morte, non hanno voluto convin-

cersi che piu i dogmi, i quali ci vengono insegnati, si mostrano

assurdi e ributtanti, piu la ragione ha diritto di stare in guardia

contro 1'errore e 1'impostura... Docili alia voce del Prete che

impone la fede e proibisce di ragionare, eccetera. > Alia qual

cicalata, scevra di ogni antipatia a persone, come ognuno di leg-

gieri si persuadera, non solo i preti ma i credenti risponderanno,

senza animosita, al signor Eugenio, rammentandogli il suo nihil

asseratur quod non probetur. Quali prove ha egli trovate e quali

allega di coteste asserzioni evidentemente incredibili a chiunque

ha in capo gli occhi per vedere e un fil di senno per intendere

ci6 che vede? Yoi dimenticate, signor Eugenio, conforme alia pra-

tica assai comoda dei vostri colleghi increduli, che noi credenti
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formiamo la inaggior parte della societa nelle nazioni piu civili,

dove voi altri increduli siete i meno in numero e non reputati,

per la vostra incredulita; punto da piu degli altri, anzi da meno.

Dimenticate che fra i credenti, e fra i preti in particolare, v'e

un numero stragrande d'uomini dottissimi in tutti i rami delle

scienze specolative e positive, e che, a parti fatte, la scuola dei

credenti splende per servigi prestati anche oggi alia scienza, as-

sai piu che quella degl' increduli. Con che diritto pertanto, con

che prova, con che verosimiglianza e, mancando questa, con che

faccia osate trattare i credenti in generale come un volgo di stu-

pidi, di mente servile, che ha rinunziato all'uso della ragione?

E cotesto Prete che proibisce di ragionare lo vedeste voi mai?

ovvero curvato servilmente sotto il giogo > delTillustre Dupuis

ne ammettete e predicate Y esistenza in onta del nihil asseratur

nisi probetur?
II verissimo che dei dogmi evidentemente rivelati il Prete, n&

solo il Prete ma il senso comune, vieta che si mettano piu in

dubbio. Questo per6 & un assioma pratico e metodico, generale

in tutte le scienze e non proprio della sola Fede. Dopochfc ab-

biamo acquistata la certezza scientifica del moto diurno e annuo

della Terra, sopportereste voi uno scrittore che a nome della ra-

gione prendesse non gia, notate bene, a riandar le prove di quel

teorema, illustrando le convincenti e discutendo le incerte; ma
a rimettere seriamente in questione la preferenza da darsi al

sistema tolemaico sul copernicano? E se costui, accolto dalla com-

passione e dal disprezzo di tutti gli astronomi, imprecasse al giogo

teocratico dell' astronomia, che impone dogmi e proibisce di ra-

gionare, di qua! risposta lo degnereste? La ragione umana eser-

cita la sua nobilissima facolta nella ricerca del vero sconosciuto:

ma scoperto che egli sia, ella deve alia sua stessa dignita e

alia natura il mantenere i proprii conquisti; ed 5 un mostruoso

assurdo il rivendicarle il diritto di spogliarsene o colla nega-

zione o anche solo col dubbio. Ne ci6 e evidente soltanto per le

verita dimostrate scientificamente col calcolo o coll' esperienaa,

ma per quelle ancora la cui certezza riposa sulla mera autorita

umana, come sono le notizie storiche e moltissime appartenenti
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alle scienze natural!, giacche nessuno scienziato riscontrft mai

tutte le esperienze e le osservazioni, che egli suppone vere nelle

sue discussion!. Di coteste verita altresi, puta caso, dell' esistenza

di Pietroburgo, e di mille divers! fatti storicamente accertati,

sarebbe ridicolo chi si rivendicasse il diritto di poter dubitare

e in ci6 facesse consistere Fuso piu nobile della ragione.

Ora gF increduli altro non fanno quando esigono la liberU di

rimettere in dubbio le verita certe per divina rivelazione
;

e il

Prete ed ogni uomo sensato altro non nega, quando chiama quella

liberta contraria alia natura e alia dignita dell'umana ragione.

Non discorriamo degl'infedeli che non poterono ancora chiarirsi

circa la verita del fatto della rivelazione. In costoro il dubbio

ft ragionevole; e solo, dal momento che egli nasce in loro, nasce

eziandio Fobbligo di sincerarsene, e riusciti che vi sieno, quello

di assentire a verita tanto saldamente fondate, quanto ft infal-

libile la veracita di Dio, motivo ben altramente ragionevole di

assenso che qualunque autorita storica umana, alia quale non-

dimeno aggiustiamo spesso piena e fermissima fede. Ma dei co-

storo primi dubbii ed inquisizioni non si discorre qui, bensi del

revocare in dubbio ed in controversia ci6 che per manifesta divina

rivelazione e oramai certo, quanto e, sotto un essenziale rispetto,

meglio che le verita matematiche e fisiche e storiche piu ac-

certate. Per la qual cosa il pretesto del volerle mettere al ri-

scontro colle verita scientifiche, vale a dire delle fallibili conclu-

sion! della nostra corta ragione, non diminuisce nft F irreverenza

all' autorita infinita di Dio, nft il torto fatto con ci6 alia verita,

anzi alia stessa ragione. non sarebbe un fare insulto a questa,

chi uscisse oggi a pretendere con sue ragioni matematiche che

si rimettesse ad esame la formola del binomio di Newton, ov-

vero con argomenti storici che si dubitasse delFesistenza di Griulio

Cesare?

L'ufficio e il diritto dell'uomo ragionevole, intorno alle ve-

riU certe non ft quello di ritornare, rispetto ad esse, allo stato

d'ignoranza (chft il dubitare e un modo d'ignorare) ma bensi,

presupposto vero quel che e certo, giovarsene allo scoprimento

di altre verita, e di quelle gia conosciute cercare le relazioni
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con altri veri o storici o scientific! d'altronde noti. Nel qual con-

fronto se qualche volta non apparira in qual modo un vero natu-

ralmente conosciuto s' accordi con un altro vero evidentemente ri-

velato, non 5 da fame le meraviglie, e molto meno poi da negare

con empio e fanciullesco dispetto ci6 che sappiam come certo per

divina rivelazione. Siffatte difficolta, che possono ridursi ad obbie-

zioni, s'incontrano in tutte le scienze, nella Fisica, nella Fisiologia

e Biologia si animale come vegetale, nella Q-eologia, nell'Astro-

nomia, nella stessa Matematica : e poich& spesso e volentieri tali

difficolta hanno riguardo a teoremi fondamentali in quelle scienze,

ben tristo guadagno avrebbe fatto fin qui 1'umana ragione, se,

conforme al canone degl' increduli, avesse rigettati fra le favole

quei teoremi, invece di aspettar pazientemente che lo studio delle

successive generazioni ne recasse lo scioglimento. E lo reca di

fatto il progresso della scienza cosi per le verita scientifiche come

per le rivelate; anzi, di regola ordinaria, assai pid prontamente per

queste che per quelle: donde consegue il perpetuo mutarsi delle

obbiezioni che dagl'increduli si muovono contro le verita rive-

late, trovate invalide e perci6 messe in dimenticanza quelle che

nel secolo passato si portavano a cielo come insolubili, e reca-

tene in mezzo colla stessa fidanza altre die toccarono gia o toc-

cheranno la medesima sorte.

Ecco in qual maniera ed entro a quai limiti & ragionevole il

ragionare intorno ai racconti o alle dottrine contenuti nella Ri-

velazione. Che se il Falcucci, come altri della sua scuola, giu-

dica impossibile o falso il fatto stesso della Eivelazione e percid

libro meramente umano la Bibbia, si contenti che altri, i quali

egli pu6 chiamar gonzi ma la turba dei quali pur troppo

e innumerable > sieno persuasi del contrario, e alia sua gra-

tuita asserzione rispondano da capo rammentandogli il suo nihil

asseratur nisi probetur. Per intanto i saggi di logica che egli

ci da nel presente suo libro non promettono molto intorno alia

futura efficacia di cotesta dimostrazione.

La tesi principale propostasi a dimostrare dal Falcucci e que-

sta, come dicemmo, che la distruzione della Pentapoli fu naturale

e in niun modo miracolosa. Percid egli raccoglie dalle relazioni
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del viaggiatori e dalle osservazioni e discussion! dei geologi quanto

pu6 venir in acconcio di persuadere che le citta peccatrici peri-

rono per effetto di una eruzione vulcanica congiunta con tremuoto.

Difatti, cosi egli ragiona, a molti ed evidenti indizii la regione

su cui sorgevano quelle citta si palesa di natura vulcanica; e v'e

chi giudica aver potuto le piu recenti sue convulsioni essere av-

venute in una eta, in cui I'uomo gia abitava sulla terra. Le

stesse circostanze riferite nel racconto biblico, intese a dovere,

si riscontrano con quelle che sappiamo essere state comuni ad

altre eruzioni
;
ed ommettendo le diverse opinion! sostenute da

divers! autori, lo Stoppani geologo di quel valore e di quella

pura fede, che ognuno sa, non dubita di asserire piu in partico-

lare che Nessuno degli elementi deir eruzione di un vulcano

di fango si lascia desiderare dalla Bibbia, dopo un' equa inter-

pretazione: il terremoto, onde la sovversione delle citta (subvertit

civitatesj; poderosa eruzione di gas infiammabile (ignem a Do-

mino de caelo); sabbie e ceneri erompenti dalla terra (ascen-

dentem favillam de terra,) con quel che segue. II tremuoto in

ispecie, oltreche s'accenna nello stesso racconto, sembra signi-

ficato da S. Pietro nella sua IP Epistola, II 6, e si deduce dalla

universale mortalita degli abitanti delle citta colte dal flagello

e per molti capi si rende probabile. Cosi in sentenza il Falcucci.

A noi certo non 6 n& possibile, n& necessario di seguire 1'Au-

tore nella sua lunga discussione. Ci basta notare due grossolani

vizii di logica, che tramutano per la massima parte la sua di-

mostrazione in una sconnessa enumerazione di fatti buoni a tutto

fuorch& a provare checchessia. Imperocch6 se si eccettuano gli

argomenti tratti dalle parole bibliche, tutti gli altri fatti alle-

gati a mostrare la natura vulcanica delle region! intorno al Mar

Morto, o la loro attitudine ad essere scosse da tremuoti, anzi il

fatto dell'esserne elle state veramente scosse quando che sia,

.prova la possibility dell' essere state per tali cagioni distrutte

le citta della Pentapoli, ma non prova per nulla che cosi fosse

in realta. II Falcucci che ad ogni tratto insiste su questa distin-

zione, dovea ricordarsene quando enumerati tutti gl' indizii di na

tura vulcanica raccolti dai viaggiatori sulle rive del Mar Morto
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e citata una serie di catastrofi cagionate da eruzioni vulcaniche,

conchiudeva : II discrete lettore ci scusera del lungo e dolo-

roso racconto di siffatte catastrofi, conoscendolo necessario a chia-

rire con la inesorabile logica dei fatti che poich& esse in tempi

e luoghi diversissimi avvennero ed avvengono per cause da tutti

indubitatamente reputate naturali; percio alle m&desime deve

ascriversi pure la distruzione della Pentapoli e non liavvi ne

diritto n6 bisogno ne ragionevole scusa di stimarla miracolosa. >

Ci displace che il Falcucci fidandosi troppo della logica dei

fatti, che propriamente non esiste, abbia qui abbandonata la

logica della ragione, che sola pu6 conchiudere qualcosa dai fatti.

No
;
dalla catastrofe di Ercolano, Pompei e Stabia, da quella di

Arequipa nel Peru, di Teinboro a Sumbava e da quante altre egli

ne cita e ne potrebbe citare, non si conchiudera mai logicamente

che le citta della Pentapoli furono di'strutte per opera d' un vulcano,

e non anzi per altra cagione, sia naturale sia soprannaturale, dato

pure senza contrasto, che fossero poste in vicinanza di un vulcano.

Cotesta spiegazione allora soltanto avrebbesi a riputare Tunica

ragionevole, quando non vi avesse motivo a supporne un' altra:

in caso contrario non vi sono piu se non le prove dirette che

valgano a mostrarla vera; e queste mancano affatto nel caso della

Pentapoli, di cui si sono invano cercate le ruine e il sito, e

manca ogni notizia ed argomento di un
7

eruzione contemporanea

alia distruzione loro.

Nulla meno madornale, se non anzi piu, & 1'altro vizio di logica

in cui cade I'argomentazione del Falcucci. La Pentapoli, cosi egli,

fu distrutta per opera d'un vulcano e per terremoto, ossia per

forza di agenti naturali. Dunque, conchiude, non v'intervenne

miracolo di sorta. Gran fatto che al sottile critico, che egli vuol

essere, non sia nato dubbio intorno al valore di cotesta sua illa-

zione, al vedere che non solo lo Stoppani, credente sincerissiino,

ma lo stesso S. Pietro, citati ambedue da lui, favoriscono all' ipo-

tesi dell'azione vulcanica o sismica, senza intendere perci6 che

si escluda 1' intervento straordinario di Dio.

Se il Falcucci avesse posto a ci6 mente, avrebbe scorta ben

presto la necessita che gli correva di distinguere i varii modi
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onde pu6 riputarsi miracoloso un fatto ed in ispecie quello della

Pentapoli. Perocch6 consistendo il miracolo in una operazione im-

mediata di Dio, questa pu6 variamente credersi intervenuta nella

distruzione delle citta maledette : ed altri pot6 e pu6 opinare che

1'azione immediata di Dio avesse per termine il diroccamento di

quelle; avvenuto per solo impero della sua onnipotente volonta,

senza intervening neppure a modo d'istrumento, nessuna cagione

naturale; come avvenne delle mura di G-erico, a rovinar le quali

certi increduli invano, perch& senza ragione, hanno invocato un

opportuno terremoto: e similmente qualcuno intendera alia let-

tera il fiioco fatto da Dio piovere dal cielo sopra le citta colpevoli.

Altri invece ammettera che queste rovinassero per tremuoto, e

fossero incendiate per pioggia di fulmini e per azione di fuoco

yulcanico, con quegli accidenti che sogliono costituire ed accom-

pagnare un'eruzione: nella quale ipotesi, volendo mantenere il

concetto di miracolo, 1' intervento soprannaturale di Dio avrebbe

avuto per immediate termine 1' eccitamento di cotesti agenti per

s& naturali. Finalmente nulla vieta ad un cattolico di credere che

il Creatore, a cui fin dal principio delle cose era presente la futura

prevaricazione dei Sodomiti, predisponesse le cagioni naturali cosi

che nell' azione di queste quelli ricevessero il meritato castigo:

nella quale ipotesi, applicabile non a tutti i miracoli, ma al caso

presente e ad altri consimili, se viene esclusa Tazione miracolosa

nello stretto significato della parola, rimane per6 ad ogni modo

la speciale ordinazione della divina Prowidenza, che indirizzava

a scopo ed esempio morale una conseguenza da Lei preveduta,

voluta e predisposta nelle leggi che imponeva alia natura.

Ben vede il Falcucci che la servilita degrinnumerabili gonzi >

credenti qui almeno non & ridotta a quelle angustie che egli pre-

suppone con un equivoco che gli sciupa tutto il suo argomento.

La distruzione della Pentapoli, aveva egli detto, fu cagionata

da eruzione vulcanica e da tremuoto. Eispondiamo: alcuni dei

credenti, sostenitori della prima fra le altre citate opinioni, lo

negano : lo negano essi, non lo nega la Scrittura non la Chiesa,

che li lascia liberi di cosi opinare. Supponiamo che il Falcucci

abbia loro dimostrato il contrario, come s'era gia provato di
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fare prima del Falcucci scredente, lo Stoppani credente e prete.

Si avra diritto pero di conchiuderne che in quel fatto non vi

ebbe intervento straordinario divino? La logica elementare lo

nega, perche dall'esclusione di un modo d
?

intervento non con-

segue 1'esclusione di qualunque modo, in ispecie di quello citato

nella seconda ipotesi; posto il quale, il concetto di miracolo rimar-

rebbe tuttavia integro. In altri termini, potendo Feruzione e il

tremuoto avere avuto essi stessi un'origine miracolosa, il dimo-

strare che quei due fenomeni cagionarono la distruzione delle

citta colpevoli non dimostra per nulla che in quel fatto non oc-

corresse miracolo.

Non ci fermeremo a discutere le fanciullesche e orainai ran-

cide arguzie, con cui 1'Autore pretende di confutare la possibi-

lita del miracolo. Se Dio e perfettissimo ; se, come insegnano i

credenti, perfette sono tutte le sue opere, tali essendo ancor le

leggi della natura, queste devono sempre ed ugualmente appli-

carsi, perch5 alia perfezione di un essere qualunque e necessaria

la continuita e 1' invariabilita. Cos! il Falcucci
;
udendo il quale

sembra d' udire uno scolare di primo pelo che recita, senza troppo

bene intenderla, una serie di argomenti compilati ad uso di eser-

citazione accademica. Rispondiamogli nondirneno partitamente.

Dio e perfettissimo. Sissignore. Le opere sue sono per-

fette. La non si confonda. Sono perfette secondo lo scopo che

egli ha loro definito, questo & vero. Sono assolutamente perfette,

senza riguardo a cotesto scopo, questo e falso. Per esempio la

legge della gravitazione universale e una legge perfettissima, in

quanto ordinata da Dio allo scopo di regolare i moti dei corpi ce-

lesti, ecc. Non & perfetta assolutamente se si miri in ordine a pro-

durre nei medesimi corpi altri moti che Iddio, per sue ragioni sa-

pientissime volesse, in loro straordinariamente produrre. Essendo

adunque la perfezione di queste leggi non assoluta, ma relativa,

relativa altresi e non assoluta dev' essere la loro continuita ed

invariabilita.

E poi falso pariuiente che non vi sia mezzo sicuro per noi a

potere mai discernere con certezza se un fatto inusitato sia na-

turale o soprannaturale, procedente da immediata operazione di-



BELLA STAMPA ITALIANA 715

vina. Per risolverci intorno a ci6 sicuramente, dicono gl' increduli

e ripete il Falcucci, noi doyremmo conoscere tutte le leggi della

natura, potendo sempre essere che il fatto straordinario da noi

attribuito ad operazione soprannaturale, non sia che Feffetto di

una legge naturale a noi sconosciuta. E non s'avveggono, cosi

dicendo, questi improvvidi campioni della ragione, che i colpi da

loro diretti contro la Fede, ricadono sulla scienza uinana e la

riducono al dubbio cio6 all'ignoranza universale? Le scienze na-

turali di che altro si compongono se non di canoni, accertati a

grande studio di osservazioni e d' esperienze, ciascun dei quali

enunzia che ad una certa causa va congiunto per fisica neces-

sita, in date circostanze un certo effetto? In questa connessione

per 1'appunto consiste ci6 che noi chiamiamo legge naturale. Ci6

posto, si concepisce benissimo che in molti fenomeni naturali la

connessione di causa e d' effetto sia ignota, e che perf) di alcuni

casi straordinarii possa dubitarsi se provengano da leggi naturali

ignote o da soprannaturale interyento di Dio: bench& di que-

st' ultimo, se v'fc, non manchera Iddio stesso di dare all'uopo

evideuti indizii, o di dichiararlo egli stesso, come vediamo aver

egli fatto piu volte nella Sacra Scrittura. Ma trasmessi questi

casl piu dubbiosi, chi non vede che se noi possiam conoscere e

conosciamo il necessario nesso fra alcune cause ed alcuni effetti,

questa conoscenza ci basta per dover ravvisare un fatto come

contrario alle leggi della natura e percift soprannaturale, quante

volte quel nesso venga rotto? Che se la conoscenza che abbiamo

di quel legame non & tale da darcene certezza, ctt> val quanto

dire che nessuna legge di natura ci e nota, che tutte le co-

noscenze fisiche non pure del volgo, ma degli scienziati non

valgono nulla, poich& ad ogni istante. pu6 scoprirsi un' altra

legge ignota e contraria, onde il vero si trovi falso e il falso

vero. Leggi ignote in natura ve ne sono pur troppo, ma leggi

contrarie a quelle che certamente conosciamo non ve n'ha e

non pu6 esservene, o la scienza non 5 piu che una finzione. E

perci6 si potranno trovar leggi che dian ragione di fatti dianzi

inesplicati, ma non di quelle che dian ragione di fatti contrarii

alle leggi conosciute.
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Singolarmente notevole per ostentazione di empieta e il capi-

tolo in cui, per annunzio dBll'Autore, si propugna in nome della

morale la naturalita della distruzione della Pentapoli e si pre-

tende di escludere da questa la ragione di castigo inflitto dalla

divina giustizia. Ma di egual passo coll' empieta vi procede ancor la

goffaggine pedantesca deile argomentazioni degne di una farsa se

anche sulle scene non ripugnasse il ridicolo delF empieta melensa.

Ammesso che la distruzione della Pentapoli fu meritata dal-

1'enorniezze dei Pentapolitani, ci6 tuttavia, soggiunge il Falcucci,

e vero solo in parte e non di tutti; 1 perch eccessivamente pu-

niti: difatti oggi niuna nazione civile punisce .di morte, massime

se atroce come quella per fuoco, la sodomia le cui colpe cri-

minalmente parlando furono peccati e vizii ma non delitti. II

quale curialesco argomento riceve poco piu sotto un rincalzo dalla

considerazione che 1' ultimo peccato dei Sodomiti in onta degli

ospiti di Lot, fu un delitto tentato o al piu mancato, ma non

consumato
;
e per6 doveva, conforme ai codici, ricevere il mi-

nimo della pena : alle quali distinzioni chi non vede esser tenuta

la giustizia divina quanto 1' umana, anzi assai piu, in ragione della

sua infinita perfezione?

Se non fosse lo scandalo dell'empieta presuntuosa, noi crediama

che di rado gli apologisti della Bivelazione, coi loro piu savii ar-

gomenti, riuscirebbero a mettere nel meritato discredito 1' incre-

dulita, quanto le fanciullaggini a cui si abbandonano gl'mcreduli

nel patrocinarla. La giustizia divina, osserva gravemente il Fal-

cucci, e tenuta come la umana a distinguere nella pena il delitto

meramente tentato dal consummate. Ci6, in primo luogo, non 5

esatto se non in quanto si suppone che la malizia, di chi consum6

il delitto, superasse qudla di chi lo tento e fu impedito dal

consumaiio. La giustizia umana che dee giudicare dei reati in

quanto sono esterni, giustamente e utilmente pone, fra i criterii

assoluti della pena I
7

esecuzione avvenuta o non avvenuta del de-

litto
;
ma lo stesso criterio non dee ne pu6 essere di valore asso-

luto per la giustizia divina, che estende il suo giudizio diretta-

inente alia malizia interna. Che hanno dunque a far qui i para-

grafi del codice e le sue distinzioni, fondate sulla imperfezione



BELLA STAMPA ITALIANA 717

del giudici e della giurisdizione umana? Non v'e bisogno dresser

credente per capir tali cose; basta non essere ateo ed ainmettere

la suprema tutela die ha Dio dell' ordine morale in tutta la sua

estensione.

Ci6 basterebbe anche ad intendere che, salvo il non potere la

giustizia diyina infliggere mai una pena superiore alia gravita

del peccato, del rimanente non v' e nessun bisogno che i reati

piu gravi sieno puniti piu gravemente in questa vita, tanto piu

che essa & principalmente destinata alia prova del merito, mentre

la futura ea immortale e il termine in cui si raccoglie il frutto

della ricompensa o del meritato castigo. E perci6 sciocchissimo e

il doniandare perche mai altri, piu colpevoli forse dei Sodomiti,

non sieno stati puniti con eguale severita in questo mondo : ba-

standoci il sapere, essere assai conveniente che il delitto sia

qualche volta visibilmente punito in questa vita, ad esempio e

freno salutare delle perverse inclinazioni umane; e spettare alia

divina Sapienza lo sceglierne il tempo, il modo e le circostanze :

ma non convenire poi che i merit! e i demerit! ricevano sempre

di qua la condegna retribuzione.

Altra sciocchezza uguale alle precedent! e quella di allegare

Pautorita dei codici modern!, che riguardano il reato dei Sodo-

initi come un peccato e non come un delitto, ne gl'impongono

la pena atroce del fuoco. Innanzi tratto il Falcucci informandosi

meglio trovera che quella enormezza mostruosa anche in qualche

codice moderno si punisce come vero delitto colla galera. Ma se

non fosse, pu6 bensi la legge umana mettere una distinzione fra

i delitti (che si oppongono piti direttamente al ben essere fisico

e morale della societa a lei raccomandato), e gli altri peccati,

che essa deplora ma non dee perseguire, poiche sono di natura

strettamente privata: ed a! primi imporra pene, lasciando impuniti

i second!. Questa distinzione pero non regge davanti alia giu-

stizia di Dio tutelatrice delFordine universale e dell'individuale,

onde ogni grave peccato davanti a lei & senza meno uu delitto.

Che le nazioni civili poi non infliggano oggidi la pena del

fuoco n6 al peccato suddetto ne a verun altro delitto, non val

nulla a dimostrare che quella pena sia eccessiva in se per Tuno
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e per gli altri. L'abolizione di certe pene piti atroci in tanto &

lodevole e conforme allo spirito della societa cristiana, in quanto

Tatrocita del supplizii, attesa la peculiar condizione del cuore

umano, di leggieri ci rende poi insensibili agli altrui patimenti,

anche la dove sarebbe virtu e debito il sollevarli a potere. Per

rispetto a ci6 pot& la giustizia uinana mitigar le pene del suo

codice, sacrificando a un bene maggiore il vantaggio che si ot-

teneva dalla loro severita di mantenere cio& vivo il concetto della

gravita del male morale colla vista dei gravissimi mail fisici

impostigli a soddisfazione. Di tutto ci6 il Falcucci non ha avuto

il menomo sentore
;

e vorrebbe bonamente che il codice penale

dell'Eterno si venisse riformando e prendendo norma dal codice

di Napoleone e, se piace a Dio, da quello del Eegno dltalia; o

perch& non avrebbe ella a giudicare anzi ciascun uomo secondo le

leggi del suo paese ? II fatto & che la proporzione fra la pena

e il peccato, quando gia in buona parte non ci fosse rivelata

dalla ragione, dovremmo impararla a posteriori dalle pene gra-

vissime inflitte e minacciate da Bio ai peccatori. La giustizia

divina & ben altra regola e ben piu sicura ad estimare la reita

di una colpa, che non le variabili leggi umane.

Ma non ci dilunghiamo in piu parole. Nel dar conto di questo,

come di altri simili scritti dei piccoli increduli italiani, non pre-

tendiamo di mettere in rilievo la centesima parte degli spropositi

onde riboccano, ma solo di mostrarne con qualche esempio la

solenne fatuita.
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1. La natal patria di M. Tullio nel territorio Arpinate II. Le Cereatae natalizio di

C. Mario nel territorio Arpinate III. Antico peso recentemente trovato IV. Due

tazze di vetro spiegate.

I.

La natal patria di M. Tullio nel territorio Arpinate.

Un trentadue anni addietro affidammo al Bullettino dell'Istituto prus-

siano la scoperta del luogo dove furono una volta stanziati i Cereatini

Mariani, e per tale occasione parlammo anche della casa di M. Tullio
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neH'Arpinate : ora ne giovi ridestarne la memoria, e vie piii perchfc al

comune del nostri lettori tali discussion* riusciranno nuove.

II Municipio di Arpino e-famoso per aver procreati i due conservator!

di Roma G. Mario e M. Tullio, 1' uno dei quali la Iiber6 dalla invasione

dei Gimbri e dei Teutoni, 1' altro dalla congiura di Gatilina : ond' e che

Gneo Pompeo diceva poter la repubblica rendere grazie di tutta giustizia

a questo municipio: rem publicam iustissimas huic municipio gratias

agere posse,, quod ex eo duo sui conservatores extitissent (Cic., de

Leg. II, c. 3). JBisogna per6 avvertire che quando gli antichi dicono mu-

nicipio intendono tutto insieme citta e territorio sul quale si estende la

giurisdizione dei magistrati municipali. Rettamente adunque Cicerone di-

cesi Arpinate, il quale vide la luce nella casa paterna posta nel territorio

di Arpino verso il Fibreno, dove suo padre, a motivo d
1

inferma salute,

men6 nelle lettere gran parte della sua vita: qui cum esset infirma va-

letudine hie fere aetatem egit in literis (id. 1. cit. L. I, c. 1). Cicerone

confessa che quando egli vi nacque la casa era tuttavia piccola, ma sog-

giugne che il padre 1'aveva di poi ampliata, fornendola dei comodi e

delle delizie di una villa signorile.

Noi non sappiamo donde Lorenzo Giustiniani (Diz.geogr. 1, p. 309) abbia

appreso che questa casa di Cicerone era una lega lontana dalla citta;

e per6 probabile che ne fosse alquanto discosta verso il Fibreno. Era

circondata da boschi e da ombrosi viali, e Cicerone parla di arboreto di

pioppi, sulla riva del Fibreno, dove dimanda ad Attico (de Leg. I, c. 5) :

Visne igitur nos inter has procerissimas populos in viridi opacaque

ripa inambulantes, tune autem residentes, quaeramus etc. Impariamo
inoltre da un frammento del libro V, de Leg. serbatoci da Macrobio

(Lib. VI, c. 4) che questa piantagione vi era novella, probabilmente perche

fatta dal padre, e per6 quando il giorno cominciava ad inclinare dopo il

meriggio gittava poca ombra. Quindi e che M. Tullio persuade ad Attico

di scendere al Liri, ove a tutto agio possano all' ombra folta degli alni

proseguire il ragionamento : Visne, quoniam sol paululum a meridie

iam devexus videtur, neque dum satis ab his novellis arboribus omnis

hie locus opacatur, descendamus ad Lirim eaque quae restant in illis

alnorum umbraculis persequamur? Dalla casa di Marco Tullio anda-

vasi all'isola del Fibreno (v. sopra la carta n. I) che era pur sua, ed

egli attesta che spesso vi si diportava per attendervi ai suoi lavori let-

terarii. Ci6 e quanto si apprende dal c. 4 del citato Libro I de Leg. dove

egli propone ad Attico di recarvisi, anche per 1' opportunita che vi era di

sedervi, quando avessero abbastanza passeggiato. Attico vi condiscende,

ma vuole andarvi per ripam et umbram, cioe per la ripa del Fibreno

arborata di pioppi : Quin igitur ad ilia spatia nostra sedesque per-

gimus, ubi cum satis erit deambulatum requiescemus : ed Attico : nos

vero et hac quidem adire si placet, per ripam et umbram. Andarono di-
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fatti per quella via, e poiche ebbero caminato bastevolmente, Attico di-

mando di entrare nell' isola, dove si sarebbero seduti, e avrebbero udito

Tullio che tratterebbe una nuova questione (Lib. 2, c. 1). Qui e luogo di

avvertire il lettore che 1' isola del Fibreno, della quale si parla, non abbia

a confondere, come fa il Giustiniani (loc. cit.) con quella che dicesi la Villa

di S. Doraenico (v. la carta n. II) posseduta dai monaci di Gasamari,

che sono cisterciensi e non dominicani. II Giustiniani confonde S. Do-

menico Abate del secolo undecimo con S. Domenico di Gusman del de-

cimoterzo. Quest' isola adunque sebbene sia ancor essa formata dal Fi-

breno, ci6 non ostante la e troppo diversa da quella che ci e coi suoi

particolari descritta da Quinto fratello di Tullio nel secondo libro de

legibus. Egli dice: Essa e si poco spaziosa quanto basterebbe ad una

modica palestra, e le acque che ne bagnano i fianchi, divise egualmente

come da uno sprone, tosto si consociano di nuovo, e precipitano nel Liri

perdendovi il proprio nome per acquistarne un altro meno oscuro: Ut

enim hoc quasi rostro finditur Fibrenus et divisus aequaJiter in duos

paries latera, haec alluit rapideque dilapsus cito in unum confluit et

tantum complectitur, quod satis sit modicae palestrae, loci. Quo effecto

statim praecipitat in Lirim et amittit nomen obscurius. Or questa de-

scrizione cosi particolareggiata non si adatta alia forma e alia grandezza

dell' isola di S. Domenico, dove il Fibreno, diviso in piu braccia, scende a

confondere col Liri cosi divise le sue acque, ne lascia in mezzo un si breve

spazio di terra, qual sarebbe bastante ad una modica palestra.

Questa isola, che oggi e abitata, chiamasi Garnello, e Carnellus dicono

il flume gli Atti di Placido e compagni martiri scritti da un tal Gor-

diano (BARON. Martyrol. 5 oct.), credesi per ordine di Giustiniano, Tan-

no 539. E opinione che a questo luogo fosse dato il nome di Garnello,

quasi carnarium, ex carnificina sanctorum Martyrum, dice il Ba-

ronio (Martyr. 27 mai) fra i quali si novera santa Restituta vergine

.di Sora, che vi fece un nobile martirio ai tempi di Diocleziano.

Presso air isola di S. Domenico, che ha uno dei tre lati tutto sul Liri,

v' e una terza isola che e tutta cinta dalle acque mescolate insieme del

Fibreno e del Liri, la quale oggi si dice Isola di Sora (v. la carta n. III).

Qui dove per errore ponevasi una volta 1' Interamna Lirinas il Gluverio

stim6 che Cicerone nato fosse (It. ant. pag. 1045) : Fibrenus amnis in-

sulam, quae patria fuit Ciceronum
t apud Liris confluentem efficiens:

e la chiam6 nella sua carta topografica, insula arpina : lo che noi ab-

biamo mostrato quanto vada lungi dal vero. Dobbiamo anche aggiungere

che moderna e la denominazione di Fibreno data al Liri di qua dove

circonda quest' isola fin oltre a San Giorgio, dove gli si rende di nuovo

il proprio nome. II Fibreno, ai tempi di Cicerone, entrando nel Liri perdeva

del tutto il suo nome, come se fosse adottato in famiglia patrizia (Cic.

loc. cit.): Quasi inpatriciam familiam venerit, amittit nomen obscurius.

Serie XI, vol. IX, fasc. 76*2 46 10 marzo 1882
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Queste tre isole sono prive di antichi monument! : in quella per6 che

prende il nome dalla chiesa e convento di S. Domenico si trovano alcuni

marmi scritti: ma questi non le appartengono : noi visitammo cotesta isola

nel tempo in che alia chiesa si operavano dei restauri, vedemmo altri simili

marmi venir fuori, che copiammo insieme con quei che si trovavano gia

dispersi nell'orto. Ai nostri lettori potra essere gradito che li trascri-

viamo qui a piena notizia del luogo, e perche vedano ancor essi che non

ci siamo ingannati riportandoli al territorio della vicina Sora, e ai se-

polcri posti lungo 1'antica via sorana.

1

L F -

DAED
ii viro i d V I G

uro - ex s - c ET - DD
A SACRORVM CON

iugi b - m qui OTXIT ANNIS L

I supplement! che diamo alia monca epigrafe, a riserva dei nomi pro-

prii che non si possono divinare, ci sono suggeriti dal confronto con altra

epigrafe sorana di nostra lettiira, dedicata a un M. Bebio secondo (Gf.

L n. I 4407): AED PRAEF I D IIVIRO II VIOGVRO EX SG II D - D,

dove le due unita precedent! il D D sono erroneamente scolpite in luogo

di ET, come dimostra questo nuovo monumento, nel quale si ha pure un

secondo esempio del Viocurus in luogo del comunissimo Curatvr via-

rum. E ancor degno di nota il SAGRORVM della linea quinta che vi si

adopera omesso il caso retto, di che altri esempii si sono raccolti daH'Orelli

(Inscr. t. II, pag. 402).

2 5

6 A'SSVS PONfe'/ft* M I L I

aVGVST SQRoe A M I N Tae

3 6

M- AYFEST1 M - f VERTVLEIA
tr- MIL A R T I M I S ia

V. la nostra ?///. p. 564 ad n. 1464 vQLCIA ADVE

4 vERTVLElA GH

wVMISIA > > L - SIM Syll n. 1538.
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Alle quali epigrafi potremo aggiungersi altre due comunicateci dal

Revmo D. Gioachino Rayneud Abate di Casamari, la prima trascritta da

lui all'isola di S. Domenico, la seconda per copia avutane di altra mano.

7 8

D - VIR - D v
r
l VIR GEREAfw

GRIS ex flEST - ARBitratu

II-

Le Cereatae natalisio di C. Mario ml territorio Arpinate.

Defmito il vero luogo dove Cicerone e il fratello Quinto ebbero i

natali quando la casa paterna, che egli chiama la sua germana patria,

poteva paragonarsi a quella di Curio nella Sabina, passiamo ora alia

ricerca di quel luogo del territorio medesimo di Arpino, dove dicesi nato

V altro conservatore della romana repubblica C. Mario. Plutarco ci ha

fatto sapere che Maiio vide la luce nella terra delle Cereate, il qual vil-

laggio era situate nel territorio di Arpino (in Mario c. 3): it **>&*

Kept* TK '

April* f. Ma il Cluverio diffida di trovare questo villaggio

(It. ant. p. 1045): Vicus iste quo situ fuerit plane incertum est: ne i

moderni furono piii informati ; pure parve loro di essere riusciti ad indi-

carci una delle ville di Mario, che posero nel sito ove e fabbricato il

monastero e la chiesa della Trappa, e il rilevarono da ci6 che fu chiamato

e si chiama Casamari. Per6 in questo senso il Giustiniani scrive (Dizion.

geogr. t. I, p, 308): E famosa la villa di questo Capitano nell'agro

Arpinate chiamata a, quei tempi Villa Civernate e poi campo di S. Altis-

sima, e dove fu eretto il monistero della .Trappa, detto gia di essere nel

territorio di Casamari, doe casa Mari . La qual sentenza il Pistilli tiene

per indubitata (Descriz. stor. filolog. p. 49, n. 4) dove ha detto : Una
delle ville di C. Mario non si dubita sia stata Casamari. I moderni non

cercarono piii avanti, lieti di avere additata una delle ville di Mario. Ma
1' avere piu ville avrebbe potuto esser vero nella maggior fortuna di lui, e

non di certo di suo padre e della sua prima eta, quando insieme sosten-

tavano la povera vita col lavoro delle loro braccia, e non erano neppure

padroni del fondo, ma fittaiuoli, scrivendo Giovenale (Sat. VIII, 245, 246) :

Arpinas alius Volscorum in monte solebat

Poscere mercedes alieno lassus aratro.

II nome Civernate non si allontana di molto dal vero, se non in quanto ce

1'oscura, chiamando villa Civernate quella che doveva dire villaggio Cereate.

Questo riscontro non si fece e Casamari pass6 per essere una delle ville

e non la patria di Mario. Era quindi ancor da trovare questa terra delle
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Gereate patria di G.Mario. Ma perche non si cercasse invano, doveva

sapersi che di poi questa terra cangiossi in municipio da villaggio che era,

rimanendo perci6 divisa dal territorio Arpinate. Tal notizia ci viene da

Frontino (de Col p. 233, 7 ed. Lachm.) e tacitamente da Plinio (H. N.

1. Ill, c. 9, 11) e da Strabone (p. 238 ed. Kram.). Da ultimo ce la diedero

i monumenti offertisi alle nostre ricerche. 11 testo di Frontino o del suo

abbreviatore dice cosi: Cereatae Marianae munidpium familia C.

Marii obsidebat: posted a Druso Caesare militibus et ipsi familiae

in iugeribus est adsignatum: iter populo non debetwr. Non e ancor

saputo donde questo fondo avesse il nome di K/pftATAi, come 1' appella

Plutarco o di KtptATAi, come si legge in Strabone e in altri dopo di luij

i quali tutti, se ne eccettui Plutarco, ne parlano come di municipio. La

lezione Mariana ritenuta dal Lachmann si deve ai codici di Frontino, il

quale avra di certo scritto Cereatae Marianae. I municipii si diedero il

nome di Cereatini Mariani e cosi sono ricordati da Plinio (1. cit) : Ce-

reatini qui Mariani cognominantur ; e questa e la loro denominazione

sul marmo, che da noi scoperto ne ha fissata la situazione.

NeU'anno 1843, scrive il De Persiis (La Badia o Trappa di Gasamari

Roma, 1878 pag. 6), scavandosi innanzi al vestibolo della Casa abaziale,

oggi delta casale, a man dritta sulla strada pubblica, venne fuori una

grossa pietra calcarea rettangolare alta 88 centimetri, lunga 55, della

grossezza di 40 centimetri. Era una base a due fianchi e nel mezzo

ornata di un rosone in rilievo, e dedicata a Felice Vittorio dai Gereatini

Mariani, con una iscrizione entro cornice, che si legge sulla faccia prin-

cipale, ed e questa cosi da noi trascritta:

FELIGI YIGTORIO
V E

PA T RO NO
PRO ME RITIS
ORDO GEREAT1
NO R V M

MARIANORVM

Questa epigrafe onoraria dedicata a Yittorio Felice dai decurioni dei

Gereatini Mariani ci toglie ogni dubbio che quivi fosse il municipio, i

cui decurioni alzano un monumento d' onore ad un cittadino benemerito.

Non e un monumento pubblico o privato nel quale si raccontino la dignita
e gli onori sostenuti da alcuno in questa o in quella colonia, in questo o

in quel municipio; dove, se non vi si legge aggiunto il nome della citta,

e di regola generale che in quel luogo ha egli tenuto F uffizio che nella

epigrafe si nomina: e viceversa, allora che il municipio o la colonia si
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nomina, e non v'e un'apparente ragione che ne dimostri la convenienza

il bisogno, deve tenersi piuttosto di buon gusto il sopprimerne il nome

ne' monumenti pubblici. Dietro tutto ci6 grande e la sorpresa che ci deve

recare il Mommsen, quando dalla epigrafe funebre di L. Pomponio Musa,

nella quale egli si appella NVMMVLARIYS CEREATINOR, salta a dire

che il sito dei Cereatini era gia stato indicate da cotesta epigrafe, prima che

si trovasse la base di Vittorio Felice (L r. n. lat. n. 4494): Fuerunt

Cereatae Marianae ibi ubi nunc est Casamari Trappistarum mona-

sterium prope Baucum inter Arpinum et Verulas, quod nuper repertus

'titulus demonstravit, cum indicasset iam n. 4494 Castellucci repertus.

Notiamo di passaggio essere falsissimo che questo marmo si fosse trovato

a Gastelluccio : esso fu trovato di la dai monti nel territorio Arpinate a

quattro miglia distante da Arceo e fatto trasportare dal Pistilli al rnolino

Zuccari di Gastelluccio, come diremo. Ma qual argomento e questo per

dire che il sito dei Gereatini Mariani era stato gia indicate dalla epigrafe

di Musa? Possiamo noi dire, a maniera di esempio, che F epigrafe di

G. Ennio Firmo trovata a S. Eleuterio (L n. 1. 1377) nella quale si dice

che costui era stato decurione in Benevento, indicava essere qui il sito

di questa citta, che dista da S. Eleuterio, 1'antico Equus Tuticus, non

meno di venti miglia? Ovvero che VAntinum Marsorum fu una volta

in Morino che ne dista cinque miglia, perche in Morino fu trovata r epi-

grafe di Q. Novio Secondino (C. i. lat. n. 5599) nella quale si legge di

lui che in Antino dei Marsi aveva percorsa la carriera degli onori: OMNI-
BYS ..HONORIBVS MARS - ANTINO FVNGTO? Egli e saputo invece

che allora piu facilmente si nota la citta dove alcuno ha esercitato 1'im-

piego o il mestiere, quando il monumento si pone fuori di essa. Gosi ve-

diamo di fatti in Antino omesso il nome locale nella epigrafe di altro

Novio, dove soltanto leggiamo OMNIBVS ONERIB HONORIBVSQVE
PERFVNGTO. SI che il dirsi che fa Musa nummularius cereatinorum

non indica il municipio dei Gereatini Mariani in Gasamari piu che nol fa

delle Gereatae il nuovo marmo dell' isola di S. Domenico, dove si trova

farsi parola di un Seviro di Gereate, VI VIR CEREAL. Altro poi e

il discorso, quando si tratta di statue poste ad onore a cittadini bene-

meriti da un popolo o dai suoi rappresentanti, quali sorio i decurioni,

dove non si parla di cariche e di magistrature. Perocche, o vi si appelli,

con proprio nome, il popolo e il decurionato ovvero no, sara sempre vero

che il monumento e in proprio luogo, se altronde non si possa provare
essere ivi per un qualche fortuito trasporto. II Mommsen non 1'ignora
avendo riconosciuto con noi, indicate da cotesta base, il sito dei Cereatini

Mariani in Gasamari: ibi ubi nunc est Casamari. In questo luogo poi
la necropoli scoperta recentemente e gli avanzi di antiche costruzioni e

1 molti frammenti architettonici ne fanno ancor essi pienissima fede.

Stabiliti adunque i Gereatini a Gasamari, dove la iscrizione posta dal de-
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curionato di cotesto municipio li ha dimostrati, piacera certamente vedervi

gli altri monumenti che vi abbiamo noi scoperti, dai quali meglio si rilevera

ci6 che abbiamo appreso dall' abbreviatore di Frontino, essere stato un

municipio dove furono da Druso Cesare dedotti i Velerani di Augusto, e

fu diviso il terreno cosi a loro come alia famiglia di Mario che li aveva

in prima occupati. E giovi richiamare in primo luogo la bella epigrafe che

ci addita una strada fatta selciare dai duumviri P. Articuleio e C. Minucio,

la cui esatta trascrizione si diede la prima volta da noi nelF indicate

anno 1851:

P?-ARTICVLEIVS
D -F

G -MINVCIVS-C - F

THERMVS - 11 - YIR
VIAM - LAPID- SILIG

EX - D D P - P - STERN

GVR - IDEMQ PROB
;

Intorno al cui ritrovamento il Giustiniani ha raccolto dai Pistilli

(ed. 2, p. 28) ci6 che scrive nel libro citato, e sara bene trasportarlo in

questo luogo. Vicino a Gollasturo nel 1812 vennero scoperti di gran
sassi che dimostravano un'antica strada, quella cioe che portava a Sora,

passando per le muraglie e diramandosi dall'altra vicina, la quale condu-

ceva in Arpino. Fra essi si scoprl una iscrizione di buon carattere scolpita

in sasso ben grande, che ora sta eretta avanti alia chiesolina della Neve

sotto Gastelluccio. Quanto al ramo della via che da Collasturo menava

ad Arpino, il Giustiniani attesta (torn. Ill, p. 341) che sul fmme Gari-

gliano tuttavia vedesi un avanzo di ponte e propriamente laddove chia-

mano Sanpaolo : nelle vicinanze di detto ponte si sono da tempo in tempo
scavati sepolcri ed altri pezzi di remota antichita. > II selciato di questa

via fu certamente costruito dai duumviri dei Gereatini, perche cotesto era

un ramo che dipartivasi dalla via che dalle Gereate menava ad Arpino

valicato il Liri. Non dagli Arpinati perche erano essi retti da triumviri;

non dai Sorani, poiche la lapida non fa trovata sulla via che da Sora

mette alle Cereate. Le epigrafi sepolcrali, trovate su di essa, parci per tal

moiivo che si appartengano ai Gereatini.

Tornando quindi alle Gereate, noi ne richiameremo una trovata sicura-

mente in quel municipio, dove fu scoperta fin dai 1780, e dagli Arpinati

che ne conobbero il valore fu trasportata in essa citta ove oggi tuttavia

si conserva in casa Gardelli. Noi ve T abbiamo veduta e trascritta un

trent'anni addietro: il Mommsen 1' insert fra le Inscr. r. neap. lat. 4487.

I Gereatini la fecero scolpire ad onore del loro G. Mario, del quale narrano
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le maggiori cariche sostenute in Roma fino al sommo onore del consolato

che gli fn confer!to sette volte (Sylloge, 1111):

C M A r i o C F
COS VII PR TRIE - PL

Q AVG TR MIL

A quattro miglia da Arce, e per6 nel territorio di Arpino, fu trovala

1'epigrafe di Pomponio Musa, letta da noi al Molino Zuccari di Gastelluccio,

ove la fe'murare il Pistilli. La riportiamo fra le epigrafi dei Cereatini,

perche egli fra loro esercit6 il mestiere di cambia valute:

Q - POMPONIVS
>-L- AESCHINVS

MVSA
NVMMVLARIVS CEREATINOR

E a questo municipio dobbiamo richiamare anche il frammento no-

vamente trovato all' Isola di S. Domenico e riferito di sopra, dove si fa

menzione di un Seviro in Gereate, VI VIR CEREA&s.
Era liberto di una Pomponia figlia del zecchiere romano si noto' per la

serie delle sue monete coniate circa il 690, sulle quali rappresent6 per allu-

sione al suo cognome le nove muse con 1' Erode soprannominato Musagete,

cioe loro condottiere. Eschinus era il nome servile di costui, che ma-

nomesso dalla padrona ne porta il nome e cognome aggiuntovi il prenome

che, per non usarsi dalle donne, prese dal padre di lei.

Una terza epigrafe fu da noi letta avanti alia dogana di Gasamari;

che avrebbe dovuto prender posto nelle Iscr. r. neap. lat. del Mommsen
insieme con quella di Vittorio Felice, scoperta ancor essa al di qua dei

confini degli stati della Ghiesa; ma non vi si legge, non sappiamo perche;

noi quindi la riprodurremo come 1'abbiamo data nel Bullettino dell'In-

stituto (1851 pag. 19) :

V
CMVSSIO - PAPIAE
L HILARO SIBE

VET AGERRONIAE
> L SALVIAE - IN - FRo
P XII IN AGR - P - XII

II sepolcro fu preparato per G. Mussio ed Acerronia. Mussio vi si

appella liberto di Papia, lo che vuol dire che il suo padrone era un

G. Mussio Papia, che egli qui preferisce di nominare per cognome, invece

di ripeterne il prenome Gaio ; la quale usanza fu da noi notata nelle Sco-
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perte falisclie (Ann. Instil. 1860, pp. 255,256, 257), dove raccogliemmo

gli esempii del diversi modi di denominarsi dal padrone usati dai liberti.

II SIBE per SIBI e un arcaismo al pan del SIBEI. La pietra sepolcrale

fu scolpita quando Mussio ed Acerronia erano ancora vivi e si prepara-

vano il sepolcro, e ci6 significano con la lettera V posta accanto ai loro

nomi. Noi abbiamo dunque due famiglie cereatine Mussia ed Acerronia

colle quali uniremo la Pettidia che vi si fa nota per un frammento in

due linee: PETT1D/EM lette su di una parete del convento di Gasamari.

III.

Antico peso recentemente trovato.

In un articolo del 20 ottobre 1877 a pag. 207 riferimmo le due iscri-

zioni qui sottoposte che erano state pubblicate nel Bullettino della Com-
missione arch, municipale di quell' anno a pag. 57.

EX -AD EX - AD
III II

ARIIG ARIIG

Noi osservammo che se i due pesi romani portano scolpito ARIIG
confermavasi in parte, e in parte correggevasi, la trascrizione di una epi-

grafe scritta su di una statera ercolanese, dove Mons. Rosini aveva letto

ARTIG, mentre dopo di lui il Mommsen (I. n. lat. 6303, 2) lasciava

dubbio se fosse scolpito AfTIC ovvero N TIG, la qual secontia lezione

erasi preferita dal sig. Henzen (Ov. 7317). Stando la lezione cosi contro-

versa e non avendo 1'agio di esaminare i monument! originali, noi ci

astenemmo di porre innanzi il nostro avviso. Ora i signori De Rossi ed

Henzen, dopo maturo esame, hanno attestato essere scritto sulla statera

ercolanese come gia lesse il Rosini, ARTIG ;
ed il sig. G. Gatti afferma

la stessa lezione ARTIG trovarsi sui due pesi editi nel Bullettino della

Commissione; che per6 furono trascritti male ARIIG. Assicurata la le-

zione era tuttavia desiderato che di quell
7

ARTIG, non ispiegato finora

che per congettura, si trovasse una interpretazione decisiva; e ancor questa

si fc avuta, avendo il Gatti per caso trovato in vendita un nuovo peso
con la leggenda non piii monca ma a pieno estesa : questa e (vedi gli

Ann. deU'Instit. 1881 tav. d'aggiunta N n. 1):

EX ACT
AD X AR
TIGVLEIAN

Indi si 6 conchiuso essere stati in Roma dei campion! fatti fare da

un Articuleio che doveva essere perci6 edile, ai quali si diede per tal

motivo il nome di Articuleiani. Tutti i pesi, che eransi confrontati coi
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pesi modelli di Articuleio e trovati giusti, lo attestavano inscrivendosi su

ciascuno pondus exactum ad articuleianum. Riuscito cosi felicemente a

determinarsi un senso dell' AD ARTIG finora ignoto, si sono dal Gatti

riunite insieme le siraili iscrizioni lette su di altri pesi e trascritte in tempi

diversi. Fra queste per6 primeggia quella del Kircheriano veduta e tra-

scritta dall'Amati presso il sig. Luigi Vescovali. Essa era tuttavia inedita;

e per6 ci par giusto che si conosca da chi non potra avere in mano gli

Annali citati, nei quali 1'ha inserita il Gatti a pag. 180, n. 4. E noi il

facciamo piu volentieri, perche ci siano avveduti non essere stata esatta-

mente prodotta, To che possiamo asserire, perche ce ne troviamo una

trascriziune da noi fatta un venticinque anni addietro. II peso e in tra-

vertino ed ha il manubrio di ferro assai logoro; sopra Tuna delle facce

piane si legge il numero XXX e intorno alia pancia :

i XXX

EX AD ARTIG IVS AED > IT GLAVD - GAES - IV L -

VITELLIO HI - COS P cioe: Ti CUudio Caesare IV, L - Vi-

tellio III cos. (a. 800 di G. 47) Pondus exactum ad articuleianum

iussu aedilium. La trascrizione e del sig. Henzen ; ma non vogliamo dire

che per sua colpa vi e stato omesso il P avanti ad EX, ed il segno finale

simile ad un M giacente con le aste esteriori corrose: troviamo inoltre

omessa del tutto 1' ultima cifra, il cui.valore sara trattato in altro arti-

colo, dove anche mostreremo con bel confronto, che un'altra epigrafe

utilmente ci porge, che la ortografia non vi e interamente osservata,

mancando la linea traversa sul numero III.

Si sa che agli edili affidandosi la cura della citta e dell'annona correva

1'obbligo di sorvegliare ai pesi, e quando ve ne fosse d'uopo rettificarli,

deponendone i campioni in alcun luogo, e facendo un comando che non si

usassero se non quei gia sperimentati e trovati esatti, e che ci6 si pro-

clamasse colla leggenda inscritta. Tal e il caso di cotesti pesi che leggiamo
essere confrontati, per ordine degli edili dell' anno 47, coi campioni di Ar-

ticuleio, il quale indi risulta che sia stato uno degli edili anteriori a

quest' anno, per la cui provvida cura si erano fatti fare quei modelli.
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IV.

Due tasse di vetro spiegate.

Sono assai noli i fondi delle tazze e del bicchieii di vetro, che gli an-

tichi ornavano con imagini e con epigrafi in foglie di oro. Queste epigrafi

accompagnano le figure e ne determinano i personaggi, ovyero sono dirette

ai convitanti e sogliono essere seguite dall' acclamazione convivale bevi e

porgi al vicino, BIBE ET PROPINA, bevi e sta lieto, PIE ZESES. Fra

tutte le dette epigrafi una ve n' e assai singolare, intorno alia quale sono

state proposte interpretazioni diverse. La tazza ha dipinto nel mezzo un

personaggio in abito senatorio che portando un libro aperto nella sinistra

parla; e in giro attorno ad essa questa acclamazione: A SAECVLARE
BENEDIGTE PIE ZESES. II Ciampini, che diede il primo alia luce questo

vetro, tenne che quel personaggio fosse Gristo, e credette la tazza fatta

1' anno secolare nel quale imperavano i due Filippi (= 247 dell' era nostra),

spiegando A SAECVLARE per Anno saeculare, nel quale Gesu si fosse

degnato mostrare alia nave della Ghiesa il porto tranquillo della pace

(Sacra Histor. disquis. p. 18). La quale interpretazione fu ammessa di

poi dal Buonarruoti
(
Vetri cimit. pagg. 38, 39) e dal Hunter (Prim. eccl.

afric. p. 176 nota 22). Nondimeno il Buonarruoti due altre ne soggiunge,

ritenendo col Giampini che sotto quelle divise fosse rappresentato Gristo.

La prima fu che se le parole A saeculare riguardano Gristo, si possa dire

piuttosto Ante saecula rex, tanto piu che son congiunte con quelle che

seguono Benedicte, colle quali par si alluda al Benedictus qui venit in

nomine Domini Rex Israel (Ion. c. XII, 13): I'altra e che il vaso fosse

fatto da un artefice di nome Saecularis e dal medesimo regalato a Be-

nedetto, e che perci6 le sopra mentovate parole spiegar si debbano: dato

da Secolare, Benedetto bevi, viva. Piu di recente fu da noi proposta una

novella spiegazione, nella quale, al Benedicte si da il senso che fu solito

darsi ai battezzati, ond'e che A Saeculare benedicte vorrebbe dire: o tu

che sei stato battezzato da Secolare, bevi, viva: (Vedi ora la Storia

dell'Arte Cristiana vol. Ill, pag. 178, dove per altro deve riformarsi,

come qui, il luogo allegato dal Buonarruoti). Si e poi pubblicato un nuovo

fondo di tazza (v. ivi), dove e omessa 1' imagine, e soltanto si leggono in

due linee le parole: ABIPPOLYTO/PIEZESES. Nella quale nuova epi-

grafe mancando il nome appellative benedicte, ne indusse a lasciar so-

spesa la interpretazione suddetta, non essendo piu agevole il dire a chi

si debba riferire quell' ab.

Ora ci pare che la luce desiderata e definitiva si possa avere, se met-

tiamo le due epigrafi, nelle quali si trova TAB, a confronto con una re-
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centissima di un orciuolo venuto fuori dagli scavi di Pompei T anno

scorso 1881 (v. Giorn. degli scavi p. 195) cosi scritto con lettere nere:

L I Q V A M E N
OPT1MYM

A - VIRN10 . MODESTO (ST in mon.)

AB AGATHOPODE

Prima di questa leggenda si erano avuti altri esempii dell'Ab in un

gran dolio di Nocera AB Q - M1NVGIO (St. dett'artc Cr. vol. 1, p. 159),

in un'anforetta pompeiana (Pompei e la regione sott. Nap. 1879, parte

sec. pag. 47, n. 30).

GAEG1LIOIVGVNDO
AB SEXSTO METELLO

Le quali oggi si spiegheranno decisamente, intendendosi bene che

quell' o& dimostra colui dal quale viene il dono. Per6 tornando alle due

tazze di vetro non sara piu incerto che dinotino le frasi, A SAEGVLARE ;

ABIPPOLYTO; sono essi coloro che hanno fatto fare quelle tazze per

offrirle in dono, non curando dire a chi, come pur si fa nell' orciuolo e

nell
1

anforetta, a Cecilio Giocondo, ad Aulo Virnio Modesto ; al primo

dei quali fu mandate probabilmente il vino, in quell' anfora, da un tal

Metello, al secondo la miglior salsa
*

in un orciuolo da un Agatopode, e

come puranco vediamo fatto su di un' anforetta pompeiana contenente una

materia biancastra, come calce, dice il Mau (Bull. Instit. 1881, p. 233),

dove si legge: AB NAEVIA. Assai raro ci sembra il modo usato nella

epigrafe a color nero dipinta sopra un vasellino trovato nel 1866 a Trin-

quetailles, borgo di Aries, ed ivi da noi copiata, dove invece di GALENOLO
A POLLIONE, si legge: POLLIO - AD - GALENOLVM neljmedesimo
senso.

1 Dicevasi liquamen optimum quella salsa che gli antichi cavavano dallo scombro

Vedi PLINIO, H. N. L. XXXI, 43; APICIO, De arte coquin. L. I c. 7; L. VII, c. 7 e

ivi le note).
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Firenee, 9 marso 1882.

I.

ROMA (Nostra corrispondenza) A.rti degli ebrei per conservare il segreto sopra

i loro nefandi misteri. Si dimostra che anche adesso gli ebrei fanno la Pasqua

come nel Medio evo. RiVelazioni di un exrabbino Moldavo sopra P uso nel 1803

del sangue cristiano in tutti i ghetti di Oriente.

Quanto sia vero che anche presentemente gli ebrei osservanti si ten-

gono obbligati nella loro falsa coscienza a servirsi del sangue cristiano

nei riti e nei modi finora rivelatici dagli ebrei di Trento, si comincera

ora a veder chiaramente da quanto siamo per riferire, non senza maravi-

glia forse di molti anche eruditi, ai quali riuscira per avventura nuovo

ed inaudito ci6 che, come si vedra, dovrebbe gia per se essere notissimo

anche agli ineruditi. Ma tale fu sempre e si efficace Tarte el' influenza

ebrea, secondata pur troppo anche da molti cristiani (secondo che vedremo

essersi adoperato anche nel processo di Trento) nel nascondere, trafugare,

falsare e seppellire se non altro nelfbblio e nel silenzio quanto e atto a

gettare un po' di luce sopra questi nefandi misteri, che piuttosto sembra

maraviglioso che tutti i documenti non ne siano ormai onninamente

scomparsi. Vedesi infatti ora sempre piu correre la nuova moda di carita

storica, nata colla Riforma ed ingigantita col liberalismo massonico, che

tutte rivela e confessa le anche soltanto possibili colpe dei Papi e dei Re

cattolici, e tutte nasconde o scusa le colpe anche evident! degli eretici,

dei liberal! ed anche degli ebrei. Cosicche, se un Faella, per modo di

esempio, fu capitano d' artiglieria italiana, sfondatore di Porta Pia e

frammassone, se ne debbono, per carita, nascondere o almeno scusare

e com patire i delitti. Ma se egli fosse stato uno zuavo od uno svizzero

pontificio, che avesse uccisa una capra a Perugia in giusta guerra, se ne

dovrebbe sparlare, per equita, in tutte le lingue conosciute. Grazie a Dio,

pero, restano ancora dei misfatti ebraici documenti indubbii e decisivi.

Giacche, come della Pasqua sanguinaria ebrea del 1475 abbiamo la minuta

descrizione dal Processo di Trento; e di quella del 1840, che a suo luogo

descriveremo, abbiamo 1' altra del Processo di Damasco (processi ambedue

maravigliosamente identici nella sostanza); cosi di quella del secolo scorso
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e del principio del presente abbiamo una simile rivelazione di un certo

Teofitus Monaco greco, exrabbino della Moldavia. II quale dovette essere

nato almeno fin dal 1765. Giacche resosi cristiano nella Ghiesa greco sci-

smatica nella sua eta di trentotto anni, pubblic6 nel 1803 in lingua mol-

dava un suo libretto, che fu tradotto in arabo ed anche in greco nel 1834

col titolo di: Euina della Religione ebraica: terza edizione: per Gio-

vanni di Giorgio traduttore dal Moldavo: Napoli diEomama: 1834:

nel quale svela anch' egli tutti gli arcani della Pasqua sanguinaria dei suoi

connazionali. Ma non ostanti le tre edizioni, quelle rivelazioni sarebbero

come non avvenute, grazie agli ebrei che ne distrussero pressoche tutti gli

esemplari, se Achille Laurent non ne avesse inserito il sunto a pag. 378 e

seg. del volume secondo della sua opera intitolata : 'Relation Mstorique

des affaires de Syrie depuis 1840 iusqu'au 1842: Statistique ge'nerale

du Mont-Liban et Procedure complete dirige'e en 1840 contre des Juifs

de Damas a la suite de la disparition du Pere Thomas, publie'es

d'apres les documents recueilles en Turquie, en Egypte et en Syrie

par Achille Laurent membre de la socie'te' orientale. Paris : Gaume
Fre'res: 1846. Se non che, disgraziatamente, anche quest' opera del Lau-

rent, rarissima ora anch'essa per la stessa ragione, sarebbe come se

non fosse mai stata pubblicata se il Des Mousseaux non ce ne avesse

dato il fiore nel suo volume intitolato : Le Juif, le Judaisme et la iudai-

sation des peuples chre'tiens: Paris : Plont 1869. La quale opera, benche

rara anch'essa ed esaurita in commercio, si pu6 per6 trovare piu facil-

mente che non la rarissima del Laurent e Tintrovabile dell' exrabbino

Moldavo. Ne e improbabile che contro il libro del Laurent si siano ado-

perati quei mezzi che lo stesso Laurent a pag. 378 del volume secondo

accenna essersi adoperati contro quella dell' exrabbino, dicendo : Non

ostanti le sue tre edizioni, quest' opera e estremamente rara : e si crede

che gli ebrei la fanno scomparire. Ed in effetto, benche dopo molte

ricerche noi ne abbiamo trovato un esemplare (ed e appunto quello che

1'autore don& al suo fratello, come apparisce dall'unito autografo), ve-

nimmo ci6 non ostante a sapere che di quest' opera del Laurent s'ignora

1' esistenza perfino da valentissimi custodi di biblioteche fornitissime di

libri moderni storici ed eruditi, quale e questo del Laurent membro della

societa orientale. II che non pu6 essere accaduto di un' opera s\ recente,

si erudita e si curiosa senza una qualche mano segreta, naturalmente

nemica delle si importanti notizie antiebraiche in essa contenute, relative

specialmente ad un assassinio ebraico che pure fece gia nel 1840 si gran

fracasso nell'Oriente ed in Occidente, di cui si occup6 allora tutta la

diplomazia della Siria e di Gostantinopoli e che, ci6 nonostante, e ora

pressoche dimenticato. Ma non e maraviglia. Giacche piu di ogni altro

si occupo di quel fatto 1' Alliance Israelite, potentissima societa di mutuo
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soccorso tra gli ebrei, fondata e capitanata dall'ebreo Gremieux teste

defuntoril quale fu, ai suoi di, tutt' insieme Gran Maestro della Fram-

massoneria francese e Ministro della Giustizia del popolo francese. Spal-

leggiato costui fall'Alliance, con un portafoglio ben fornito, insieme

coll'altro ebreo Mose Montefiore si rec6 a nome di tutti gli israeliti, in

oriente; dove non solo riusci ad ottenere da quella venale magistratura
la grazia dei giudei gia condannati a morte per 1' assassinio del P. Tom-
maso da Calangiano, ma il richiamo ancora del Console francese che aveva

fatto in quel processo (non ostante che si fosse allora sotto il governo di

Luigi Filippo) non meno degli altri consoli il suo dovere: secondo che a

suo luogo ci riserbiamo di narrare di proposito.

Per ora ad illtistrazione del ricavato finora dall' interrogatorio degli

ebrei di Trento e a dimostrazionft evidente dell' uso anche presente delle

Pasque sanguinarie ebree, ci contenteremo di estrarre dalla citata opera

del Laurent 1' importantissima e conchiudentissima testimonianza dell' ex

rabbino Moldavo sopra le Pasque sanguinarie degli ebrei dei suoi paesi

in questo stesso secolo corrente. Dice dunque nel capo primo del suo

libretto, che: Molti autori scrissero degli ebrei e dei loro errori. Ma in

nessun luogo ho trovato menzionato il mistero disumano che gli ebrei

osservano tra loro. E se qualcuno ne tocc6 qualche cosa, fu solo per

dire che gli ebrei uccidono i cristiani e ne pigliano il sangue : il che

anche molti ebrei hanno confessato. Ma in nessun luogo ho trovato

menzionato ci6 che gli ebrei fanno di questo sangue. Quanto a me che,

per la grazia di Dio, ho ricevuto il Saiito Battesimo, per essere utile ai

cristiani, io che era Rabbino e Maestro tra gli ebrei, io che conosceva

i loro misteri, io che li ho tenuti cosi segreti fino al giorno del mio

battesimo, io li pubblico ora con buone prove e buone testimonianze.

Prima di tutto bisogna sapere che questo mistero del sangue non

e noto a tutti gli ebrei, ma soltanto ai Rabbini, ai Ghakhmani (Dot-

tori), ai letterati ed ai Farisei che essi chiamano Hasseidim. 1 quali

conservano gelosissimamente il segreto.

Questi assassinii dei giudei sopra i cristiani si fanno per tre mo-

tivi. Primo: per il grande odio che essi hanno contro i cristiani. Se-

condo: per le superstizioni e magie che essi fanno con questo sangue.

Terzo : (e questa e cosa da attentamente considerare) per il sospetto

che hanno i Rabbini che Gesii Figliuolo di Maria possa essere il vero

Messia. II che fa loro credere che aspergendosi di quel sangue, essi si

salvano. Appunto come attestarono tutti gli ebrei di Trento finora

comparsi in processo: cio& che sanguis cristianorum multum confert

saluti animarum ipsorum iudeorum. II che non si potrebbe intendere

senza supporre che gli ebrei di Trento del 1475, come anche quelli di

Moldavia del 1803 (e Io stesso vedremo <degli ebrei di Damasco del 1840}
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ammettono, come certamente debbono ammettere, anche gli ebrei sapien-

tiores ora viventi, che forse il Messia e gia venuto : e che il Messia e Gesu

Gristo. II che sospettando i Rabbini, ed insieme sapendo che la loro eterna

salute e dei loro connazionali dee operarsi pel Sangue del Messia, per

assicurarsela in ogni caso ed ipotesi, fin dai tempi del Talmud di

Babilonia inculcarono a tutta la razza la necessita od almeno 1' utilita

cabalistica del sangue cristiano nelle principali loro cerimonie della Cir-

concisione e della Pasqua. Ghe se anche ora, dopo tanti secoli, gli ebrei

colla loro solita pertinacia seguono a servirsi del sangue di bambini cri-

stiani, do dimostra quanto radicato sia in loro questo sospetto sopra la

verita della venuta del Messia, mentre insieme continuano a negarla si

perfidamente. Gotal che pare che giuochino quasi commercialmente due

carte: dicendo: Se il Messia e gia venuto noi ci salveremo coll'uso del

sangue cristiano. Se non e ancor venuto noi ci salveremo coll'uso con-

temporaneo del sangue non cristiano, non che coll' opera pia di assas-

sinare cristiani. Vera demenza e frenesia profetizzata gia, colle altre

disgrazie che poi dovevano capitare agli ebrei, da Mose nel capo XXVI11

del Deuteronomio : Disperget te Dominus in omnes populos. In gentibus

quoque illis non quiesces. Ddbit enim tibi Dominus cor pavidum et

deficientes oculos et animam consumptam moerore. Et remanebitis

pauci numero. Et eris perditus in proverbium ac fabulam omnibus

populis; utpalpes in meridie; omnique tempore calamitatem sustineas,

et opprimaris in violentia. Percutiat te Dominus amentia et coecitate

et furore mentis. Giacche qual maggiore cecita, demenza e furiosa pazzia

che il non credere a Gesu Gristo e credere insieme che si pu6 cabali-

sticamente ottenere la salute eterna col sangue mangiato e bevuto di un

cristiano assassinato e morto nei tormenti?

Del quale sospetto degli ebrei anche presenti, che 'il Messia non sia

forse gia venuto e che il vero Messia sia Gesu Gristo figliuolo di Maria,

reca buono argomento 1'ex-rabbino Moldavo dicendo, a pag. 387, che:

i Rabbini sanno essere scritto : Cieli stupitevi ed inorridite, dice il

Signore; giacche il mio popolo ha commessi due peccati: ha abban-

donato me fonte di acqua viva per iscavarsi cisterne. I Rabbini co-

noscono benissimo queste profezie: e dicono che Caifas riconobbe Gesii

per vero Messia, benche 1' abbia fatto crocefiggere per invidia. I Rab-

bini per6 non vogliono riconoscere Gesu Gristo per Messia e pigliano

una via di mezzo. Quando si circoncide un fanciullo, il Khakmam

(Dottore) prende un bicchiere di vino e vi mescola una goccia di

sangue cristiano ed un' altra del sangue del bambino circonciso. Fatta

la mischiata il Dottore v'intinge il dito mignolo ed introducendolo due

volte nella bocca del fanciullo dice: lo te I' ho detto: la tua vita e

nel tuo sangue. II motive per cui si mescola il sangue del bambino
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< ebreo circonciso e del bambino cristiano- assassinate, si e perche gli

ebrei non sanno perche il Profeta abbia detto due volte: lo te I' ho

detto che nel tuo sangue e la tua vita. Se il profeta alluse con quelle

parole al sangue di Gristo, che ritira dal limbo i fanciulli non bat-

tezzati, il fanciullo non battezzato potra salvarsi col sangue del cri-

stiano assassinate, il quale ricevette il Battesimo ed il cui sangue fu

dagli ebrei sparso, come quello di Gristo, in mezzo ai tormenti. Che

se invece il Profeta alluse al sangue del circonciso ; allora il fanciullo

sara salvo in virtii del suo proprio sangue. Giuocano cosi gli ebrei,

come dicevamo, due carte: coll'una delle quali sperano di vincere alia

borsa ed al lotto dell'eterna salute, non gi& in forza della vera fede e

delle buone opere, ma della falsa superstizione e della mala cabala,

secondo il solito loro.

Nella Pasqua poi (segue 1'exrabbino moldavo) quando preparano i

loro azimi, gli ebrei fanno un pane a parte: e dopo avere ben bestem-

miato e ben bevuto fino ad ubbriacarsi, ogni ebreo, anche il piu gio-

vanetto, e obbligato a mangiare un poco di quel pane azimo preparato

col sangue di un cristiano martirizzato. Questo pezzetto di pane dee

essere della grossezza di un' oliva : e si chiama : ephiktfimon. Alia

morte di un giudeo il Dottore piglia il bianco di un uovo, vi naesce

un poco di sangue di un cristiano martirizzato, asperge con quella

mescolanza il luogo dove e il cuore del morto e pronunzia le parole

di Ezechiele: lo spander6 sopra voi sangue (Esechielc dice qui ACQUA

PURA non gia SANGUE : ma per gli ebrei osservanti queste falsificasioni

non sono che opere pie) e voi sarete mondati, ed io vi nettero di tutte

le vostre macchie. Inoltre nella festa dei 14 di Adar (febbraio) che

si fa in memoria di Mardocheo e di Ester che liberarono gli ebrei dalle

mani di Aman, la qual festa gli ebrei chiamano Purim, essi commettono

un omicidio in memoria di Aman. E se riescono ad uccidere un cri-

stiano, il Rabbino fa dei pani con mele, di forma triangolare e vi pone

un poco di sangue cristiano; e, se ha degli amici tra i cristiani, ne manda

loro un poco in regalo. (JE lo stesso fanno anche tra noi in Italia.

E noi conosciamo qualche cristiano cui gli ebrei mandano ogni

anno questo bel regalo in segno di buona vicinanza.) In questa loro

festa del Purim, gli ebrei sembrano tutti pazzi furiosi. Procurano al-

lora di impadronirsi di qualche bambino cristiano : e lo tengono chiuso

fino a Pasqua che vien poco dopo al Purim per avere del sangue

fresco cristiano. Per gli Azimi che servono alia festa del Purim il

sangue cristiano non e necessario : e soltanto necessario che gli ebrei

cerchino in quella circostanza di uccidere un cristiano in memoria di

Aman. Ma per la festa della Pasqua gli ebrei debbono torturare un

cristiano come gia fu torturato Gristo. Per questo essi cercano dei

bambini a similitudine di Gristo che era inriocente.
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Per conformarrm al precetto di Salomone che dice : Non nascon-

dete i misteri, io parlero ancora del motive della forma triangolare

che gli ebi'ei danno ai pani azimi della festa del Purim. Questi pani

triangolari fatti di mele e di sangue cristiano sono cosi fatti per deri-

ve sione dei cristiani che credono riella SS. Trinita : e si mandano, come

dicemmo, in regalo agli amid cristiani.

Ora poi, mentre scriviamo, sopra questa festa ebraica del Purim
la quale si celebra ogni anno in tutti i Ghetti in memoria di Mardocheo

vincitore di Aman, riceviamo il n. 1 di marzo corrente dell' Univers

Israelite di Parigi, dove a pagina 366 leggiamo che: Leggeremo (noi

ebrei} in questi giorni, per le feste del Purim, il libro di Ester... Noi

vediamo (dopo il castigo di Aman) il popolo ebreo assassinare buon

numero dei suoi nemici. Ed a pagina 369: II Talmud pretende che

bisogna festeggiare il Purim cosi bene che niun ebreo possa distin-

guere (per I'ubbriachezza) la differenza che passa tra Benedetto

Mardocheo e Benedetto Aman. E che? Forse che i nostri savii dottori

ci predicano T ubbriachezza ? Ohib6! Essi c'invitano soltanto all'allegria

tra due vini (entre deux vins). Ed il fatto e che in tutto rOriente

(e crediamo anche in Occidente) in quel giorno del Purim che cade in

marzo, poco prima della Pasqua ebrea, tutti gli ebrei sono come passi

furiosi, secondo che testk ci rivelava 1'ex-rabbino Moldavo del 1803.

Ed egli segue dicendo che: Pubblico dei misteri che non si trovano

scritti in nessuno dei libri degli ebrei. Quest' uso specialmente di uccidere

cristiani e di servirsi del loro sangue non e scritto in nessun luogo.

I padri di famiglia ed i Rabbini ne comunicano il rito di viva voce e

per tradizione ai loro figliuoli che essi scongiurano colla minaccia delle

piu grandi maledizioni di conservarne il segreto anche colle loro mogli
ed al rischio dei piu orribili castighi e dei piu grandi pericoli. II Signore
mi e testimonio che io dico la verita.

Quando arrivai all' eta di 13 anni, quando gli ebrei sogliono met-

tere sul capo del fanciullo un corno da loro chiamato tiphilon, come

simbolo della forza, mio padre mi disse di mettermi quel corno sul

capo : ed allora mi svelo il mistero del sangue ; scongiurandomi per

tutti gli elementi di non divulgare mai questo mistero, neanche ai miei

fratelli; ripetendomi piu volte: Quando sarai ammogliato, qualunque
sia il numero dei tuoi figliuoli, tu non iscoprirai a tutti questo
mistero. Tu non Io scoprirai che ad uno solo : doe a colui che si

mostrera il piu savio, di migliore aspettasione ed il piu fermo in

opera di religione. A colui solo tu farai tale confidensa. Mi proibl

ancora di mai non parlarne con nessuna donna. Che tu> mi disse, non
trovi mai asilo su questa terra, o mio figliuolo, se tu rivelerai mai

Serif. XI, vol. /Z, fasc. 162 147 11 marto 188'^
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quesfo mistero anclie nel caso in cui tu ti convertissi al cristia-

nesimo. Guai a te se Jo svelerai.

E notisi che tutti quest! fatti ed usi, rivelatici qui dalF exrabbino

moldavo, non sono gia roba del medio evo; ma si riferiscono ai riti ebrei

del passato e del presente secolo somiglianti in tutto, per quanto riguarda
la Pasqua sanguinaria, a quelli del secolo decimoquinto rivelatici dal

processo di Trento, ed a quelli che ci rivelera il processo di Damasco
del 1840. Ed 6 perci6 ben naturale che di si schiaccianti, come ora si

chiamano, testimonial^ gli ebrei abbiano sempre procurato con ogni

mezzo e spesa di fare scomparire dal mondo ogni vestigio, distruggendo
i libri dove li trovano. E non soltanto distruggendo i libri, ma procurando

ancora, con sottilissime arti, d'impedire che se ne scrivano dei nuovi.

Al quale scopo si servono degli stessi buoni cristiani, fatti giuocare come

marionette a servizio ebreo col solito pretesto della male intesa carita.

La quale vuole bensi che non si faccia agli ebrei ingiustizia veruna e

che anzi si faccia loro del bene ; ma non si oppone alia giustizia civile

e storica frenatrice dei loro misfatti possibili e rivelatrice dei fatti ad

ammaestramento comune. II che soltanto facernmo lincra servendoci di

document! autentici. Noi non ne estraemmo qui, per ora, se non che

1' opportune si a rendere sempre piii inconcussa la verita del rivelatoci gia

dal processo di Trento, si a rendere sempre piu probabile 1'opinione del

sospetto che gli ebrei sempre ebbero sopra la venuta gia del Messia, la

verit^ del cristianesimo e la efflcacia del Sangue di Gesu Grisio. Senza

il che non si potrebbe spiegare quella loro pertinacia, non ostanti lanti

pericoli e tanti castighi, nell'assassinare cristiani e servirsi in tanti modi

del loro sangue, per fare cosa grata a Dio e salutare alle anime loro.

Essendo poi questa una usanza si barbara, si empia e percio ai buoni

cristiani si incredibile, non e da maravigliarsi che appunto per questo

ne sia riuscita agli ebrei ed ancor ne riesca sempre agevole la osser-

vanza. La quale e anche facilmente mascherabile agli stessi ebrei, non

ammessi al segreto, colla polvere di mattone e con altre droghe simili

al sangue polverizzato si atto a trasportarsi e distribuirsi pressoche in-

visibilmente ai varii rabbini e padri di famiglia piii pii e piu divoti dei

varii ghetti. Ed ha dell' incredibile la nuova arte che ora ci si scrive

da Damiata, sotto la data del 2 marzo corrente, come in uso tra gli ebrei

di quei paesi per sempre meglio nascondere la caccia che fanno ai bam-

bini cristiani. Gli ebrei (cosi ci scrive un personaggio ragguardevo-

lissimo) rubano anche dei bambini turchi : e poi li battezzano : ed

appena battezzati li assassinano, ne raccolgono il sangue e fanno i loro

negozii: e ci aggiunge che si sta ora facendo un processo sopra un

simile fatto che dicesi accaduto a Porto Said appunto tra il giorno 10

ed il 15 del teste scorso febbraio. Che se gli ebrei sanno battezzare valida-
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mente, almeno quei turchetti vanno in paradiso, portativi, per cosi dire,

dal diavolo. Se dunque e in tarite guise si facile agli ebrei questa pratica,

la quale e anche per loro si necessaria ed obbligatoria, e se si autentici

document! di si remoti e di si vicini secoli ne comprovano T osservanz*

sempre continuatasi, fino ai nostri giorni, non sappiarao se la cosa cora-

porti ancora il menomo dubbio.

II.

COSE ROMANE
\. Quarto anniversario dell' esaltazione di Leone XIII al Sotnmo Pontificato 2. Lar-

gizione di Sua Santita ai poveri di Roma 3. Udienze ai Rappresentanti delle

Corti straniere presso la Santa Sede -- 4. Ricevimento di pellegrini cattolici

del Belgio in Vaticano; discorso del Santo Padre alii 26 febbraio 5. Anni-

versarii del natalizio di Sua Santita, e della sua Incoronazione ;
indirizzo del-

l'E.mo Card. Di Pielro; discorso del Papa al S. Collegio degli E.mi Cardinal!, il

di 1 marzo 6. Cappella Papale alia Sistina 7. Dichiarazioni dell' Osserva-

tore Romano e del Siylo future circa il pellegrinaggio de' cattolici spagnuoli

a Roma - - 8. Lettera dell' E.mo Card. Jacobini, segretario di Stato, al Card. Mo-

reno Arciv. di Toledo, pei pellegrinaggi diocesani- della Spagna 9. Dichiara-

zioni ufficiali al Parlamento inglese circa le pratiche confidenziali del sig. Er-

rington pel ristabilimento d'una Legazione Britannica presso la Santa Sede -

10. Congratulaziorii del Santo Padre colla Regiria d' Inghilterra rimasta illcsa da

un attentato contro la sua vila.

1. Ricorrendo il di 20 del p. p. febbraio il quarto e faustissimo an-

niversario dell' esaltazione del Sommo Pontefice Leone XIII alia suprema

GatteJra Apostolica di S. Pietro, i personaggi ascritti alia sua Nobile

Ant'camera ecclesiastica e secolare ebbero 1'onore di offrire a Sua Santita

i loro omaggi e le loro congratulation! ; di che furono altresi degnati

gli ufficiali della Guardia nobile e della Guardia Svizzera.

La mattina del di precedente molte cospicue famiglie italiane e stra-

niere ebbero la grazia di assistere al S. Sacrifizio della Messa celebrate

dal Santo Padre nella sua cappella segreta, e di ricevere dalla sua mano

la SS. Eucaristia.

2. La carit& usata piii volte nell'anno p. p. dal Santo Padre a non

poche infelici famiglie di Roma col provvederle di letti e del rispettivo

corredo di lenzuola e coperte, riusci a queste di tanto sollievo, che

Sua Santit^ si mosse a rinnovare quest' atto di paterna beneficenza ; e

perci6, avvicinandosi il quarto anniversario della sua Incoronazione^

dispose che per mezzo dell
1

Elemosineria Apostolica si provvedessero

150 letti nuovi, forniti ciascuno del necessario, e fossero portati al do-

micilio d'altrettante famiglie bisognose.
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Inoltre Sua Santita manilo distribute uu sussidio di lire duem-la a

varii Istituti di bcneficenz;i, e lire quattromla ad alcune comuriita <!i

monache, ridotte dalla filanrropia rivoluzionaria ad estrema indigenza.

Di pin il Santo Padre, preoccupato sempre delle deplorabili condi-

zioni, a cui furono ridotti dalla stessa causa parecchi Seminarii di chie-

rici italiani, largi a Mons. Foschi vescovo di Perugia lire duemila, perche
se ne avvaiesse a sempre rneglio promovere in quel Seminario V is.lruzione

classica e religiosa ;
al quale scopo fece pure spedire altre lire duemila

a Mons. Berengo vescovo di Mantova pel suo seminario.

3. Pel quarto anniversario della creazione del Somrao Pontefice feli-

cemente regnante, cominciaronsi le udienze in Valicano alle Legazioai

straniere presso la Santa Sede, il di 25 febbraio p. p., quando a tal fine

si recarono in forma ufficiale, ad offrire a Sua Santita i loro omaggi il

Sig. Marchese de Tliomar ambasciadore di Portogallo ed il Sig. Desprez

ambasciadore di Francia. E successivamente ebbero distinte udienze gli

altri capi delle rappresentanze straniere, fiao al 27 febbraio, quando fn

ricevuto allo stesso onore il sig. Groizard ambasciadore di Spagna.

4. Per la stessa congiuntura giunsero a Roma non pochi pellegrim

d'ambo i sessi del Belgio; i quali la mattina del 20 febbraio assislettero

alia messa celebrata all'aHare della Gattedra dall'E.mo Card. Howard

arciprete della patriarcale Basilica Valicana. Sua Eminenza dispenso di

sua raano la SS. Gomunione a quei divoti pellegrini.

La mattina poi del 26 febbraio, prima domenica di quaresima, la

Santita di Nostro Signore Leone PP. XIII riceveva solennemente nella

sala del Goncistoro i Signori e le Signore componenti ii pellegririaggio

Belga, e la rappresentanza (.[&[['Arciassocia.2lone perpetua e dell'opera

per le cliiese povere.

Attorno alle pareti della vasta sala erano bellamente, e con gentile

pensiero, messi in mostra, a cura della suddetta Arciassociazione, una

grande quantila di paramenti per le chiese povere, lavorati dalle si-

gnore ascritte, e preziosi arredi e vasi sacri acquistati colle offerte in-

viate principalmente dal Belgio; i cui rappresentanti, componenti il nobile

e ragguardevole pellegrinaggio, ebbero il piacere di vedere in questa

circostanza le loro generose offerte e quelle cle'loro connazionali converlite

con tanta intelligenza e maestria, in oggetti consacrati al culto di Dio

ed alia celebrazione dei santi misteri.

La Santita di Nostro Signore faceva ingresso sul meriggio nella delta

sala, insieme alia sua nobile anticamera ed accompagriato dagli E.mi e

R.mi Signori Gardinali : Di Pietro, Jacobini, Sacconi, Ledocho\\7

ski, Bar-

tolini, Nina, Pecci, Mertel, Aiirnontia, Meglia e Sanguigrii.

Allorche il Santo Padre si fu assiso in trono, il Rev. Signore Abbate

Schoolmeesters, Decano di S. Giacomo a Liegi, Presidente del pellegri-



COXTEUPOKAXEA 74 1

naggio, dopo aver prestato I'omaggio, leggeva alia sovrana persona il

seguente indirizzo :

Tres Saint Pere. Si la Belgique ne jouit plus de 1'insigne honneur

d'avoir un representant ofticiel aupres de Votre Saintete, les Beiges ne

sont pas moins etroitement attaches au Siege de Pierre ni moins gene-

reusement fideles au Pape-Roi. Ges sentiments de veneration profonde,

de devouement inalterable et d'amour filial qui sont, nous le savons,

dans le coeur de tous, nous sommes heureux et Tiers de pouvoir les

exprimer en ce moment ou Votre bonte nous a daigne admettre en son

auguste presence.

Tous nous croyons que les hommes et les peuples ne peuvent etre

sauve's que par 1' unique Mediateur, N. S. J. G. et nous savons aussi

<fautre part que le Christ n'a qu'un seul representant sur la terre,

oelui que nous avons le bonheur de contempler et d'acclamer ici.

G'est cette foi vivante, profondement enracinee dans le coeur de

tous, qui naguere a determine les Beiges a verser leur sang pour la

defense^ de vos droits;c'est cette foi qui entretient en Belgique 1'oeuvre

du Denier de S. Pierre el des Etrennes pontificates; c'est pour la con-

servation de cette foi que les catholiques beiges, fideles a suivre les

exhortations de leurs pasteurs et les exemples du S. Siege, orit erige

partout, j usque dans les moindres villages, des ecoles oil les enfants du

peuple regoivent une education foncierement catholique.

Puisse la Belgique perseverer toujours dans ces sentiments. G'est

pourquoi, Tres Saint-Pere, nous implorons tres-humblement Votre Bene-

diction. Nous osons la demander pour la Belgique, pour nos oeuvres,

pour nous et pour nos families.

A questo indirizzo Sua Santita degnavasi rispondere nello stesso

idioma col seguente discorso affettuosissimo e pieno di speciale benevo-

lenza e simpatia verso il cattolico Belgio:

G'est avec une douce consolation que Nous revoyons aujourd'hui,

reunis autour de Nous, ces pieux catholiques beiges, pour qui Notre

coeur nourrit, depuis longtemps, une particuliere sympathie et affection.

Oui, le peuple beige a des titres speciaux a Notre haute bienveillance.

A toute epoque il a beaucoup souffert pour le maintien de sa foi; il a

surmonte de graves difficultes et endure de cruelles epreuves, pour de-

meurer fidele a la religion et a 1'Eglise.
-- Gette fidelite inebranlable

est la votre, Nos chers fils, et vous en donnez tous les jours d'eclatants

temoignages, qui rejouissent tous les hommes de bien. Vous avez compris

que la religion est le lien social par excellence, non seulemeut entre les

hommes et Dieu, mais entre les hommes eux-memes. Vous etes persua-

des, et avec raison, que rester fidele a la religion et travailler a lui

conserver sa legitime influence, c'est servir la patrie elle-meme, c'est
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doubler sa force, c'est lui procurer le vrai bonheur. De la vos luttes et

vos combats paeifiques dans la question des ecoles et de Teducation de

la jeunesse; et de la aussi cette multiplicity d'oeuvres et de piete et de

charite, fruits de la fecondite de vos sentiments religieux. Nous avons en

occasion de constater par Nous-memes cette fecondite et d'etudier a fond

vos oeuvres, alors que Nous representions le Saint Siege dans votre

royaume; et cette vue a, des lors, produit en Nous ces liens d'affection,

que rien jamais ne rompra. Les catholiques, de leur cote', Nous don-

nerent, a cette epoque, des preuves si ernpressees et si irrecusables de

leur attachement, que les nombreuses anne3s ecoulees depuis n'ont pu
encore en effacer le souvenir de Notre memoire.

Gependant ces intimes relations, qui Nous unissent a votre chere

patrie, redoublent en Nous la douleur que Nous ont causee les derniers

eve'nements qui s'y sont passes, et Nous font sentir plus vivement ce

qu'il y a de penible pour vous, au point de vue religieux, dans votre

situation presente.

Pour vous, Nos chers fils, vous savez quels sont vos devoir*s dans

ces tristes jours, on les interets de la foi sont en jeu, Vous les rern-

plirez avec prudence non moins qu'avec courage et ge'nerosite. Vous

vous montrerez, encore cette fois, a la hauteur des circonstances. Vous

prouverez de plus en plus combien vous etes anime's de Tesprit des

vrais enfants ^de la sainte Eglise, esprit d'obdissance, d'abnegation et de

sacrifice. Dans vos luttes pour sauvegarder les interets de la religion,

vous aimerez a tenir vos regards fixes sur ce Siege Apostolique et sur

vos dignes Eveques etablis par TEsprit Saint gardiens de la foi, qui sau-

ront par leur zele et leur sagesse conjurer les perils, ou en attenuer, au

moins, les consequences. G'est dans cette coricorde et dans cette union

entre les iideles et les pasteurs que reside, aux e'poques surtout de

tourmente et de trouble, 1'espoir de la reussite et des succes serieux et

durables. Daigne le Dieu de charite fortifier et consolider a jamais

cette union si feconde! Daigne le Dieu de misericorde, qui veille sur

toutes les nations, etendre sa main tbute-puissante sur la votre, tres

chers fils, pour la proteger et pour lui rendre des jours prosperes et

glorieux !

En attendant, comme presage de ces dons celestes et afm de vous

donner un nouveau temoignage de Notre singuliere affection et bienveil-

lance, Nous vous benissons de tout coeur, vous tous ici presents, vos

parents et vos families et tous les catholiques de votre pays, dont vous

etes en ce moment, aupres de Nous, les representants et les interpretes. >

I giornali massonici ed ebraici della rivoluzione e dei conquistatori

del 20 settembre, riproducendo in tutto od in parte questo discorso,

ebbero, per miracolo! il buon senso di astenersi dalle maligne interprc-
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iazioni e dagli improper! con cui sogliono insultare alia maesta del Sommo

Pontefice; e giunsero fino a dire che il Papa avea parlato molto cor-

rettamente !

Degnossi poi Sua Santita di ammettere al bacio del piede e della

sacra destra, ad uno ad uno, tutti i membri del pellegrinaggio Belga ed

i ragguardevoli personaggi e Dame illustri che ebbero 1'onore di assi-

stere a questa udienza; non che le Gentildonne pie e generose dell' Opera
delle Chiese povere precedute dalla Superiora Generale dell'Istituto re-

ligioso dell
1

Adorazlone perpetua che tanta parte ebbe nella istituzione

di si pia opera.

II Santo Padre, dopo avere altamente encomiato lo scopo nobilissimo

di quell' Opera si benemerila della religione e del culto cattolico, atte-

stava a quelle signore la sua viva riconoscenza per la ricca offerta che

sse Gli faceano, perche fosse distribuita alle Ghiese piu bisognevoli di

Italia, e dopo averle animate ed incoraggiate alia loro santa impresa, le

benediceva con tutta 1'effusione del cuore ammettendole dipoi, insieme

alia Comuflita religiosa, al bacio della sacra destra.

Disceso poscia il Santo Padre dal trono ed accompagnato dalla sua

Corte e dagli Emi Porporati, ed avendo ai lati S. E. Rma il sig. Cardi-

nale Alimonda Protettore deirOpera per le Ghiese povere, e le principali

Nobili Signore che ne fan parte, si faceva a visitare e ad ammirare la

svariata serie di paramenti, arredi e vasi sacri, esposti intorno alia sala.

Finalmente Sua Santita, benedetta di nuovo la numerosa assistenza,

si restituiva verso le due pomeridiane ne'suoi privati appartamenti.

5. Nel giorno 2 di questo mese di marzo il nostro Santo Padre

.Leone XIII ebbe a compiere il settantesimo secondo anno di sua eta ; e

fu di somma letizia, per quanti ebbero in quel di la ventura di goderne

Taspetto, il yederlo in si florida e rigogliosa condizione di sanita, che

promette lunghi anni ancora all' esercizio del suo zelo e del suo ministero

apostolico.

Gli E.mi Gardinali presenti in Roma si recarono al Vaticano per

offerire a Sua Santita gli omaggi e le congratulazioni loro per 1'anni-

versario del suo natalizio, e per 1'altro, che ricorreva il di seguente, della

sua Incoronazione avvenuta il 3 marzo 1878.

II Santo Padre ricevette il S. Gollegio nella sala del Trono ; dove pure
erano stati ammessi ad assistere alia solenne udienza parecchi Arcive-

sccvi e Yescovi italiani e stranieri, ed i Collegi della Romana Prelatura.

L 1

E.mo Card. Di Pietro, Decano del S. Gollegio degli E.mi Gardinali di

S. R. G., lesse in nome di questo il seguente suo indirizzo, pubblicato

nell' Osservatore Romano n. 52 pel 4 marzo.

Beatissimo Padre Ricorre fra poche ore T anniversaria comme-

morazione di quel giorno faustissimo in cui veniva posta sul Vostro Capo
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quella tiara che, per servirmi della espressione del terzo Innocen/o, e

triplice splendida insegna *di onore, di maesta, di giurisdizione. Ma nel-

1'imporvela ebbe a riunir.si in Voi con la Corona di Pontefice Sommo,
'ome leggesi in S. Leone, T onore della potesta e la gloria della soffe-

renza : Honor potestatis et gloria passionis. E siccome di questo onore

di potesta, a Voi da Dio conceduto, tripudia tutta la cattolica Ghiesa,

ne gode anche e 16 festeggia il S. Gollegio dei Gardinali, in cui nome ho

il piacere anche oggi di portarvi la parola.

Onore di potesta, che riflette non solo sulla persona che ebbe a

oonseguirlo come che ne venne reputata degna, poiche a dire del Criso-

stomo, e cosa ben grande il presiedere alia Ghiesa, richiedendosi a ei6

sapienza molta e fortezza, magnum quiddatn^ magnum est Ecclesiae

praelatio et quae multa indiget sapicntia et fortitudine ; ma molto

ancora rifondesi su questa Roma ove Voi risiedete, e da dove con granule

vantaggio suo la esercitate in tutto il Hondo che vi si presta obbediente,

e qui accorre da lontane parti religioso a venerarvi come Vicario di

Gesu Gristo in terra.

Ma purtroppo il grande onore del Pontificio potere sembra che

Iddio non lo voglia disgiunto dalla ,sofferenza: Gloria Passionis, che

incominciando dai primi tempi della Ghiesa, dal suo divino Capo e Mae-

stro, dagli Apostoli da Esso prescelti, non che daila serie continuata

dei successor! di questi, come ne fa fede 1'Ecclesiastica Storia, devono

i Pontefici, instancabili Operai della Vigna del Signore, ripetere le parole

che Loro appropria S. Gregorio, manus nostrae distiUaverunt myrrham.
Non 6 certo in giorno di tanta allegrezza come Todierno, che ab-

biano da noi ad accennarsi le tante cose tristi e penose, le quali, ovunque
dovete volgere lo sguardo ed il pensiero, affliggere devono profondamente

il cuore Yostro Paterno, ma che sopportate da Voi con fortezza d'animo

e coraggio, e con prudenza possibilmente o lenite o corrette, accrescono

ancora esse cosi lo splendore della Vostra corona. Gi sia dato invece di

ricordare a Vostra consolazione, come in tanta tristezza di tempi si

mostri sempre piu visibile sulla Ghiesa e su Voi la protezione celeste.

Sulla Ghiesa giacche T Episcopate tutto cerca sempre piu di stringersi

a difesa di questa Santa Sede, perche i fedeli in ogni dove, mentre si

affliggono per la difficile e penosa Vostra situazione, cercano di blandirla

con crescente amore e devozione verso la Sacra Vostra persona, ne si

arrestano dall' alleggerirne le angustie con i loro soccorsi, e sopra tutto

con le continue preghiere che innalzano aU'Altissimo per la Vostra in-

columita; sicche ritorna quasi alia memoria quel tempo glorioso, nel

quale mentre la Ghiesa impensieriva per la prigionia di Pietro vide poi

coronato 1'esito delle sue preci a Dio con la prodigiosa ed improvvisa

sortita sua.
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Ne da raeno & visibile la protezione che il cielo accorda alia persona

Vostra. Tutti i buoni infatti sono concord! in ripetere come Leone XIII

riunisce in se quei doni tutti, che 1'Apostolo delle Genti scriveva eon-

cedersi da Dio ma a diversi a seconda della Divina Sua Grazia : cioe

volonta ferma perch& venga adempito il sacro Ministero, che ne venga

ovunque insegnata la religiosa e sana dottrina ; 1'essere poi con tutti

benevolo se occorra ammonire, moslrarsi contento neirapportare pronta-

mente soccorsi alia indigenza, presiedere a tutto con zelo, e capacita,

porre argine al male procurando sempre il bene. Ministrare in mini-

strando, docere in doctrina exhortari in exhortando, tribuere in sim~

phcilate, praeesse in sollicitudine, misereri in hilaritate, esse odien-

tem malum
y adhaerentem bono. Per il che dovremo dire che se in Voi

abbondano i dispiaceri sofTrendoli per Gesu Cristo, per la grazia sua ne

abbondano anche in Voi le sue consolazioni. Sicut abundant passioned

per Christum abundat consolatio Vestra. A queste consolazioni si

varie, piacciavi o Padre Santo unire oggi anche quella dell'offerta che

il S. Gollegio dei Cardinal! per mio mezzo Vi rinnova ; cioe, che volen-

teroso dividera sempre con Voi le gioie, i dolori e le fatiche dell'apo-

stolico ministero, e che sara sempre in Lui inalterabile T attaccamento

alia Sacra Vostra Persona. Mentre poi vi porge i suoi rallegramenti

sinceri per i vantaggi che nel Vostro Pontificato apportate alia religione

ed alia Ghiesa, non lascia di rallegrarsi seco stesso quando con gaudio

ricorda che mediante i suoi voti sedete sulla Sede di Pietro. Nella su-

blimita del quale Apostolico potere degnatevi accordargli ora la Benedi-

zione Vostra.

II Santo Padre rispondeva col seguente discorso:

Nell' accogliere con grato animo i sentimenti affettuosi e devoti che

il Sacro Collegio Gi rinnova al tornare del giorno anniversario della

Nost-ra coronazione, Noi non solo amiamo di esprimere ad esso il No-

stro gradimento, ma abbiamo altresi sommamente a cuore di attestargli

la piena Nostra soddisfazione per 1'illuminato concorso che assiduamente

Ci presta nel difficile governo della Ghiesa. Nel quale non punto a

n;aravigliare, se alle gioie si mescolano in abbondanza amarezze e dolori;

giacche, come Ella, Signor Gardinale, teste accennava, tale & 1'economia,

tale il consiglio con cui e condotta la Ghiesa dalla Provvidenza divina.

Ne Gi e grave che anche in un giorno si lieto si ricordi la dura

condizione Nostra e della Chiesa; essendo che questa al di sopra di ogni

. altra cosa Gi preoccupa continuamente, e volge a se le Nostre piu sol-

lecite cure. Su di essa, nell'anno che ora si e chiuso, una serie di

fatti, al S. Gollegio ben noli, ha richiamaio Tattenzione di tutto il mondo

cristiano; e dalle piu lontane comrade molte ed autorevoli voci si levarona

^ favore della Nostra causa.



746 CRONACA

Ora vediamo che di proposito si mira a farle nuovamente t a cere;

e con artifizii si cerca di calmare le apprensioni dei cattolici, trepkli

per la sorte riservata al Romano Pontefice. Ma i fatti hanno aperta-

nienie mostrato, quanto giusti e fondati siano tali timori: e vana illu-

sione sarebbe il credere, che con tali espedieriti si possano rimuovere

le gravissime difficolta, che nello stato presente di cose per intrinseca

necessita da ogni parte rampollano a danno della Nostra liberta e indi-

pendenza. Una tal controversia, come oggi vogliono chiamarla, colla

quale sono congiunti gl'interessi piu vitali della Ghiesa, la dignita del

Seggio Apostolico, la liberta del Pontefice, la pace e la tranquillita non

di una nazione soltanto ma di tutto il mondo cattolico, per fermo non

si compone col beneficio del tempo, ed anche rneno col silenzio ; sirio-

a che se ne lasci sussistere la cagione, forza 6 che essa, tosto o tardi,

si risvegli piu viva che mai.

Infatti, da una parte, non sara mai che il Pontefice s'induca ad

aicettare una condizione cosi umiliante, che, malgrado le contrarie pro-

teste, lo pone in balia deiraltrui potere, e in mano della rivoluzione; la

quale dopo averb violentemente spogliato della piu efficace tutela della

sua indipendenza, e privato dei piu validi aiuti pel governo della Ghiesa,

lascia che sia tutto giorno in mille guise insultato ed offeso nella sua

persona, nella sua dignita, riegli atti piu venerandi deH'Apostolico mi-

nistero.

D'altra parte & stoltezza il pensare che i cattolici di tutto il mondo

vogliano tranquillamente soffrire, che il loro Capo e Maestro supremo

rimanga a lungo in una condizione si indegna della sua altissima di-

gnita, e si penosa al loro cuore di figli.
-- Che anzi crescendo, come

vediamo, e prevalendo sempre piu le popolari passioni, alia religione

non meno che alia civil societa funeste, tempo forse verra che dagli

stessi nemici si riconosca e s'invochi la potente e benefica virtu, onde

e ricco il Pontificato Romano, anche a tutela dell'ordine pubblico, e a

salvezza dei popoli.

Si puo quindi esser certi che studio ed arti uon varranno a tenera

sempre sopito un conflitto, che tante cause concorrono a ridestare ad

ogni momento. Varranno solamente a mantenere piii a lungo uno stato

di cose violento, nemico del pubblico bene, pieno di difficolta e di peri-

coli, e che ogni uomo di vero senno politico avrebbe tuttoTin teresse

di fare scomparire al piu presto. Giacche se esso perdurando sara mo-

les to e dannoso alia Ghiesa, non sara per certo profittevole al popolo

italiano, ne sicuro ed onorevole per coloro che, secondando gF intend!-

menti delle sette, si ostinano a riguardare come nemico, e a volere per-

ci6 soggetto, umiliato e depresso il Pontificato Romano.

In quanto a Noi, non sappiamo quali e quante difficolta Gi occorra
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di affrontare, per compiere fmo all
1

ultimo i doveri del gravissimo officio

che portiamo. Pero fidenti in Dio, forti del suo validissimo aiuto, pro-

seguiremo animosi neiraspro cammino, nel quale, ne siamo certi, avremo

sempre con Noi e per Noi il fedele concorso e la coslante assistenza del

S. Collegio.

Intanto e dolce al Nostro cuore in questo giorno di letizia chia-

mare su di esso in abbondanza i piii eletti doni del cielo; del quali

vogliamo che sia pegno 1'apostolica benedizione, che in argomento di

specialissima benevolenza a tutli e singoli i suoi raembri con eft'usione

di cuore impartiamo.

II cinico Petruccelli della Gattina ha, sopra i suoi complici nelle opere

della rivoluzione, un merito che non si vuol disconoscere. Egli non or-

pella sempre il delitto; e spesso chiama le cose della setta massonica

coi veri loro nomi ;
e percio si vantaggia sui moderati di tanto, quanto

la lealta sull' impostura. Gosi, a cagione di esempio, in un lungo articolo

intorno ad Alfonso La Marmora, inserito nel Diritto n. 59, egli non esit6

a dire schietto : Andammo a Roma per diritto di conqulsta. Manco

male! Ed ognuno sa che questo e il diritto con cui Maometto II s'im-

padroni di Costantinopoli. Ma i moderati appellano al diritto nazionale

ed al plebiscito; e posto ci6 come fondamento inconcusso di legittimo

possesso degli Stati tolti alia Chiesa Romana ed alia Santa Sede, repu-

tano un crimenlese quel rivendicare, che il Papa vien facendo, la resti-

tuzione del mal tolto. Non e dunque da stupire che, letto il discorso di

Leone XIII al S. Collegio, i conquistatori n'andassero in bestia, e pro-

rompessero in minacce da manigoldi. Non avea forse torto Tagnello quando
dimostrava essere impossibile che egli intorbidasse 1'acqua al lupo? Cio

basta a dispensarci dal disgustoso incarico di accennare gli apprezzamenti

dei diarii ministerial! e democratic! intorno alle gravi e ben chiare pa-

role di Leone XIII pel suo proposito di mantenere, quanto e da se, gli

imprescrivibili diritti della Santa Sede.

6. II quarto anniversario dell
1

Incoronasione di Papa Leone XIII ebbe

luogo, il 3 marzo, nella Cappella Papale Sistina al Yaticano. S. Santita

assistette in trono alia Messa pontificata daU'Emo Card. Alimonda, come

quello che, fra gli Emi Cardinal! creati dal regnante Sommo Pontefice e

presenti in Curia, e il piii anziano. Intervennero al Sacro rito il Sacro

Collegio, mold Arcivescovi e Yescovi e Prelati, il Gran Maestro dell'Or-

dine di Malta, il Corpo diplomatico accreditato presso la S. Sede con

tutto il rispettivo personale delle Legazioni, e grandissimo numero di

gentiluomini e di dame appartenenti al patriziato ed alia nobilta di Roma,
non che di personaggi stranieri.

7. Abbiamo succintamente esposto in questo volume, da pag. 481 a

pag. 488, di quali meezi morali si e servita la frammassoneria italiana
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e spagnuola, anche per vie ufficiali, a fine d'impedire che, rispondendo

al desiderio espresso dal S. Padre Leone XIII, i cattolici spagnuoli, come

sono uniti nella devozione -alia Santa Sede, cosi uniti personalmente in

forma di pellegrinaggio si recassero in Roma a venerare le tombe dei

SS. Apostoli ed a fare atto di omaggio e di pieta filiale ai piedi del Vi-

cario di Gesu Gristo, loro padre e pasiore.

Quei maneggi riusdrono al voluto intento. Ed ebbero parte, e non

piccola, in questa trista opera d'attraversarsi alia splendida dimostra-

zione della devota fede e dei generosi sentiment! di quella nazione, anche

certi cotali non frammassoni, ma forse piii solleciti degli interessi loro

dinastici che non di quelli della Chiesa, piu gelosi d'un principio po-

litico e piu dominati da spirito partigiano, che non ispirati dalla fede e

dal la religione.

Di che fiirono, coi debiti riguardi, esposte le cause ed i procedimenti,

nell' Osservatore Eomano, n. 45 pel venerdi 24 febbraio p. p., in un

gravissimo articolo di cui trascriveremo il tratto piu rilevante, nel quale

la verita e posta in sodo.

In ben 40 Diocesi le Giunte eransi tranquillamente organizzate,

colVassenso e la benedizione dei rispettivi Pastori. Ma e a sapere che i

cattolici nella Spagna si dividono in due schiere distinte, Tuna detta dei

tradimondlisti che comprende i soli CarUsti, 1'altra degli unionisfi che

accoglie insieme Alfonsisti e Carlisti senza distinzione di partito.

Or pigliando pretesto da questa separata aggregazione di cattoliei,

i liberali, cui enormemente indispettiva la straordinaria imponenza di

questa nazionale manifestazione, diedero opera a rompere la concordia

dei cattolici, ridestando le gelosie e rivalita di partito, e cercarono di

sollevare ostacoli contro il grande atto religioso, denunziandolo come po-

litica manifestazione.

Quindi sorse un dissidio tra unionist! e tradizionalisti, per la orga-

nizzazione delle giunte, in quelle diocesi dove non erano ancora costituite.

I Vescovi tentarono bensi con ogni mezzo di ricondurre la concordia negli

animi avocando a se la formazione delle giunte medesime, ma le animo-

sita erano gia eccitate e la divisione andava aumentando, a tal che il

governo stesso ne fu preoccupato.

In questo stato di cose, il Santo Padre, il quale dalla religiosa

manifestazione dei diletti suoi figli di Spagna vuole assolutamente ban-

dita ogni gara politica, e riconosce che la carita e la concordia sono la

nobile origine e la celeste corona onde s'inghirlandano simili atti ispiraii

dalla fede, voile che ad ogni patto cessasse qualunque motivo di discordia,

e percio, riportandosi al concetto fondamentale della Lettera pontificia

diretta ai promotori del Pellegrinaggio, dichiaro anche una volta essere

deciso suo intendirnento che tutti i cattolici avessero a sottomettersi alia

direzione dei vescovi.



COMEMPORANEA 719

Or cosl stando le cose e tale essendo lo storico sviluppo delHdea del

Pellegrinaggio, qual mai persona imparziale e di buona fede puo associarsi

ai fogli liberali che osano quaiificare il Pellegrinaggio spagnuolo come

una trama ordita coatro il trono di Alfonso XII?...

Che se il Nunzio poritificio, nel fervore del dissidio, appoggiandosi

alia maggioranza di 40 vescovi spagnuoli, mostr6 desiderio che lo stesso

modo di organizzare il Pellegrinaggio seguitosi in quaranta diocesi si

adottasse ancor nelle altre, ci6 fu, come agevolmente si comprende, per

conseguire una perfetta unita di organizzazione, e sarebbe stoltezza de-

durne che egli voile mutato il carattere religioso della manifestazione,

consegnato nella lettera del S. Padre di cui e rappresentante.

II Groverno di Madrid, a capo del quale sta il signor Sagasta, non e

t-into sciocco da prestar credenza a favole come quella d'una cospirazione

del Papa coi Carlisti a danno del Re Alfonso XII; ne tanto fiacco da

temere un pellegrinaggio di Vescovi, di sacerdoti, e di persone d'ambo

i sessi a Roma. Tuttavia e manifesto che preferi alia libera .manifesta-

zione dei sensi religiosi dei cattolici spagnuoli il conteritare il Governo

entrato in Roma per la breccia di Porta Pia; il quale non voleva aver

la noia di tutelare i pellegrini contro le violenze bestiali dei suoi degni

complici, qualora questi volessero rinnovare le infamie del 13 luglio 1881.

Ora si sa che quando un Governo liberale vuole qualche cosa, ha sempre

in pronto, e sa mettere in opera senza scrupoli, i mezzi efficaci per riu-

scirvi; ed all'uopo sa farsi sostenere anche da chi forse nol vorrebbe,

tirando in iscena la fantasima delle discordie civili e dei disordini da

reprimere. II gridio dei liberali secondo le soppiatte pratiche diplomati-

che, si che gli esagerati timori promossero 1'opposizione di ragguarde-

voli personaggi.

II risultato fu che la Giunta centrale del pellegrinaggio a Madrid,

informata con indubbia certezza, come pubblic6 il Siglo futuro del

17 febbraio, che realmente Sua Saatita, per ragioni d'altissima prudenza

avea desistito dall'incarico dato ai signori Nocedal, si sciolse, e dichiai'5

sciolte anche le Giunte gia costituite nelle mentovate 40 diocesi. Questa

dichiarazione della Giunta centrale fu riprodotta nell'Unitd Cattolica

n. 46 pel 24 febbraio p. p.

8. La pronta e doverosa obbedienza dei Signori Nocedal e dei loro

cooperatori della Giunta Gentrale fu determiaata da ua ordine del Emo
Card. Moreno, Arcivescovo di Toledo, che avea con tutto zelo favorito

e promosso il pio disegno del pellegrinaggio, e che diede cosi 1' esempio

del piu edificante ossequio e della piu perfetta sommessione al volere

del Santo Padre Leone XIII, che gli fu significato dalP Effio Card. Ja-

cobini Segretario di Stato, con lettera del 13 febbraio p. p. il cui test;)

autentico fu pubblicato neir Osservatore Eomano n. 49 pel 1 marzo.

Accennato che il gran numero dei pellegrini, e le discrepanze insorie
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circa le Giunte organizzatrici, potevano impedire forse la pienezza di

unanimita e di concordia che costituisce lo splendore e la forza di cotali

manifestazioni religiose, il Card. Jacobin! si espresse nei termini seguenti.

In vista di tali riflessi Sua Santita, mentre loda lo zelo spiegato

dai promotori ed organizzatori di questa opera cattolica, ed attesta tutta

la sua riconoscenza a quanti volevano concorrervi, si e degnata manife-

starmi che potrebbe ovviarsi a queste difficolta, sostituendo ad un solo

pellegrinaggio nazionale varii pellegrinaggi regionali, da organizzarsi sotto

la direzione dei Vescovi di ciascuna regione, i quali si recherebbero suc-

cessivamente in Roma per condurvi i loro Diocesani. Per tal guisa ces-

serebbe ogni motivo di dissidio, e quanti erano disposti ad associarsi al

grande pellegrinaggio avrebbero successivamente occasione di dare al

S. Padre quesla prova di ossequio e di amore filiale.

Ricevuto, per mezzo del Nunzio Apostolico in Ispagna. questo di-

spaccio dell'Emo Segretario di Stato, il Card. Moreno, si rec6 subito a

dovere di secondare il desiderio di Sua Santita, e di eseguire quanto

V Emo Jacobini gli commetteva nei termini seguenti : Y. E. Rma si

compiacera di far conoscere queste idee e questi sentimenti di Sua San-

tita ai Vescovi ed ai promotori del pellegrinaggio, e di prendere le op-

portune intelligenze coi rispettivi Prelati per istabilire le Diocesi che

faranno parte del primo pellegrinaggio regionale, e 1'ordine in cui le

altre lo seguiranno. Sped) pertanto, sotto il 19 febbraio, a tutti gli Ar-

civescovi e Vescovi della Spagna, con una copia del dispaccio dell'Emo

Card. Segretario di Stato, una sua lettera, il cui testo fu pubblicato nel-

r Osservatore Eomano n. 53 pel 5 marzo
;
di cui recitiamo il tr.atto piii

rilevante.

E da sperare, e cosi crede il Santo Padre, che i cattolici delle no-

stre diocesi, nonojstante il cambiamento accidental nella forma del pel-

legrinaggio, si affretteranno a dare con entusiasmo all' augusto Leone XIII

un solenne e splendidissimo attestato dell'ardente affetto che gli spa-

gnuoli, senza differenza di partiti politici, pro
r
essano a si grande Pontefice,

e che procureranno che queste manifestazioni regionali, puramente ed

esclusivamente cattoliche, e massime la prima che si compie, non siano

meno numerose rispettivamente, ne meno splendide di quello che si sup-

poneva sarebbe riuscita la manifestazione nazionale. A do e vivamente

iriteressato 1'onore della cattolica Spagna, che sempre si e segnalata per

la sua fode e la sua devozione all' immacolata Cattedra di Pietro.

Accio possa.piii facilmente V. E. dare al pellegrinaggio della sua

diocesi 1' impulse conveniente, le debbo manifestare, debitamente autc-

rizzato, che puo o confermare le Giunte organizzatrici che siano nomi-

nate, o formarne altre a suo arbitrio, preferendo in questo caso T elemento

ecclesiastico.
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9. La Frammassoneria pii6 vantarsi d'aver saputo astutamente far

servire la stessa prudenza e carita evangelica della Ghiesa ai suoi in-

tenti. Ne- pare improbabile che simile risultato sia per avere 1' opera sua,

quanto all'attraversarsi al ristabilimento di relazioni dirette, almeno uf-

ficiose, fra il Governo della Regina Vittoria e la Santa Sede, per le cose

spettariti al cattolicismo negli Stati del reame ed Impero brittannico.

Abbiarao riferito a suo tempo in questo stesso vol. a pagg. 125-28,

le notizie che correvano di certe pratiche condotte dal signor Giorgio

Errington, deputato alia Camera dei Gomuni, per trovar modo di ran-

nodare almeno le relazioni che altra volta esistevano fra la Santa Sede

ed il Gabinetto di Londra. Un importantissimo opuscolo a tal proposito,

fu pubblicato dall'egregio Mons. Gapel, e ne furono riferiti larghi estratti

ncl Le Monde n. 40 e nell
1

Univers del 23 febbraio p. p. ; ed in esso

era svolta con grande ampiezza e copia d' argomenti la tesi gia toccata da

Mons. Vaughan vescovo di Salford circa 1' utilita del ristabilimento di

cotali relazioni, come abbiamo esposto in questo vol. a pagg. 126-28.

II cieco fanatismo d' alcuni Anglicani, che sono del pensare del Glad-

stone contro il Papa e la Ghiesa cattolica, se ne commosse. E piii an-

cora se ne adont6 la frammassoneria, specialmente italiana.

A dissipare i dubbii ed a sfatare le dicerie in opposti sensi che di ci6

correvano, fu opportune il discorrere che se ne fece tanto nella Camera

dei Gomuni, quanto in quella dei Lordi, il 16 del p. p. febbraio. Nella

prima il deputato Sir Wolf riand6 la storia delle relazioni che esistet-

tero fra la Santa Sede ed il Governo inglese dal 1832, quando si cess6

dalF avvalersi a tal fine del Ministro accreditato dell' Hannover, fmo

al 1874 quando cessarono affatto; accenn6 alle pratiche non ufficiali del

sig. Errington; fece rilevare che, sebbene Lord Granville non avesse dato

incarico ufficiale a questo personaggio, ne avea pero gradite le comuni-

cazioni; voile sapere se perci6 1' Errington avesse ricevuto qualche com-

penso delle spese sostenute, ma non ebbe sopra cio risposta; e fini con

la riflessione: Non esservi motive per cui il Governo di S. M. non abbia

un residente ufficiale a Roma per servire alle relazioni tra la S. Sede

ed il Governo stesso. Gi6 sarebbe del tutto legale ;
e percio pregherei

il Governo di Sua Maesta di conservare il signor Errington al suo postor

dando un carattere quasi ufficiale alia sua missione; e, se fosse neces-

sario, di votare una legge in Parlamento, che accordi al Governo reale

piena fucolta di avere relazioni diplomatiche col Vaticano.

Nello stesso giorno, come leggesi nell' Unita Cattolica n. 49 pel

28 febbraio, nella Camera dei Lordi si tenrie discorso sulla missione

Errington; e lord Balfour domand6 schiarimenti intorno al medesimo; e

lord Stanley d'Alderley soggiunse che sarebbe oltrernodo vantaggioso

per il Governo inglese di avere tin agente a Roma per far conoscere al
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Santo Padre il vero stato delle cose. 11 nobile lord affermb die il discre-

dito della gerarchia cattolica d
1

Irlanda (sic) fu cagione che non si presero

provvedimenti per far cessare 1' agitazione nell'isola. Passando poi alia

domanda se il paese desideri che si riannodirio le relazioni col Vatica/io,

egli vi si inostra propenso, in quella che lord Balfour e contrario. II

conte Di Granville rispose cosi:

II signor Errington non e andato a Roma a richifsta del Governo

di Sua Maesta. Non ha ricevuto alcuna missione nfc indennita per 1'opera

sua e per le spese fatte. Non lo incaricai ne di trattare ne di far pro-

poste o richieste presso il Vaticano. Egli mi disse che andava a passare

1'inverno a Roma, e mi domando se poteva essere utile in qualche cosa

al Governo di S. M. Dopo aver consultato parecchi de'miei colleghi, gli

dissi che una persona come lui, membro del Parlamento, conosciuto a

Roma, avendo I'intiera fiducia del Governo, presenterebbe molti titoli per

dare informazioni autentiche su materie che interessano i sudditi catto-

lici dell' Impero. Egli poteva far conoscere la sua condizione al Gardinale

Segretario di Stato. Non havvi carta ne- documento diplomatico. Non vi

e uso di comunicare alia Camera carte prive di questo carattere. >

Finalmente il conte di Granville smenti quanto avea affermato nella

Camera dei Comuni sir Wolff, che la missione Errington fosse pagata

coi fondi segreti. Lord Granville interpello telegraficamente sir A. Paget,

ambasciatore al Quirinale, perche ne dicesse parola a sir G. Errington,

il quale rispose: Non ricevetti fondi ne diretlamente, ne indirettamenie

per qualsiasi spesa dal Governo di Sua Maesta o da alcuno de
1

suoi mem-
bri. Non feci spese, viaggiando io per puro piacere.

10. II giorno 2 di questo mese di marzo, mentre il Santo Padre nel

suo cliscorso al S. Collegio dava a tutto il mondo il salutare ammoni-

merito dei pericoli sempre piu gravi ond' e minacciata la civile societa,

la Regina d
1

Inghilterra, tomando da Loridra, al suo giungere nella sta-

zione di Windsor, mentre stava per salire in carrozza, fu in pericolo

d
1

essere uccisa. Un forsennato trasse contro la carrozza un colpo di pi-

stola, che, la Dio merce, non feri alcuno. L'Autore dell' attentato, nato

a Londra, ma d'origine irlandese, chiamasi Roderico Mac-Lean, ed e un

commesso di negozio ridotto alia miseria, e che sulle prime fu creduto

pazzo. Lasceremo qui al nostro corrispondente d' Inghilterra il darci i

particolari autentici del misfatto. Tutti sono lieti che la Regina sia ri-

masta illesa ; poiche, se tra i sovrani Europei ve ne ha quakuno che sia

degno dell'amore dei suoi popoli, tale sopra ogni altro 6 la Regina Yit-

toria, benefica, generosa, religiosissima e fedele osservatrice di quanto le

tradizioni e le costumanze politiche delT Inghilterra possono desiderare

nel Capo dello Stato.

Appena ricevula la dolorosa notizia dell'atroce attentato, il Santo
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Padre si aft'rctto di far pervenire telegraficamente all' Augusta Donna la

testimonianza del suo profondo rammarico pel pericolo corso, e le piii

vive congratulazioni per esserne scampata illesa, esprimendo in part

tempo a Sua Maesta i piii fervidi voti per la lunga e prospera sua con-

servazione al regno ed all'amore del suoi popoli.

III.

COSE STRANIEEE

PRUSSIA (Nostra corrispondenza) \. L'agitazione panslavista e I' Europa occi-

dentale. Inghil terra e Francia in Egitto 2. La missione del sig. di Schloezer

a Roma, e 51 nuovo progetto di legge politico-religioso 3. Persecuzioni

4. Nomine di Vescovi; Ordini religiosi 5. La -Baviera e il granducato di Baden

- 6. Morte d'uno scienzialo cattolico.

1. II sig. Skobelew e un generale, i cui discorsi fan piii chiasso dei

suoi fatti d'arme. II discorso da lui rivolto in Parigi agli studenti serbi

e un eccitamento cosl violento contro tutto quanto sa di tedesco, che

pu6 dirsi essere stato addirittura oltrepassato il fine stesso propostosi

dall'oratore. Gome e egli possibile, infatti, intimorirsi per siffatte rninacce,

dirette non pure alia Germania ed ali'Austria, ma anche al milione di

tedeschi stabiliti da parecchie gerierazioui in Russia, e di cui fa parte

la famiglia stessa imperiale? Quanto al partito germanico in Russia esso

non comprende gia soli tedeschi, ma si compone di conservatori di ogni

razza, che non vogliono saperne di avventure panslaviste e necessaria-

mente rivoluzionarie. Lo Czar presenle era, si, antigermanico innanzi di

ascendere al trono: ma la tragica morte del padre suo, i continui atten-

tati, contro i quali e coslretto a cercar rifugio nel fondo di una miserabile

borgata, i delitti orribili e 1'audacia ognora crescente dei nihilisti, lo nan

fatto tornare all'alleanza tedesca. Mentre egli non pu6 un solo istante

esser sicuro di non mcontrare fra i russi, che lo circondano, un assas-

sino; gli stranieri e i discendenti degli stranieri non partecipano in verun

modo ai misfatti della setta sfuggita finora ad ogni ricerca. Ecco qual

e la ragioiie del voltafaccia dello Czar. Alessandro III, si e accono che

il popolo russo, soprattutto le classi elevate, e caricrenoso, e non rac-

chiude entro al suo seno element! di rigeneraziorie. L' ultima guerra contro

la Turchia ha provato che la potenza della Russia era stala stimata ;il

di sopra del suo giusto valore, e che 1'Impero moscovita non e in grado
di tener fronte alia Germania o all'Austria. Gontro quest'ultima parti-

colarmente sono rivolti i furori panslavisti, de'quali si e fatto organo il

generale Skobelew. Si e calcolato che la Germania abbandonerebbe 1'Au-

Ncm XI, vol. IX, fasc. 762 48 II marzo 1882



754 CRONACA

stria, ove questa fosse attaccata dalla Russia: do sembra impossible.
Non foss'altro, 1'opinione pubblica non lo tollererebbe. In caso di vittoria

dell' Austria, questa diventerebbe una potenza formidabile tanto piii pe-

ricolosa, quanto jotrebbe
un giorno vendicarsi della sua infedele alleata.

Se poi la vittoria assistesse la Russia, questa, oltre ad annettersi le pro-

vince slave dell'Austria e gli Stati del Basso Danubio, tenderebbe natu-

ralmente altresi a toglierci Danzica e Koenigsberga. In ogni caso, essa

diventerebbe una potenza formidabile e assai incomoda per la Germania,
ammesso pure che questa si annettesse le province tedesche dell'Austria,

le quali riescirebbe estremamente difficile assimilare. II nostro Governo

ha gia da fare abbastanza per poter perisare ad assimilare e fondere iri-

sieme gli Stati e le province riunite dopo il 1866 e il 1870.

Egli e fuori di dubbio che i Russi rivoluzionarii fanno assegnamento

sopra un'alleanza con la Francia, diretta contro di noi e contro 1'Austria.

Da se sola, la Russia non potrebbe cosi per fretta muover guerra, prima
di tutto perche manca di danaro. Un'alleanza franco-russa avrebbe per

necessaria conseguenza la cooperazione delle due potenze germaniehe, alle

quali si unirebbe poi la Turchia, senza contare quelle potenze che, per

istinto, fanno sempre causa comune col piu forte. In una parola, noi non

possiamo tenere con fiducia rivolti gli sguardi Jail' avvenire. Sappiamo
benissimo che la lotta fra il Russo ed il Teutono, predetta dallo Skobelew,

dovra un giorno o 1'altro indispensabilmente avverarsi, e che a questo

risultato spinge fatalmente il fanatismo russo e pansla vista. Gome un ta!

fanatismo costrinse il defunto Czar a muover guerra alia Turchia, cosi

costringera pure Alessaridro III ad aprire una campagna contro di noi.

Gi6 la Germania prevede da un pezzo, ed e appuntp per questo ch'essa

si e collegata coll' Austria e messa d'accordo colla Turchia. Un'amba-

sciata straordinaria, con alia testa il principe Antonio Radziwill, cugino

dell'Imperatore, e stata spedita a Gostantinopoli per recare le insegne

dell'ordine dell'Aquila nera al Sultano, il quale ha ricevuto 1'ambaseiatore

cogli onori piii lusinghieri. E noto che il Sultano aveva gia dal canto

suo, mandato all' imperatore Guglielmo la decorazione dell'ordine del Nef-

tikar. II Sultano ha inoltre chiesto alia Germania una diecina di uffiziali,

non che parecchi funzionari civili, specialmente pei lavori pubblici, pel

dipartiraento del commercio e per 1'istruzione superiore. Per tal modo
la Germania coopera efficacemente al riordinamento interno della Turchia,

la quale per conseguenza offre uri campo assai esteso alia sua attivita

industriale e commerciale.

Del resto, e un gran pezzo che la Germania e preparata a una guerra
coniro la Russia; prova ne sia che lo Stato maggiore ha compiuto tutti

gli studii a ci6 necessarii. II confine orientale e da un'estremita all'altra

fiancheggiato da una linea ferrata strategica, alia quale fan capo cinque
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grandi linee provenienti dall
1

interno, piu una diecina di linee di secon-

d'ordine. In un batter d'occhio, pu6 dunque la Germania gettare sul

confine un esercito formidabile e invadere la Polonia prima che la Russia

trovisi in grado di opporle forze sufficient. In caso di guerra, si schie-

reranno al di la di Varsavia 300,000 tedeschi prima che la Russia possa
metterne insieme altrettanti. La nostra rete di vie ferrate ha teste rice-

vuto il suo eomplemento mediante un tronco di molta importanza, cioe

il metropolitano di Berlino. Questa linea, lunga soli 13 chilometri, ma
consisterite in quattro vie, attraversa Berlino da ponente a levante, unendo

insieme le dieci grandi linee, che ad essa fan capo. Senza fermate, senza

Irasbordo o altra qualsiasi perdita di tempo, i convogli provenienti da

tutte le parti della Germania possono cosi esser diretti verso il confine

russo, II metropolitano, inaugurato il 6 di febbraio, e un'opera gigantesca,

formante un immense viadotto di piu che 800 archi dagli 8 ai 50 metri

d'apertura. Quantunque sia in parte costruito di ferro e di pietra da

taglio, i nostri statistic! fan conto che dalla torre di Babele in poi non

vi sia stato edifizio che abbia assorbito tanti mattoni quanti il metropo-

litano di Berlino. La spesa occorsa, compresevi tre stazioni colossali,

ascende a circa 70 milioni di marchi, sebbene Fintrapresa sia stata mi-

rabilmente favorita dalle circostanzo.

Per quanto gli animi in generale siano a sufficienza preparati e ras-

sicurati, non e peraltro men vero che in essi rimane tuttora una certa

apprensione. La Russia ci ha da anni e anni abituati a tante sorprese,

che e possibilissimo sentire ad un tratto e con impetuosita scatenarsi la

tempesta. L'aroisla dei Sovrani, i buoni rapporti fra i Governi, e perfmo

certi interessi comuni e certi imbarazzi interni, non sono piu oggimai un

pegno di pace, non contano piu niente in questi tempi di rivoluzione, di

nazionalismo fanatico, e soprattutto di societa segrete.

II principe Bismark si e atteggiato ancora una volta ad arbitro del-

1'Europa. Francia e Inghilterra, a istigazione dei signori Gambetta e

Gladstone, eransi talmente impegnate a riguardo dell' Egitto da rendere

inevitabile un intervento armato in quelle contrade. Di concerto con

Austria, Italia e Russia, il principe e intervenuto in favore dello statu

quo, contrapponendo agl' interessi d' Inghilterra e di Francia gV interessi

di tutta Europa. Dinanzi a siffatto contegno dell'Europa intera, il partito

militare, che si era arrogato in Cairo il potere, si trovera costretto a non

mettersi in opposizione con gl' interessi europei e coi diritti acquisiti di certe

potenzein Egitto. La Germania, occorrendo, fara agire il Sultano, possessore

deU'alta sovranita e capo spirituale deir Egitto. L' Inghillerra e la Francia

non potranno certnmente non ravvisare in quest'azione del gran Cancelliere

un rimpicciolimento della loro posizione sulle rive del Nilo: ma se fossero

state costrette a iritervenire con le armi, non sarebb'egli, alia fin dei conti,
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insorta fra loro una contesa assai grave? Fu sempre cosa facile Vunirsi

insieme per una conquista, ma fu e sara sempre assai difficile il trovarsi

cTaccordo nella divisiorie delle spoglie opime. Le probabilita di guerra

scemeranno sempre quando tutte le potenze si trovino, a different! gradi,

interessate in una questione import-ante. Ora, non e egli preferibile che

le potenze europee, e in specie cristiane, trovinsi sempre d'accordo a

riguardo degli Stati musulmani? Gli affari d'Egitto, della Tunisia, del-

1'Affrica settentrionale e dell' Asia mioore rappresenteranno, come gia

rappresentano, una gran parte nelle question!, che agitano T Europa.

2. 11 signor di Schloezer e a Roma, impegnato in attivi negoziati col

Gardinale Segretario di Stato. Sarebbe affaito superflao il diffondersi sui

comment! messi fuori dai giornali circa la sua missione e le istruzioni

impartitegli. A noi deve bastare di scorgere nel suo invio a Roma la

prova che il nostro governo cerca di stabilire uri accordo con la S. Sede.

Che quest' accordo si voglia da esso far ridondare a suo vantaggio esclu-

sivo, la cosa s'intende di per se: ma e altresi possibile e anco sperabile

che, studiando la questione sotto tutti i suoi aspetti, il nostro Governo

giunga a compreridere come cio, che taluno tiene per vantaggioso, spesso

non sia tale, e come valga meglio procedere con franchezza, generosita e

confidenza, di quello che usare sottogliezze ed astuzie e andare in cerca

di poteri e facolta, le quali, per la responsabilita che traggono seco, pos-

sono da ultimo ritorcersi contro lui stesso. La confidenza partorisce la

confidenza e 1'annegazione. Fintantoche non furono oggetto di soverchia

diffidenza, fintanloche si lascib loro una liberta suffidente, i cattolici della

Prussia formarono il piu saldo sostegno della Corona e del Governo. Non
si stia dunque a stiracchiare, nou ci si perda in gretterie, e un'egual

situazione non tardera a ristabilirsi. I cattolici, statene certi, saranno i

piu serii collaborator! per la ricostituzione sociale ed economica del paese.

11 7 di febbraio essendosi fatto luogo nella seconda Camera del Landtag
alia prima lettura del progetto di legge politico-ecclesiastica, il cui te-

nore io vi esponeva nella precedente mi a lettera, neppure una voce le-

vossi a difendere i poteri discrezionali, che questa legge conferisce al

ministero. Gli oratori di tutti i partiti furono concord! nel dichiarare che

era impossible mettere a esecuzione le leggi di maggio, il cui rigoroso

disposto e inaccettabile ed esige revisione. Sola una parte dei conserva-

tor!, che non credono potersi giammai separare dal regnante ministero,

presero a difendere la legge, proponendo di restringere la durata a un

certo numero d'anni, nel corso dei quali sarebbe sperabile poter giun-

gere a una soluzione defmitiva. Allorche pero il centro si fece a chiedeiv

quando e come intendesse il Governo presentare le sue proposizioni per

la revisione delle leggi di maggio, il signor di Gossler, rninistro dei culti,

si rifiuto a porgere qualsiasi spiegazione. 11 linguaggio di lui e quello
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del giornali ufficiosi rivelano troppo chiaramente che il Governo non in-

tende per niente impegnarsi a una revisione, ma cerca invece di conso-

lidare i poteri discrezionali. Del resto il signor Gossler non fu troppo

felice nella sua esposizione. Dopo aver cominciato dair affermare che il

Kulturkampf era stato la ineluttabile conseguenza dello sviluppo storico,

egh fa appello allo spirito di continuita dell' amministrazione e alia si-

tuazione anteriore al 1848, che e quanto dire ravvisa il suo ideale nel-

1'arbitrio amministrativo e nell'assenza di guarentige legali. II ministro

sembra non conoscere la situazione, allorquando insiste sul malcontento

del clero e intanto pare che non si accorga dell' esasperazione delle po-

polazioni cattoliche. La Provincial Correspondent, alia sua volta, assi-

cura che il tempo presente non si presta in verun modo a una revisione

delle leggi di maggio: per lei, il potere discrezionale, con 1'arsenale

completo delle leggi di maggio tenute in riserva, presenta non minori

guarentige di quelle che present! la revisione delle leggi medesime.

La Camera ha rinviato il progetto a una Gommissione di 21 membri,

8 de'quali appartengono al centro. Questa Gommissione vi ha introdotto

grandi modificazioni, incominciando dal sopprimere 1' esame di Stato per

i preti, frattanto che il signor di Gossler ha dichiarato non volere il Go-

verno rinnnziarvi. II ministro si e altresi opposto. alia soppressione di

ogni penalita contro la celebrazione del santo Sacrifizio e contro 1' am-

ministrazione dei Sacramenti. All' ultimo momento, il Governo sembra

prepararsi a far passare il progetto con 1'aiuto dei nazionali e dei cori-

servatori, afline di poter respingere le modificazioni, che il centro e co-

stretto a domandare. In una parola, a giudicarne dal contegno del ministro

dei culti, e impossibile ammettere che il Governo sia animato da vero

spirito di conciliazione. Dico conciliaziorie, quantunque sarebbe piu esallo

il dire da spirito di giustizia e d'equita. I cattolici, infatti, non chieg-

gono se non che la reiutegrazione dei diritti imprescrivibili, che son loro

guarentiti dalla storia, dai trattati internazionali, dagl'impegni solenni dei

Sovrani, e dalla Gostituzione. Ad ogni modo, giova sperare in un risul-

tato favorevole, dappoiche il centro non ha esitato ad accordare al mi-

nistero un voto, se non di fulucia, almeno di benigna accoglienza, e che

i piii de'suoi membri ban votato pei fondi segreti del ministero.

3. II signor di Gossler prosegue a non mostrarsi favorevole ai diritii

dei cattolici. Avendo la maggioranza cattolica della citta di Krefeld do-

mandato la soppressione delle scuole miste e il ripristinamento di scuole

confessionali, ii ministro dei culti ha opposto .un deciso rifiuto, quantunque

la situazione presente sia assolutamente intollerabile. I fanciulli cattolici,

infatti, costretti a frequentare le scuole miste sono giornalmente insultati

nelle. loro credenze, e non ricevono che un' istruzione religiosa di gran

luiiga insuffic'iente. A Rees, il municipio si era provato a riaprirc la scuola
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superiore, ma il signer di Gossler ne lo ha imped ito, perche gli statuti

eontenevano un paragrafo portante che in materia religiosa il Vescovo

avrebbe liberamente esercitatoia propria autorita sulla rammentata Scuola.

II Sinodo generale dell'Annover ha fatto teste ristampare la raccolta

di cantici che, al pari di tutte le altre consimili, gode presso i prote-

stanti d'una certa autorita dommatica. In delta raccolta e stato per la

]>rima volta soppresso il verso, in cui si supplica Iddio di preservare i

protestanti dall'essere assassinati dal Papa e dal Turco. E questo evi-

dentemente un progresso, quantunque per ottenerlo ci siano voluti me-

glio che tre secoli.

Pochi anrii sono, nella borgata interamente cattolica di Rheinbrohl si

stabiliroiio alcune famiglie protestanti. II 15 del caduto febbraio essendo

^enuto a morte il figlio d'un operaio protestante, 1' autorita civile do-

mando di potere il giorno dopo suonare le campane della chiesa per la

tumulazione del cadavere. II Consiglio municipale e il Consiglio di fab-

briceria opposero un unanime rifiuto, perche, rammentandosi di certi

esempii, i protestanti avrebbero, con 1'appoggio dell' amministrazione, po-

Uito dedurre da essi un diritto sulla chiesa. Arriva nel frattempo il lan-

drath (sottoprefetto), e intima al municipio di cedere. Nuovo rifiuto di

quest' ultimo. II landrath allora ritorna il 22 con una compagnia d'infan-

teFia e sette gendarmi, fa sfondare a forza d'asce la porta della chiesa,

& ordina che si suonino le campane per uri'ora intera. Poiche tanto il

Gonsiglio di fabbriceria quanto il municipio protestano di nuovo contro

la violazione de' loro diritti, il landrath fa arrestare e ammaneitare due

de'loro membri, e li geita nel carcere del distretto. Gome ognun vede,

I! ultimo dei protestanti ha sempre a sua disposizione le autorita tutte

e Fesercito, quando gli piace di esigere qtialche cosa dai cattolici. La

forza ormai prevale al diritto. II Gonsiglio municipale e il Gonsiglio di

fabbriceria di Rheinbrohl han portato 1' affare diaanzi ai tribunali, e nes-

suno dubita che la sentenza non sia per essere ad essi favorevole : ma
alle autorita, che han proceduto contro di loro, non ne verra per questo

gran danno
;
saranno biasimate lemme lemme, e alia prima occasione ri-

cominceranno daccapo. Allorquando accade di dover sotterrare un cat-

tolico in localita protestante, nessuno pensa a domandare che si suonino

te eampane della chiesa protestante, lo che verrebbe incontrastabilmente

iiegato. In ogni caso, e ammesso pure che il diritto assistesse i cattolici,

le>atitoritk civili e militari non si presterebbero giammai a cosi fatta ese-

(mzione contro una comunita protestante.

4. II Governo aveva designate, come persone a lui grate, parecchi dei

eandidati iscritti sulla lista, che eragli stata sottoposta dal Gapitolo di

Breslavia
;
ma a riguardo di uno di questi candidati erasi espresso in tali

termini da imporlo, per cosi dire, al Gapitolo. Quest' ultimo per6, non vo-
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lendo stabilire un precedente, ha lasciato trascorrere il termine assegnato

dai regolamenti senza devenire all'elezione, affine di lasciare alia S. Sede

la cura di provvedere alia sede di Breslavia. II S. Padre pertanto, dopo

essersi inteso col Governo, ha nominato alia dignita di Principe vescovo

di Breslavia monsig. Herzog, proposto di S. Edwige in Berlino ; e in

virtu di un accordo consimile, ha nominato altresi il nuovo Vescovo di

Osnabriick nella persona di monsig. Hoeting. Ambedue le diocesi possone

esserne lietissime ; migliori scelte non potevano farsi. Quanto pero al

vacante seggio episcopale di Paderborna, si frappone finqui un ritardo

no labile a provvedervi.

II Governo ha autorizzato parecchie comunita ospitaliere ad ammet-

tere tra i 40 e i 200 nuovi membri. Provvedimento, al certo, lodevole;

ma ahime! non si parla per anco ne di restituire i seminari al clero,

ne di riaprire le porte della patria ai 1000 o 1100 preti sbanditi m
forza delle leggi di maggio.

La comunita delle Suore Orsoline di Duderstadt e partita, non ha

guari, per la diocesi d'Armidale in Australia, lasciando solo in Inghil-

terra, ov'erasi rifugiata, un picciolissimo numero de'suoi membri.

5. La seconda Camera della Baviera ha appro va to parecchi progetti

e proposte destinate a porre un freno alia politica anticattolica del sig. di

Lutz, presidente del consiglio, ministro dell' istruzione pubblica e $ei

culti. La Camera si e piu specialmente pronunziata contro il sistema

delle scuole miste, cosi desolarile per 1' educazione religiosa. Adesso ^pero

si annunzia che il re Luigi II, il quale si tiene nascosto in una tenuta

isolata delle Alpi bavare e da anni e anni non comunica con anijw

vivente, ha scritto un biglietto al sig. di Lutz per assicurarlo della sua

piena fiducia e gratitudine, ed esortarlo a perseverare nella via seguits.

fino ad oggi.

Nella seconda Camera del granducato di Baden il sig. Elstaetter, mi-

nistro delle fmanze ed ebreo, ha confessato che da dieci anni esisteva

un disavanzo nel bilancio, e che finqui lo si era tenuto nascosto a lorza

di maneggi di scrittura. Che dovra dirsi allora del parlamentarismo

moderno, il quale si vanta di esercitare un sindacato cosi scrupaloso -in

punto di finanze? D'altra parte non e da dire che la Camera del .Baden

avesse sempre avuto una maggioranza liberale e decisamente cattoliea, e

che solo si fosse cambiata dopo le elezioni dell' anno scorso. Ecco ii per-

che il sig. Elstaetter si e trovato costretto a confessare finalmente la

mala gestione delle finanze.

6. II di 11 gennaio mori a Colonia, ov'erasi ritirato, il sig. Schwann s

un tempo professore nell' university cattolica di Lovanio e in quella di

Liegi. II sig. Schwann, nato nel 1810 a Neuss (Prussia renana), aveva

fatto i suoi studii a Bonn a Wurzburgo e a Berlino, ma non pole giam-
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mai ottenere una cattedra in Germania, perche era un eccellente catto-

lico. Non per questo il sig. Schwann cessa di essere una gloria della

Germania, un naturalista, il cui nome si e reso immortale per la teoria

del sistema cellulare ed altre scoperte, che hanno introdotto importanti

rlforme nelle scienze naiurali.

AVVERTENZA

Ancora quest' anno, come i precedents, ci proponiamo d'inviare ai singoli

Monasteri di sacre Vergini che soccorriamo, Z'ovo di Pasqua, ossia una carita

che consoli un poco, nella bella festa del? alleluia, la poverta loro. A quest'effetto

ci rivolgiamo alia pieta dei cattolici, pregandoli di aver compassione delle mi-

serie che affliggono sempre piu 'questi asili di anime tanto degne di onore e

di riguardo. Pensino che abbiamo da dugentolrenta Comunita, tutte spropriate

di beni dalle nnove leggi, e ridotte a languire in ogni maniera di privazioni.

La causa divina, per la quale queste vittime delVamore celeste patiscono tanti

mali, ed il merito preclaro che si acquista con Dio chi viene loro in aiuto, ci

sembrano motivi di somma potenza ad eccitare il cuore d' ogni vero cattolico.

Percib non insistiamo di piu; e nutriamo fiducia di vedere anche in quests

contingenza la prova palpabile della grande carita che fiorisce e fruttifi.ca

neWItalia credente.

ERRATA . CORR1GE

p. 628, lin. 19, Alessandro HI che Alessandro III e cosi prevalendo in essa sul

Loris-MelikofT, che questi
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torio Arpinate III. Antico peso recentemente trovato

IV. Due tazze di vetro spiegate 719

SCIENZE NATURALI 1. II vero, intorno air insalubrita dei

cimiteri 2. La premsione degli uragani 467

CRONACHE CONTEMPORANEE

Dall'8 al 30 dicembre 1881.

I. ROMA (Nostra corrispondenza)
-- Gli ebrei osservanti con-

tinuano anche ora ad osservare la Pasqua sanguinaria. Que-
sta loro osservanza e ora piu facile e men pericolosa die nel

media evo. II talmudismo padre del massonismo. Samuele ebreo

rivela die nella Pasqua giudaica non solo si mangia ma si beve

il sangue cristiano; e con esso si benedice la mensa. Perche gli

ebrei si tengano obbligati in coscienza a tali osservanze ... 107

II. COSE ROMANE 1. Decreto e Solennita della Canoniz-

zazione di quattro Beati, il dl 8 dicembre, in Vaticano 2. Lar-

gizioni del Santo Padre Leone XIII ai poveri di Roma
3. Discorso del Sommo Pontefice all'Episcopate convenuto in

Eoma per la Canonizzazione 4. Favore conceduto da Sua
Santita al pellegrinaggio francese 5. Udienza particolare ai

pellegrini di Spoleto; discorso del Santo Padre 6. Parole del

principe Bismark circa le ragioni per ristabilire una Legazione

prussiana presso la Santa Sede 7. Discussioni di giornali

ufficiosi di Berlino sopra le presenti condizioni del Papa in

Eoma; proposte d' un componimento sotto la garanzia delle Po-

tenze europee interessate 8. Notizie d'una probabile istituzione

della rappresentanza del Governo inglese presso il Santo Padre;
discorso di Monsignor Vaughan vescovo di Salford alia asso-
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ciazione cattolica di Manchester 9. Piibblicazione dell'mdi-

rlzzo del Sacro Collegia al Santo Padre pel S. Natale; e della

gravissima risposta di Sua Santita Pag. 113

Dal 31 dicembre 1881 al 12 gennaio 1882

I. ROMA (Nostra corrispondenza)
- -

Ogni anno gli ebrei cer-

cano un bambino. Cacciati percio da molti luoglii. Orso di Sas-

sonia venditore di sangue cristiano. Suo passaporto legalizzante
il sangue. Perclie questo sia buono, bisogna che il bambino muoia
nei tormenti 219

II. COSE ROMANE 1. Udienze del Santo Padre al Corpo

Diplomatics presso la Santa Sede 2. Impressione prodotta
dal discorso di Leone XIII al S. Collegia, la vigilia del S. Na-
tale 3. Discussioni di giornali prussian\ e viennesi intorno

alia Quistione romana 4. Minacce della Post pel caso che il

Papa non costringesse il Gentro del Parlamento germanico a

sottomettersi al Governo 5. Proposte e disegni per la rispon-

sabilita politica del Papato ; parole del Bismark nel 1874 6. Spe-
ranze della Provinzial Gorrespondenz per la pacificazione della

Cliiesa in Prussia 7. Notizie ^e7/'Agenzia Havas circa le trat-

tative condotte a Roma dal Dott. Busch; savie rifiessioni del

Reichsbote; riserve ^//'Allgemeine Zeitung 8. Eknco di libri

condannati e posti a/Hndice; nuova definizione della S. Congre-

gazione circa i libri che ebbero il dimittatur 225

III. COSE ITALIANS 1. Conclusione e firma d'un trattato

di commercio con la Francia 2. Eitorno dei Eeali di Savoia

in Poma; accoglienze loro fatte dal partito monarchico 3. Ria-

pertura delle Camere; seclule inutili 4. Attentato d'un Mac-
caluso contro il Depretis nella Camera 5. Discorso del Ttismark

nel Parlamento di Berlino circa il liberalismo che tende a re-

pubblica, e circa le condizioni dell' Italia e della Dinastia Sa-

bauda 6. Discorsi del Sonnino e del Minglietti circa la Politica

esterna; risposta del Mancini nella tornata del 7 dicembre

7. Assalti al Baccelli che va salvo per I'aiuto del Crispi 8. Di-
cerie di partenza del Papa da Roma ; spavolderie e programma
del Diritto 234

IV. COSE STRANIERE Prussia (Nostra corrispondenza)
-

1. Concetti politici c- religiosi del principe Bismark. Sua po-
sizione dirimpetto al centro e al signor Windihorst; suoi pro-

getti di ricostituzione sociale; negoziati con Roma; insediamento

di Monsignor Kopp a Fulda 2. Pregiudizii protestanti
-

3. Opere cattoliche 4. Lotta dei cattolici in Baviera 5. Cause
del movimento antisemilico 6. Notizie letterarie. . . 244
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Dall
1

12 al 26 gennaio

I. ROMA. (Nostra corrispondenza) I. Angela ebreo descrive

I'assassinio da lui non veduto. Come quinci si dimostri V uso,

tra c/li ebrei, di tali assassinii. Come il sangue debba essere di

un bambino ucciso nei tormenti. Isaac di Colonia, Enselino di

Cast-el Gavardi, Eizzardo di Brescia ebrei venditori e compra-
iori di sangue cristiano nel secolo XV. Pag. 353

II. COSE ROMANS 1. Btatificazione dei Venerabili Alfonso
de Orozco e Carlo da Sezze 2. Decreto sopra le lezioni del

Divino Ufficio nella festa di S. Tommaso d'Aquino 3. Udienze

del Santo Padre alia Duchessa di Madrid, al Kedive d'Egilto

Ismail, ed al principe di Filrstemberg 4. Corona dei Torinesi

alia tomba di Pio IX 5. Favole d'un corrispondente dello

Standart, circa un stipposto suo colloquio col Nunzio della Santa

Sede a Vienna; mentite opposte ^a//'0sservatore Romano 6. Au-
torevoli giudizii circa la politica religiosa di Leone XIII
7. Otnaggio di G-uglielmo I imperatore d'Alemagna al Sommo

Pontefice, nel messaggio della Corona al Landtag della Prussia

8. Tcsto degli articoli della legge del 4 maggio, contro cui fu
ammessa a discussione una proposta del Windthorst 9. Legge

proposta dal Windthorst al Reichstag, per T abrogazione d'una

delle Leggi di Maggio, e dei relativi provvedimenti di Polizia,

contro I'esercizio non autorizzato degli uffici ecclesiastici 10. Di-

battimenti, e voto del Reichstag, a favore di tal proposta
11. Esposizione di motivi e scliema di legge per poteri discre-

zionali al Governo prussiano circa I' applicazione delle leggi di

Maggio 362

III. COSE STRANIERE Inghilterra (Nostra corrispondenza)
-

1. Stato poco soddisfacente delle cose si interne come esterne

2. Gravi apprensioni ispirate dalTagitazione irlandese 3. Dis-

ordini nella Ghicsa anylicana a causa del ritualismo 374

IV. SVIZZERA (Nostra corrisponden/a) 1. (Friburgo) Nuovo
attentato delFautoritd federate contro la sovranita del cantone

2. Piielczione di tutti i membri del Consiglio federate. Guerra

dei radicah contro le Suore insegnanti 3. (Ticino) Decreto

delle Comere federaliper metiere sotto tutela il cantone 4. (Fri-

burgo) Espulslone dal territorio cantonale di Maristi e Cappuc-
cini francesi, decretata dal Consiglio federale 379

Dal 27 gennaio al 8 febbraio

I. ROMA (Nostra corrispondenza) Tobia medico ebreo ruba

H fanciullo, il 1475 anno di giubbileo ebraico. Negli anni di
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giubbileo gli ebrei hanno bisogno di sangue fresco. Negli dltri

anni bvsta il sangue polverizzato. Turba di ebrel trafficanti in

Venecia di sangue cristiano . . Pag. 472

II. COSE ROMANE 1. Solenne Beatificazione del V. Umlle

da Bisignano 2. Letters Apostoliche del S. Padre agli Arci-

vescovi e Vescovi delle province ecclesiastiche di Milano, Torino

e VerceUi intorno alle polemiche dottrinali nelle effemeridi

3. Breve di Sua Santita ai promotori d'un pellegrinagglo di cat-

tolici spagnuoli a Roma 4. Dicerie e mentite circa il carat-

tere di tal pellegrinaggio e le disposisioni del Governi di Spa-

gna e d'Italia 5. Mentita ad una favola circa il Nunzio

di Baviera 6. Dichiarazioni di varii giornali ufficiosi prus-
siani circa la possibilita delU abrogazione delle leggi di Maggio;
avvertenze della Germania 7. L'iscrizione del catlolici nelle

nuove liste elettorali. 479

III. COSE STRANIERE (Francia) 1. II Ministero dei com-

messi di Leone Gambetta dura 72 giorni; buoni disegni del Cam-

penon ministro per la guerra 2. Propositi e decreti di P. Bert

contro l-istrusione religiosa e la Chiesa cattolica 3. Vendita

preparata dei gioielli della Corona 4. Risultato delle elezioni

di Senatori amovibili, compiute I'8 gennaio 1882 5. ]\lorte

delTHerold, prefetto di Parigi; gli succede il radicale Floquet -

6. Tumulto di comunardi per I' anniversario della morte del

Blanqui 7. Riapertura delle Gamere il 10 gennaio 8. Es-

posizione di motivi e proposta di legge del Gambetta, per la re-

visione della Costitusione e lo scrutinio di lista 9. Scompiglio
e polemiche sopra questo schema di legge 10. Nomina ed atti

di una Commissione di 33 Deputafi per lo schema sopra la re-

visione della Costitusione e lo scrutinio di lista; abbcccamento

di essa col Gambetta 11. Dibattimenti nella Camera circa lo

schema del Gambetta che e pienamente sconfitto --12. Dimis-

sione del Gambetta 13. Nuovo Ministero formato dal Frey-
cinet 493

IV. PRUSSIA (Noslra corrispondenza) 1. Regio rescritto del

4 di gennaio 2. Proposta Windhorst 3. Poteri discrezio-

nali dei ministri a riguardo dei cattolici 4. I fanatici della

persecuzione 5. II bilancio e la popolasione 6. La questione
sociale e fa finanza 7. // male scolastico 503

Y. SVEZIA (Nostra corrispondenza) 510

Dal 8 al 23 febbraio

I. ROMA (Nostra corrispondenza) Interrogator io di Mose il

Vecchio. In ottanta anni di vita egli sempre si servi in Ger-
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mania ed a Trento di sangue cristiano. Necessita di questo san-

gue nei riti ebraici. Che questo sangue dee essere di un fanciullo

maschio ed ucciso nei tormenli. E perdie Pag. 605

II. COSE ROMANS -- 1. Scopo e limiti della missions del

signor Von Schlozer presso la S. Sede --2. Schema dei poteri

discrezionali chiesti dal Governo prussiano per la mitigazione del

Kultur-kampf
-- 3. Pubblicazione dell'Enciclica : Etsi Nos del

15 febbraio; giudizii e congetture dei diarii liberali di Roma
4. Discorso del 8. Padre ai EM. Parrochi di Roma, e Predi-

catori quaresimali 613

III. COSE ITALIANS 1. Promulgazione della nuova legge

elettorale 2. Inviti ai cattolici per farsi inscrivere nelle liste

degli elettori 3. Condizioni richieste per essere riconosciuto

elettore 4. Sfacelo dell'antica Destra parlamentare 5. Fa-

vole (M/'Opinione circa una congiura del Gambetta e di Mon-

signor Czacky 6. Circolare attribuita al Mancini sopra le

condizioni del Papato 7. La Camera approva una legge per
lo scrutinio di lista nett' elezione dei Deputati 8. Provvedi-

mento a lutela dei diritti della minoranza 9. Proposta del

Crispi per un grasso stipendio ai Deputati. 621

IV. COSE STRANIERE Cose d'Oriente 1. Ridestamento

del Panslavismo e della Quistione d' Oriente 2. Screzio diplo-

matico fra l
}

Austria- Ungheria e la Rumenia per la navigazione
sul Danubio 3. Appello ed indirizzo di Notabili Bosniaci allo

Czar Alessandro III contro 1
J

Austria 4. Bando del Feld-

Maresciallo Dahlen per intimare la coscrizione militare nella

Bosnia ed Erzegovina 5. Sollevamento dei montanari del

Crivoscie presso Cattaro, neH'Erzegovina e nella Bosnia

6. Discorsi bellicosi del Generate russo SJcobeleff contro VAustria
e la Germania 627

V. SVIZZERA (Nostra corrispondenza)
-- 1. (Friburgo) Con-

troversie fra il Governo cantonale e il Consiglio federale in

conseguenza dell'espulsione de'Maristi e Cappuccini francesi,

rifugiati sul territorio friburghese. 2. (Ticino) Risultato del-

rinchiesta amministrativa ordinata dal Consiglio nazionale in-

torno alle ultime elezioni. Disegno di legge, portante modificazione
in materia penale, evidentemente diretto contro i cantoni catto-

lici. 3. (Berna) Carcerazione di tre sacerdoti del Giura, im-

pufati d'esercizio illeyale di funzioni ecclesiastiche. Ulteriori

prodezze del sig. Bouchat, prefetto delle Franclies Montagnes.
-Fiasco toccato al parroco intruso Bets > 634



DICE

Dal 24 febbraio al 9 mam

I. ROMA (Nostra corrispondenza) Arti degli ebrei per con-

servare il segrcto sopra i loro nefandi misteri. Si dimostra cho

anche adesso gli ebrei fanno la Pasqua come nel Medio evo.

Rivelazioni di un exrabbino Moldavo sopra I'uso nel 1803 del

sangue cristiano in tutti i ghetti di Oriente Pag. 732

If. COSE ROMANE 1. Quarto anniversario dell'esaltazione

di Leone XIIf al Sommo Pontificate 2. Largizione di Sua San-

tita ai poveri di Roma 3. Udienze ai Rappresentanti deUe

Corti straniere presso la Santa Sede 4. Ricevimento di pel-

legrini cattolici del Belgio in Vaticano ; discorso del S. Padre

alii 26 febbraio 5. Anniversarii del natalizio di Sua Santita,

e della sua Incoronazione ; indirizzo dell'E.mo Card. Di Pie-

iro; discorso del Papa al S. Collegio degli E.mi Cardinal!, il

di 1 marzo 6. Cappella Papale alia Sistina -- 7. Dichia-

razioni c?e7/'0sservatore Romano e del Siglo futuro circa il pel-

legrinaggio de' cattolici spagnuoli a Roma - - 8. Lettera del-

VE.mo Card. Jacobini, segretario di Stato, al Card. Moreno

Arciv. di Toledo, pei pellegrinaggi diocesani della Spagna -

9. Dichiarazioni ufficiali al Parlamento inglese circa le pratiche

confidenziali del sig. Errington pel ristdbilimento d'una Lega-
zione Britannica presso la Santa Sede -- 10. Congratulazioni

del Santo Padre colla Regina d
}

IngMterra rimasta illesa da

un attentato contro la sua vita 739

III. COSE STRANIERE PRUSSIA (Nostra corrispondenza)
-

1. L'agitazione panslavista e I'Europa occidentals. Inghilterra e

Francia in Egitto 2. La missione del sig. di Scliloezer a Roma,
e il nuovo progetto di legge politico-religioso 3. Persecuzioni

4. Nomine di Vescovi; Ordini religiosi
-- 5. La Baviera e il

granducato di Baden 6. Morte d'uno scienziato cattolico . 753
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