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DI UNA LEGA ANTIMASSONICA

PARTE TERZA

L'ORGANISMO E LA PROPAGAZIONE

Ad ogni sorgere del capodanno siam soliti offerire a chi ci

legge, insieme cogli augurii piu cordial! di cristiana prosperity

la considerazione di qualche argoraento, clie si adatti alia con-

giuntura di un anno che finisce e di un altro che principia. N&

possiarao certo mancare di farlo, anche in sul cominciare di

quest' anno novello, quanto agli augurii, che a tutti i benevoli

e gentili associati e lettori nostri porgiamo felici, il piu che

sia dato desiderare. Ma per ci6 che riguarda 1'argomento, ab-

biam creduto di non averne altro piu opportuno, del corapimento

del trattatello intorno alia lega antiraassonica, che in due dei

precedent! quaderni abbiamo preso a pubblicare.

L'anno 1886 6 spirato ed il 1887 nasce, fra le oppression!

che la setta imperante aggrava sempre piu sul collo dell' Italia:

e non v'6 sciagura di ordine materiale o morale che essa non

minacci di attirarle sopra, e dalla sfrenata sua tristizia non sia

da temere. Come negli ultimi quattro mesi decorsi, col pretesto

della guerra al clericalismo, essa sia imbaldanzita, ognuno lo

sa. Quello che, sotto questa guerra a tutto ci6 che e sacro, si celi,

non vi avrebbe ad essere uomo di buon senno che non 1'intenda.

L'odierno scatenamento delle ire sue codarde contro la religione,

che & bene nazionale, accenna a mali peggiori, che essa in ruina

del paese medita e prepara. Onde il meglio che ci sembri dover

suggerire, a rimedio dei present! ed a scampo dei futuri, 5

1
Veggasi il precedents volume, pag. 641 seg.
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proprio che gl'Italiani onesti e cattolici si stringano infascio;

ed alia lega infernal e, sfolgorata dal grande Pontefice Leoue XIII,

oppongano la santa lega che egli ha inculcala, la quale, nel

noine di Dio e per la salvezza della patria e della civilta, puo-

ancora tornare di sommo valore.

E noi senz'altro passiamo a terminare lo svolgimento della

fattane proposta, che ci e parsa la piu couveniente e salutifera.

strenna la quale presentar loro si possa.

I.

Ognuno che abbia considerate la qualita degFiinpegni, ossia

degli obblighi, che si hanno da prendere da chi vuole far partd

della lega antimassonica, si dev'essere persuaso che questi, tutti

insieme, abbracciano i inezzi piu poderosi per fiaccare la setta

e ridurla agli estreini. Di fatto mirano essi a toglierle il piu

che sia possibile di adepti, pel presente e pel future, a meno-

marne gl'influssi malefici sui Governi e sulle popolazioni, ed a

tagliare i nervi alia sua anticristiaua operosita. Ond'e che il

concetto di questa lega e stato divisato a meraviglia bene; e

nella pratica niente lascia a desiderare.

Ma non e" meno ingegnosa, avvegnache sciolta e corrente, la

forma del suo organismo, del quale ecco 1'idea.

Tre sorte di membri e due sorte di comitati compongono la

lega. Membri semplici, raenibri dichiarati e membri attivi.

I semplici vi aderiscono firmando il primo impegno, espresso

in un foglio cosi concepito: lo, N. N. mi obbligo al cospetto

di Dio e sull'onore, di non mai affiliarmi alia massoneria, ue ad

alcuna simile societa secreta (o ad uscirne se per disgrazia vi

ibssi entrato). > II foglio porta sotto la formola e il sigillo della

lega, il quaie ha per emblema la croce, col motto In hoc signo
vinces. Tanto il nome di Dio, quanto la croce si vogliono, in-

Tocato Funo ed evidente 1'altra, quale pro testa contro la demo-

niaca rabbia, che ha la setta, di bandire da ogni cosa Dio e la

religione.

I membri dichiarati invece aderiscono nel mode stesso a tutti
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gl' impegni della lega. Gil attivi poi aggiungono a questi, per

di piti, 1'obbligo di propagare la lega.

In ogiii luogo, borgo o citta, ove sia stabilita la lega, si

stabilised ancora un comitato di propaganda locale, che deve

tfssere costituito da cinque o died raembri attivi. II centrale

si fissa nelle citta, che sono capi di province o di regioni, e

veuti meinbri attivi hanno da fonnarlo. Questi comitati poi

hanuo ciascano gli uffizii loro, di cui, come altresi delle uiinime

tasse per sostenere le spese, tratta particolaruiente il Manuals.

Di questi uffi/di per altro uno e la diffasione dei libri ed opu-

scoli antimassonici, i quali costanteinente si pubblicano per cura

della lega e si spacciano a tenuissimo prezzo, od ancora si danno

in regalo, per seguire ii suggerimento del santo Padre Leone XIII:

Strappate alia inassoneria la maschera di cui si copre e fatela

vedere qual e in s& stessa. >

II.

Quanto alia priina istituzione della lega in un paese, il Ma-
nuale fa assegnamento sopra i giornali che vogliano aderirvi

;

e certamente vi aderiranno i cattolici. Questi la daranno a co-

noscere, e ne favoriranno la diffusione. Per effetto ne verra

sabito, che persone particolari e corpi raorali piglino a cnore di

propagarla, disseminando il Mann-ale medesimo, ed eccitando

molti a fame parte. Tutte le associazioni cattoliche possono

divenire operosi centri di tale propaganda, gl'istituti di edu-

cazione, i collegi e via dicendo. Qualora si procedesse collo zelo

che la natura della causa richiederebbe, rnolto agevolmente si

raccoglierebbero a migliaia gli aderenti o membri dei varii

gradi, in ogni ordine ed eta, d' uomini e di giovani. Perocche,

come altrove abbiamo detto e va sempre tenuto a mente, la

inassoneria, anche laddove ha il predominio e cornanda a bac-

chetta, e formata da un minimo numero di cittadini, ed e piu

forte per la debolezza od ignavia delia massa, che per virtu

propria. Oltre di che, col manifestarsi in tante guise, e caduta

in discredito; e basta in genere farla conoscere alia moltitudine,
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per farla detestare. E noi pensiamo che in nessun paese siano

cosi universal! queste buone disposizioni della generalita del

popolo, come nell' Italia e nella Spagna.

Per questa via dunque tornera agevole piantare la lega in

ogni luogo, ove sia un gruppo di uomini zelanti del pubblico

bene; quando pero siasi anzi tutto in qualche citta composto

un primo coraitato centrale, da cui parta il prirao impulse e da

cui si possano ritrarre i Manuali e le altre stampe oecorrenti.

In questa impresa tutto sta a coininciare. Piu si spargeranno

le copie del Manuale, e piu si troveranno adesioni ed i membri

della lega si moltiplicheranno a schiere. Se non che sarebbe a

desiderare, che anche fra noi si aumentasse la biblioteca popolare

antimassonica, e per le persone colte si stampassero opere come

quelle di Amando Neut o di Claudio Jannet, la cui diffusione

& cosi teinuta dalla setta, pei fatti e pei docuraenti che svelano.

Da queste opere, come altresi dalla ponderosa del P. Deschamps,

Les societes secretes et la societe e dai recenti volumi di Leo

Taxil e del Drumont, si potrebbe ricavare copiosa inateria, per

comporne opuscoli adatti al popolo, non solamente, ma eziandio

alle persone del medio ceto, che sono le piu esposte a dar nelle

panie dei fratelli massoni. Oltre di che il giornalismo cotidiano

della setta altra tale e tauta inateria somministra, col racconto

delle sue inaprese, colle sue besteminie, colle sue confession],

colle sue invettive e colle sue cronache, a chi ami fame rac-

colta, che essa non pu6 giammai venir meno all'uopo di con-

fonderla e smascherarla.

Naturali propagator! poi della lega antimassonica, quanto allo

spirito, sono coloro ai quali prima di ogni altro il Santo Padre

Leone XIII ha commessa la cura di purgare la societa cristiana

dalla pestilenza della setta, cioe i Vescovi ed il clero. Pre-

ghiamo e supplichiamo voi, venerabili fratelli, diss'egli nella

sua Enciclica, che cooperiate con noi, ad estirpare questo rio

veleno, chellargamente serpeggia in seno agli Stati. Opera fa-

ticosa di certo, nella quale tuttavia, partecipe e compagno delle

fatiche vostre, avrete specialmente il clero. Ma poscia vengono
essi pure i laici, che egli invito ad unirsi per quest'effetto col-
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1' Episcopate e col clero. Una causa cosi bella e di tanta im-

portanza richiede altresi 1'industria cooperatrice di quei laici,

che aH'amore della religione e della patria congiungono probita

e dottrina. >

L'invito od appello del Santo Padre fu singolarraente accettato

nel Belgio, ove i cattolici sanno con tanta bravura combattere e

vincere pro Deo et pro Patria. Se il Papa eccita i Vescovi a

valersi dell' opera nostra, dunque ordina a noi laici di prender

parte alia guerra ; esclamo, fra gli applausi universal!, il Thery,

nel Congresso dei Cattolici del Nord 1'anno 1884. E la voce sua

non and& vana. I belgi intesero, che tutte le loro associazioni,

tante di nuraero e cosi varie di scopo, potevano ottimamente,

riinanendo quali erano, aggregarsi alia lega antimassonica. E
ne diede 1'esempio Y Unione nazionale, composta di oltre die-

cimila inembri, a.cui si debbono le ultime elezioni cattoliche,

la quale tosto s'incorpor6 nella lega, aggiungendo al suo fine

primitive quello pure di combattere la massoneria. II che essendo

stato riferito dal conte di Eobiano, vicepresidente delPC/m'owe,

al Santo Padre, in un' udienza che gli concesse, non solamente

ebbe approvazione pienissima, ma fece soggiungere a Sua Santita

queste memorabili parole : Dite ai membri dell' Unione nazio-

nale, che avete visto il Papa, ed il Papa vi ha risposto, che be-

nedice 1' Unione e si consola di quel che fa. II Papa ha parlato.

Egli ha indicata la massoneria quale grande nemica della so-

cieta; combattendola, voi lavorerete efficaceuiente in pro della

Chiesa.

III.

Accennammo da principio alle raccomandazioni fatte dall'As-

semblea generate dei comitati cattolici di Francia, adunata in

Parigi, il maggio di quest' anno, acciocche la lega antimassonica

si diffondesse con ardore; e quelle fatte nelPottobre dal Con-

gresso internazionale cattolico di Liegi.

Ora qui ci piace dare un sunto della relazione che vi lesse

il P. Rcgnault, quello stesso che da prima avea offerto in Roma
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al Santo Padre il ManuaJe della lega, se n'era inteso da lui

encoraiare 1'idea ed al quale fu indirizzato il Breve di incorag-

giamento e di lode, da noi riportato. Questo sunto servira come

epilogo di quanto abbiaino finora esposto e speriamo giovi a de-

stare gli animi dei buoni, ma sonnacchiosi, in Italia.

La necessita di guerreggiare la massoneria e manifesta e

premente; disse il relatore. Ma chi non vede che poco si fara r

se ncn ci studiamo di rendere la guerra popolare, generate*

disciplitmta?

Due punti sono per cio capitali. llluminare la massa del

popolo cristiano delle citta e delle campagne, ingannato pur

troppo snl conto della massoneria, la quale esso crede innocua-

o ancora benefica; e conseguentemente senza scrupolo, nelle

elezioni, da il voto pe'suoi adepti, ne legge i giornali e ne

favoreggia le empiamente ipoerite imprese. Eccitare questi cri-

stiaui, meglio illuminati, agli atti pratici, non pure negativi

di concorso alle opere della setta, ma positivi contro queste.

Or bene : a tale doppio scopo mira la lega antimassonica, coi

mezzi che propone e cogli uomini di cui si vale.

I mezzi sono di tre specie: diffondere libri, opuscoli, giornali y

periodici di varie sorte e specialmente il Manuale della lega:

rendere popolare, con questa diffusione, 1'idea di alcuni atti

pratici contrarii alia massoneria: promuovere risoluzioni, che

dieno stabilita a questi atti.

Gli uomini poi saranno tutti i cattolici zelanti, che concor-

reranno all' opera, insieme coi membri delle associazioni cat-

toliche.

Dopo questa relazione, 1'assemblea generate, per applausi>

approv6 il voto, che la lega antimassonica si propagasse e so-

stenesse con grande ardore.

II Congresso di Liegi poi, per quel che riguarda la lega, in

questo modo espresse i sentimenti suoi.

< II Congresso, considerando gli insegnaraenti della Chiesa &

della Santa Sede, ricordati nell' Enciclica Htimanitm genus,
eraette il voto: 1 Che il comitato centrale della lega anti-

massonica organizzi senza indugio comitati provinciali e can-
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tonali, compost! di laid e membri del clero; 2' Che i comitati

stabiliscano un vincolo federative tra tutte le Opere cattoliche,

per un'azione comune contro la frammassoneria, e le diverse

Opere rispondano all'appello che loro verra indirizzato; 3' Che

la lega faccia prendere a' suoi membri 1' iinpegno di non mai

affigliarsi alle sette massoniche, ne alle soeieta affini, e di

combatterle sul terreno delle elezioni, dell'insegaamento e della

stampa; 4 Che inoltre i membri della lega determinino an-

nualmente in Congresso i provvedimenti, richiesti dai bisogni

momentanei della lotta.

Nel mezzo tempo corso fra questi due Congressi, di Parigi e

di Liegi, un altro si e tenuto in Quito, metropoli dell' ameri-

cana Repubblica dell'Equatore. Postavisi sui tappeto la que-

stione della lega antimassonica, non solamente vi fu aecolta con

plauso, ma tutti gl'impegni dal Manuale proposti furono am-

messi, come parte delle risoluzioni prese dal Congresso mede-

simo. Anzi 1' ultima sessione di questo si chiuse, con un atto

deguo d' essere imitato. Perocche 1'Arcivescovo ed i Vescovi che

vi assistevauo, insieme col Presidente delia Repubblica, coi

Ministri e coi varii Magistrati, in ginocchio davanti il Sintis-

simo Sacramento, fecero ad alta voce e sottoserissero solenne-

mente le dette promesse contro la massoneria e le soeieta secrete,

a somma edificazione del pubblico, il quale da questo bellissimo

esempio fu comraosso fino alle lagrirae.

IV.

Sul termine di quest' ultima parte del nostro lavoro, ci andava

per 1'animo di volgere una calda parola di eccitamento alle

associazioni cattoliche della Penisola, affinch5 tra noi ancora

costituissero la lega sinora descritta e se ne facessero promo-

trici, quando dalla Presidenza dell' Opera del Congressi e del

Comitati cattolici, residente in Bologna, ci venne una graziosa

lottera, nella quale ci si annunziava gia precorso ed appagato

il giusto e salutare nostro desiderio. Perocche ci si dava la

bella notizia che, tenutasi cola, dal Comita'o permanente del-
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r Opera, un' adunanza straordinaria, vi si era proposta la istitu-

zione in tutta Italia del la Lega antimassonica, fondata da

poco in qua e fiorente nel Belgio, nella Francia ed in altre

regioni dell' Europa e dell'America
;

e vi si era deliberate che

da ora innanzi, fra gli scopi costanti dell
1

organamento e del

lavoro dell' Opera, fosse la propaganda antimassonica. Inoltre

erasi risoluto, che gl' impegni stabiliti per la proposta lega

antimassonica, venissero presi dai membri delle societa catto-

liche, ed in ispecie dall' Opera dei Congressi, formando con ci6

una lega inerente all' organizzazione che gia esiste. >

In particolare poi si era fermato:

1 Di far tradurre il Manuale della lega, adattandolo ai

bisogni speciali dell' Italia, e coordinandolo al concetto di offerire

norme opportune alle esistenti societa ed Opere cattoliche, per

unirsi in una lega antimassonica.

2 Di procurare che un editore cattolico pubblichi e dif-

fonda tale libretto.

3 Di acquistare gran numero di copie dell'opuscolo Della

Massoneria, quel che e, quel che fa, quel che vuole, dialoghi

popolari, stampato in Prato dalla tipografia Giachetti, e gia

sparsosi nelF Italia per piu di 22 mila copie, da ripartirsi fra i

comitati diocesani, farlo conoscere e raccomandarne la diffusione.

4 Di indirizzare una Circolare ai medesimi comitati dio-

cesani, nella quale, alle raccoinandazioni del Manuale fossero

unite istruzioni, per rendere praticamente 1' organizzazione dei

comitati efficace, al fine inteso dalla lega suddetta.

Or noi godiamo di potere far pubbliche queste risoluzioni del

Comitato permanente di quell' Opera dei Congressi, che si puo
considerare come centre dell' operazione dei cattolici nelF Italia

;

ed e cosi benemerita della causa di Dio, della Chiesa e del

Papato. E noi vivamente ce ne rallegriamo coll' illustre suo

Presidente e coi membri che, in quell' adunanza, le hanno prese,

iudottivi da uno zelo, che riscotera il plauso di quanti amano

non meno la gloria di Dio, che il bene della patria.

Resta soltanto che gl' Italian! cattolici ed onesti secondino

1' impuiso, che F Opera dei Congressi sta per dare a questo mo-
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vimento antimassonico per tutta Italia. Al quale uopo, se biso-

gnassero ancora stimoli, eccone uno novello, che presentiaino qui

a mauiera di conclusione, la piCi confermativa che si possa dare

della necessita di opporre alia massoneria una lega, che ne

fiacchi la baldanza infernale.

LA LEGA ANT1MASSONICA GIUST1F1CATA DALLA MASSONERIA

CONCLUSIONE

L'Arco, periodico di Palermo, nel suo nuinero del 5 dicem-

bre 1886, pel'primo, ha messa in luce la seguente lettera cir-

colare segreta, spedita poco fa dal grandr Oriente d' Italia alle

logge massoniche della Penisola. Eccola qual e nel suo testo,

intercalata di brevi spiegazioni od osservazioni fra parentesi.

Ai VV/. FF/. delle LL.-.(Cioeai VenerabiU Fratelli delle Logge)
dell'Alta Italia.

Sino a che non siano conclusi i demarchi (sic) per una composi-

zione delle forze italiche, sotto 1'alta ed unica direzione di un G/. O/. G/.

(Grande Oriente Generate) che leghi il fascio delle energie, tanto in-

dividuali del FF/. 'come delle corporazioni esistenti, e da costituirsi, il

G/. O/.... si rivolge ai FF/. e alle LL/. dell'Alta Italia, in materia di

suprema importanza per il trionfo nella umanita, della verita scavata nel

seno della umanita stessa, contro le derivazioni soprammondiali prodotte

dal malefico istinto delle teocrazie e religioni soprannaturali, e della piu

tenace di esse, la religione cattolica. (Dunque si vuole sostituita I' uma-

nita alia religione di Gesu Cristo.) Sono da encomiarsi i lavori che si

sono fatti in passato, in nome della politica, e della finanza italiana, in

alTermazione e pratica deH'umanitarismo; prineipalmente la soppressione

degli ordini religiosi, 1' incameramento dei beni ecclesiastici, la distruzione

del potere temporale. Sono tre grandi fatti storici che costituiscono la

base di granito del movimento massonico in Italia. (Dunque non e rItalia

die vuole distrutto il Potere temporale del Papa, ma la setta; e lo

vuole per giungere alia distruzione della religione cattolica: lo notino

bene e lo rammentino sempre gritaliani.)

Sono lodevoli gli sforzi della stampa e della scuola ; e ultimamente

devono esser.; segnalale al pubblico esempio le dimostrazioni e i meetings,
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e i circoli anticlerical!. (Ecco svelata I'oriyine del moto anticlericilc:

riene tutfo dagli antri della sett a.)

Ma non basta; la buona volonta del Governo verso la propaganda

delle indiscutibili teorie naluraliste, in opposizione alia rivelazione, non

pu6 attuarsi in un solo colpo; le esigenze politiche all'interno ed all'estero

impongono di tenere conto bene spesso del pregiudizii inveterati delle

popolazioni, e delle gelosie dei gabinetti d'Europa, impegnati in lavoro

grandioso, cioe la distruzione delle potenze cattoliche, in quanto sono cat-

toliche. (Qui si manifestano gT influssi deUa setta sul Governo italiano

e sui G-abinetti, per aUenarli in tutto dal cattolicismo.) II bene ge-

nerale della massoneria in Italia, il bene generale della massoneria in

Europa, vuole ora che si proceda con cautela. Ma i riguardi degli statist!

non legano 1'azione privata dei FF.\ M.\ e questa azione privata puo

svilupparsi in modo, che il Ministero stesso abbia in seguito a trovarsi

piii libero a prestarci 1'aiuto della forza che ha in sue raani, e che deve

essere rivolta al trionfo dell'umanesimo purificato dalle superstizioni. (E
chiaro che la setta confida di avere con se la forza del Governo ita-

liano, per abbattere il cattolicismo fra noi.)

Gonviene dunque approfittare delle condizioni presenti, delle con-

quiste passale, ordinare le nostre operazioni, e avanzare con coraggio, con

calraa, con efficacia.

Anzitutto devesi fare entrare nel popolo 1'idea che la massoneria

non ha fine politico, ma solo di beneficenza e di pace, di liberta e di

affrancazione dai vincoli degli spiriti, aggravati dalle religioni di dogmi

e di precetti. (Ecco F inganno senipre e I' ipocrisia.)

In secondo luogo dimostrare che la massoneria non combatte i cat-

tolici, ma i clerical}, che sono corruttori del cattolicismo, e lo disonorano,

trascinandolo sulla piazza e nelle gare politiche. (Pud essere piu espli-

cita la dichiarazione che, col nome di clericalismo, si combatte il cat-

tolicismo ?)

Quindi si provi che la religione ha vera liberta, e fiorisce meglio

in quegli Stati nei quali, come negli Statf.- Uniti americani, la separa-

zione e completa tra Ghiesa e Stato; e giova che lo Stato non abbia

impegni statutari verso la Chiesa. (Nuovo inganno: la setta pone m-

nanzi la separazione della Chiesa dallo Stato, come in America, ma

nega alia Chiesa tutla quanta la liberta, die T'America riconosce

alia Chiesa.)

La istruzione e educazione delle scuole dev
1

essere cura giornaliera

dei FF.\ MM/. Devono procurare che non siano date patenti, salvo nei
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casi eccezionali, a persone cattoliche, che si possa prevedere conservino

aflezioni cattoliche; i municipii non scelgano maestri di istinto cattolico;

le scuole comunali, gli asili, i ginnasi, licei, scuole tecuiche, secondo i

casi, siano o indifTerenti, o avversarii del cattolicismo, e si infiltrino

teorie e costumanze naturaliste e libere, aliene dai pregiudizii religiosi.

(Pud essere piu scoperta I'arte infame delJa setta, per eschtdere i

cattolici doll' insegnamento ? Pud la tirannia manifestarsi piu sfac-

ciatamcnte?) Le scuole superiori sono generalmente in potere di FF/.

o di affini, ma vi manca la lotta energica; e tempo di iniziarla con

franchezza.

A meglio guidare 1'istruzione, vi hanno mezzi legali, e mezzi elet-

tivi; mezzo legale e promuovere 1'agitazione per togliere le scuole co-

munali ai municipii, e sottoporle direttamente allo Stato; a ci6 contribuira

il dimoslrare che i comuni non hanno sufliciente educazione o liberta,

e sono dominati da piccole passioni, e quindi riescono insufficient! al

gran dovere didattico educativo; mezzo elettivo e insinuare nell'animo

dei maestri, che lo Stato li retribuira piii largarnente; e anche mezzo

elettivo efficace il sindacare quei maestri e maestre che conservano ve-

nerazioni viete alia religione; renderli impopolari, e costringerli ad ab-

bandonare le loro funzioni, nelle quali riescono perniciosi al progresso

umano; un altro mezzo e tratteggiare la eccellenza dell' istruzione e edu-

cazione umanitaria presso le famiglie, e colorire tutto che possa tornare

di disonore al clero insegnante, e ai maestri che partecipano alle loro idee.

(Si notino bene ad una ad una tutte queste malizle sataniche^ contro

Tistrusione catlolica.)

Ma non si otterra molto nel campo dell' istruzione, se non si impone

silenzio al clero. Per giungere a questo desideratum, fino a che il Go-

verno non sia in grado di stabilire per legge la destituzione odiciale del

clero, e di poterlo costringere aU'inazione, impedendogli 1' influenza sul

popolo, e necessario proseguire nel presentare al popolo il clero come

un mistificatore che predica virtu, che non ha dottrine, che non crede,

o vive dell'ignoranza pubblica; nello stesso tempo e necessario lasciare

il clero nella persuasione che i poteri pubblici si faranno amici e pro-

tettori del clero e della Ghiesa, quando il clero e la Ghiesa cessino dalle

opposizioni, e si disarmino di fronte allo Stato; si persuada il clero, che

il Governo intende arricchirlo e emanciparlo dai Vescovi e dal Papa; e

si usi ogni mezzo per creare 1'opinione, che il popolo ha diritto, non

solo alia amministraziorie dei beni delle parrocchie, ma anche alia ele-

zione dei parroci; e che i Vescovi e il Papa hanno distrutto, per ispi-
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rito di tirannia, quel diritto ; cosi verra preparandosi la via alia laiciz-

xa/ione della religione, a rendere impotente la gerarchia cattolica, e a

una legislazione civile dipendente dallo Stato. (Ecco perche con ogni

sorta di calunnie si discredita il clero, e perche si favoriscono le

teorie anche di qualche Autore, che si finge di venerare per le sue

virtu e dottrine filosofiche, ma si esalta unicamente, perche ha pro-

mosse le elezioni popolari nella Chiesa.)

A disseminare nel popolo queste idee salvatrici, giovano i giornali,

le associazioni, le societi operaie di mutuo soccorso, le cooperative, le

conferenze, i centri massonicl, e i corrispondenti massonici nelle borgate

e campagne ove non esistono logge massoniche. (Avviso ai cattolici ed

agli onesti, che si fidano dei giornali massonici e blandiscono eerie

variopinte associazioni.)

Queste istruzioni verranno poi meglio determinate; intanto ogni

addetto alia nostra societa, le segua fedelmente, e sara avvicinato il

giorno nel quale la natura, sulle rovine delle religioni, innalzera 1'inno

della redenzione \ e la rivelazione cessera di frenare le forze dell' uomo,

e 1'umanita avanzer per le vie di un progresso senza limitazione, come

senza ostacoli, dedicandosi totalmenle a produrre in terra la felicita

degli uomini, che ora e sognata in una futura vita.

Raccomandasi ai VW. FF.\ di aver sempre innanzi agli occhi le

disposizioni massoniche intorno alia cremazione dei cadaveri, al matri-

monio da farsi sol* civilmente, ai funerali solo civili, al non permettere

quanto e possibile, il battesimo dei fanciulli, allo scredito in cui deve

mettersi ogni cosa che abbia carattere religioso, e principalmente la

stampa cattolica ; alia beneficenza da farsi solo a quelli che, o per ispi-

rito appartengono alia massoneria, o lasciano speranza che vi faranno

parte. (Qui si numerano tutte le pratiche introdotte daUa massoneria,

per annientare nella vita pubblica e privata degVItaliani ogni avanzo

di fede cristiana.)

Dalla S/. L.\ il G.\ O/. ai VV/. F.\ -

I lettori veggano da questo documento, il quale basterebbe

ad aprire gli occhi ad un cieco, se una setta, che mira alia to-

tale distruzione del cristianesimo, per annichilarvi insieme ogni

principio di osservanza monarchica, di consorzio domestico e di

ordine sociale, non ineriti di essere abbominata da chi ha sensi

umani nel petto, e coinbattuta ad oltrauza da chi ama, colla
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religione, la patria e la famiglia. I commenti a questo capo-

lavoro di perfidia satanica, si hanno a fare da chi lo legge e

lo medita. Noi ci contentiamo di averlo raesso in evidenza a

tutti e di domandare, se una lega antiraassouica, com' e da noi

prcposta, non sia da esso dimostrata necessaria, a salute della

fede e della civilta in Italia '.

* Facciiimo noto che, per sodisfare al desid -rio di molti, i tre articoli da noi

stampali intorno a questa lega, il 12 di gennaio saranno pubblicati in un solo opu-
scolo popolare di be I la cdizione, col titolo Di una lega antimassnnica proposta

(njl' Italinni. Chiunque ne desideri copie in qualsiasi numero, le richicgga alia ti-

pogralia Giachclli, I'rato Toscana, la quale lo mettera in vendita ai seguenti prezzi.

Copie una L. 50

Copie sei per cinque i 00

Id. dodici per dieci.
.,

2 00

Id. diciotto per quiridici 3 00

Id. ventiquattro per venti 4 00

E cosi prorres.sivamente.

Esortiamo quanti hanno zelo per la buona causa a diffonderlo, secondo il poter

loro, d;t per tutto.

XIII, rol. V, fasc. 877 2 20 dicembre 1S83



L' IPNOTISMO
TORNATO DI MODA l

XXXIV.

Applicazione della teorica cristiana aW ipnotismo.

1. Come spieghi le circostanze storiche dtlT ipnosi moderna.

latorno alle idee, fin qui esposte, relative agl' interventi dia-

bolici, niun dubbio puo cadere : esse sono le comunemente pro-

pugnate dai dottori cattolici, e alcune sono di fede. Possiaino

adunque assuraerle a criterio onde esaminare 1' ipnotismo, e giu-

dicare con certezza se esso mostri indole diabolica o no. Par

troppo troveremo che tutti i suoi fatti piil inesplicabiii in ap-

parenza, si spiegano pienamente coll' influsso satanico, e 1' ipnosi

nel suo complesso appare non altro che im caso particolare tra

i casi gia conosciuti d'intervento diabolico.

Yeniamo ai singoli particolari. Seinbra ad alcuni strano che

in tempi cristiani sia libero al demonio di mescolarsi colla so-

cieta umana. Ma cessera la maraviglia, se ci ricorderemo che il

demonio ha una come naturale possanza sui pagani. Ora non

pochi sono i pagani, a'nostri giorni, in seno al cristianesiino,

e gl'increduli o apostati peggiori dei pagani; ai quali si ag-

giuugono in maggior nutnero cristiani non rinnegati, ma indif-

ferenti, o colpevolmente ignoranti, sprovvisti di forti massime

religiose, nulla schivi deli' influsso infernale. Qual maraviglia,

se il demonio conoscendo il terreno cosi ben disposto, tenti tra

costoro quelle prove che troppo bene gli riuscirono nella antica

Grecia e gli riescono nella India moderna? Accommodandosi ai

tempi, e mantellandosi di esperimenti fisici e fisiologici, di

supposte forze ignote, riesce in certi paesi cristiani ad-infermare

la storia della religione, le nozioni del miracolo, la fede e la

1 Vedi quad. 876, pag?. 667-679 del volume IV.
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riverenza al soprannaturale, e apparecehia la via ad una restau-

razione del gentilesimo.

Egli agogna instancabilraente a racquistare la sfuggitagli so-

vranitk del mondo. Non vi riuscira, perche la Chiesa e divina,

e contro essa non prevarranno le porte dell' inferno. Ma nulla

vieta, che si forini una piccola India a Parigi, a Londra, a Firenze;

e che qui e cola non si adunino congreghe di veri pagani. Gia

una societa adoratrice di Giove Ottimo Massimo e stata fondata:

lo sappiamo da un illustre gentiluomo e chwro scrittore italiano,

che fu istigato a darvi il nome. Gia, in un villaggio (fiorentissimo

di civilta massonica) un buou numero di battezzati adorava il

Sole: lo sappiarao da chi fu invitato a predicare contro tale

idolatria. Che in certe adunanze settarie si adori Satana, con

riti e sacrifizii nefandi, lo sappiamo da chi intervenne di persona,

e fu parte ;
lo ignora solo chi vuole ignorarlo, e lo nega spesso

con piu sdegno chi piu n'e persuaso, e taivolta chi vi e tinto.

Oggi, inentre scriviamo queste righe, ci cade sott' occhio il Cor-

riere di Torino, che indegnato narra come la massoneria tori-

nese, inviti il pubblico al teatro Gerbino, ad applaudire Vlnno

a Satana del Cardncci, declamato sulle scene! Non e dunque da

maravigliare che il demonio in una societa, ove trova tanti ade-

renti e glorificatori, si provi di rientrare padrone, per via del-

T ipnotismo. Fa in pratica quello che sempre ha fatto e sempre

fara, secondo che fu detto nella teorica precedente.

Ad altri pare incredibile che 51 demonio voglia mostrarsi

oggidi apertamenle nelle cliniche degli spedali e sulle scene dei

teatri, inentre che in passato celava gelosamente le sue tresche.

E pare auche cotesto e con forme ai costumi diabolici sopra de-

scritti. Satanasso nascose sempre 1'opere sue, cola dov'erano

invise, e perseguitate dalle leggi; par converse sempre ne fece

pompa, ov'egli era onorato, e sicuro del suo fatto. Ora ne'paesi

dominati da governi massonici, esso pu6 tutto; pu6, per legale

tolleranza, a Torino, a Napoli, a Roma, quanto pu6 a Pechino

e a Calcutta. E naturale che esso, se ne prevalga, e sfoghi il

suo odio a Dio e all' uomo, in pubblico, salvando un po' le ap-

parenze, per non aizzare contro se la coscienza de'popoli, mi-
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gliori che il loro governo. Non avrebbe certo osato altrettanto

a Roma, sotto Pio IX; ne oserebbe, se vi regnasse di fatto

Leone XIII.

Opponesi altresi, che, se F ipnotismo fosse per intervento del

deraonio, converrebbe ammettere che 1'ossessione e il prestigio

fossero a'di nostri divenati epidemic!; il che sembra assurdo.

II vero si e che questo preteso assurdo e anzi un fatto piena-

inente analogo ai fatti anteriori della storia diabolica. Le os-

sessioni ora transitorie, ora permanent! nei paganesimi furono e

sono frequentissime, come sappiamo dalla Bibbia e dalla storia;

e cosi il prestigio, la magia, il malefizio : per forma die ben si

potrebbe dire che il commercio diabolico era ed e tra i pagani

epidemico ed endemico. E di simili epidemie, abbondano, pur

troppo ! esempii tra gli stessi cristiani. E sebbene non vogliamo

qui asserire che i fatti storici che qui accenniamo, sieno tutti e

singoli per intervento diabolico; pure possiamo dire che delle os-

sessioni epidemiche vi sono esempii non pochi. Ne porgono pruova

le storie dei danzatori di san Griovanni e di san Vito, del Medio

evo, tanto in Germania, quanto in Italia. Altre possession! epi-

demiche si manifestarono in varii monasteri d'Allemagna a

mezzo il secolo XVI, altre in Francia nel 1606, altre nel 1632

(le famose di Loudun), altre nel 1642. Celebri furono quelle dei

Oainisardi circa il 1700, che i calvinisti spiegavano per estasi

divine; piu celebri quelle dei Convulsionarii alia tomba del

giansenista diacono Paris nel 1731 e seguenti, che i giansenisti

predicarono per miracoluse. Nel secilo nostro avemmo, nei 1861,

le possession! endemiche di Morzines in Savoia; nel 1880, quelle

di Yerzegnis nel Friuli; nel 1881, quelle di Pledran presso la

citta di Saint-Brieuc in Francia, e quelle di Jaca in Ispagna.

Sono poi rnolto probabilmente ossessioni temporarie quelle dei

revivals e camp-meetings dei protestanti specialmente negli

Stati Uniti, che furono descritte dal disgraziato vescovo Gr6-

goire, dal dott. John Chapman, da miss Trollope, e noi accen-

nammo piu sopra, al capo XXIX.

Yegga chi vuole, le predette scene storiche, narrate sparsa-

mente nelle memorie ecclesiastiche. Le riferiscono altresi varii
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scrittori d'ipnotismo, come il Figuier, il Cullerre, il Regnard,

il Richer, ecc., le cui opere noi citammo nel corso di questa

trattazione. Vero 6 che costoro snaturano i fatti, e li falsano,

per ridurli alia misura di particolari stati patologici, di sein-

plici nevrosi isteriche. E pure anche cosi svisati, quei fatti

mostrano pur sempre 1'irnpronta dell' intervento d'una causa

preternaturale, alraeno in molti casi. Per6 rimane chiarito, che

fu costume diabolico di ogni tempo, cosi pernrettendolo Iddio, di

manifestarsi con invasioni epidemiche ;
e che, se questo si rin-

nova oggidi nell' ipnotismo, e ci6 che avvenne tante e taute altre

volte. Non e maraviglia che avvenga ai volontarii pagani in

mezzo al cristianesimo, ci6 che avviene continuamente ai pagani

in mezzo al paganesimo.

2. Come spieghi i fenomeni ipnotici.

Che se poi prendiamo a notomizzare i singoli fenomeni ipuo-

tici in s6 stessi, al saggio della scienza cristiana, vedremo che

essi s' irradiano di una nuova luce, e diventano non pur intel-

ligibili in qualsiasi modo, ma eziandio e strettamente logici e,

diremmo cosi, naturali. Mai non seppero spiegare gli scienziati

come uno sguardo fissato negli occhi altrui (il preteso fascino)

basti a travolgere un uomo sano in un baratro di fenomeni

morbosi : mai non ci dissero come questo sguardo si possa cara-

biare in un tic tac d' oriuolo, nel guardare un oggetto lucente,

in uno spruzzo d' acqua, in un comando : Dormi
!,

in- un soffio,

e in qualsiasi gingillo detto ipnogenico, a volonta dell'operante,

e pur sempre collo stesso effetto di addormire il paziente, colla

solita iliade di guai che conseguono la letargia. Or tutti questi

assurdi inesplicabili diventano logici al demonologo cristiano,

che riconosce in quelle baie ipnogeniche, vane e ridicole quanto
si voglia, il segno convenzionale dell' influsso diabolico, di cui

parlammo al capo precedente. E chiaro che posto il segno pat-

tovito, deve accadere ci6 che 6 sempre accaduto nelle prestige,

che cio& il demonio adempia il patto, come lo chiama san Tom-

uiaso, o il contralto, come lo dice sant'Agostino, e con loro tutti

i dottori cattolici. E niente poi e piu agevole al demonio, che
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mettore in opera cause fisiche e cou queste produrre il sonno

in un dato raomento. Veggasi il detto sopra della attitudine del

dernonio a nuocere per forza intrinseca ed operativa ;
e si ram-

mentino i lettori, che questa e dottrina antica e cotnune nella

Chiesa, ancorche non la sappiano gl' ignoranti, e non la credano

gli empii o temerarii.

Dimandera forse taluno come e quando sia preceduto il patto,

in cui si convenne col demonio di tale segno ;
atteso che spesso

ne ipnotizzante, ne ipnotizzato sognarono mai ad intendersela col

nemico di Dio. Quanto e ragionevole la dimanda, altrettanto e

facile la risposta. Giacche, come osservano i dottori, non e punto

nesessario il patto espresso, ina basta il tacito. E tacito 6 qui:

poiche 1' ipnotizzante, chiedendo ad una causa impotente (lo

sguardo, 1'oggetto lucido, il dormi!) un effetto fortissimo, cioe

il tramutamento di tutte le condizioni igieniche d'un corpo

umano, e chiaro che implicitamente invoca e spera un agente

capace dell' effetto fortissimo. Cosi avvenne seinpre nelle opere

prestigiose dei tempi andati. Gl'inventori di esse usarono sa-

crificii o formali invocazioni a patteggiare col diavolo : i succes-

sor! poi si valsero dell' invenzione, usando dei segni che vede-

vano efficaci a produrre gli effetti preternaturali. Ci6 che accadde

per le prestige dell'antichita, accade per le presenti, e anche

per I'ipnotismo. Dio sa chi formasse il primo patto diabolico,

se il Mesmer o altri suoi maestri : ma tutti implicitamente lo

approvarono e lo vollero quelli che pretesero gli effetti magnetic!

da mezzi inetti; nel che e, secondo la dottrina cattolica, il reale,

sebbene implicito, ricorso al demonio.

Con questo non si dee tuttavia immaginare che tutti costoro

sieno egualmente colpevoli. La igooranza umana e grande, e

spssso 1'avvertenza e nulla. Pu6 darsi benissimo il caso, che in

processo di tempo si perda talmente la memoria e F intelligenza

del patto, che le persone semplici usino il segno diabolico, senza

conoscerne la malizia, e ne ottengano talora (Dio permettente)

F effetto preternaturale, con poca o niuna colpa. Cio accade spes-

sissimo nelle cosi dette vane osservanze e in altre superstizioni

popolari ;
e uulla vieta che possa accadere lo stesso a ipnotizzanti
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e ipnotizzati seinpliciani. Ma la genesi naturale del prestigio

rimane sempre la stessa, e ogni effetto diabolico, come i fenoraeai

ipnotici, spiritici e siinili, si spiegheranno sempre logicamente

col patto Q col segno prestabilito, come di fatto li spiegarono

sempre i teologi cristiani.

Una inestricabile inatassa di enimuii sono pure, pei fisiologi

i sintomi dell'ipnosi. I poveri medici, se vogliono essere sinceri,

non sanno che si dire dello scatenarsi subitaneo dei sintomi

ipnotici, con disordini profondissimi dei sistemi vitali, contro cio

che avviene costautemente in tutte le altre affezioni patologiche,

che hanno sempre lo stadio preparatorio e 1'etiologia conveniente.

Non valgono a dare ragione dei feuomeni a scadenza: restano

muti dinanzi alia stravaganza inaudita di fenoraeni fisici che

obbediscono alia volonta dell'operante. Si arrabattano bene al-

cuni di loro di balbettar qualcosa, ricorrendo alia suggestione

e alia predisposizione: ma queste scappatoie non ispiegano nulla

(vedi capo XXIV), ed esse stesse abbisognano di spiegazione.

Che possono inventare i medici per ispiegare come 1'ipnotico,

nel colmo della crisi, sia guarito istantaneameute con uu soffio?

Quale mai malattia o paterna o disordine qualsiasi fisiologico,

si guari in simile modo? Com' 6, che dopo i parossismi piu

violenti l'infermo non ha bisogno di couvalescenza? Se poi si

tratta dei fenomeni ipnotici piu elevati, come vista di obbietti

coperti, di trasposizione di sensi, di coguizioni di cose loutane,

di divinazione, di profezia ecc., gl'ipnotisti non sanno piu dir

cosa di senso, annaspano, vaneggiano in teorie puerili e assurde,

che risolvono Foscurita in buio pesto.

Laddove il teologo, che conosce la demonologia quale si rac-

coglie dalla Bibbia e dalla tradizione cristiana, tutto questo caos

riordina agevolmente, e a ciascun nodo ha pronta la logica so-

luzione. Per lui 6 chiaro che il demouio pu6 operare istanta-

neamente, applicando colla sua energia angelica le cause natu-

rali dei sintomi ipnotici. Tutto cio pu6 egli faro con e sen/.a

predisposizione delFipnotizzato, con e senza la suggestione. Sa

il teologo che i mutamenti dalla sanita al morbo e dal inorbo

alia sanita, sono un trastullo per la potenza delPangelo sia pur
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decaduto, e quindi e naturale che ne seguano o possano seguire

fenomeni sanguigni, museolari, nervosi i piu strani. I cambia-

menti del sensi e gli errori loro 1' angelo infernale pu6 produrli

sia col presentare agli organ! seusitivi obbietti reali, sia col

sottrarli, sia coll'agire direttamente sugli organ! stessi e intro-

ducendovi le niodificazioni che farebbero gli obbietti proprii.

La difficolta poi la piu inarrivabile a! medici anzi 1'assurdo

pin incredibile, e che i sintomi morbosi nell' ipnotizzato corain-

ciauo, variano, cessano ad arbitrio della volonta dell'ipnotizzante.

Ora ci6 diviene naturalissiino, poich& 1' agente diabolico e con-

venuto nel patto col prestigiatore, di acconciarsi alia volonta di

costui
; magari simulando, com' e proprio del demonio che mira

a celare 1'opera sua, simulando di lasciare agire F ipnotizzato in

forza della suggestione esterna, e che il guarire di lui istantanea-

mente sia dovuto al soffio. San Tommaso insegna espressamente,

che e proprio del demonio, prevalersi della posizione delle stelle,

di erbe, di apparenze natural!, per nascondere 1' opera sua pre-

ternaturale
l

. Simile ed egualmente chiara riesce la spiegazione

degli inesplicabili fenomeni a scadenza : poiche il demonio pu6

operare, giusta il convenuto, dopo dieci giorni, dopo venti, ri-

pigliando F influsso suo.

Altra stranezza dell'ipnosi e, ch0 il paziente durante la crisi

e perfettamente inconscio di quanto dice, fa, soffre. Ma pel ra-

gionatore istruito de' costumi diabolici alia scuola della Chiesa,

cotesta stranezza tanto poco e strana, che piu strano sarebbe

F opposto. Sant'Agostino e san Tommaso gia da secoli avevano

avvisato che Fenerguineno non e inallevadore degli atti suoi,

appunto perche non e consapevole di ci6 che opera. Ed e una

provvidenza di Dio, perche altrimenti certe anirne cristiane non

saprebbero mai consolarsi di certe abbominazioni loro imposte

forzatamente dal demonio, durante Fossessione.

Piu inaccessibile mistero e pei dottori fisiologi, che dopo

Fipnosi il paziente nulla ricordi dell' operate, e che per lo piu

esso ritorni istantaneamente nel suo stato normale di sanita;

essendo che ninna malattia, niuna profonda crisi patologica spa-

* Tn. 1. q. 115. a. 5.
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risen in simil modo. E bene questo e nell'indole di ogni inter-

vento diabolico, non ha nulla di straordinario, pel dottore cat-

tolico. anzi ordiaaria provvidenza di Dio, che i danni causati

alia creatura umana durante Possessione, riescano solo passeg-

gieri. Gli effetti degli storcimenti e dei dolori, delle contusion!,

e delle ferite, e delle cadute anche mortali, tranne rari casi, si

dileguano senza lasciare traccia di se, allorche suceede la tregna

temporaria o la liberazione permanente dail' influsso satanico.

Per dime alcuni casi, tra cento, il dottor Constans, narrati i

furori diabolici (egli dice isterici] delle energuinene di Morzines,

delle quali noi facemmo cenno poc'anzi, conchiude: Dopo il

grande disordine, i moti divengono gradatamente men rapidi,

qualche gas fugge dalla bocca, e la crisi e terminata. La raa-

lata (intendi la ossessa) si guarda intorno un po'attonita, si

ravvia i capelli, raccatta e si racconcia la cuffia, beve alcune

sorsate d'acqua, e ripiglia il suo lavoro, se lavoro aveva tra

mano quando la crisi incomincift. Quasi tutte dicono di non ri-

sentire stanchezza veruna, e di non rammentarsi di ci6 che hanno

detto o fatto
!

. Un altro autore, il dottor teologo Giovanni

Le Breton, dopo descritti i tonnenti di certe ossesse di Louviers,

durati quattro ore, dice che nell' uscirne si trovarono cosi sane,

fresche e temperate, e ii loro polso cosi forte e regolare, come

se nulla fosse loro accaduto
2

. >

Quanto alia visione di oggetti impenetrabilmente coperti, o a

traverso corpi opachi, e quanto alia trasposizione dei sensi, niuna

difficolta incontra lo scienziato cristiano, dove che i poveri ipno-

tisti vi si iinpappinano con teorie vane e ridicole. AL cattolico

e chiaro che la potenza diabolica non pena punto a produrre

nella retina o nel cervello dell' ipnotizzato la stes-sa impressione

che questi risentirebbe dalla presenza dell'oggetto visibile: ed

ecco spiegato come 1' ipnotizzato creda di vedere 1'obbietto visi-

bile, sebbene coperto, o creda di vedere coll'occipite, pur vedendo

1 Doct. CONSTANS, Relation sur une epidemic d'hystero-de'monopatfiie. Pa-

rigi, 1863, presso il RictiER, Op. cit. pair. 850.

2 JEAN LE BRETON, Defense de la vc'rite touchant la possession des re-i-

gieuses de Louviers. Evreux, 1643, presso il HICHER, ivi, pag. 840.
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cogli occhi. Anche piu semplice e il modo onde il demonio ef-

fettua i prestigi di conosceuze lontaue, e di lingae scoiiosciute.

Nulla gli e piu agevole che recarsi sui luoghi istantaneamente,

o suggerire quello che esso sa per luuga esperienza de'varii

linguaggi. Anzi qaesti fenomeni sono cosi ordinarii e proprii del

deinonio, che la Chiesa li riguarda come indizii certi della os-

sessione diabolica: Segui della ossessione demoniaca sono: par-

lare ignota favella con piu parole seguite, o capire chi la parla,

manifestare cose distant! ed occulte '. >

L'unica difficolta reale la incontrerebbs il teologo cristiano

iiei fenomeni di visione e di coinmunicazione dei pensieri, senza

segni esterni, e nella previsione dell'avvenire dipendente dalla

libera volont umana, se questi esistessero nella misura che li

suppongono certi ipnotisti, e che li vantano certi spiritisti.

Giacche li ammettono come reali molti ipnologi, e persino alcuni

ipnologi materialist!, che pretendono spiegarli colle forze della

materia. Certuni poi, massime spiritisti, si pavoneggiano dei

loro medii (che in fondo sono poi soggetti ipnotizzati) affermando

che i rnedii assistono al formarsi delle idee e degli atti della

volonta altrui, anche a grandissirne distanze, e carpiscono i piu

arcani pensamenti anche sotto suggello di confessione, ecc. ecc.,

come appunto ci scrisse un dotto ainico, le cui parole regi-

strammo al capo XV.
Di tali fenomeni i fisiologi e i medici non sanno assoluta-

mente che dire o che pensare: e tutti i loro tentativi di recarvi

alcuna luce scientifica, riescono a vaneggiamenti ridicoli, come

noi dimostrammo al capo XXX. II teologo invece guarda se-

renamente questa materia, che e tutta sua, e trova pronta e

limpidissiina la soluzione, quale gliela offre la scienza cristiana.

Egli sa che visione di pensieri, divinazione, profezia sono atti

superiori non solo alle forze umane, ma eziandio aile forze dia-

boliche ed angeliche; e sono proprii solo della Divinita, o di

chi e da Dio sublimato alle opere iniracolose, come avviene

1

Signa autem obsidsntis daimonis sunl: ignota lingua loqui 'pluribus

rerlis, vel loquentem intelligere, distantia et oxulta palefacire, et id genus
alia. Ritual, rom. nella Introcluz. agli Esorcismi.
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talvolta agli angeli ed ai santi. Ne conchiude adunque con

certezza, che n6 ipnotizzati, n6 medii, ne stregoni, ne diavoli po-

tranno raai produrre simiglianti feaomeni; e si ride delle pretese

degl' ipuotisti di vedere il pensiero altrui o prevedere 1'avve-

nire. Priina conclusioue, che deve tranquillare profondamente

certe auime deboli, temeati che 1' ipuotisino possa manifestare

i segreti delle loro faraiglie e delle anime loro. Non ci e

eserapio, per quanto sappiamo noi, nelle storie sacre o profane,

di malvagi che colPaiuto del demonio sieno giunti a penetrare

i puri atti interni dei fedeli, o violare i segreti delle coscienze.

E crediamo fermamente che, se anche al demonio ci6 coinpetesse

per sua natura, gli sarebbe tuttavia vietato di farlo dalla di-

vina provvidenza, come appunto 6 impedito dal commettere in-

finiti altri mali che alia sua potenza angelica troppo facili riu-

scirebbero.

Ma allora, ripiglieranno alcuni, perch& si 6 detto e predicate

sopra, che ogni qual volta interveugono tali fenouieni superiori,

& certo I'intervento diabolico? come si pu6 dire che sono opera

sua, se esso non pu6 produrli ? Si risponde che, se il demonio

non pu6 intuire i pensieri occulti, n& prevedere 1'avvenire, pu6

tuttavia imitare la intuizione e la profezia, per via di conget-

tura, in guisa incomparabilmente superiore a quanto possono gli

uomini secondo che esponemmo nel capo precedente, ai 3. E pero

tali iinitazioni bastano a svelare il suo intervento, con certezza. Si

aggiunga che gli & agevole conoscere i fatti presenti, ma occulti

agli uomini, i fatti lontani di luogo, e i fatti futuri dipendenti

da cause necessarie; di che egli si aiuta a simulare la profezia.

Con siffatte simulazioni egli illuse sempre gli uomini, impru-

denti estimator! degli oracoli, delle pitonesse, delle sibille; e

oggi illude molti cristiani, ignoranti del catechismo, coi responsi

dei medii spiritfci, dei magnetizzati chiaroveggenti, degl' ipno-

tizzati sounambuli. II teologo pertanto, chiamato a giudicare di

cotali fenomeni, li riconosce a prima giunta come preternatural!,

li attribuisce con. sicurezza al demonio, senza che per cotesto

egli attribuisca al demonio n& la vera intuizione dei pensieri,

n6 la vera profezia. Satana 5 spesso, giusta la scienza cattolica,
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un indovino felice, perche spesso irabercia nel segao; profeta

non 6 raai. Infatti, egli tante e tante volte falli e fallisce vi-

tuperosamente ne' suoi indovinamenti
;
dove che la profezia e per

se infallibile. E cosi anche i fenoineni ipnotici, detti superior!,

inesplicabili colle forze della natura, si spiegano mirabilraente

coll' intervento diabolico.

3. Conclusione di questo capo e dell' Opera.

Griunti a questo termine, e riguardando la via percorsa, ci

sembra di avere assai efficacemente diraostrato cbe la scienza

eristiana intorno agl' interventi diabolici, ne porge una ipotesi

luminosamente acconcia a spiegare il misterioso ipnotismo. Cade

ogni mistero ipnotico, e sparisce al tutto, col solo supporre che

I'ipnotizzato sia un infelice, soggettatosi da s& aH'influsso dia-

bolico, o se si vuole, ad una momentanea ossessione, simile a

quelle delle antiche pitonesse oracolanti di cui ci fan fede le

storie profane e la divina Scrittura; simile alia ossessione dei

moderni medii taumaturghi, che conosciamo dalla esperienza

contemporanea. Tutte le altre ipotesi o spiegazioni tentate dai

filosofi e dai medici, non approdarono mai a nulla di razionale,

che appagasse la mente; meno ancora valgono le scempiataggini

dell' empieta materialista.

Adunque noi in questa ipotesi pienamente ci adagiamo, e la

facciamo nostra. Non abbiamo di certo dovuto penar uiolto a sco-

prirla: ci erano scorta i molti cattolici scrittori di magnetismo, i

teologi moralist!," e le risposte della Chiesa autorevolmente inse-

gnante per mezzo delle Congregazioni romane. Ma ci parve utile

riaffermarla, procedendo alia dimostrazione col metodo stesso che

tengono gli scienziati nelPindagare e provare le leggi occulte

della natura. Gli astronomi, a cagion d'esempio^cercando le leggi

delle rivoluzioni de' corpi celesti, supposero da prima che il sole

e i pianeti girassero circolarmente intorno alia terra. Yisto che

non tutti i fenomeni rispondevano a questa ipotesi, la modificarono

inventando gli epicicli ;
e neppur bastando questi, Copernico ri-

torn6 alle dismesse idee pittagoriche e pose centro al moto ter-
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restre e planetario il sole: ci6 che rendeva spiegazioni meno

irragionevoli, ma non ancora esatte. II Kepler scoperse le orbite

ellittiehe e altri fenomeni ;
altri ne vide Galileo colla sua gran

mente e col telescopic : T astronomia era quasi che formata. So-

praggiunse il Newton, che tutte 10 anteriori scoperte compi e

ragionft colla gravitazione universale. Da questo giorno i moti

celesti sono chiariti, le stesse apparent! eccezioni ribattono colla

legge:. gli scienziati esclamano: Non e piu ipotesi, e legge di

natura accertata, e rivelata all'uomo la meccanica celeste.

Per simil guisa noi tentando di rinvergare le leggi deli'ipno-

tismo, esaminainmo la ipotesi obbiettiva del fluido mesinerico,

e poi la teorica subbiettiva del Braid, e poi il fascino, la pre-

disposizione, la suggestione, e le altre principali ipotesi o fou-

damentali o sussidiarie, messe innanzi dalla scienza moderna,

specie dai medici e dai raaterialisti. E facemrao toccare con

inano, che esse sono immaginarie e non reali, e che non ispie-

gano nulla. Ci riducemmo alia ipotesi offerta dalla scienza cri-

stiana, dell' influsse diabolico. Dimostrammo (almeno cosi ci

sembra) che questa ipotesi spiega la storia delPipnotismo, ra-

giona e rende intelligibili le genesi dell'ipnosi, i suoi sintomi,

i suoi effetti, e persino le sue apparent! anomalie, in una parola,

tutte le appartenenze dell'opera prestigiosa. Dunque 1' intervento

diabolico e la vera ipotesi, dunque gli scienziati cristiani hanno

accertata la legge regolatrice dell' ipuotisrao, come gli astronomi

hanno accertata la legge regolatrice della meccanica celeste.

Fine dell' IPXOTISMO TOMATO DI MODA.
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Maniera onde neogrammatici e paleogrammatici si batton fra
loro. In che senso sia vero V assioma, die le leggi fonetiche

non soffrano eccezione. Cause morali modijicatrici delle

leggi jisiologiche, secondo il Regnaud. Cause, le quali,

giusta il Brugman, possono far credere a torto, che le leggi

fonetiche non sieno assolute. Debolezza degli argomenti del

Brugman.

Prima di entrare nella discussione degli assiomi della nuova

scuola, fieramente combattuti da'difensori dell'antica, porta il

pregio di far una breve considerazione intorno alia inaniera onde

si precede d'ambe le parti, sia nel ferire e sia nel parare i

colpi. Imperocche la maniera di combattere porge a un attento

osservatore non pochi, ne disutili indizii del merito stesso della

causa e del valore de' combattenti. Ora dopo un lungo studio e

posato di quanto si e finora scritto da' neogrammatici e da' pa-

leogrammatici, pro e contra le leggi fonetiche, 1'analogia e i

principii metodici che si voglion seguire nelle quistioni lingui-

stiche, il modo tenuto dalle due parti, non ci e sembrato molto

notabile per vigore di logica e precisione di concetti. Di che ne

viene, che la controversia duri tuttora arruffata e piu somigliante

a rissa, che a regolare combattimento. I neogrammatici, dopo

d' aver dato alle loro asserzioni un valore assoluto ed universale,

fanno certe restrizioni e modificazioni, di cui si valgono destra-

Ycdi quad. 875, pagg. 552-563 del vol. IV.

v
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mente i loro avversarii per inferire la falsitk o la poca saldezza

del principle generale, ovvero sia della legge che quelli sosten-

gono. Ora ci6 non interverrebbe se i primi avessero ben distinto

fra quello che v'6 di veramente assoluto e costante nella legge,

e quello che non e tale
;

e di quello e di questo avessero date

le ragioni tolte dal fatto e dal buon senso. Laddove i secondi

giovandosi di quelle concession! imprudenti, e di qualche con-

siderazione intorno al linguaggio preso astrattamente, credono

senz'altro, d'aver difeso la loro vecchia scuola, perche venne lor

fatto di offendere in qualche inodo la nuova. Ma la causa puo

essere e restar giusta, non ostante la poca abilita o 1' irnpru-

denza del difensore.

Infatti 1'assioina de'neograraraatici, che le leggi fonetiche

sieno cieche, che operino con cieca necessita, che non soffrano

eccezione, e un assioraa che ha la sua parte di vero, e pu6 con-

fermarsi con qualche fatto e con qualche prova di ragion filo-

sofica. Col fatto, perche basta osservare, p. e. la nostra lingua

e i suoi dialetti, per vedere la costanza de' suoi suoni vocali e

consonanti, i quali da piu secoli durano gli stessi. Dalla ragione,

perch6 la lingua non si crea dali' individuo, ma si riceve, si

eredita. Ne 1'individuo aduito pu6 mutarla e modificarla ne' suoni

vocali e consonanti, a suo talento e di consiglio deliberate
;
at-

tesoche essendo le parole segni delle idee, egli e tenuto di usar

quelle e in quel modo che nel civile consorzio usano i suoi con-

cittadini. II che s' intende detto tanto della lingua comune della

nazione, quanto de'particolari dialetti. LTassioma dunque de'neo-

gramraatici inteso in questo senso, contiene una verite di fatto

che non pu6 negarsi, ne mettersi in dubbio da chi ha fior di

senno. Ma le cose procedono altrimenti in altri idiomi, come

nell' inglese p. e., dove le mutazioni fonetiche hanno esercitato

un'azione potentissima, di qualita che esso si e quasi ridotto a

una specie di lingua monosillabica. Adunque il principio a priori
della ineccezionabilita, come la chiamano, delle leggi fonetiche,

non puo dirsi assoluto, poich& i fatti non son concordi. Vediamo

ora se almen la prova di ragione gii sia favorevole. E qui con-

viene osservare che se fisiologicamente la trasformazion d'un
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suono non si verifica se non per via di leggere mutazioni e

successive, fino a che cessi il priino e formisi il nuovo suono,

nondimeno tutto questo lavorio non si compie senza una specie

di lotta tra 1'antico suouo che a poco a poco si dilegua, e il

nuovo che comincia. Ora si domanda se nella lotta, la vittoria

non possa mai restare all'antico suono. Fisiologicamente, deve

rispondersi che no, anche per concessione di Paolo Regnaud,

fiero avversario della nuova scuola (Cfr. Rev. de linguist. T. XIX,
15 janv. 1886, p. 46). Ma oltre le forze fisiologiche, conviene

in questi fatti tener conto d' altre cause. E nel vero, come os-

serva il Regnaud, le leggi fonetiche restano talora sospese, e

se non altro, rimettono alcun poco del loro cieco dominio, quando

una lingua comincia a fissarsi per la scrittura, la letteratura e

la grammatica. Di che conseguita che cause d' online morale

possano per contrasto alle leggi fisiologiche, allo stesso modo

che i costnmi o le leggi civili che ne son 1' espressione, tenere

in freno certi istinti puramente fisici 'dell'uoino che vive in so-

cieta. Aggiungi che se la natura delle leggi fonetiche e quale

la vogliono i neograminatici, si dovrebbe ammettere che forme,

le quali sono considerate come varianti le une delle altre ed

aventi la stessa radice, tali in effetto non sarebbero, si bene

forme con distinta radice, e le coincidence di forma e di signi-

ficato che in esse si notano, dovrebbero ritenersi come fortuite,

il che implicherebbe quest' altro inconveniente, cioe dire che

1' alterazione fonetica non ha mai arricchito il linguaggio (loc.

tit. p. 4849). E qui il Regnaud porta queste varianti radicali

che in origine ebbero una stessa radice:

a-grki-ata

grh-ndmi

grbli-ndmi

grath-ndmi

rabh-ati

labh-ate

Ora la radice labh del sanscrito e una variante fonetica di

rabh: queste due forme certamente coesistettero
;
d'altra parte
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& altresi certo che il cambiamento di r in I b la conseguenza

d' una legge fonetica. Dunque fintantoche i neograinmatici non

daranno una risposta soddisfacente a questo e ad altri fatti ana-

'loghi, il carattere assoluto delle leggi fonetiche non si pu6 am-

mettere. II Bruguian nell' opera: Zum heutiyen Stand der

Sprachwissenschaft, in risposta a quello di GK Curtius: Zur
Kritik der neuesten Sprachforschung, enumera le cause che

possono far credere a torto, non essere le leggi fonetiche ve-

ramente assolute. Esse sono: la rappresentazione grafica, la

quale pu6 essere iraperfetta e inadeguata. Ma altri potrebbe

rispondere che I'argomento prova troppo, e non prova niente.

Troppo, e indurrebbe cosi il dubbio anche nelle altre quistioui

storico -comparative: niente, perche non si tratta di cio che e

possibile ad avvenire, ma di cio che e avvenuto o no, realmente,

in ogni caso particolare. Un'altra causa secondo il Brugman, e

quella per cui si considera come uno svolgimento fonetico, ci6

che pu6 bene essere un effetto dell' analogia. Anche cotesta e

un'ipotesi, non una prova; e di piu, come osserva il Regnaud,
i neogrammatici si aggirano in circolo vizioso; mercecche essi

deducono gli effetti dell' analogia dall'ipotesi del carattere as-

soluto delle leggi fonetiche. Si dice parimente che un suono,

dopo essere stato modificato da una legge, pu6 ricomparire per

altre cause e non mutar piu, perciocche la legge che Faveva

alterato, non e piu in vigore. Anche questo pu6 essere, ma fa

inestieri provare che cosi sia. Si aggiunge inoltre, che una ec-

cezione apparente pu6 risultare dall'azione reciproca di due leggi

differenti. Ma 1' esempio che cita il Brugman, non si verifica in

altri casi (Cfr. Regnaud, loc. cit. p. 51). Brevemente: tutte

queste ed altre considerazioni del Brugman dimostrano soltanto

la possibilita, non il fatto, che le leggi fonetiche sieno in ogni

e singolo caso, assolute.

Serie XIII, vol. V, fasc. 877 3 22 dicembre 1886
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Lxxxvin.

Esame deW assioma de neogrammatici, che V analog ia spieghi

fatti non ispiegabili per leggi fonetiche considerate come

assolute. Vera e falsa analogia. Loro modo di operare.

Esempio di G. Meyer. Osservazioni del Regnaud sidle con-

taminazioni analogiche nelle lingue antiche e nelle moderne.

Cause della differenza. Giudizio di lui circa le future

sorti della nuova scuola. II libro del Schuchardt contro i

neogrammatici e considerazioni del Breal. Che cosa provi

Viotacismo del yreco moderno, secondo il Breal e che cosa

dimostri secondo noi.

L'altro assioma de' neogrammatici e questo: tutte le volte che

i fatti non trovano una spiegazione nelle leggi fonetiche con-

siderate come assolute, n& nelle circostanze particolari ricordate

dianzi dal Brugman, devono attribuirsi all' analogia. Y'e per-

tanto F analogia propriamente detta, e la falsa analogia o con-

taminazione analogica, come la dicono. La prima fa nascere

nuovi vocaboli aggiungendo a un radicale, gia in uso in forme

affini pel significato generale, una desinenza comune a tutti

quelli che appartengono alia categoria grammaticale, in cui deve

prender posto. Cos! amabilis e formato dal tema ama, conte-

nuto in amare, e dalla finale bilis, comune a una serie di ag-

gettivi latini di significato affine a quello de' participii futuri

passivi, come laudabilis, Urribilis ecc. La seconda, cio6 la con-

taminazione analogica, opera diversamente. Essa non crea nuovi

vocaboli, ma modifica la forma degli antichi, sotto F influsso e

secondo i termini appartenenti a una categoria a questi affine

sia pel significato, sia pel suono. Ecco Pesempio che ne da

G-. Meyer (Gr. Gramm. 447): in greco una seconda persona

del singolare del presente dell' indicative attivo, essendo passata

da 9/9s<7< a ytpn, per la legge onde in questa lingua un a tra

due vocali cade, si trasform6 novamente in yipztg per analogia

con la finale g usata come desinenza secondaria, per esempio,

nella seconda persona del singolare dell' imperfetto attivo, Zy&psg.

Ma in qual modo si potr& determinar con certezza, siffatta con-
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tauiinazione, senza il riscontro con cio che precedette la conta-

minazione, e che non serapre si & conservato ? Nel citato esempio

la spiegazione del cangiamento di ^ip-t in yipitg sotto rinflusso

di lyzois, 6 ipotetica affatto e gratuita (Cfr. Regnaud, Rev.

crit., 29 juin. 1885, p. 502-503). Ora, laddove i neogrammatici

scoprono un prodigioso numero di contaminazioni analogiche,

altri, p. e. il Regnaud, argoinentando dalla lingua del Rig- Veda,

comparativamente a quella de' Brdhmana, e da quella di Omero

a quella di Erodoto, le quali per circa quattro o cinque secoli,

si svolsero senza 1'aiuto, o meglio, senza 1'ostacolo artificiale

della gramuiatica, non iscorge tutta questa quantita di conta-

niinazioni. E al Brugman che ricorre all' argomento, che gli

stessi agenti s'incontrano in tutti i periodi dello svolgiraento

del linguaggio, e per6 da quello che vediamo intervenir nelle

lingue moderne, dobbiaino credere essere intervenuto per le an-

tiche, il Regnaud risponde negaudo la parita. Iinperocch6 le

lingue roraane, nel loro formarsi, si dovevano servir del vecchio

per far del nuovo, del disordine per crear F ordine, curando di

adattare gli antichi elementi, a'nuovi bisogni, lasciando loro,

per quanto era possibile, 1' attribuzione che avevano prima, e

per6 la contaminazione analogica nelle lingue romane non dee

far meraviglia. Ma la struttura delle lingue primitive e 1'effetto

o la conseguenza d'uno svolgimento continuo, coordinato, dove

tutte le parti hanno una region d' essere intima, essenziale, di

coesistere le une accanto aile altre, senza motivo a confusione

o a sostituzione. Con che non si nega assolutamente, il fenomeno

della contaminazione nelle lingue antiche, segnatamente allora

che esse divenivano a poco a poco piu dotte e complicate. Ma

anche allora, nella maggior parte de'casi, accanto alia forma

contaminata, indotta dall' ignoranza popolare che confuse le forme

analoghe, coesiste quella non contaminata.

II Regnaud esamina brevemente, ma molto argutamente, gli

esempii di contaminazione analogica invocati dal Brugman in

favore della sua tesi, e ne dimostra la debolezza. Intorno al vo-

calismo primitivo, il Regnaud combatte la teoria de' neogram-

matici, e risponde a tutti gli argomenti loro, con ragioni non

sempre forti e. convincenti. N& meno incredulo ci sembra verso
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le nasali e le liquide souanti. Insomnia, della teoria del guna

infuori, che ritiene come ben rovesciata, tutti gli altri articoli di

fede della nuova scuola, compresovi il carattere primitivo dell's

indo-europeo, non solamente danno luogo, secondo lui, alle piu

forti obbiezioni, ma son contrarii alle leggi ineglio accertate

dell' evoluzione del linguaggio. II dotto glottologo francese, pur

lodaudo il molto sapere de' neogrammatici, osserva che fra loro

si contano piu discepoli che apostoli; intendeudo per apostoli

quelli che approfondirono da s6 il sistema. Senonch^ egli pre-

vede che tosto o tardi, si fara manifesta la stranezza di tutto

il sistema, la incertezza e Finsufficienza de'principii.

Avvegnache i giadizii del Regnaud ci sembrino in parte,

troppo severi, ma giusti; in parte, troppo indiscreti e non giu-

stificati, ne giustificabili, tuttavia dobbiamo confessare che il

piCi valoroso contraddittore delle teorie de' neogrammatici, e forse

il piu terribile fra i molti che finora tolsero a combattere i

nuori sistemi, sia appunto il Regnaud. II cornpianto ft. Curtius,

nell' opera che scrisse a difesa dell'antica scuola contro la nuova,

(Zur Kritik der neuesten Sprachforschung, Leipzig, Hir-

zel, 1885) e che sventuratamente fu 1' ultima di quest' uomo

tanto benemerito degli studii linguistic! e massimamente del

greco, ha parecchie osservazioni critiche di gran peso, contro

qualche principio de' neogrammatici;. ma in generale, la sua di-

fesa in parecchi punti e d' importanza, ovvero e fiacca, ovvero

e al tutto senza valore di sorta, come p. e. quella del guna che

fu gia dichiarato morto e sepolto debitamente. Nel che lo stesso

Regnaud, che fece la rivista del libro del Curtius, apertamente

conviene. Anzi e notevole la conclusione che il Regnaud pone

a quella sua rivista; perciocche essa discorda non poco, dal-

1'altra conclusione teste citata da noi, alia recensione del libro

del Brugman. In questa, PAutore e senza fiducia alcuna per

una lunga vita della nuova scuola, mentre in quella si esprime
in questi termini: Comech& le teorie dei signori Brugman,
Osthoff, de Saussure, ecc., offrano larga presa alia critica, non

si pu6 tuttavia non riconoscere, che P impulso da loro dato agli

studii della linguistica indo europea, sia tale, che difficilrnente

verra a mancare fin dalle sue prime rnosse. Possibile e, anzi
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probabile, che coteste teorie sieno destiaate a svolgersi e a mo-

dificarsi profondamonte ;
ma quelle che le hanno preceduto, non

ban guari probabilita di trar profitto di circostanze siffatte.

Molte parti del sistema del Bopp sono senza rimedio condan-

nate ecc. (Rev. crit., 29 juin 1885, p. 505-506). >

Un altro avversario de' neograinmatici 6 lo Schuchardt (Cfr.

Ueber die Lautgesetze, gegen die lunggrammatiker), le cui

priucipali idee furono amtnesse e svolte dal Br6al nella Tornata

AeWAccad. ddle Iscriz. e belle lettere del 29 gennaio deli' anno

decorso. Al contrario, nella Literarisches Centralblatt, n. 7,

6 febbraio, pur di quell' anno, si da ragione alle molte osser-

vazioni particolari dell'Autore, ma si affenna che il principio

posto da'neogrammatici dev'essere al tutto conservato.

L'Academy dell'ottobre 1886, n. 572, osserva a proposito

del libro dello Schuchardt, che la quistione fra lui e i neogram-

matici & in gran parte, una quistione di parole. Si tratta di ben

definire il senso che si da alia parola Legge fonetica, in quanto

cio6 le si attribuisca un valore ristretto a poche modificazioni

in individuo, ovvero si prenda in considerazione la sornma dei

fenomeni fonetici che hanno in comune grandi collezioni o corpi

d' individui. Ammette e riconosce che il vero merito della scuola

de'neogramraatici, merito che lo Schuchardt non vorrebbe certo

negare, non ista nell'aver formolato un principio astratto, si

bene nello scopo assegnato all' azione dell' assimilazione, e so-

prattutto nel rigore onde vi s'insiste, quando si tratta di am-

mettere certe mutazioni fonetiche.

II Br6al opina che con le sole cause fisiologiche, non si possa

render ragione di certi fatti : p. e., che in uno stesso paese, la

stessa parola non si modifichi in modo uniforme; che un suono

frequentemente adoperato in una lingua tenda a moltiplicarsi

sernpre piu, come si vede nell' iotacismo del greco moderno;

dove sette lettere o combinazioni di lettere del greco antico,

prendono nella pronunzia il suono dell'i. Oltraccio, le sole leggi

fisiologiche non possono spiegare certe particolarita, nella genesi

de'dialetti, che invece di svolgersi regolarmente, vanno talora

soggetti a dilatarsi o a restringersi, sia per cause di avveni-

menti politici, sia per piti frequenti relazioni con popolazioni
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Yicine. A queste difficolta del Breal si pu6, e crediarao anche si

debba rispondere, che la legge fisiologica modificata ed alterata

per cause morali e in particolari circostanze, non cessa d'essere-

di sua natura, una legge costante nel maggior numero de'casi, e-

pero vera legge o piuttosto manifestazione di certi fatti che ci

si mostrano generalmente costanti, anche nelle alterazioni e

inodificazioni una volta avvenute. In quell' iotacismo del greco-

moderno, accanto alia voluta derogazione della legge fisiologica,

voi trovate la piu chiara conferma del carattere costante della-

legge stessa; mercecche quell' iotacismo una volta introdotto, vi

si e conservato da secoli, e tuttora si conserva, non pure in

Grecia, ma nelle isole altresi e nelle colonie elleniche di Calabria

e del Saleiitino. N& ha potuto alterarlo o modificarlo neppur

1'uso che de'volgari italici delle stesse contrade, fanno promt
-

scuamente col greco moderno, cotesti greco-itali. Di che seguer

a nostro giudizio, doversi ammettere un doppio fatto, quelto

della modificazione e alterazione de' suoni per cause molteplici

e non tutte spiegabili, ne spiegate finora; e quello parimente

d'una certa stabilita e costanza nei conservare i suoni della

lingua, anche dopo d'essere stati alterati. Senza ci6 le lingue

sarebbero in una perpetua rivoluzione e confusione tale, che

1'umano consorzio diverrebbe impossibile. Laonde e i paleo-

grammatici non hanno tutto il torto, e non hanno in tutto ra-

gione i neogrammatici ;
ma la verita e solo nell'accordo e

nell'unione de'due principii, della costanza e dell' incostanza-

delle leggi fonetiche, nel senso spiegato.

LXXXIX.

Jtaliani difensori deW antica scuola. L'Ascoli, il Fumi, il

d1

Ovidio. Lavoro del dottor Merlo circa la presents con-

troversia. Pregi e difetti delle scritture del ch. Autore. Si

esamina V assioma del dottor Merlo: la incostanza delle

leggi fonetiche necessaria. Conclusione.

Era gl' Italiani che ruppero una lancia contro i neogrammatici,

e da ricordare oltre 1'Ascoli, il Fumi (La glottologia e i neo-

grammatici, Notizia critica, Napoli stabilimento tipografico di
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A. Perrotti e C. 1881). Le sue osservazioni circa le innovazioni

nel protario e ne'rampolli, in quanto noa necessariamente spie-

gabili per processo analogico, sono molto giuste; come per la

parte che si deve attribuire meritamente a' paleogrammatici

nello studio delle leggi fonetiche, ha pure ragione. Per ci6 che

riguarda il principio deU'ineccezionabilita delle leggi fonetiche,

egli dice quello che dicon tutti gli altri difensori moderati

dell'antica scuola; non essere cio& provato da'fatti, e certamente

troppo esagerato. Anche dell'analogia discorre con grande chia-

rezza e dottriua, e conchiude anche in ci6, come tutti gli altri,

che fra paleogrammatici e neogramraatici non v'e discordia

reale di principii; che i neogrammatici non fanno che conti-

nuare 1' opera de'loro predecessor!, che novita vere e radicali

non ve ne sono, che la scienza, e una forza e quindi moto,

azione e reazione ad un tempo ,
e che la scossa vigorosa data

da' neogrammatici alia glottologia, come rieccita la sua vitalita,

cosi la dispone a novelle e piu feconde pruove. > Noi siamo

nieno corrivi alle facili speranze de' glottologi, per quella ra-

gione che leggiamo a pag. 71 di questa Notizia del prof. Furni,

dove parlando della sua opinione intorno alia quistione presente,

scrive che essa e per ora, saliissima... Dico per ora, in ri-

guardo alia perenne evoluzione della glottologia, al possibile

spostamento del criterii cT indagine e soprattutto al costante

aumento e rimaneggiamento del mater iale. > Per queste stesse

ragioni appunto, noi siaino scettici circa la parte che riguarda i

principii della cosiddetta scienza del linguaggio.

Qual sia 1' opinione del prof, d' Ovidio, fu veduto altrove, a

proposito delle rodowontatede'neogrammatici, com'egli le chiama,

e dell'apostrofe del prof. Ceci al d'Ovidio, nella quale per via della

figura d' interrogazione, si dimostra che rodomontate non sono.

Nel Fascicolo 3 4 sett. ott. 1885 della Eivista di filologia

classica, il ch. prof. Merlo prese a trattare ex-professo, la qui-

stione
', ma non 1'ha ancora fornita. Amantissimo degli studii

linguistic!, dotato di buon ingegno e molto addentro nella let-

teratnra storico-comparativa delle lingue indo-europee, scrive

4 Cenni sullo stato presente della Grammatica ariana. storica e preistorica

a proposito di un libro di G.Curtius.
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con amore e convincimento. Quello che talora ci sembra potersi

desiderare ne'suoi peraltro dotti e pregevoli scritti, e ima filo-

sofia e una logiea piu soda e vigorosa, che sventuratamente piu

non si insegna nelle scuole, e malagevolmente da se, senza la

scorta del maestro s'impara. Di questa debolezza ne'principii

filosofici e nella dialettica, demmo gia un indizio allorche di-

mostrainmo, che VEinleitung in das Sprachstudium di B. Del-

bruck, da lui tradotta in volgare, non era altrimenti un antidoto

contro 1'invadente scetticismo in linguistica, come credeva il

Dr. Merlo, si bene il contrario. Ne manco notabile appariva

questo difetto nelle osservazioni critiche da lui fatte al discorso

del De-Vit, sopra 1' Origine del Linguaggio. Ondeche il valente

Autore, con stringente e terribile logiea gliele ribatt^ a una a

una, pur facendogli avvertire le contraddizioni in che senz' ad-

darsene, era caduto. II Dr. Merlo nella breve risposta alia Lettera

del De-Vit (Cfr. Rivista di filologia fasc. 57\ novembre-gen-

naio 1885-86) non e stato molto felice. Fra i'altre cose noteremo

questa che verauiente ci pare un po' singolare, e da la niisura

dell' ingenua maniera di filosofare del Dr. Merlo. Dice dunque,

che il De-Vit cit6 pochi difensori deH'origine umana del lin-

guaggio, nel suo discorso; che avrebbe potuto citare i tali e

tali altri, e li novera; poi soggiuoge: ma probabilmente Ella

non conosce Popera dello Steinthal ne le scritture del Wacker-

nagel, di A. Marty, di L. Noire", del Gerber, di P. Schwartzkopff,

di C. Abel ecc. ecc., de'quali non ricorda neppure una volta i

nomi (p. 352). che si e obbligati a leggere questi signori,

per poter dire ci6 che uno pensa intorno all'origine del lin-

guaggio, qual ch'essa sia? Vuol dunque il D.
r

Merlo, che si ri-

cordino almeno una volta, i nomi di que'valentuomini, per saggio

di erudizione bibliografica, ovvero perche senza la lettura de' loro

libri, non si possa dir nulla che valga, sopra lo stesso argomento?

Noi avvisiamo che ci volevano ben altri argomenti per rispondere

al De-Vit, e che le quistioni non si trattino a litanie di nomi di

uutori, si bene a forza di ragioni, di senno e di buon senso.

Ma di ci6 torneremo a discorrere piu innanzi, quando diremo

anche noi lanostra opinione circa Porigine dell'umano linguaggio.

Nella scrittura dianzi citata del D.
r

Merlo, intorno al valore
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del principii della nuova scuola, vi e molto di buono, e gli

sforzi che egli fa per convincerci non v'essere tra le due scuole

veruno screzio ne'principii, sono degni di lode. Senonche quando

viene a'ferri, i fatti non corrispondono alle parole, e chiamera

p. e. contraddizione suprema, quel principio de'neogrammatici,

della necessaria costanza negli effetti delle alterazioni fone-

tiche. Anzi pretende che allora essi non caderanno in plena con-

traddizione con se medesimi, quando avranno riconosciuto vero

il principio della necessaria incostanza nelle alterazioni fo-

netiche. Lasciando stare 1'esagerazione di questo assioma, anche

esso contraddetto da' fatti, la conclusione a cui giunge il dotto

Autore e questa, che non si possa concepire una lingua ne

pensata da tutto un popolo con un solo cervello, ne parlata

con una bocca sola, e che per6 non si possa mai ammettere

perfetta eguaglianza per nessuna lingua, per nessun dialetto

(p. 161). Se le parole: pensata con un solo cervello, parlata

con una bocca sola s'intendono fisicamente, si direbbe cosa

balorda e che non e in quistione; se poi s'intendono moralmente,

e una verita di fatto che tutti coloro, i quali usano la stessa

lingua o lo stesso dialetto, penaano la lingua, e la parlano so-

stanzialmente nello stesso modo, sono cioe labii unius et ser-

monum eorumdem. Un Fiorentino quando pensa e dice sera

e mattino, pensa e dice come tutti gli altri suoi concittadini.

I* eguaglianza dunque e moralmente perfetta nel cervello e

nella bocca d'uno stesso popolo adoperante la stessa lingua viva.

II D.
r
Merlo da considerazioni metafisicameute vere in astratto,

tira una conseguenza falsa, perche contraria al fatto, che solo

e in quistione. Le particolari e individuali sfumature di pro-

nunzia, che punto non alterano ne il senso, ne la sostanza.del

vocabolo, come p. e. un pace pronunziato alia fiorentina o alia

romana, sono disuguaglianze lievissime e trascurabili a tale, die

il volervi fondar sopra un argomento, e uno scavezzar senza pro

alcuno, la povera Fonetica. Conchiudiamo dunque una volta, che

gli assiorai in raaterie siffatte, sono da evitare da' paleograminatici

e da' neograminatici ;
altrimenti si risica di farci assistere al

poco serio spettacolo di grandi tempeste in un bicchier d'acqua.
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E LORO IMPORTANZA l

CONTINUA IL CAPO I.

Struttura, posizicne e numero de' Nuraghi

Fig. XXVII.

ALTRO SPACCATO DEL NURAGHE Dl BORGHIDU [L. PL XIII].

m) Collegamento di torri. Ogni collegamento di torri, per poco

che sia complicate, richiederebbe descrizione particolare seapndo

1'Angius: e il Larnarmora 'cio rafferma col fatto, che raolte

pagine e tavole da lui date al presente capo gli vanno in illustrare

Nuraghi di simil genere. Ma noi appunto perche il Lamarmora

in tale argomento ha fatto gia splendere la varieta, cerchiamovi

piuttosto 1'uno nel vario, anche in ordine alia disposizione ed

alia struttura.

Com '6 naturale che il Nuraghe svolgasi in alto, cosi 6 naturale

che svolgasi da lato o piti in basso. Che anzi il congiungere

piti torri pe' loro fianchi, come al Nuraxi Anna (fig. XVIII), vuolsi

credere un trovato anteriore al sovrapponimento di camera a

camera : perchd non esige n& mura si grandi, ne scale si artifi-

ciose, ne il lavoro piti malagevole da condursi nell'alto, netampoco

1 Yedi quad. 872, pagg. 180-191 del Vol. IV.
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la total costruzione di nuova torre. Basta infatti la parete di uii

primo Nuraghe per incoininciarne un secondo del tutto pari. E
un nuinero iadefinito di torri pu6 cosi concatenarsi con pareti

<;omuni, moltiplicando iu egual misura lo spazio delle camere e

del terrazzo; laddove nell'alto iion si possono aggiungere che

due piani, e ci6 con impiccolire gradatamente terrazzo e camere.

Tuttavia convien confessare, che tali e tanti vantaggi da

<;onseguire con runione di Nuraghi gemelli non sono que'che

si cercano ne'collegamenti ordinari, almeno in primo luogo. E
invero de' Nuraghi piu o men perfettamente gemelli se ne trovano

bensl tra i collegati non pochi, ma quasi tutti uniti in due o piu

insieme a un Nuraghe maggiore: e questo 6 il solito ne'colle-

gamenti, che una torre piu riguardevole si per sito, come per

dimension! ne abbia congiunta qualche altra inferiore; ne 1'unioue

si fa sempre immediatamente, ma spesso con traraezzarvi un muro

o una cinta (fig. XXYII). Or tutto ci6 che vuol dire ? Che in

qualuiique direzione si facciano gli svolgimenti, sogliono corri-

spondersi nel procedere da una mole maggiore ; ne tanto si cerca

con essi di apprestare agiato rifugio nell'interiore ad un popo-

letto, quanto di provvedere commodo spazio alia famiglia e roba

d'un capo, od anche ai ministri e al tesoro d'uu Dio; e per

tali persone in particolare si mira ad accrescere presso il Nuraghe
uno spazio, dove stare alia libera, e dove poi accogliere all' occor-

renza dipendenti e profani. Cosi i Nuraghi piu complicati ben

s'accordano nella struttura con gli altri. Ma ora vediamone la

perfezione.

Questa appare sovente ben coinmendevole, anche sol riguardando

disegno e proporzioni. Perche se tre Nuraghi stanno ad una fila

su per un piano inclinato, si veggono gradatamente crescere in

mole ed altezza; o se stanuo in un piano orizzontale, quel di

mezzo sorvola. Ed e pur bello il veder talvolta una torre che

posa sola sopra un terrazzetto triangolare, con due altre da dietro

su cui par che raccolga le proprie ale ; ovvero una torre, dinanzi

a cui si spiega una cinta quasi uu ventaglio con due altre torrette

di qua e di la, quasi perni minori di uno stesso ventaglio. E
bello parimente il veder torri in geoerale piramidate tra loro, che

raffigurano dove un trifoglio, dove uu quincunce, dove un cerchio
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di perle strette intorno a perla maggiore, e dove un fiore doppio,

dove un mazzo di fiori che leggiadramente s' intrecciano co' proprii

rami, e dove (secondo appellazioni usate da' Sardi) una domu

de is abis o favo di mele, ovvero un gurdilloni o ciocca di

grappoli. E la bellezza dell' ordinamento assai volte si estende

alia disposizione interiore, del che diamo un saggio in quattro

piante piti semplici di Nuraghi congiunti, avvertendo che le

linee punteggiate segnano vie sottoposte alle cinte; ma nella

terza pianta convenne supplire il corridoio di entrata secondo

1'analogia, come nella prima in forza dell'analogia convien snp-

porre un accesso dall'alto della cinta (or rovinata) per menare

alia camera che non comunica con le altre.

Fig. XXVIII.

PIANTE DI NURAGHI CONGIUNTI.

Le tre prime di queste piante
l
furono rilevate nel Marghine

dal signor Martorell: la quarta che appartiene al Sa Corte di

Bortigali, e stata compiuta con nuovi studii, omessovi peraltro

un recinto esteriore men regolare, che gira presso ai dugento
metri ed ha pur quattro torri. Rappresentano poi tutti e quattro

gli esempi con piccole diffefenze una moltitudine di altri Nuraghi :

anzi mostrauo la perfezione di quanti si chiaraano Nuraghi jian-

cheggiati per antonomasia; per essere fiancheggiati da cinta,

1 La 2* e 3
a
eon de' Nuraghi OrSlo e Meuddu di Bortigali. La l

a
e delta del

Madrorie od Orolio, ma il Madrone e isolato. Sarebbe del Sorolo di Birori?
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fiancheggiata pur essa da torri minori ; e noi perci6 di essi ci

serviremo a studiar breveraente tal perfezione.

Sta la torre primaria in sul mezzo o in un vertice della cinta,

sempre levando il capo su tutto il corpo dell'edifizio [fig. XXVII],
sicche valga a vigilar di lontano chiunque le si presenti, e in-

sienie a dominar da vicino tutti gli accessi. Basta dunque che essa

abbia chi le presieda, e che a questo non manchi il fido animale

che tutto vede e sente persin col fiuto, perche non passi inav-

vertito quanto entri nel Nuraghe o ne esca, o se ne avvicini o

discosti, o minacci altramente alL'intorno fughe, somraosse, ra-

pimenti, sorprese. Saperlo poi e provvedere, per chi domini tutti

gli accessi, sara sovente quasi il raedesiino. Che se vi sono altre

caraere, che sorgano sopra la cinta, queste oltre all'essere men

elevate [fig. XXVII] non fanno che accrescere il dominio della

torre primaria, perchS non comunicano col piano inferiore se non

per suo mezzo e sotto la sua dipendenza: laonde son deputate

al piu prossimo suo servigio. II simile si dica di altre camere

o scale o corridoi che non istiano sul terrazzo, ma pur comu-

nichino col medesimo o gli stiano immediatamente sotto [fig. l
a

lettere G ed H]. Queste possono da chi domini sul terrazzo, tenersi

chi use di sopra, quanto gli piaccia; e quando le apre, gli ser-

viranno per dominare dall'alto le parti sottoposte, o per iscen-

dervi da padrone, riserbandone alcune per suoi deposit! ed altre

per sue guardie piu fide, e tutte dominandole da vicino massime

col mettersi nel loro mezzo. Giova a tal fine la disposizione di

tutti i vani inferiori comunicanti tra loro , perch^ tutte le loro

vie o convergono nella camera terrena della torre priraaria, o

in una galleria che la circonda, o s'incrociano nel corridoio che

mette da quella camera direttainente all'entrata maggiore: seppur

nou abbiano per sola entrata di fuori la somraita della cinta;

nel qual caso non sono che un sotterraneo della torre primaria.

La disposizioue del pian terreno vale altresi per avancorpi e

recinti posti innanzi all'entrata maggiore; perche le torri che

in essi trovansi, non hanno gia 1'entrata volta di preferenza a

scirocco, come molte torri isolate e centrali, ma si 1' hanno volta

alia torre primaria, od a cortile e corridoi che da essa piu di-

rettainente dipendano [fig. IV
81

]; e questi avancorpi per soprappiu
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terminando alia ciina in un piano che comunica con la torre

centrale, vengono cosi dominati ancora dall'alto. Se poi vi e

camera dalla banda opposta alia porta coinune, che metta per

uscio proprio fuor del Nuraghe, questa oltre al dipendere dal-

l'alto della cinta, serve talora a chi presiede al Nuraghe, di

porta segreta, ed in tal caso, che si verifica al Losa d'Abbassanta,

6 ben facile scendervi per uno strettissimo sdrucciolo che vi

mena, ma e impossibile ad un nemico salirvi, perche il peso

del corpo non raccomandato ad una fune lo trae aH'ingiii. Owero

serve quell'iiscio [fig. XXVII], od anche meglio quel d'un cortile

situato dalla raedesima banda, a proteggere il Nuraghe alle spalle

vigilando una via secondaria verso il medesimo; ne in questo

caso esso pu6 mai aprir 1'adito a tradimento o sorpresa ; perche

non comunica col resto dell'edifizio. E dunque veramente torre

sovrana quella del centre ; giacche signoreggia il Nuraghe in

tutti i suoi accessi e recessi. E questa sua sovranita meglio

appare a riguardar la perfezione della struttura.

Ritien ella per solito sino alia cima grandissima parte della

maestosa sua ampiezza, perche la cinta serrandola a'fiancM la

tiene ben salda e la leva quasi diritta tra le sue braccia. E in

cosi sollevarsi volgesi liberamente a guardare per le finestre il

mezzogiorno od un prospetto altramente migliore, od a comu-

nicare con qualche ala delPedifizio; perche" non ha da difendere

direttatnente la porta di sotto, nemmen vedendola il piu delle

volte, o la difende meglio conducendole difensori sopra le ale

predette. Al tutto diritta le si leva di sotto la cinta, perche

non tetne di cupola che valga a slargarne le basi; anzi stringe

spesso si forte le torri minori, che pu6 a queste partecipare la

sua medesima dirittura, acciocche non diano presa a'nemici di

arrampicarvisi sopra. Sol potrebbe la cinta far corpo per qualche

rigonfiamento della mole interiore: e perci6 ama di procedere

in linea curva e di avvolgere nella medesima curvatura le torri

minori [fig. l
a

]; e cosi ancora collegandole meglio seco, vieppiu

le assicura, e si conforma alia rotondita che domina nell'edifizio

e vale a battere da piu lati gli assalitori, ed anche talora a

mascherare ad essi 1'entrata. Che se la spianata su cui sorge il

Nuraghe, non e troppo ampia, la cinta ama comprenderla tutta
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quanta, e con ci6 riesce men regolare, ma fa quasi un sol corpo

con le rupi o pendici soggiacenti, a maggior riparo. Sporgono

frattanto le torri lateral! sui promontori; e per ben occuparli

serbano ineno di simmetria in dimension! e distanze: ma chiudono

le vie piu diritte per venire al Nuraghe, e dominano le altre

piu agiate o nascoste che apronsi ne'seni intennedii. E per questo

fine il piu sovente superano di poco la cinta, sicchd sia facile

salir da essa a combattere sulla lor cima; seppure non torni

meglio a difesa ed altri servigi che abbiano un altro piano con

camere o guardie. Si adattano altresi le torri alia cinta con

prendere talora forma ovale o di mezzo nuraghe, se non altra

piu imperfetta: ma serbano pur intatta la forma consueta alia

cupola per assicurarla. Si adattano insieine assai volte le torri

alle camere superiori del cono centrale nella struttura in pietre

piccole e lavorate meglio; perche al pari di quelle non hanno

gran carico da sostenere, e solo abbisognano di pietre ben corn-

messe per reggersi. Cosi i Nuraghi piu complicati formauo un

tutto armonico, e s'assomigliano ad uua pianta che conforme-

mente si svolge si ne'rami piu alti, come nelPestreme radici. E

quanto riescono perfetti per la difesa?

Anche i Nuraghi semplici ci si diedero a divedere ben forti

con apparire impenetrabili per gli assalitori, o con dare oppor-

tunita di prenderli in mezzo o sorprenderli, quando mai fossero

entrati, per cosi arrestarli, colpirli, precipitarli. Or che sara di

Nuraghi fronteggiati da intere torri e vasti avancorpi, e traver-

sati da molte vie che convergano e da altre non poche, diritte

e.tortuose, palesi e segrete che scendano dalla cima? Per gli

avancorpi veggasi 1'Ortu [fig. IV] ed il Boes [L. 78] e per le

torri d'entrata PAdoni [L. 61] e piu il Monte Maria [L. 53].

Pel piu intitno dell'edifizio valga il Nuraghe Oschini di Glhilarza,

dove un difensore disceso per iscala invisibile sopra la scala

ordinaria pu6, senza nemmeno affacciarsi, stritolar con un masso

chi s'avanzi 1& sotto : e se questi campato al colpo vien su, pu6

correre per via piit breve ad attenderlo presso la cima ad un

varco, donde con la minima spinta lo sbal/i in un trabocchetto.

E valga anche meglio il Nuraghe Aiga d'Abbassanta, dove as-

salitori giunti sitio al priino piano (che sta quivi pur esso sotto
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la cinta) possono aver di tratto sul capo ben tre guardie ac-

corse per tre scale diverse, due di fronte, una alle spalle, e

tutte distanti tra loro meno d'un metro, ma nessuna in veduta

deiravversario, perchd nascoste sopra due ponti di lastre attra-

versate nell'alto d' un pianerottolo per dove egli ha da passare,

mentre la guardia venuta alle spalle e aiutata per giunta da un

incavo piu basso per pontarvi il piede, e calare piu poderosi fen-

denti o volteggiare all'uopo dall'uno all'altro ponte. Ottima-

mente poi potrebbe vedersi al Santiuu, come si potesse continuar

la battaglia, senza lasciar che il nemico arrivasse alia scala.

Nella pianta che ne rechiaino le linee segnate a crocette indicano

una cella e corridoi comunicanti solo con 1'alto delle camere ter-

rene e collocati immediatamente sotto la ciuta, conforme al di-

segno datone [fig.
l
a

lettere GK ed H]. Inoltre i corridoi m m
dovrebbero stare ad angolo retto col corridoio d'entrata ed aver

sovrapposti gli altri n w, ma tutti vennero collocati obliquamente

e in disparte per maggior chiarezza.

Fig. XXIX
PIANTA DEL NURAGHE SANT1NU

Se non che tutte le si gagliarde difese, si noti bene, si restrin-

gono sotto la cinta, scalata la quale non si pud piu resistere, perche

la finestra e ampia, ne ha dietro nicchie da puntellarvi un serrame,

molto meno scale segrete e trabocchetti. Ma che la cinta sia per
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essere scalata (come eerto farebbesi da un esercito) non veane mai

in pensiero agli edificatori, quasi fosse possibile nelle circostanze

d'allora. Perci6 inai non fecero un.vero maschio nelle loro fortezze;

e quando stiano, come il Santinu ed altri suoi pari, sopra un

semplice monticello nel planujossu o nel basso, possono essere

assai men valevoli a difesa e dominazione che non altri piccoli

e rozzi che sorgano in posizione formidabile ad altezza quadrupla

e decupla. Quest' e osservazione che pu6 variare grandemente i

concetti intorno a'Nuraghi. E T osservazione vien confermata da

certi con un'occhiata tra essi Nuraghi pochi si, ma di sovrana

grandezza che restano da vedere.

Fig. XXX. PlANTA RESTAURATA DEL Gl'RDILLOSI

Slid Est

Siauvi duuque Nuraghi non fiancheggiati, ma riuniti intorno

ad im recinto maggiore di dugento raetri; e tutti guardino il

cortile di mezzo con le loro entrate; e tre di essi collocati a

triangolo in distanza di trenta metri ciascuno, abbiano peri-

metro interno di venti metri, e doppia rampa che meni dall'en-

Serie XIII, vol. V, fasc. 877 4 22 dicembre 1886
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trata a combattere sull'alto delle torri e de' bastion! per difen-

dere il recinto e gli ovili postigli a nord in un promontorio,

dagli assalti di masnadieri che vengano per le pendici boscose

dell'ovest. Altri tre Nuraghi collocati ad eguale o minor distan/a,

abbiano diametro esterno di soli otto metri e scala semplice.

Tutti si trovano nel Grurdilloni della Giara secondo imo studio

di Sisinnio Soddu comprovato da altri quattro Genonesi. Ma noi

nel darne la pianta abbiamo dovuto aggiungervi sino a died o

nieglio dodici cerchi da noi traversal non sen/a fatica sopra due

maggiori bastioni, e trovati pressoche colmi di pietrame, i quali

fanno di quel Nuraghe una vera ciocca di grappoli gia composta,

come crediamo, di ben diciotto torri abbattute e colmate, come

quasi tutte le altre della Giara, forse sin da' tempi Cartaginesi,

perche non vi annidassero de'banditi facili a nascondersi cola sopra.

E simile al Gurdilloni il Baumendola posto al termine della

gola di Gai tra Oristano e Villa Urbana, del quale il Reverendo

Licheri, scrivevaci : Dentro la periferia di trenta ari di terreno

credetti di riconoscere a colpo d' occhio le rovine di circa sedici

o piu Nuraghi tutti legati insieme o solo divisi da una stretta

via per mezzo. Diamo un prospetto dalla banda dell'est, dove

appaiono le sole due torri men rovinate, e dove i circoli sparsi

sopra gran piazza n& colmi di pietre doveano essere, come ve-

dremo, abitazioni od ovili.

Fig. XXXI. PROSPETTO DEL BAUMENDOLA

Tali recinti sino ad ora incogniti agli scdttori ricordano per fermo
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i campi fortificati. Pur tuttavia in essi non e piu che mai ma-

nifesto, come superati i reciuti tutto fosse perduto pe'difensori?

E non sarebbe facile il superarli ad un esercito che avesse tempo
e forze di girarli dalla banda dell'est, dove sono le porte grandi

e mancano i grandi bastioni? Per conseguenza se li paragoniarao

ai recinti naturali che hanno tramezzati Nuraghi, non sono senza

misura pifi formidabili per esempio i monti della Limbara nella

G-allura, che per tutto il tempo Cartaginese riuscirono propu-

gnacolo inespugnabile de'Corsi Sardi? Che se il Baumendola e

il Gurdilloni situati, come sono, sopra vie principal! de'monti e

con gran porta dal lato dov'erano assai vicine piu stazioni di

montanari, aveauo da essere per questi, come crediamo, grandi

omporii e comuni depositi ed insieme forse opifizii di genere pa-

storale, quanti di tali emporii, depositi ed opifizii potevano stare

ben pin al sicuro dentro o presso Nuraghi anche disgiunti su

pei varchi della Gallura?

II simile si dica di altri Nuraghi riuniti attorno ad ima cinta

che regga una piattaforma. Tal e il Sarecci di Arbus [fig. V] cui

sono simili il Bardalazzi di Bortigali [L. 6] e il Castel Cugadu
d'Oschiri [A].

E vale lo stesso pel Nuraghe Majore di Tempio, di cui diaino

pianta e prospetto.

Fig. XXXII
PIANTA E PRO>PETTO DEL NURAGHE MAJOHE [(lull'AngiuS, L. PI. IVJ.

I" . Y. . . .?
'*

L'Angius il dice massimo tra'Nuraghi aggregate, cio& ne/aw-

hef/giati per antonomasia, ue fiancheggianti una cinta o recinto.
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Noi lo diremo esempio principalissimo di Nuraghi aggregati ge-

melli, che forse perci6 diede il nome alia stazione romana ad

Gemellas (sottintendendo Turres}. Ma questo Nuraghe, benche

giri un settanta inetri e sorga sul colle piti alto de'migliori vi-

gneti di Tempio, poco vale a difesa e refugio, nell'interiore.

Tutti adunque i Nuraghi maggiori tra'collegati cedono ad altri

minori che li vantaggino per posizione, e siano per essa prefe-

ribili a centro di difesa e dominio. Molto piu dee valere il me-

desimo pe' Nuraghi maggiori tra grisolati. E cio si parra piu

chiaro dai paragrafi susseguenti.

n) Semplici terrapieni ed altri ripari e torrioncini staccati.

II poggio, che non suol mancare sotto ai Nuraghi situati piu in

basso, pu6 talora credersi tutto intiero lavorato a mano, come

quello del piccolo Nuraghe Corti appi& della Giara che forma per

lo spazio d'un venti ari un piano quadrangolo regolarissimo, sor-

retto in un lato da muro. E per assicurare un Nuraghe anche

semplice come il Longu di Genoni, una serie gradata di mezzelune

puo fiancheggiare la via del poggio sopra cui sorga, o pu6 pre-

cedere nell'alto un antemurale, come aH'Arriu, occupando seco

tutto il ripiano d'una collina [L. 56], ovvero puo stendersi tutto

intorno una cinta ben ampia, come^l Goni (Fig. XIV). E tutti

questi Nuraghi o piccoli o semplici e cosi molti altri di poca

grandezza e complicazione, che pur veggonsi ben fortificati con

altre opere, sono insieine di bel lavoro. Aitri all'mcontro son

rozzi e grandissimi, come il Baumendola : sicche ne rozzezza ne

perfezion di struttura, ne grandezza ne piccolezza, n^ semplicita

n& complicazione sono il principaie carattere a cui discernere

1'importanza de'Nuraghi sotto altri rispetti.

Altri ripari il dimostrano
;
e sono que' tutti che difendono aree

vicine a'Nuraghi, dove allogar della gente, e spesso sepolcri e

bestiame, e talor anche templi o sagrati ed officine scoperte. Un

Nuraghe pu6 mancar di piedistallo, cerchio di muro, piazzuola,

scaglioni e molto piu di cinta, ma di quest' area ben riparata non

manca. Che anzi mancandogli il resto, la tiene a'piedi. E pu6
un Nuraghe aver tutte le appartenenze suddette serbate al Capo,

ma gli rimane quest* area per gli altri usi. E sono assai volte

cinte, terrapieni, argini, barriere e recinti del tutto naturali, o
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alternati e perfezionati da opere d' arte quelli che costituiscono

11 riparo dell'area. Ne segnano poi non di rado 1'estremo confine

Nuraghi minori, ma pur talora ben graridi, che guardano le vie

per dove potrebbero introdursi dal di fuori persone o bestie uocive,

o fuggire quelle di casa. Che se vi ha qualche porzione staccata

dell'abitato, quivi pur son Nuraghetti postivi a capo o sulle vie.

Tutti i Nuraghi della Giara hanno quest' aree per furiadroxus
stazioui pastorali, concordemente riconosciute dai piu pratici

montanari
;
e nel territorio adiacente di Grenoni quindici altre ne

containmo noi stessi, e quattordici il signer Maestro Loi in quel

di Nureci, e non poche se ne veggono in quei di Nuragus, Nu-

rallao, Gestori ed Isili, e da per tutto le trova nel Marghine ii

Rev. P. Buluggiu, con altre innuiiierevoli in tutta Sardegna, senza

contar quelle di cui si scorge unicameute il luogo opportune nel

piano o nelle pendici, come npi lo trovararao presso tutti i Nu-

raghi non dipendenti in tutto da altri. Trovar poi di queste aree

ben definite, che a sommar tutte iusieme le loro parti abbracciuo

1 150 o 200 metri di circonferenza e cosa ordinaria: ue il tro-

varne di quelle che abbraccino i 500 o 600, e cosa rara; senzache

il Nuraghe postovi a capo sia di straordinaria grandezza, od abbia

pid che una o due torrette da fianco, se pur ne abbia. Ne si pu6

dubitare dell'uso a cui servissero, al inirarne le tracce. In molte

veggonsi le abitazioni che serbano ancora le basi circolari od

ovali, come i Nuraghi: in assaissime se ne scorgono almeno i ru-

deri entro un recinto ; e sott' essi o senz' essi, avanzi di cibo ed

opere d' arte spezzate ed intere, che lo Spano trov6 dovunque fece

scavi presso i Nuraghi affondandoli sino al livello delle rocce sot-

tostanti, bench6 non discernesse bastevolinente il contenuto dei

singoli strati.

Che se per esempio nel selvoso altopiano del Sarcidano difet-

tano i recinti delle stazioni (supplitivi un tempo probabilraente

da palizzate), quivi ed in altri luoghi vicini, come al Nuraghe
Oru d'Asuni, abbondano invece mucchietti di scorie, indizio di fon-

derie
1

. Si trovano similmente spesso gli ovili o tondi, come molte

*

GOUIN, Notice sur les mines de Sardaigne. Cagliari 1867, p. 50. Le scorie

da lui trovate erano di rame con mescolativi alcuni frammenti di anni di bronzo.

Ad Asuni son di piombo argentifero.
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delle abitazioni, ma piu grandi, od anche di circuito irregolare
1

; e

i reciuti del bestiame grosso amplissimi e per lo piu quadrangoli ;

ed altri recinti sacri e sepolcrali da esaminare a parte, ma pur

da commemorare sin d'ora, perche essendo post! ad un lato della

stazione, servono ancor di riparo agli altri e sopratutto alia torre

centrale. Di parecchi tra questi particolari rechiamo ua esempio.

Fig XXXIII.
STAZIONE DEL NURAGHE GORAZZU SOPRA LA GIARA

Campeggia qui nel centro un Nuraghe sempiice, il quale per-

1 Gli ovili tondeggianti piu numerosi e piu solid! trovammo unit! insieme e con

passaggio dall'uno all'altro in un promontorio difeso nel suo principio dal Gurdil-
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altro, col suo cerchio di muro alto e largo due inetri, ne ha

venti di diametro. Grli fanno corona le abitazioni consistent! iii

cerchi capaci di un cinque o sette persone ciascuna, e tutte ben

dominate dal cerchio maggiore, che lor sovrasta d'un metro. Son

tutte ben appianate di sopra e sgombre affatto di pietre nel

vano, sicche" appariscono costruzioni compiute nel loro genere ;

sol mancandovi un cono di paglia o di frasche da ricoprirle,

qual si usa tuttora nella Gullura, e quale i piti pratici monta-

uari di Gestori stimano essere stato consueto nelle stazioni della

Giara. Ben son da notare piu presso all'adito del Nuraghe due

stanzine ovali, sol capevoli ognuna di due persone forse deputate

a soprantendere alPaltre, e sono eziandio da notare gl'interstizii

tra Nuraghe e stanzine (assai piu piccoli -in realta che non nel

disegno), dove forse giacevano cani da guardia. In mezzo corre

un viadotto largo ed alto ancor esso due metri, che mena ad

un inuro di simili dimension!. Questo poi con le rocce del monte

forma 1'ampio recinto pel bestiame grosso, da cui prende noine

il Corazzu. Sotto vi e un minore abitato con altro recinto e

con torri di guardia presso due trivii. E a capo della via che

mena all'alto della stazione, vi 6 pure un Nuraghe triplice, che

probabilmente avea dietro gli ovili, difesi dali'altra banda per

mezzo d'una selvetta di pietre coniche tondeggianti alia cima,

sotto le quali scavando si trovarono sepolture.

Tal e" ad un dipresso 1'ordinamento di questa stazione, a cui

s'assomigliano le altre nella sostanza, benche" variabilissime nei

particolari dipendenti dalle circostanze. E vi si assomigliauo e

forse si ammodellarono sopra stazioni di simil genere i Nuraghi

fiancheggiati, in quanto che hanno pur essi le torri in un centro

e sopra le vie, con in mezzo una cinta artefatta in vece della

naturale piu propria delle stazioni.

loni e nella parte piu sporgente dal Giuru, Nuraghe grande ma di pietre disfalte,

come gli ovili irregolari, che gli f;m semicerchio sopra uri rial to. E poi da notarsi,

che sebbene negli ovili predetti trovassimo racchiusa una bella capanna modcrna, la

moltiludine degli ovili a steccato, che son i piu usati presso il Gurdilloni oggidi, tro-

vasi dal suo lato opposto, dove corre 1'acqua perenne. Cid significa che la posizione

de'primi erasi eletia principalmente per la difesa : cessata questa con I'abbandono

o la distruzione de'Nuraghi prevalse, come per la fondazione di molli villaggi, il ri-

guardo della comodita.
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I.

ALBERTO CETTA. II Diluvlo. Torino, tipografia fratelli Spei-

rani, 1886. Un vol. in 8' gr. di pagg. 320 '.

III.

IV. Se r uomo fosse, o wo, anteriore al Periodo glaciale.

Secondo il Lyell, tutti i terreni in cui si trovano tracce del-

1' uoino (ossa umane, selci lavorate, ami, utensili, stoviglie ecc.)

sono postglaciali: dunque 1'uomo non coinparve sopra la terra

che dopo il Periodo glaciale. Ora, a sfatare quest' oraeolo del

gran geologo inglese, il Cetta avverte innanzi tratto, come, in

Geologia, Fautorita di grandi maestri, fissatisi a priori in una

idea, e da fatti particolari traendo malamente illazioni generali,

abbia piu volte sviato la scienza (scienza ancor giovane, e in

molte cose vaga e mai ferma) dal diritto cainmino, abbia pian-

tato falsi pregiudizi, e dato corso e vita ad errori
;

i quali poscia

(ed egli ne arreca parecchi
2

esempi), per nuovi e migliori studii

si dovettero correggere e si van tuttodi correggendo. Ed uno

appunto di cotesti errori e pregiudizii si 6 quello del Lyell, che

tutti i deposit! di alluvioni, breccie, caverne ove s'incontrino

vestigi umani, siano posteriori al periodo gelido: come un altro

si e, che le conchiglie debban prendersi come criterio capitale

e quasi esclusivo, a distinguere i varii periodi dei terreni
;
ed un

altro, sempre del medesimo maestro, che a ciascun dei periodi

geologici debbasi attribuire una sterrninata lunghezza di secoli.

Cio premesso, ii nostro Autore si rifa sulla storia primitiva

del mondo neozoico, e specialmente sulla fauna, distinguendone

1 Vedi quad. 876, pagg. 712 e segg. vol. IV.

2
Pag. 76 77.
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le successive fasi; fauna meridionale, nel postpliocene quando

il cliina era ancor caldo; poi, fauna inista di specie meridional!

e di nordiche, in sul fine del postpliocene quando il cliina co-

minciava ad incrudire; indi, entrato il periodo gelido, fauna

ancor mista sulle prime, ma poi pill spiegatarnente settentrio-

nale. Discorre della grande strage di vite, fatta dalla tempesta

glaciale giunla al suo colmo; delle specie per essa estinte, ne

mai pift ricomparse ;
e mostra gli ossami da quella strage se-

ininati e ammonticchiati in Siberia, in Russia, in G-ermania,

Olanda, Ungheria, Scandinavia, Inghilterra, Belgio, Francia,

Italia, e intorno al Caspio, ed in amendue le Americhe '

;
e in

mezzo ad essi, in piu luoghi, le tracce innegabili dell'uoiuo, che

fu contemporaneo a tutte quelle specie di animali postpliocenici

e glaciali, tra cui ci basta nominare, ad esempio, il bos primi-

genius, I'elephas primigenius ossia Mammuth, Velephas meri-

dionalis, V elephas antiquus, il rhinoceros leptorrhinus e il

tichorrinus, V hippopotamus maior e il medius, Fursus prisons

e Vursus spelaeus, la hyaena spelaea, \&felis spelaea, il tassus

antediluvianus, il inegaceros hibernicus ecc. ecc.

Poscia il Cetta prende ad attaccare di fronte il suo avversario,

cioe ad esaminare i fatti, sopra i quali il Lyell formo il suo

giudicio : e qui egli entra in un mondo di descrizioni, di di-

scussioni minute, di ragguagli, di statistiche, e di particolarita

curiosissime a leggersi, nel quale a noi e impossible tenergli

dietro : onde accennerem solo i titoli delle principal] materie
;

e sono: La vallata della Somma in Francia; La vallata

deir Ouse in Inghilterra; Le alte ripe di Cromer (presso

Norfolk) ; Mundesley (ivi) ;
Hoxne (nella contea di Suffolk) ;

Le

alluvioni della Senna; Le alluvioni del Tamigi ; I loes (limo

fino, deposto dai ghiacciai) del Reno e della Mosa ; Le caverne

della vallata della Mosa e de'suoi affluenti; Le caverne della

Valle della Lesse (presso Namur); Le caverne di Wells, di

Brixam, di Gower, di Long-Hole in Inghilterra; I grandi

depositi ossiferi del piani di alluvione e delle caverne; II

1

Pag. 88 e segg., 120-139.
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doppio ordine di caverne ossifere, altre riempite da correnti

con ossami strascinativi dal suolo, altre ricercate dagli animali

per iscampo, e divenute lor sepolcro; La caverna di Laglio

(Buco dell'orso) sul lago di Como, piena di ossami orsini; Gli

ossi incisi e le selci lavorate di Saint Prest (presso Char-

tres), ecc. ecc.
!

. Dal complesso di tutti i fatti qui raccolti dal-

1'Autore, e dali' accurato sao esame dei suoli, delle alluvioni,

delle caverne, di cui molte, indubitatamente preglaciali o glaciali,

pur contengono avanzi e tracce irrecusabili dell' uomo, il lettore

non pu6 non conchiudere coll'Autore raedesiino, che adunque la

tesi del Lyell 6 sbagliata, e che F uomo gia esisteva prima del

periodo glaciale. Questo & 1' uomo antediluviano, F uomo adami-

tico, Fuomo della prima eta della pietra
2

,
che dall'Oriente

migr& a schiere nella nostra Europa; ed ivi, durante il post-

pliocene, quando il clima era ancor dolce, visse coll'elefante

meridionale, col mammuth, coll' orso e colla iena delle caverne,

coi rinoceronti ed altre belve; poi, fattosi ii clima piu rigido,

ed all'avvicinarsi del periodo gelido calate dal Nord a gran

tonne le belve artiche, fu anche a queste compagno; e infine

con queste e con quelle, rimase vittima del gran cataclisma

glaciale-diluviano.

Posta cosi in sodo 1'esistenza dell'uomo postpliocenico, coevo

cio& al primo periodo della nostra Epoca guaternaria, il Cetta

risale un passo piu su, e tocca di passata la questione, che

tuttora si dibatte fra alcuni naturali, delFuomo terziario: se

cio6 nell' Epoca terziaria ossia Cenozoica, almeno nei due suoi

periodi ultimi, del miocene e del pliocene, si abbian tracce si-

cure della presenza delFuomo. Ma dopo un breve esame dei

pochi indicii arrecati da altri a sostegno del si, egli col piu dei

geologi li rifiuta, siccome inconcludenti o fallaci
;

e quindi man-

1

Pag. 95-143.
8 Nel Capo XXI, pag. 161-176, 1'Autorc presenta come un abbozzo di storia degli

uomini antediluviani, immigrali nella noslra Europa ; raccogliendo in breve tulto

cio die della loro provenienza, delle abitazioni e stazioni finor conosciute, del ge-

nere di vita, delPuso della pietra e poi delle ossa o difese d' animali, dei caratteri

craniologici, dei coslumi e civilta puo aversi per sicuro o almeno probabile.
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tiene, non aversi finora niun dato geologico per aimnettere 1'esi-

stenza delPuomo pliocenico o miocenico '.

V. Durata del Periodo glaciate. Piu grave e piu ardua a

risolvere e la seconda delle difficolta sopra enunciate, contro la

tesi del Cetta : difficolta che riguarda il tempo, .
cioe la durata

del Periodo glaciale, da lui volato identificare col Diluvio bi-

blico. Se il gran cataclisma glaciale, dic'egli, richiede lun-

ghezze di secoli senza fine, il diluvio noetico ci sfuma via: esso

certissimamente non e piu Fepoca glaciale... II mio com pi to

ben difficile, e non mi prometto nemmeno di finirlo: incomincio
;

seguiranno altri delle geologiche cose troppo piu conoscenti di

me. Se avr6 ottenuto di create diffidenza contro a coteste lun-

ghezze di tempo non giustificate dai fatti, sara gia questo un

guadagno non piccolo. Imperocche, dopo tutto il discorso fin qui,

se ancora sono serie difficolta che trattengono dall' accettare

V identijicazione del diluvio della sacra Pagina coWepoca

glaciale del geologi, sono appunto queste lunghezze senza fine

di tempo gratuitamente asserte, e tuttavia accettate siccome

indisputabili fisiche verita
2

. >

Per maggior chiarezza, e per abbracciare in tutta la sua am-

piezza la questione del tempo nella presente materia, il Cetta

distingue in prima tre periodi : il 1, da Adamo al Diluvio nella

Bibbia
;
e rispondentemente in Geologia, dalla prima apparizione

dell' uomo in Europa fino a tutta F Epoca glaciale ;
il 2, da noi,

risalendo a ritroso, fino all' Epoca glaciale ossia al Diluvio;

il 3, durata dell' Epoca glaciale medesima con esso tutte le sue

fasi. Indi egli si fa a discorrere di ciascun periodo, per valu-

tarne la giusta lunghezza, e porre, quanto a questa, d'accordo

la Bibbia colla Q-eologia.

1

Pag. U5-U9. Nella Nature (Periodico scientifico di Parigi) del 30 ottobre 1886,

leggiamo che il celebre DE QUATREFAGES ha pubblicato or ora ?. presenlato alVAca-

de'mie des Sciences un suo nuovo Volume, in cui riaflerma ^existence incontestable

de Thomme a Vepoque tertiaire, con altre dottrine che ecciteranno, dice La Na-

ture, viva sorpresa. Cio significa, che la questione dell'womo terziario non e per

anco fmita
; e per giudicarne converra mettere in bilancia i nuovi dati o argomenti

del ch. naturalisla del Belgio.
2

Pag. 151.



60 RIVISTA

Or, qnanto ai prirai due period!, 1'impresa non gli e gran

fatto malagevole. Imperocche, nei 2000 anni incirea (1656 se-

condo 1'Ebreo e la Yolgata, 2242 secondo i Settanta) che la

Bibbia assegna al periodo tra la creazione di Adamo e il Di-

luvio, faeilmente possono collocarsi tutti i fatti che la Geologia

accerta, appartenenti al postpliocene : come a dire, la mutazione

graduale del cliina, di caldo e temperate ia rigido; la succes-

sione corrispondente delle faune e indi la loro sovrapposizione

e mescolanza; 1' apparizione dell'uomo in Europa e i varii stadii

della sua vita archeolitica, eccetera : e cio tanto maggiormente

che, per i'una parte, la scienza geologica qui non ha criterii

certi, o cronometri fissi per defmire i tempi; e per 1'altro lato,

le varie eta in cui a molti piace distinguere quei periodo, come

1'eta dell'elefante meridionale, 1'eta del mammuth, 1'eta della

renna ecc., e quelle che altri denominano dai varii progressi

della industria umana della pietra, sono in gran parte arbitrarie,

e dovrebbono forse con miglior ragione compenetrarsi piu o meno

insieme, e ad ogni modo non esigono secoli sterminati, anzi ot-

timamente si acconciano entro i confini di quei venti o piu se-

coli biblici che teste dicevamo
J

.

Parimente, riguardo al periodo che rimonta da noi al Diluvio,

la Geologia non ha niun solido fondamento per allungarlo al di

la di quei 5 o 6000 anni che la cronologia e la storia sacra

e profana concordano ad attribuirgli. II Cuvier ed Elia di Beau-

mont gli assegnarono questa misura appunto di 50 o 60 secoli,

ed il Beudant di poco Faccrebbe, fiiio agli 80 secoli, ragionan-

dola dai cronometri naturali, che sono le dune, i delta, i cor-

doni littorali, il colmarsi delle lagune, ed altre sirnili forma-

zioni che si continuano anche oggidi, e dovettero pigliar le mosse

dai primi tempi postglaciali, ossia postdiluvian!
2
.

Vero e, che anche qui certi amatori delle sterminate lunghezze,

oppure osteggiatori della Bibbia, han preteso di coglier questa

in fallo, deduceado da certi lor dati che il mondo postdiluviano,

e 1'uomo con esso, debb'essere di centinaia di secoli piu antico,

1

Pag. 151-160.
2

Pag. 176 e segg.
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che volgarmente non credesi. Ma e facil cosa al nostro Autore

il mostrare quanto eglino andarono falliti, coa opporre loro le

nuove ed accurate ricerche e scoperte di maestri migliori. Cosi,

per non parlare del Periodo lunisolare di 600 anni, e dei Zo-

diaci di Denderah e di Esneh in Egitto, che fecero sognare

le tante migliaia d' anni al Buffon e al Dupuis, derisi percio,

gia je gran tempo, da tutti i dotti; il gran delta del Mississippi,,

che il Lyell stirn6 avere richiesto un 100,000 anni per formarsi

(donde inferi, 1'uorao postdiluviano, di cui trovossi una pelvi a

Natchez, dover essere antico di 1000 secoli), questo delta, di-

ciamo, dagl' idradlici del Genio degli Stati Uniti 6 stato recen-

temente, sopra computi piu saggi e piu solidi, riputato non piu

antico di un 4400 anni; cioe a un dipresso, come il delta del

Po, che si avanza ragguagliatauiente ogni anno di 25 metri,

e non risale, secondo lo Stoppani, che a circa 4000 anni
;
e come

il delta lacustre del Rodano, a Port Yalais, che 6 stimato di

4266 anni. Similniente, le torbiere di Danimarca (alte da 3 a

9 metri), che il buon Lyell credette vecchie di 16,000 anni,

10 Steenstrup, con piu accurate calcolo, le ringiovani di buoni

tre quarti, assegnando loro non piu di 4000 anni
;
e quanto a

quelle della Somma in Francia (di 9 metri d'altezza), avendone

11 dabbenissimo Boucher de Perthes, sopra la base fallace di

3 centimetri per secolo, computato 1' eta a 30,000 anni, fu dallo

stesso Lyell per cosi sconcia esagerazione garrito. Aggiungiamo
le guaniere del Pern (alte talora fino a 30 metri), riportate

gia dalPHumboldt ad un'antichitafavolosa di ben 900,000 anni

(sopra la base di 3 secoli per centimetro) ;
ma poscia ribassate

di assai assai dal Boussingault, e finalmente dai moderni studii

dello Tschudi, lodati dallo Stoppani, ridotte all' inezia di circa

1000 anni \

Tutto adunque cotesto 2' periodo, geologicamente, come sto-

ricamente, si adagia comodissimo entro il giro di 60 secoli o

li presso. Ai primi suoi tempi appartengono quegli uomini post-

diluviani, noetici, che vennero dalP Oriente a ripopolare 1'Europa,

gli uomini della seconda eta della pietra; i piu antichi dei quali

1

I'ajr. 179-190.
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sono gli uomini preistorici delle torbe e dei Kjokkenmoddings

(avanzi di cucina) di Danimarca, e risalgono a un 4000 anni

fa; ai quali succedettero man mano i popoli delle palafitte la-

custri di Svizzera, Olauda ecc., dei crannoges (abitazioni lacu-

stri) d' Irlanda, delle terremare o terremarne della nostra Emilia

e altri cotali ; colle loro Industrie in pietra, poi in bronzo e in

ferro, le quali diedero nome a varie, ma non ben distinte n6

distinguibili, eta, e si collegano coi primi tempi storici per indi

continuarsi fino all' eta nostra
J

.

Ma piuardua e piu viva & la questione che riguarda il 3 pe-

riodo, la durata cio& del periodo glaciale, che corse di mezzo fra

i due periodi test& indicati. Qui il Lyell, il gran padre dei lunf/hi

secoli (come lo chiama il Cetta), il geologo che ha per eccellenza

il genio della lunghezza, ed ama smarrirsi nelle eternita, qui,

diciamo, ei profonde i secoli a migliaia: egli vede nel periodo

glaciale una lunga successione di eta lunghissime e di lentissime

alternanze; e nel valutare quella grande oscillazione terrestre

(come in quasi tutte le altre) prendendo per base fissa de' suoi

cornputi la media di 75 centimetri per secolo, ne deduce che

il .paese di Galles, per esempio, dovette impiegarvi almeno

224,000 anni; e dice almeno, perch& suppone che 1' oscillazione

procedesse continua ne' suoi alti e bassi, senza che vi si frarn-

niezzassero intervalli di riposo ; ma, siccome sarebbe naturalis-

simo il supporre intervalli siffatti, e supporli lunghissimi, Dio

sa di quante altre migliaia dovrebbersi aumentare i 2240 se-

coli sopra calcolati. Ed anche lo Stoppani 6 d'awiso che 1'epoca

glaciale, colle sue molteplici fasi d'incremento e decremento,

abbracciasse molte migliaia d
1

anni, e che lentissiino sopratutto

fosse il ritirarsi de' ghiacciai, soggetto a lunghe intermittenze :

essendo che le grandi oscillazioni della crosta terrestre si corn-

piano con m'assoluta lentezza: e ne reca 1' esempio dell'at-

tuale sollevarsi della Scandinavia col rispondente abbassarsi della

Groenlandia, che & un' oscillazione di pochi centimetri per secolo:

ora le oscillazioni glaciali produssero sollevamenti fin di 400 metri.

Secondo altri autori, accennati dal De Lapparent nel suo egregio

Pag. 192-206.
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Traite de Geologic (2
a

ediz. 1885), la durata del periodo gla-

ciale fu, chi dice di 1 60, chi di 2000 secoli e passa ;
e il maxi-

mum del predominio de' ghiacci ebbe luogo, tra i 225,000 e i

350,000 anni avanti I
1

Era nostra volgare. Or, poich& 1'uomo

visse durante il periodo glaciale, e lo precedette, ognun vede che

mole enorme di secoli verrebbe ad accatastarsi suille spalle di

cotest'uomo preglaciale o glaciale.

Non puo negarsi: l'autorit& di alcuni grandi maestri, e Tap-

parente forza delle ragioni da lor tratte in campo, valse assais-

simo a porre e mantenere in voga fino a ieri il vezzo di mol-

tiplicare in Oeologia fuor d'ogni misura i secoli, non solo per

le Epoche piu antiche, ma anche per la quaternaria, e singo-

larmente pel suo periodo gelido. Ma oggimai questo vezzo va

cadendo di moda. Oltrech6 1' enorinita stessa delle cifre allegate

ha, fin dal primo sembiante, dell'incredibile; 1'immane discre-

panza che corre tra esse appo i diversi autori, toglie lor fede;

mentre d'altra parte non si scorge sopra che basi di qualche

ragionevol saldezza coteste cifre si fondino. II fatto si e che noi

veggiamo oggidi da piu parti, e da giudici valentissimi, com-

battersi e sfatarsi cotesto abuso di allungare sformatamente ogni

periodo o fase geologica. Cx>si il poc'anzi citato De Lapparent

sostiene e dimostra esser priyi
di base rigorosa tutti cotesti

calcoli che profondono le centinaia e i milioni di secoli tra le

diverse fasi dell'epoca quaternaria; i fatti geologici di questa

non avere assolutamente nulla che dia fondamento agli sbar-

dellati computi di certi autori; e la scienza non avere per anco

niun cronometro certo da misurare cotali. fasi '. > Ed il lakob

poco innanzi scrivea : Oggidi non si vuol piu domandare, a che

data avvenne Vepoca glaciale, e quanto dur&. II geologo non

conosce date, ma soltanto successioni. I fenomeni di queirepoca,

per cui certi geologi fantastici, phantaisistes, tra i quali 1' av-

1 ALBERT DE LAPPAREXT, Traite de Geologic, pag. 1283-84. Veggansi anchc,

in tal questione, i belli articoli, che sotto il titolo : L'Archeologie prehistorique

et I'antiquite de I'homme, ha pubblicati 1'Abbe HAMARD, nella Controversy dal-

1' agoslo 1886 in qua.
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vegnach^ dottissimo Lyell, esigono le centinaia di migliaia d'anni,

poterono di leggieri svolgersi in assai pochi secoli *. Che piu?

lo stesso Lyell dovette gia confessare, che Nello stato pre-

sente delle nostre cognizioni, i tentativi fatti per comparare le

relazioni croaologiche dei periodi di sollevamento.... e di riti-

rata dei ghiacciai, debbon essere riguardati come semplici con-

getture
2

. >

Or anche il Cetta prende a roinpere bravamente una lancia

contro il gigantesco fantasma di queste mezze eternita, addos-

sate al Periodo glaciale. E bench& egli non esaurisca ad assai,

n& punto pretenda di esaurire cosi vasto tema, tuttavia le molte

e savie considerazioni che arreca ed ampiamente sviluppa negli

ultimi Capi del suo Diluvio (Capi XXIV-XXX; pag. 207-314)

contribuiranno senza dubbio a disingannare non pochi della va-

nita'di quelle iperboli antiscientifiche.

Egli riflette in prima, che tra le oscillazioni terrestri ve n' ha

d'ogni maniera: alcune leute, lentissime di pochi centimetri per

secolo, altre rapide, subitanee, fulminanti : le une continue, ed

altre discontinue e intermittenti: e ci6 secondo la diversa na-

tura e possanza delle cause che le producono, e le diverse re-

sistenze, o condizioni e accidenti del suolo che queste cause in-

contrano. Chi non conosce la vjolenza, gli effetti rapidissimi, le

convulsioni spaventose, gli eccidii immensi ed istantanei, pro-

dotti talora dai terremoti e dai vulcani ? E qui notisi di pas-

sata, che eminentemente vulcaniche erano in antico le contrade

appunto, che furono principal teatro del Diluvio noetico: il doppio

bacino Aralo-Caspiano, rArarat, il Caucaso, la valle mesopota-

mica: e del loro attivissirao vulcanisino antico si veggon tut-

tora manifeste le immense tracce
3

. Nulla dunque vieta il ere-

1 A. JAKOB, Unsere Erde, (Friburgo 1883) pag. 471: citato nella Eevue des

Questions scientifiques, octobre 1886, pag. 376.
3
LYELL, The antiquity of man; traduz. francese del Chaper, 2a

ediz. 1870,

pag. 356.
3

Nella depressione Aralo-Caspiana (cosi scrive lo STOPPANI, citato dai CETTA,

pag. 224 e 225) tutto indica, come quelle region! furono il teatro di grandi scon-

volgimenti in tempi relativamente recentissimi... Quel furore convulso che agita al
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dere che anche la gran coavulsione, patita dal Globo nel periodo

diluviano o glaciale, fosse piii o men violenta e rapida. La stregua

del Lyell, di 75 centim. per secolo, potrebbe mutarsi a 75 cen-

timetri per anno, per mese ecc. ed ogni cosa si spiegherebbe

ancora ottimamente. Tutto dipende, ripetiamo, dalPindole e dalla

gagliardia delle forze endogene che scuotono la corteccia ter-

restre: alia qual gagliardia non si possono fissar limit! o as-

segnar tempi; e d'altronde si sa che le forze tragrandi sogliono

anzi agir preste, e presto si fanno altresi le grandi ruine.

Che poi difatto la rivoluzione glaciale sia stata rapida anzi

che no, e si compiesse nel giro, non che di pochi secoli, ma
forse di pochi anni, gravissimi indicii ed argomenti il mostrano.

Le isole di ossami della Siberia; il famoso letto a elefanti sulle

coste di Norfolk, donde in 30 anni si sono pescate 2000 zanne

di elefanti
;

le caverne ossifere del Belgio, della Grermania ecc.
;

ed altri fatti cotali appena si spiegano altrimenti che per un

presente i inalfermi altipiani colossal! d'America, tormento un tempo le region! oc-

cidental! e central! deil'Asia... le quali or direbbonsi commosse ancora dagli ultimi

guizzi spasmodic!, che sopravvivono al sedarsi delle piii orribili convulsion!... Chi per-

corre quclle strane comrade, e ad ogni tratto sorpreso alia vista di coni giganteschi,

di circhi vulcanici, di lave disseminate... Tuli, basalt!, trachiti, monti vulcanic!, da

cui sembrano or ora eruttate correnti di lava, scorgonsi all'ingresso della valle del

Kour che si versa nel Caspio, e circondano il Lago Sevan a nord-est di Erivan.

Sovra tutti torreggia VArarat, che eleva i suoi coni gemelli come due giganiesche

piramidi, cui serve di base una catena gigantesca di montagne. II grande Ararat ha,

come 1'Etna, un enorme cratere a ferro di cavallo ed i fianchi squarciati ed ingru-

mati di enormi correnti di lave antiche e antichissime; ed e come 1'Etna, sparse di

cento coni, donde eruppero le procligiose correnti che portarono 1'incendio fino a 175

chilometri di distanza... A norcl del gruppo vulcanico dell'Armenia, e sempre in riva

al Caspio, si eleva irta di vulcani la catena del Caucaso, ove vaneggia alia suprema

altezza di 5600 metri il cratere dell'Elburz. Al sud del mar Caspio, nella catena persiana

dell'Elburz, torreggia il Demavend, montagna ignivoma, trovata da Taylor Thomson,

nel 1837, allo stato di solfatara. La formazione vulcanica pare del resto sviluppatis-

sima in Persia, come considerevole ne e delta la produzione dei petrolii... Tutti gli

antichi parlano con moraviglia dell'estrema abbondanza dei petrolii e dei bitumi, che

servirono alle maravigliose costruzioni di Babilonia. Ma quando si consider!, come i

colossi, che fanno corona a quella terra desolata, la Persia, la Siria, 1'Arabia, siano

o irti di coni vulcanici, o pieni d'indizii di una vulcanicita che si svela per lutta la

serie delle sue manifestazioni, troverassi tutt'altro che a<l essa straniera quell' im-

mensa produzione di bitumi e di petrolii.

Serie Kill, vol. V. fa.sc. 877 5 24 dicembn 13So
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eccidio violeuto e repentino. Scheletri inter! di belve si son tro-

vati nel luogo ove spirarono; ed elefanti (mammuth) e rinoce-

ronti sepolti sotto le nevi o avvolti nel ghiaccio, tutto vestiti

ancora delle lor carni e dei folti e lunghi velli ond' erano ain-

mantati: segno evidente che la tempesta glaciale li uceise ad

un tempo e sani sani li conge!6, senza lasciare spazio ad altri

agenti di risolverne e disseminarne gli avanzi.

A questi fatti, che posson dirsi raeri episodii di quella ter-

ribile epopea mondiale, altri se ne aggiungono di ordiue piu

generale. La flora e la fauna odierna & quasi interamente iden-

tiea eon quella del postplioeene, anteriore al periodo glaciale:

or come cio, se vi pass6 di mezzo cotesto periodo colle sue cen-

tinaia o migliaia di secoli? Al contrario, quanto piu si accorcia

il tempo del detto periodo, tanto ineglio si spiega cotesta iden-

tita, con piu altri fatti relativi alle vite animali e vegetali.

Inoltre : se il periodo glaciale dur6 tanta lunghezza di secoli,

esso avrebbe dovuto fornire depositi sedimentari, e produrre for-

mazioni marine o terrestri-marine, in copia e potenza propor-

zionata a si lunga eta, come fecero tutti i grandi periodi e le

epoche precedent! del Globo. Ora di cosiffatte grandiose forma-

zioni e sedimenti, non si ha nulla: e i terreni o piuttosto le

orme che il periodo gelido lascift dietro a se, e che a lui ap-

partengono con certezza, son troppo poco cosa, sicch& a renderne

ragione faccia d'uopo invocare i secoli.

Vano e parimente 1'accnmular secoli, per ispiegare 1' esten-

sione e 1' altezza straordinaria a cui giunsero i ghiacciai in quel

periodo; e la lunghezza delle vie che percorsero, attestata dalle

morene e dai massi erratici; e la sterminata mole di detriti che

per ogni dove disseminarono. Tutto cio si spiega facilmente per

altra via, cio& colla quantita delle nevi cadute. Gran copia di

nevi continue, con intensissimo freddo, vi dara, in breve periodo

di tempo, ghiacciai di estensione e di spessore ossia altezza,

quanto volete, enormi: or dallo spessore, ceteris paribus, dipende

la potenza e quindi la velocita del ghiacciaio e la lontananza

a cui pu6 giungere, e la vastita delle stragi che puo cagionare.

I ghiacciai son come fiumi, e seguon le leggi dei fiumi: questi,
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gonfi da grand! e repentine piogge o disgeli, raenano le lor

piene con correnti fnriose, e straripano e si dilagano e fanno in

brev'ora immense rovine: il simigliante dite proporzionatamente

de' ghiacciai. Anche oggidi i ghiacciai camminano, com'e notis-

simo: e vi fu tal caso d'un ghiacciaio alpino, quel di Vernagt-

Rosenthal (ricordato dallo Stoppani) che percorreva un 10 metri

al giorno. Ma, a petto degli odierni, i ghiacciai dell' eta glaciate

erano giganti, e a passi di gigante camminavano. Oggi, come

nota ii Lyell, i maggiori non giangono (salvo qualche caso
L

)

che a un 30 chilometri di lunghezza ed a 60, 100, o al pift

200 metri di spessore; laddove gli antichi doveano avere da 80

a 240 chilometri di lungo, e da 300 a 900 metri di massiccio.

Con siffatte moli, pensate voi che potenza d' impulse doveano

avere, e quindi che velocita nell'avanzarsi e distendersi fino ad

enormi distanze; e che immensita di rovine in breve tempo do-

vean fare nel lor cammino, seco trasportando le rovine medesime

per deporle poscia ove or le veggiamo, accumulate sotto forma

di morene, o disseminate sotto quella di massi erratici, o al-

trimenti sparse nei terreui glaciali.

Aggiungasi, che i giganteschi ammassi di detrito glaciale,

che oggi noi ammiriamo, non debbonsi gia riferir tutti e per

intiero a quel solo periodo che chiamiamo glaciale: imperocche

ghiacciai esistevano per tutte le alpi del mondo anche prima

di cotesto periodo, cio& durante il postpliocene, al modo stesso

che esistono oggidi; e quindi detriti glaciali gia eransi accti-

mulati per lo spazio di piu secoli; i quali antichi detriti ven-

nero poscia sospinti innanzi e incorporati alia nuova e straor-

dinaria massa di macerie alpestri e di fanghiglie strascinata giu

dalla gran tempesta, a cui per antonomasia couviensi il nome

di glaciale. Gli effetti adunque di questa tempesta possono tutti

agevolmente spiegarsi, senza ricorrere a sterminate lungaggini

di tempi.

1

Nolle Alpi, vi hanno ghiacciai da 10 a 25 chilomelri di lungo, e piii di 15 di

largo : quel di Chamouny si stymie quasi a (10 chilomi'tri di lungliezza. Lo spessore

varia, e spesso supera i 30 metri: la famosa Mer de glace ai pie del Monlauvert, in

ceni tratti, oltrepassa i 200 metri.
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Avvertasi per ultimo, che il Cetta, nel combattere e con-

danuare i tanti secoli, da altri voluti pel Periodo glaciale, non

perci6 restringe questo Periodo a breve spazio. Lontanissimo,

die' egli (pag. 290), 6 da uoi il pensiero di conehiudere 1' epoca

glaciale nel giro soltauto di alcunl pochi auni, ilia parimente

ne escludiaino lunghezze di secoli. II Diluvio, veduto e de-

scritto da Noe, si compie nel volgere di un anno solo ; ma esso

non fa che un atto, o una scena, per dir cosi, del gran drainma

del Periodo glaciale; una delle uiolte fasi dell' Oscillazione mon-

diale, in quel Periodo avvenuta. Questo Periodo pot6 cominciare

in altre contrade, parecchi anni innanzi al Diluvio noetico, e

continuarsi parecchi anni dopo; ma fu uno e continuo, e quindi,

in largo senso, contemporaneo nelle varie regioni della Terra.

E per ciascuna di queste esso ebbe speciali fenomeni e peri-

pezie, onde potea dirsi regional^ come il Diluvio di No6 che

ebbe percentro 1'Ararat; ma fu insieme universale, perch6 colpi

tosto o tardi tutte o quasi tutte le regioni del mondo. Con cid

si salva ad un tempo e la universalita, voluta dalla Bibbia nel

racconto stesso che ella fa del Diluvio parziale, speritnentato da

Noe; e la varieta ed estensione iminensa che la G-eologia in-

segna doversi riconoscere nei fatti del Periodo glaciale.

YI. Oonclusione. Riassumendo ora in brevi termini tutta la

questione; dalle cose fin qui esposte ci sembra risultare che la

tesi capitale del Cetta, 1'

'

identificazione cioe del Diluvio biblico

col Periodo glaciale dei geologi, spiegata nel modo che sopra

udimmo dal ch. Autore, merita, se non altro, d' esser presa dai

dotti in grave considerazione, siccome quella che presenta gran
sembiante di verita, e certo almeno di verosimiglianza. Tutte le

ombre intorno a lei per fermo non sono dissipate : forti dubbii e

difficolta, oltre le sopra esposte, possono per avventura accainpar-

lesi contro: e 1'Autore medesimo e lungi dal pretendere, che la

sua dimostrazione (se pure vera dimostrazione potra mai darsi in

simile materia) sia apodittica e tetragona ad ogni assalto. Ma,

comunque ella si sia, certo e un gran passo, ardito del pari e

felice, verso la risoluzione dell' importantissimo problema biblico-

geologico, che riguarda il Diluvio. Laonde chiunque a questo
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problema piglia interesse, si fara di buon grado a leggere il

Diluvio del Cetta. Vero e che esso non e libro da diletto e da

passatempo; e a piu d'un lettore la forma dello stile, un po'sle-

gato e dnro, e talvolta per troppa concisione oscuro, ne renaera

men piano e gradito lo studio. Ma chi guardi alia sostanza, piu

che alia forma, vi trovera un tesoro di idee, di fatti, di rag-

guagli, di acuti raffronti, e sopratutto una forza di solidi razio-

cinii, uon facile ad incontrarsi oggidi anche nei libri scientific!

di cose naturali, ricchi di dottrina ed erudizione materiale, ma
non di rado difettosi di buona logica e di sintesi ideale. Del ri-

inanente, il Volume presente del Cetta non e, crediamo, che un

primo saggio, dato al pubblico, delle sue idee nella questione

esegetico-scientifica del Diluvio. In un altro volume, o in una

seconda edizione di questo, speriamo che all' importanza della

materia e al valore intrinseco delle dottrine egli sapii, congiun-

gere anche quella forbitezza e chiarezza di forma, che tanto

giova a dare alle dottrine medesime splendore ed efficacia.

II.

Clemente XIV e la soppressione del Gesuiti, per FRANCESCO

BERTOLINI. fluova Antologia, fascicolo XXII, 16 novem-

bre 1886.

L'articolo, del quale ci accingiamo a rilevare le inesattezze,

le contraddizioni, e perche non dirlo ancora, il maltalento, non

nieriterebbe gli si desse importanza di sorta alcuna, se non fosse

che, pei tempi attuali, il dare addosso ai falsarii sia diventato

un dovere di primo ordine se non vogliamo tornare indietro di

diciotto secoli. LTautore per altro e della schiera, pur troppo

numerosa oggidi, di coloro che aspirano al non invidiabile vanto

di scrivere la storia ad uso delle sette e in servigio della ri-

voluzione che li paga. Nessuno infatti ha dirnenticato com'egli,

nel 1876, ricorrendo il settimo centenario della battaglia di

Legnano, che 1' Italia si preparava a celebrare come gloria na-

zionale e cattolica, abbia avuto la sfrontataggine di esporre nella
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Nuova Antologia certe sue idee che fanno ai cozzi colla verita r

negando a quell'avvenimento non pure 1'importanza storica, ma

ben anco il merito militare. Ma n'ebbe col danno anche 1&

beffe, perocch6 la questione fu deeisa, ci sembra, senza appello,

da alcuni molto serii e important! lavori, che videro allora la

luce, provocati dalla sua sfida da Don Chisciotte.

Dell' impopolarita procacciatasi in quell'occasione, pare che lo-

storico inantovano cerchi ora di ricattarsi con un articolo nel

quale, sotto pretesto di esaltare il Papa Cleinente XIV, che

soppresse la Compagnia di Gresu, insulta il regnante Leone XIII

perche conferma in favore di essa che tanto bene ha meritato

della Chiesa e della Societa i privilegi concedutile in passato-

dalla Santa Sede. Di guisa che 6 manifesto il bieco intendimento

dell'autore di dare, come suol dirsi, un colpo al cerchio e um>

alia botte; calunniare cioe i due Pontefici calunniando i GesuitL

E si che calunnia i due Pontefici qnando dice: Abbiamo

giudicato opportune di ritessere la narrazione del celebre evento

(la soppressione della Compagnia) e dei fatti ond'essa ernano r

affinchS il giudicio, dell'atto nuovo del presente pontefice, abbia

nel raffronto con 1'atto opposto di un suo predecessore, meglio

chiarita la sua natura e fermata la sua importanza. Ora se

noi vediamo nulla, le surriferite parole potrebbero fornir materia

a quest'argomento : Clemente XIV ebbe ragioni intrinseche per

sopprimere la Compagnia, spogliarla dei suoi privilegi, ridurla

al niente, e allora ha torto Leone XIII di dichiarare Yabborrita

Compagnia, beneinerita della Chiesa e della Societa, e di ricon-

fermare i privilegi concedutile in passato. Clemente XIV non

ebbe tali ragioni, e allora Leone XIII ha reso giustizia all'Or-

dine da quello soppresso. Tuttavia il Bertolini non si arresta la
r

e dopo avere proposto il dilemma, si studia di risolverlo in favore

del primo, affinche ne torni disdoro al secondo. Per questo egli

dice: la soppressione dei gesuiti fu una misura necessaria,

imposta a Papa Clemente dall' interesse politico della cattolicita

e da quello superiore della morale cristiana dunque Papa Cle-

mente fece bene, benissimo a sopprimere la Compagnia di Gesu

a nome degl' interessi politici della cattolicita, e a nome degli
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interessi, ben pid elevati, della morale cristiana; dunque il breve

<li Leone XIII e una sfida lanciata a questo doppio ordine di

interessi. Per dimostrare la sua tesi ed avvalorare le prove il

Bertolini si gitta a corpo perduto in quel vero laberinto che

la storia di Clemente XIV seritta dal r. p. Agostino Theiner
;

e cavatone, Dio sa come, quel tanto che potea favorire il suo

disegno di calunniare i gesuiti, ne vien fuori cantando vittoria;

ma vittoria di che ? Le cose spigolate a casaccio nella storia del

Theiner non provano che una cosa sola, cio& che il p. Theiner,

il cattolico fervente, il frate delTOrdine defto deir Oratorio

del Filippini, contro sua volonta ha fatto 1'apologia dei

gesuiti. Infatti da tutti i dispacci che pubblica, si ritrae che

essi furono perseguitati, calunniati, oppressi, aboliti, perche cosi

volevano i ministri delle corti. Non un delitto, non un'accusa

poggiata su qualche solido fondamento si trova contro di essi
;

ina sole generalita senza prova e senza sostegno, e queste ancora

contraddittone. Se il Bertolini, invece di essere uno storico che usa

la penna in servigio della rivoluzione e inassoneria, fosse uno

storico coscienzioso, diligente nelle ricerche, ainante della verita,

si sarebbe messo non a spigolare ma a studiar da cima a fondo

1 volumi del lipsiano, e dopo questo studio si sarebbe convinto

che egli, il Theiner, ha dato al mondo, non una storia del pontifi-

cate di Clemente XIV, ma un mal riuscito libello contro i gesuiti.

E di fatto 1'opera sua ne ha tutta la forma e la sostanza. Tolga
da essa tutto ci6 che vi e" di accuse infondate, di falsita, di

supposizioni contro i gesuiti, e si vedra che i due primi volumi

si riducono a poche pagine. Basta leggere per poco il sommario

dell'indice, dove spesso s'incontrano i maneggi, e gT'intrighi
dei gesuiti, le calunnie, le bugie, e le empietd, dei gesuiti e

dei loro amid. Si confront! poi il testo citato e si trovera che

spesso quei gesuiti sono Cardinali, Vescovi, cattolici zelanti, che

si spacciano come bugiardi, calunniatori, intriganti, ingannatori

ed empii. Ed ecco che sotto nome di gesuitismo si calunnia la

piu sana parte della Chiesa.

N6 doveva essere altriinenti, quando il Theiner, prescindendo

dalla storia e dagli avvenimenti contemporanei, ha voluto di-
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mostrare quello che era indimostrabile, cioe, che i gesuiti furono

pel loro delitti meritamente soppressi. Ci6 dunque supposto, ina

non provato, egli era nella necessita di encomiare e lodare quelli

che ebbero parte in quest'opera, i Carvaglio, i Choiseul, i Khoda,

i Mognino, gli Aubeterre, i Bernis ecc., e per lo contrario con-

dannare e biasimare quanti vi si opposero, Clemente XIII, i

Cardinal! Torreggiani, Chigi, Albani, Borrotneo, Rezzonico, Oddi,

1' Episcopate francese ecc. E in questa maniera egli ha preteso

di glorificare Cleuiente XIV!

E cosa veraiuente deplorevole che la inemoria di questo Pon-

tefice non abbia sortito peggiori nemici dei suoi medesimi pa-

negiristi. Lodaronlo i filosofi atei del secolo passato; ma sol per

annoverarlo con somma ingiustizia nell' infame loro schiera.

Lodollo il Marchese Caracciolo nella romanzesca vita che ne

scrisse; ma sol per contrapporlo ad altri Pontefici, che non gli

andavano a sangue; lodollo piu di tutti Vincenzo Glioberti; ma
sol per autenticare i suoi principii di un cristianesimo ammo-

dernato e la liberta religiosa di cui fassi il banditore. Lodaronlo

tutti i moderni rivoluzionarii d'Europa; ma sol per valersi del

nome di lui a combattere la Chiesa e perseguitarne i ministri.

Tornando ora al Bertolini, e a deplorarsi che uno scrittore

e professore di storia non sappia ancora, o finga di non sapere

che il breve di soppressione fu un atto strappato dalle mani

del Papa Clernente XIV, a furia di minacce, dalle tre Corti,

raggirate, signoreggiate, spaventate da pericoli immaginarii per

opera di ministri notoriamente legati a quella setta infernale

che sin d'allora avea preso a sconvolgere il mondo. La ininaccia

infatti di un grande scisina per il povero Papa era uno

spettro che gli stava dinanzi a tormentarlo e di e notte. I

document! che lo stesso Bertolini riporta, e che egli ando a

ripescare nell' arsenale del Theiner, ne sono la piu splendida ri-

prova. Senza queile minacce, Clemente XIV non si sarebbe mai

indotto a sopprimere la Compagnia di Gresu; ci6 tanto e vero,

che dopo quel fatto, nelle amarissime angoscie che lo tormen-

tavano non avea altre parole;
il desolato Pontefice, per iscusare

1'immeritato sfratto inflitto alia Compagnia di Gesu, che queste:
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Compulsus fed, Compulsus fed! No, non fu vero, che Cle-

mente XIV nutrisse abborrimento per la Compagnia, e che

avesse in animo di disfarsene. L'han detto i nemici del gesuiti,

tra quest! il Theiner; nessun gesuita per6 1'ha mai detto o

scritto. Abbiamo sotto gli occhi i volumi del gesniti che di quel

memorabile avvenimento hanno trattato, e tutti coi documenti

alia mano, docuraenti autentici e irrefragabili, hanno dimostrato

1'innocenza della Compagnia; ma nessun di loro ha scritto una

parola di biasimo o di rancore contro il Pontefice.

E che il Papa Clemente XIV fosse stato indotto da insistent!

minacce a sopprimere la Compagnia, che in questa soppressione

10 incitassero infidi cousiglieri, si desume dai sentimenti che esso

nutri sempre verso di Lei. Per questo ci piace di qui trascrivere

un tratto della stupenda confutazione che dell' opera del Theiner

faceva il dottissimo P. Boero in un suo libro dato alia luce in

Monzanel 1854 1

: II P. Fra Lorenzo Ganganelli, ei dice, mentre

visse religioso nel chiostro, a quel che si pu6 giudicare da tutte

le estrinseche dimostrazioni, fu sempre attaccatissimo e bene af-

fetto alia Compagnia di Gesu. Dovunque egli abit6, sia in Bolo-

gna, sia in Milano e altrove, us6 sempre famigliarmente coi padri

della Compagnia. Visitavali nelle loro case, si tratteneva con essi

in lunghi ragionamenti di lettere e di scienze, e mostrava in tutto

di stare alle loro dottrine e difenderle. Avendo poi in Bologna

contratta amicizia col P. Urbani gesuita e parente del Card. Al-

bani, ottenne per suo mezzo di essere chiamato a Roma e fatto

reggente del collegio di S. Bonaventura. Quivi pure non ismenti

11 suo affetto verso la Compagnia, cosi che dovendo nel 1 743 far

difendere alcune tesi teologiche contro Baio e Giansenio dal

P. Giuseppe Martinelli suo discepolo, si presento al P. Francesco

Retz Generale della Compagnia, pregandolo di accettarne la de-

dica. Ma essendosene questi umilmeute scusato, voile nondimeno

il P. Ganganelli che fossero dedicate a S. Ignazio di Loiola, e per

1 Osservazioni sopra 1'Istoria del Pontificato di Clemente XIV scritta dal P. A.

Theiner prete deH'Oratorio.
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esso a tutta la Compagnia : e nella prefazione che a nome del

difendente pubblico con le stampe, dopo aver date inolte lodi al

Santo e alia religione da lui fondata, si diffuse ad esaltare gli

uomini piu illustri e le dotthne della Coinpagnia; per le quali

cose, diceva, si era indotto a far quella dedica; e in fine sog-

giunge cosi il P. Martinelli : Id praeterea postulabat devinctis-

sima Institutoris mei observantia, quam vobis se debere testa-

tur, et profiteri se gestit. La quale corrispondenza di affetto era

si pubblica e notoria, che Cleuiente XIII, creandolo Cardinale,

non ebbe difficolta di dire che tanto piO. volentieri si era indotto

ad innalzarlo a quella dignita, perche credeva certo di dare in

lui alia Compagnia una nuova protezione e difesa. Quest' e la

verita; che se diventato Pontefice mut6, e da credere che la

mutazione non provenisse da disistiuia che avesse concepito verso-

la Compagnia, o da altri motivi indegni che gli attribuiscono

i suoi ipocriti panegiristi. Gli e che la ternpesta onde il mondo

dovea essere sconvolto, e di cui dovea essere vittima il suo suc-

cessore, gli si present6 cosi formidabile da sperare di scongiu-

rarla sacrificando i pi ft strenui tra i suoi difensori. Altri dira

che fu debolezza, non noi pero che siamo sempre pronti a dire

al Yicario di Gesu Cristo, etiam si oportuerit me mori, non

te negabo.

Ma perch^ dunque, signor Bertolini, risuscitare memorie si

dolorose ? Sperate forse a questo modo di mettere in discredito

il gran Pontefice che governa la Chiesa ? Se Clemente XIV fa

tratto da violenza morale a sopprimere la Compagnia di Gesu

pel bene universale della Chiesa; Leone XIII, per la gloria di

questa Chiesa ha creduto giusto di lodarne i meriti e di ma-

nifestarle la sua stima e il suo affetto. Nessuna contraddizione

tra 1'uno che la soppresse, e Taltro che la favoreggia. Che se

& da compatire il priino del Breve che sopprinie la Compagnia
di Gesu, e da lodare e riugraziare il secondo che ne riconosce-

i favori goduti in passato, che si uniforma ai Pontefici che gli

ebbero in grandissima stiina pel lungo corso di tre secoli, che

infine, a chiudere la bocca dei suoi detrattori presenti, dichiara

solennemente che essa: tanto bene ha meritato della Chiesa
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e della Societa. Nel che e da ammirare sommainente la gran-

dezza d'aniino e il coraggio del regnante Pontefice; avvegnache

non v'& grandem di animo e coraggio maggiore di chi, non

tenendo conto del clainori dell'einpieta spadroneggiante nel mondo

odierno, fa scudo del suo manto agli oppress! contro gli oppres-

sor!, e proelama che il Papa e oggi, come fu sempre, il vindice

della giustizia in mezzo a una societa che non conosce altro

diritto che quello della forza.

E ci6 basti di risposta al prof. Bertolini. Del rimanente ab-

biamo yoluto contenerci dentro stretti confini, perch6 abbiamo in

vista di trattare 1' argomento delle viete e recenti accuse, rinno-

vellate in quest! ultimi mesi contro la Compagnia di Gesu, un

po'piu largauiente che non sia pennesso a una semplice rivista.

IK.

Rossi FRANCESCO. Papiri copti del Museo Egizio di Torino.

Testo e traduzione della vita di Sanf Ilarione e del mar-

tirio di Sanf Ignazio Vescovo di Antlochia. Torino, Er-

manno Loescher, libraio della R. Accademia delle Scienze, 1886.

Del valore del ch. Prof. Rossi nella lingua copta, fu da noi

discorso in questo periodico, allorch^ scrivemino de'lavori di

gittologia e di lingue semitiche pubblicati in Italia in questi

ultimi decennii
l
. Iinperocche oltre la grammatica copto-gero-

glifica, egli a brevi intervalii di tempo ci ha gia dato, con

questo che ora annunziamo, ben quattro importantissimi fascicoli

di testi copti del Museo torinese. De'tre primi fascicoli dimo-

strammo allora il pregio intrinseco e 1'utilita che ne veniva

alPincremento degli studii copt! in Italia e fuori: di questo

quarto accenniamo ora la materia e il profitto che ne trae la

filologia copta.

La yita di sant' Ilarione, discepolo di sant'Antonio e padre

1 Vedi il noslro Opuscolo: Notizin dei Invori di egittologia e di lingue se-

mitiche pubblicati in Italia in questi ultimi decennii, pel P. CESARE A. DE CAR A,

d. C. d. G. 1'rato, tipografia Giaclietli, iiglio e C. 1886.
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del monachismo nella Palestina, fu primamente descritta da

san Girolamo, e poscia recata di latino in greco da san Sofronio.

II testo pubblicato dal Rossi, ha per autore un monaco copto,

il quale si valse della traduzione greca di san Sofronio, per

narrare in lingua copta, la vita e i miracoli di sant' Ilarione. II

inanoscritto sventuratamente non e intero; nianca del principio

della vita del Santo, e il primo foglio porta il numero (10) 19.

II nostro Autore si chiama giustamente fortunate d'avere in

questi ultimi giorni, scoperti tra i frantumi di papiri, alcuni

frarnmenti che appartengono a questo codice, e il maggior di

essi forma due pagine di testo, le quali precedono immediata-

mente il primo de' fogli incollati su carta, di questo Ms. Questo

frainmento e alcune frasi d'altri piccolissinii sono dall'Autore

dati in fac-siniile, in appendice al testo.

Ma 1' importanza del nostro codice per lo studio della filologia

copta si scorge da ci6, che esso somministra voci nuove, ovvero

usate con valore al tutto nuovo: ci presenta di spesso la con-

trazione del dittongo n in
j,
che il Revillout stima essere una

qualita tutto propria del dialetto memfitico, e piu altre parti-

colarita, le quali, per mancanza di caratteri copti, non possiamo

riferire.

La versione italiana dal testo copto, e, come tutte le altre

dell'Autore, fedele, chiara e in buona lingua ;
raro pregio a' di

nostri, quando per la glottologia si trascura la filologia, cioe

la lingua e lo stile degli autori classici, latiui, greci ed italiani.

In quelle parti dove il racconto della vita del Santo e interrotto

per le lacune prodotte dalle rotture del papiro, il nostro Autore

supplisce il testo con la vita latina scritta da san Girolamo, e

di pari per tutto il principio che, come avvertimmo, manca fino

al foglio 19;acciocche poi non si togliesse errore fra il testo

e la parte supplita, 1'Autore scrive in corsivo le cose tolte da

san Girolamo.

II testo copto in dialetto tebano, in che si tratta del mar-

tirio di sant' Ignazio Yescovo di Antiochia, non e pregevole per

la verita storica; poich& come not6 gia il Peyron nella prefa-

zione al suo Lexicon, questo martirio cosi narrato dal monaco
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copto, apparisce spurio e pieno di favolette, contrariamente agli

atti sinceri pubblicati dal Cotelier. II testo del martirio di

sant' Ignazio in dialetto memfitico, trovasi tra' manoscritti copti

del Vaticano e fu pubblicato nel 1885, dal Lightfoot, nel se-

condo volume dell'opera The apostolic fathers, col titolo spe-

ciale di S. Ignatius. S. Polycarp., da una copia del dottissirao

seraitista Prof. Ignazio Guidi. Ora dai confronto de'due testi,

torinese e vaticano, risulta che nel codice di Torino mancano

le pagine I
a

,
XLa

e XLP, e in quello del Yaticano mancano

la XXIIa
e la XXIIP. Tutte e due queste versioni copte, la

tebana e la memfitica, illustrano e correggono, come osserv6 il

Revillout, (Rev. &yypt. trois. ann. n. 5. p. 31. 1883) il testo

greco del martirio di sant' Ignazio, pubblicato a Lipsia dal

Tischendorf.

Nel congratularci sinceramente col ch. egittologo e coptologo

italiano, del nuovo lustro che aggiunge con le sue dotte pub-

blicazioni, agli studii della letteratura copta fra noi, lo esortiamo

a continuarsi nel nobile arringo, e certi siamo che non gli sara

di poco conforto e decoro la lode gia meritata de'dotti stranieri,

e la gratitudine degli Italiani.

IV.

Un fascicolo della Biblioteca Patriotica.

Non e di leggeri comprensibile come tutto ci6 che i prote-

stanti e i settarii scrissero contro ai G-esuiti, si divulghi e assai

spesso si creda. Mezzabotta Ernesto dirige una Biblioteca di

librettucciacci che si pubblicano dal Perino, diretti, come si dice

nella copertina, contro i preti. E il volgo ignorante, con pochi

centesimi impara cosi strampalate stupidezze che ci pare es-

sere ritornati ai secoli barbari, e pur si credono. II Mezzabotta

stesso, che a quanto sappiamo, e" una specie di Bibliotecario, in

una leggenda sopra i Gesuiti ne ha dette tante e di cosi mar-

chiane, falsando persone, storia, istituzioni, ogni cosa, che la

fronte d'un etiope se ne sarebbe arrossita.
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II Corriere di Roma che non e redatto certamente da ge-

suitanti, scriveva nel passato agosto: La leggenda artificiale

che emana dalla maldicenza e che si fortifica nell'ignoranza, la

leggenda che si confonde con la calunnia, e che puo essere

quando si voglia, distrutta, come questa pu6 essere smentita, mi

pare una cosa ributtante... Cosi 1'odiosa leggenda che avviluppa

ed infama il nome della Compagnia di Gresu, mi pare un grave

errore della razza umana. Poiche essa esagera in una misnra

ridicola le colpe, e nasconde le virtu d'una categoria d'uomini,

che noi consideriamo come nemici, e di cui ignoriamo ci6 che

piu e meglio bisognerebbe conoscerne : la quantita della forza.

Questa leggenda, spuntata dal sangue, fu inoculata nella nostra

fantasia dalle nostre madri, dai nostri maestri, da tutti i libri

che servirono alia nostra educazione. Sara difficile distruggerla ;

ma essa non potrebbe durare senza vergogna di quelli che hanno

abbattuto e sfrondato tante leggende ecc. ecc. > Ne ha torto il

Corriere di Roma parlando cosi.

Ma con qual frutto? Peggiori pappolate s'inventano, e perche

vulgus vult decipi, cioe vuol essere menato pel naso, e perche

fu e sara sempre vero, riguardo a tutti, il detto di Voltaire:

mentite mentite, qualche cosa ne restera sempre.

Ci capito teste alle mani una di quelle anzidette sconciature

che escono dalle officine del Perino ogni quindici giorni. Era

cosi intitolata: I Gesuiti a volo di penna per Uriele Cava-

gnari. Le stoltezze che dice, non hanno ne babbo ne mamma;
ma ci6 che fa trasecolare e ch' egli stesso dopo aver detto tante

corbellerie, finisce confessando che egli mentisce sempre, e con

ci6 implicitamente si dice impostore ed esorta i lettori a non

credergli affatto.

Rechiamo le sue stesse parole della Condusione: I Gesuiti

sono dunque addirittura Satana fatto came e venuto a strap-

pare il genere umano all' opera redentrice di Dio fatto came.

Dio e i Gresuiti sono la tesi e 1'antitesi, il Bene e il Male,

entrambi vivi e operanti, ma a quanto pare, trionfante pid il

Male che il Bene, piu Satana che Dio. Ma confortiamoci che

il Cavagnari ci rassicura con le seguenti parole: Gettiamo
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arditamente lo sguardo dentro di noi: chi e di noi meno ipo-

crita del P. Curci, land la prima pietra. Dal canto mio sento

di potergliela lanciare per questo solo fatto, che mi basta P animo

di confessare ci6 che ne" Rousseau, ne Alfieri, n& persona al

mondo, compreso Paudacissimo Curci, hanno peranco avuto animo

di confessare, e cioe ch' io ho la convinzione d' essere un tartufo

come gli altri; che non passa giorno, quasi ch'io non mentisca

a qualcuno, e quando non a qualcuno, a me stesso, che dal giorno

in cui ho levato, anzi violentemente strappato dal mio cranio

Pidea del suicidio, ho cominciato a mentire, prima per neces-

sita, poi per necessita e per utile, poi per necessita, per utile

e per diletto, e adesso se non inentissi per tutte queste cause

riunite, mentirei per abitudine, precisamente come tu che mi

leggi, chiunque tu sii. > I calnnniatori celebri della Compagnia
di Gresu, se fossero stati sineeri, avrebbero detto, presso a poco,

cio che dice il Cavagnari. Gia si sa! II Cavagnari finisce col-

1' identificare gesuitismo e cristianesimo e per6 conclude con

queste formali parole : E a noi che resta a fare ? Sgesuitire,

o, per usare la parola di Mirabeau, scristianire quanto e piu

possibile, noi stessi prima, e gli altri poi. Ed e cosi che si

vuole migliorare la patria, e si ha la strana audacia di dare a

questa Biblioteca il titolo di Patriotica!
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ALDANESI GIUSEPPE MARIA Discorsi sacri del Ganonico Giu-

seppe Maria Aldanesi, Proposto della Cattedrale Gornetana, Coope-
ratore Salesiano e gia alunno del Pont. Seminario Pio in Roma.

Volume 1. Torino, tipografia e libreria Salesiana, 1886. In 16, di

pagg. XII, 452. Prezzo L. 4 franco di posta.

Lo zelo sincere per la salute delle lore con orclinee con sodezzadi ragionare.

anime ha mosso il ch. Autore, gia alunno Sappiamo da fonie sicura che S. San-

del tanto illustre Seminario I'io di Roma, tita Leone XIII al quale venne questo

a porre mano a quest' opera, di cui il volume presentato, dcgno gradire Fof-

1 volume, che ora esce alia luce, contiene ferta, e nell'impartire all'Autore Papo-

una triplice serie di ragionamenti sacri : stolica benedizione, usd espressioni di

vale a dire, i discorsi di vario argomento, paterno incornggiamento affinche prose-

quelli per le domeniche e feste dell' av- gua anche in awenire a giovar la salute

vento, e finalmente gli apologetici. Fedele delle anime colla stampa. Ad una voce

al suo programma il ch. Autore, con jino cosi autorevole noi altro non possiamo che

stile piano, evangelico,adalto alia comu- far eco, ed esprimere allo stesso tempo il

ne dei fedeli spiega ed inculca ai medesi- desiderio che questo volume ampiamente
mi le verita di nostra religione proposte si diffonda specialmente fra il Glero.

ANONIMO La Gompagnia di Gesii Nacque Visse Mori e Risuscit6

a somiglianza del divin Redentore di cui porta il nome.

Alia serie di buone operette che una piu opportunamente in quanto si oppone

pia ed illustre persona diffonde gratuita- al rincrudimento degli assalti mossi da

mente per mezzo della tipografia Emi- una stampa sfrenata a quell' ordine re-

liana di Venezia, e venuto ad aggiungersi ligioso, che 1' operetta citata presenta

questo bel volumetto di pagg. 340 in 16. con ischietta semplicita sotto ben altro

La pubblicazione ne e caduta tanto aspetto.

ARMANDI GIOVANNI Trattato del Matrimonio, scritto da Monsi-

gnor Giovanni Canonico Armandi di Fusignano, Cameriere d'onore

di Sua Santita Leone XIII. Modena, tip. Pontificia ed Areivescovile

deU'Immacolata Concezione, 1883. In 16, di pagg. 138. Prezzo L. 1, 50.
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ARMELLINI M. Cronachetta di scienze natural! e d'archeologia, re-

datta dal Prof. M. Armellini. SerielV, anno XX, fascicolo VII. Lu-

glio 1886. Eoma, tip. delle scienze maiematiche e fisiche. Via Lata,

n. 3, 1886. In 16, di pagg. 16.

BAZZI G. SANTONI M. - - Vade-Mecum del Raccoglitore di mo-

nete italiane; ossia repertorio numismatico che ne contiene i motti

e gli emblemi, i signori, i feudatari e le loro zecche, la bibliografia

ed altre molte indicazioni. Camerino, tipografia lit. Mercuri, 1886.

In 8, di pagg. VIII, 216. Prezzo L. 4. Vendesi in Camerino presso

la Direzione del Bullettino Numismatico, ed a Cremona da Enrico

Maffezzoni libraio.

Era desiderio di molti avere per dir

cosi un prontuario ove ricercare facil-

mente le svariate epigrafi improntate nelle

monete, a fine di poter assegnare a cia-

scuna zecca 1'epoca propria e darle quel

posto clie nella storia le conviene. A que-

sto utile ma falicoso lavoro si e accinto

il Rev. signor Gaetano can. Bazzi, il quale

in questo Vade-Mecum ce ne offre la

felice effettuazione. Ei lo divide in tre

parti, la prima delle quali conliene i mo-

nogrammi, i simboli e le epigrali die ador-

nano il diritto e il rovescio delle monete

nostre: la seconda, le zecche italiane, le

famine feudatarie e il catalogo de'Santi

patron! nominal! o effigiati nelle monete:

la terza fmalmenle la bibliografia numis-

matica italiana.

Bene ha dunque meritato degli studii

di Numismatica il ch. Autore, compilando

questo Vade-Mecum il quale, a giudizio

deirill.mo e Rev.rao signor Can. Pref. M.

Santoni, direttore del Bullettino Numi-

smatico, diverra indispensabile ai num-

mofili di ogni grado, piu o meno iniziati

nello studio di questo potentissimo ausi-

liare della cronologia e della storia, della

genealogia e dell'araldica, dell' epigrafia

e della paleografia. >

BONETTI SAC. GIOV. SALESIANO Un Giglio del Piemonte ossia

la B. Caterina Mallei nala in Racconigi nel 1486 e morla in Cara-

magna nel 1547. Brevi cenni inlorno alia sua vila in preparazione

alia sua canonizzazione. Torino, 1886, lip. e libr. Salesiana. In 16,

di pagg. 112. Prezzo Copie ordinarie L. 0,35. Copie fine L. 0,40
Tranche di posla.

Un giglio veramente, spuntato nel bel

suolo di Piemonte o la Beala Caterina,

giglio il quale col candore della sua in-

nocenza, col profumo delle sue superne

virtu attrae gli sguardi del suo Sposo

celeste a cui iin da tenera bambina eras!

tutta dedicata, e ne rapisce il cuore. Ma

questo giglio non dovea rimanersi chiuso

nell'angusta cerchia di quattro mura, ma
sibbene spargere lontano attorno gli ef-

Serie XIII. vol. V. fasc. 877

fluvii de' suoi odori e attrarre molti po-

poli a Gesii Cristo. E fu Gesii Cristo me-

desimo che diede alia sua serva ordine di

non tenersi nascosta, ma apparire in pub-

blico e divenire apostola dei popoli cir-

convicini. Ed ella fedele esecutrice degli

ordini ricevuti, t seppe coll'eflicace sua

parola rendere i Grand! di Italia devoli

alia Santa Sede e distornarli dal ribellarsi

al Vicario di Gesu Cristo, come disgrazia-

6 24 dicembre 1836
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tamontc facevano in quei tristi giorni non lutare influsso del suoi doni mirabili,

pochi principi d'Europa. Sono quindi in- delle sue eroiche virtu.

calcolabili i benefizii che ella fece in sua Questo volumetlo non e chc un molto

vita mortale, benefizii non solo religiosi ben redatlo compcndio della vita ck'lla

e individual! ma civil! e social!, e la medcsima Deala Calerina, pubblicata dallo

Chiesa e lo Stato ebbero a sentire il sa- stesso Autcrc negli anni 1875 e 1878.

BOTH ARISTIDE Omelie sul Vangelo della domenica, fatte al po-

polo, secondo i bisogni del tempo; e discorsi moral! da recitarsi nelle

solennita e feste di precetto; per il sacerdote Aristide Botti, Parroco

in Faenza. Quarta edizione riveduta ed ampliata dall'Autore. Bolo-

gna, tipografia Pont. Mareggiani, Via Volturno, n. 4, 1886. In 8, di

pagg. 816. Prezzo L. 6, 50.

Le quattro edizioni faltesi di questa quale rimandiamo il lettore. Solo dob-

opera nel volgere di pochi anni, danno biamo aggiungere, che questa edizione ci

piena ragione di quanto da noi si asse- sembra sia riuscita delle altre assai mi-

riva della medesima nel quaderno 755 al gliore.

CACC1AGUERRA BUONS1GNORE - Trattato della tribolazione del

Rev. Buonsignore Caeciaguerra nobile Senese, Prete secolare e com-

pagno di S. Filippo Neri in S. Girolamo della Carita in Roma. Utile

e necessario a chi desidera imitar Cristo nel patire. Siena
t tip. edi-

trice S. Bernardino, 1886. In 16, di pagg. 158. Prezzo L. 1.

Quest'aureo trattatello della tribola- patire, mostro per molte ragioni, che do-

zione, dettato dalla penna elegante e pa- vrebbono per la loro salute abbracciare

tetica del Cac*ciaguerra, nori potrebbe rac- quella croce nella quale si trovano e che

comandarsi abbastanza a! tribolati che fuggendola la fanno sempre piii grave ed

non mancano mai al mondo. San Fran- insopportabile, niente meritando in essa.

cesco di Sales medesimo, in siffatle cose Poi ad altri che si trovano pure in crocc

giudice competentissimo, proponeva que- e non la sapendo comportare piu presto

sto libro a leggere a qualche si fosse tri- ne perdono che ne guadagnino, si mostra

bolato, assicurando che la lettura di esso loro il gran merito che avrebbono se la

a lui medesimo avea prodotto grande e tollerassero con pazienza, ed a che per-

dolcissimo conforto in diverse calamita fezion grande potrebbero mediante quella

della vita (v. Lett. 47, 1. V, p. 2a
;. pervenire: ed a quegli altri che volen-

Quale sia lo scopodell'Autore e quali lieri abbracciandola stanno molto pazien-

le materie che tratta, apparisce da cio temente in essa confitti, si moslra che

che egli dice nel Proemio. Essendo hanno uno stato di beatitudine fino in

adunque questa materia della Croce, bel- terra. Ed in ultimo poi si moslra come

lissima ed utilissima e molto necessaria si possano desiderare le tribolazioni, e

al profitto spirituale, ne ho scritto, come che il desiderarle non e arrogauza ne su-

ho delto, quest' operina nella quale prima perbia, ma piuttosto alto di gran perfe-

per dare anrmo a quelli che fuggono il zione.

CARDINALE (DA) P. GESUALDO Sopra le tre ore di agonia del

Nostro Signore Gesii Gristo. Discorsi del P. Gesualdo da Cardinale
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Cappuccino. 3
a

edizione. Napoli, tipografia e libreria di A. e Sal-

vatore Festa, S. Biagio dei librai, 14, 1886. In 16, di pagg. 64.

CATALANO Sac. CARMELO Grammatica della lingua greca se-

condo il metodo del Dott. G. Curtius pel sacerdote Carmelo Cata-

lano Professore di lettere nel Liceo Arcivescovile e neirAteneo Riario

Sforza di Napoli, Parte seconda, sintassi e dialetti. Napoli, Gav. An-

tonio Morano, Editore, 371, Via Roma, 372, 1886.

Annunziammo con lode la Prima Parte velalo lante forme nuove, che il volerli

della Grammatica greca del ch. Autore, tutti illustrare sarebbe opera di parecchi

ne possiam dire se non bme anche di volumi. Ma per ammaeslramento de'gio-

questa seconda; perciocche il metodo e vani die cominciano a studiar greco,

qui lo stesso, e 1'esposizione delle ma- quello che loro fornisce 1'Autore, e p
;

ii

tcric non manca di nessun pregio conve- che bastevole. II rimanente 1'impareranno

nevole al genere didascalico, ordine doe, da se, quando con gli anni cresca pari-

chiarezza e brevita. Di greci dialetti oggi mente in loro 1'amore di questa bellis-

si c scritto tanto, e le nuove scoperte se- sima c doviziosissima di tutte le lingue.

(rnatamente nell'isola di Greta, hanno ri-

CAVAGNARI G. -- II Re dei Paesani. Gomo, tipografia Gavalleri e

Bazzi 1886. In 16, di pagg. 278.

L'egivgio signer Cavagnari, redattore volume sono le seguenti : II Re dei

dell' Ordine, giornale cattolico di Como, Paesani Valzer Rinnegato Fol-

ha stampate ora raccolle insieme le no- letto Zia Matilde Amor proibito

velle che egli e venuto a mano a mano Mazurka Dreaccio Povera Gente

pubblicando in appendice aH'ottirno uo L'Allegria nei campi Uno strano

giornale. Le novelle contenute in quosto ideale.

CONTURSI DOMENIGO La tavola di Cebete, volta in italiano, ar-

ricchita di schiarimenti filologici e della traduzione latina da Do-

menico Contursi, Prete napoletano, professore di lettere italiane, la-

tine e greche. Napoli, tipografia dell' Accademia Reale delle scienze,

diretta da Michele De Rubertis, 1886. In 16, di pagg. 78. Prezzo

L. 1, 30.

Ccbete Tebano, uno de'piii illusiri sotto una bella ed ingegnosa allegoria

discopoli di Socrate, e da annoverar tra adombra il corso morale dell'umana vita,

coloro i quali con moral! ed elevali inse- Noi mandiamo cordiali congratulazioni al

gnamenti, per quanto lo comportavan quei Rev. sacerdote Coniursi per avercene data

tempi del paganesimo, si argomentarono la versione italiann e latina, ed avei'Ia ar-

di porre un'argine alle sensualistiche dot- ricchita non solo di note filologiche, ma,
trine del famigerato Epicuro. Dei tre ove se ne presentava 1'occasione, anche

dialoghi che per la lestimonianza di Dio- di schiarimenti storici e mitologici per

gene Laorzio ei scrisse a queslo nobile facilitare sempre meglio a' giovanetti Tin-

fine, non ci rimane che il presente inti- telligenza dell' allegoria, e renderne loro

tola to IItva4 ossia Quadro, nel quale non meno dilettevole che utile la lettura.
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CORONA di dodici stelle sul capo augusto di Maria; ossia pia pra-

tica da oflrirle nella novena e festa del suo Immacolato Concepi-

mento. Napoli, tip. e libr. di A. e Sal vatore Festa, S. Biagio del

Librai, 14, 1886. In 32, di pagg. 30. Prezzo centesimi 15. Copie 12.

L. 1, 50.

DE GISSEY LUIGI Vita della Venerabile Margherita del SS. Sa-

cramento, religiosa Garmelitana, fondatrice dell'associazione alia di-

vozione della santa infanzia di Gesii 1619-1648. Prima edizione ita-

liana fatta sulla terza francese, gia approvata da piii Vescovi. Opera

del sig. Luigi De Gissey, Vol. I. Monsa, 1866, tipografia e libreria

de'Paolini di Luigi Annoni e G. In 16 pice, di pagg. 188.

DEGLI AGOSTINI LODOVICO II viaggio di Terra Santa e di Ge-

rusalemme. Lettera descrittiva di Lodovico degli Agostini, gentiluomo

Pesarese del XVI secolo. Aggiuntavi la visita ai Luoghi Santi

nel 1851 di Monsig. Guglielmo Massaia Gapp., ora Gardinale am-

plissimo di S. R. G. Pesaro, Premiato Stab, tipo-lit. Federici, 1886.

In 16, di pagg. 116, XXVI.
L'erudita operetta e divota che oggi Col quale intendimento ancora al viaggio

per la prima volta vede la luce, e tratta del ch. Autore si fa seguire la visita de'

dall'autografo conservato fra i codici de' luoghi santi si ben descritta dall'Eminen-

quali va ricca la biblioteca oliveriana di tissimo Porporato. Tutto il volume e pre-

Pesaro. E stato gentil pensiero de'Pesa- ceduto dalla Biografia dell' Autore, poeta

resi quello di pubblicare questo viaggio pe'suoi tempi, come sembra, elegante, e

inedito di un illustre loro concittadino, non mediocre scrittore. Le persone che

collo scopo di fame omaggio aU'Eminen- non possono recarsi in quelle parti lon-

tissimo Card. Massaia loro ospite nel luglio lane, potranno, leggendo queste pagine,

del p. p. anno, ricordando luoghi al suo visitare in ispirito que' luoghi si car! al

cuore carissimi e da lui piii volte visitati. cuore di ogni cristiano.

DI ROSARNOUX BIANGA Le ore delle Signore della carita. Ver-

sione dal francese per la Marchesa Sofia Landi-Douglas-Scotti. Mo-

dena, tip. Pontif. ed Arcivescovile dell'Imm. Goncezione, 1866. In 32,

di pagg. 190. Prezzo cent. 60.

Sono quindici riflessioni portanti ognu- questo bel libriccino, che S. E. la Marchesa

na in capo un testo per lo piii dei Libri Sofia Landi-Douglas-Scotti ha loro voluto

Sacri, intorno al quale come a loro perno gentilmente regalare, traducendolo dal

si aggirano varii pcnsieri di che ogni ri- francese, un pascolo ed un incitamento

flessione va adorna. Le Signore italiane ad un 'tempo alia loro pieta compassio-
dedite alle opere di carita troveranno in nevole ed attiva.

FOA RAFFABLE Prontuario o guida riassuntiva delle principali

massime di giurisprudenza e risoluzioni amministrative afferenti alle

tasse sugli affari, alle amministrazioni dei beni demaniali, dell'asse

ecclesiastico e del fondo del culto, utile per gli Avvocati e Procu-
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ratori, Enti morali civili ed ecclesiastici, funzionari giudiziari di can-

celleria, Irapiegati demaniali, Ingegneri, e Periti, Magistral, Muni-

cipi, Notari, Prefetture e Sotto Prefetture, UfJfici governativi e uomini

di affari; per Foa Raffaele controllore demaniale. Seconda edizione.

Pesaro, Premiato stabilimento tipo-litografico Federici, 1886. In 8,

di pagg. LXXXII, 486. Prezzo L. 4. 25.

GIUBILEO(IL) SACEEDOTALE del Santo Padre Leone XIII e

il Giornalismo cattolico, h. 1, 2, 3. Bologna , 1886, tip. Arcivesco-

vile. In 16, di pag. 16 ciascuno.

GUARINO EDOARDO La pena e 1'emenda. Studi dell'Aw. Edoardo

Guarino. Eoma, tipografia Legale 1885. In 16, di pagg. 152.

Gravissime question! sono quelleche mente dicendo nel corso dell'opera, tratta

il ch. Autore premie a discutere in questo

volume. Posto il fatto certissimo, provato

dalle statistichn, che il cumulodeidelitti in

Italia va sventuralamente facendosi ognor

piii grande; domanda a se stesso: t Che

fare per poire un'argine al crescere del

delitti: per estirpare la mala pianta del

vizio sin d'allora che mette le primi ra-

dici nel cuor dell'uomo? Come poi ot-

tenere 1'emenda di chi non seppe resistere

alle attraltive della colpa? Problemi gra-

vissimi son questi che hanno richiamata

1'attenzione dei piii illustri lilosofi e giu-

reconsulti.

La civil societa per ottenere 1'emen-

damento di chi non voile resistere alle

attrattive della colpa, lo condanna ad una

pena. Ma perche la pena ottenga il suo

scopo quali condizioni conviene che ab-

bia? E qui il ch. Autore tessuta come una

storia del codice penale e del come si e

venuto perfezionando, passa in rassegna i

varii generi di castighi inflitti ai colpevoli

in Italia e nelle altre nazioni moderne, e i

varii sistemi di career! adottati oggidi, e

i luoghi di detenzione, quali sono gPisti-

tuti penitenziarii, i reformatorii, le case

di custodia, il carcere preventivo, dicendo

di ciascuno quello che dovrebbe essere,

quello che e in realta, quello che far si

potrebbe perche riuscisse alPintento vo-

luto. Nel c. IX, ov'egli semhra che voglia

riassumere cio che e venuto piii diffusa-

dei precipui fattori dell'emenda. Questi

dic'egli, si possono riassumere nel pati-

mento, nella cura cui si e tenuto verso

il paziente, nel lavoro, nell' istruzione,

nelP educazione, e vi ha chi aggiunse

nell'interesse, sostenendo che sia conve-

niente nella pena far vedere un'occasione

propizia d'utilita. > Ci place qui di riferire

alcun che di quello ch'egli dice delPedu-

cazione, poiche le parole di persona se-

colare, per certuni han piii di autorita

che quelle di Ecclesiastici. Non a torto

la commissione incaricata della scelta dei

temi da discutersi nel Congresso inter-

nazionale di Beneficenza, di Milano (1882)

riferiva: Si riconosce generalmente che

fra le cause che perturbano o minacciano

la societa moderna, una delle principal!

sta nel fatto che alia crescente istruzione

nelle classi povere non corrisponde una

forte ed eflicace educazione morale. Non

basla insegnarc ad una persona le nozioni

elementari di lingua e di aritmetica : si

deve indirizzarla al bene con una scrie di

cure e di attenzioni... Si e osservato da

autorevoli persone pre.sso noi : se e vero

che ogni scuola che si apre fa chiudere

un carcere, perche in Italia si sono spesi

molt! milioni per le scuole ed ogni giorno

si approva la spesa per un nuovo carcere?

Li ragione si e che non sempre le scuole

sono informate ai veri principii di edu-

cazione civile e morale. L' istruzione,
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Tt'ilncnxione tlevono nvere il loro fonda-

mcnlo nclla morale, o questa nella rcli-

gione. Occorre preparare il cuore del

colpevole per mezzo dello sviluppodell'in-

telligenza, richiamarlo all' adempimento

dei proprii doveri coll'esempio, avviarlo

alle virtu coll'educazione; la religione

compira 1'opera. Essa possiede I'arte di

ammausiregli animi, ricondurli nella retta

via e fame strumento di bene. .

Se queste e moll'altre giustissime osser-

vazioni che il ch. Autore fa nel suo as-

sennato volume, venissero ascokate da chi

regge la cosa pubblica, non csitiamo a dire

che la torbida marea dei delitti die nella

povera Italia nostra va ognora crescendo

e altamente minaccia; s' abbasserebbo in-

contanente, e rassicurando alquanto gli

animi a giusta regione costernati, da-

rebbe speranza di piu lieti giorni e sereni.

HUMMELAUER (DE F.). Cursus Scripturae Sacrae auctoribus R. Gor-

nely, J. Knabenbauer, F. De Hummelauer aliisque Soc. lesu pre-

sbyteris. Gommentarius in Libros Samuelis seu I et II Regum, au-

ctore Francisco De Hummelauer S. I. Paris, Lethielleux. Un vol.

in 8 gr. di pagg. 4(32.

QuestoCommentario fa parte del Corso

di Sacra Scrittura, Jel quale abbiamo gia

;iltre volte parlato diffnsamente. 11 P. De

Hummelauer percorre in esso i due primi

libri dei Re. Premette un' introduzione,

in cui tratla brevemenle, tenendo d'oc-

chio gli error! de' Protestant! e Raziona-

list! e dove occorre confutandoli, delle

question! general! snl nome, autore, font!

storiche, fine ecc. dei due libri. Divide

il contenuto in ess! in quattro parti:

I'Storia di Samuele; 2* Sloria di Saul

assunto al Regno e poi riprovato; 3
a
Sto-

ria di David esule (David nella corte di

Saul, odio ed insidie di questo contro di

lui David fuggitivo nella terra di Giuda

David esule presso i Filistei); 4
a
Storia

di David Re prima in Hebron, poscia in

Gerusalemme. Soggiunge poi, sotto il nome

tfAppendice alcuni fatti narrati negli

ultimi quattro cap! del 2 libro, una parte

<le'quali si rifertece a Saul, altri a David.

Divisione esatta, chiara e facile a rite-

norsi. Nel corpo poi, diremo cosi, del-

1'opera va passo passo esponendo la ma-

teria degli inter! due libri. Pone un sunto

che ti da in poco Fargomento di cia-

scun capo, quindi versetto per vcrsetto

recitatene le parole le commenta con

tratti d'alcun Santo Padre o insigne ed

approvato esegeta, ne difende il senso

cattolico contro i razionalisti, esamina le

varie lezioni e version!, ed inqucst'ukima

cosa abbonda anzi che no. Non comune

e la conoscenza che il ch P. De Humme-
lauer dimostra de' Libri santi, della dot-

trina de'SS. Padri ed esegeti caltolici.

Erudizione vasta, riguardo vuoi alle varie

sentenze, vnoi alle diverse esposizioni

vuoi a! lavori antichi e modern! che cat-

tolici ed acattolici hanno fatto intorno

alia materia che ha per le man!. Gli

studios! della Sacra Scriltura ne trarranno

gran profitto.

INMEMORIAM Ing. Nicola Rossi, nato il 3 decembre 1856, morto

il 9 raarzo 1886. II giorno dei

Pietro Conti MDGGGLXXXV1.
L'lng. Nicola Rossi, sul fior deU'eti

vapito aH'affetio de'suoi can, e 1'oggetto

dei mesli accent! che risuonano in que-

sti versi. Le non volgari dot! del suo in-

iregno e piu le sue cristiane virtu, fatte

morti. Faenza, Stab, tipo-litografico

Vol. in fol. di pagg. 68.

note al pubblico per il presente volume,

possono servirdi confortoal cuore afflitto

de'suoi congiunti c dei numerosi amici,

e di sprone ai lettori a suffragare Fanima

deiramato defunto.
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LANDI-DOUGLAS-SCOTTI SOFIA- Vedi DI ROSARNOUX BIANGA.

LORENZIJNI DEMETRIO Guida dei Bagni della Porretta. Bagni delta

Porretta, tip. Alberto Palladini, 1886. In 12, di pagg. 167, con carta

topografica. Si vende dall'Autore, Bagni della Porretta, Provincia di

Bologna, al prezzo di L. 2, 50.

L'egregio Aulore di questa Guida ha

illustrate in compendio le celebri terme

porrettane, sotto i rispetti desiderabili

della storia, della scienza e della tera-

peutica ; raccogliendo il fiore di cio che

nei secoli scorsi si e pubhlicnto intorno

ad esse, e di quanto si e scoperto fino

ai nostri giorni. Egli non solamcnte vi

tocca in breve le origini della Terra di

Porretta, che fa apparire assai piii antiche

di quello che si e finora creduto, e ne

indica il suo progressive svolgimento, ma

si ferma a descrivere* e determinare mi-

nutamente la natura delle varie polle,

onde il luogo e si famoso: da 1'analisi

chimica delle acque d' ognuna di esse, e

specifica i inolti morbi che hnnno virtu

di sanare; confermando il detto del ri-

nomato Vacca Berlinghiere : In tutta

Europa non essere luogo tanto fa-

vorito dalla natura, riguardo alle

acque minerall salubri, quanto la Por-

retta. E questa parte dello studiato la-

voro del Lorenzini, competentissimo nella

materia che tratla, raerita una singolare

attenzione dagli scienziati c dai inedici;

giacche se meno si concedesse alia moda

c piu. alia vera cura di molte infermilS,

non si \edrebbero, alle acque della Por-

retla, preferile altre acque di Svizzera e

di Germania, solo perche quelle si hanno

nel grembo d'Halia, e queste in paesi fo-

restieri.

A. codesta porzione della Guida se ne

accompagna un'altra, la quale riuscira

graditissima ai periti o cultori della storia

naturale: vogliam dire quella in cui pure

accenna la paleontologia, la mineralogia,

la fauna e la flora degli Apennini, alia

cui radice sorge quadripartilo il monte

porrcttano, e la Terra che vi giace sotto,

con le sue mirabili sorgenti; ora dieci di

numero, con a capo quella pressoche mi-

racolosa, pei mail cutanei, delta della Por-
retta vecchia. Non poche e belle curio-

sita, massime di botanica e di geologia,

vi gusteranno con piacere gl'intelligenti.

Per ultimo il Lorenzini aggiunge una

d<\scrizione importante dei dinlorni della

Porrelta e dei Comuni al suo Comune

circostanti, ricca di varia erudizione, la

quale dilettcra assai coloro segnatamente

che, nella stagione estiva, si conducono a

quei bagni per cercarvi, col ristoro alia

salute, ameni riposi.

Una copiosa bibliografia porrettana di

cose edite ed inedite corona poi questa

lodevole Guida, la quale noi raccoman-

diamo sprcialmente a quanli bramano

esatte e fedeli inlbrmazioni sulle acque
di quelle terme, sui particolari del posto

e sul modo di giovarsene salutarmente-

Noi auguriamo al valoroso Autore un

rapido spaccio del suo libro, si die dcbba

occorrergli di fame presto una ristampa :

la quale, oltreche piu garbala e corrctta

tipograficamente, noi desidereremmo im-

preziosita di un'appendice, in cui recasse

1'analisi delle acque di altre sorgenti eu-

ropee, omogenee colle porretlane, ma
ora messe piii in voga di queste: e dalla

comparazione qualitativa e quantitative

degli element! che le compongono e dei

loro gradi termali, potesse. dedurre come

a torto parecchie di esse vengnno anle-

poste, per la cura di non poche malattie,

alle sorgenti della 1'orretla. Col che egli

ben meriterebbe, non meno del suo paese

nativo, che della pubblica salute del-

1'ltalia.
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LOSCHIRIGO MONS. GESUALDO Maria desolata. Per Monsignor

Fra Gesualdo Loschirico dei Minor! Gappuccini, Arcivescovo di Ace-

renza e Matera. Napoli, tipografia e libreria di A. e Salvatore Festa,

S. Biagio dei Librai, 14, 1886. In 16, di pagg. 78.

MAGG1 GESARE D. S. P. I tre simboli della S. Ghiesa Gattolica,

secondo i testi greci; con note grammatical}, filologiche e vocabo-

lario. Firense, tipografia Calasanziana, 1886. In 16, di pagg. 94.

Prezzo cent. 80; chi ne acquista 12 copie avra la 13
a
gratis.

presso a poco osservasi nei due simboli

che seguono.

Questo librettino, che sotto il duplice

aspetto di religiose e di letterario, rac-

coglie una piccola Antologia di poesie

sacre italiane, tratte da Dante, Petrarca,

Manzoni, Borghi ecc. puo riuscire utile

ai giovanetli, specialmente a quelli che si

dedicano alia camera ecclesiastica.

I tre simboli presi ad illustnire dal

ch. Autore sono il simholo apostolico, il

niceno e 1'atanasiano.

Dopo una prefazione inlorno aldomma

cattolico della SS. Trinita ed Incarria-

zione del Verbo, si pongono ordinata-

menle a tre a tre gli articoli del simbolo

apostolico preceduti da una poesia tolta

a preferenza dall'Alighieri e seguita da

note grammatical! e filologiche]: elo stesso

11 salmo massimo del Salterio, secondo la versione dei LXX; ossia

il panegirico della santa legge di Dio; con note grammatical}, rifles-

sioni morali, e vocabolario greco-italiano. Firenze, tipografia Gala-

sanziana, 1866. In 16, di pagg. 72. Prezzo cent. 80.

E un altro opuscoletto degno vera- 1'esercizio delle greche lettere, vi trove-

ranno que' principii saldissimi sopranna-

turali secondo i quali debbono formare i

]oro cuori sin dalla loro tenera eta, e che

mente della dotta penna del P. Maggi

e tutlo informato del vero spirito cala-

-sanziano, che e di servirsi degli studii

letlerarii alia cristiana educazione della

gioventii. 1 giovanetti adunque a' quali

caldamente lo raccomandiamo, oltre al-

piii tardi esser debbono come il loro faro

in mezzo al mar tempestoso di questo

mondo.

MANTOVA nel Centenario VIII di S. Anselmo XVI, XVII, XVIII

Marzo MDGCGLXXXVI. Mantova, tip F. Apollonio, 1886. In 8,

di pagg. XX, 80. Prezzo L. 2.

Perche delle solenni feste centenarie,

celebrate in Mantova in onore di S. An-

selmo, perenne rimonesse nei poster! la

memoria, si e creduto opportune di man-

dare alle stampe questo volume che le

ricorda. Contiene esso le orazioni pane-

giriche in onore del Santo, pronunziate

nclla cattedrale di Mantova dalle loro

Ecc ze Rev.me Mons. Giacomo Corna-Pel-

legrini, Mons. Giovanni Maria Berengo, e

dall' Eminentissimo Cardinale Domenico

Agostini, precedute da una relazione delle

feste, e seguila da alcuni document!.

I nomi degrillustri oratori not! a

tutta Italia ampiamente raccomandano ai

nostri lettori il presente elegante volume.

MANZONI ALESSANDRO I promessi sposi, Storia Milanese del se-

colo XVII scoperta e rifatta da Alessandro Manzoni, preceduta dalla

vita dell'autore per cura di un sacerdote milanese. Milano, tip. casa
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editrice Osservatore cattolico, Gorso San Celso, 25, 1886. Vol. in 16,

di pagg. X1V-370.

Ediz. comune sciolta. Prezzo L. 90

Legata alia bodoniana. 1

> Illustrata da 27 incisioni, coperta in cromolito-

grafia e oro, sciolta. 1

Illustrata, legata alia bodoniana. 1 25

Illustrata, legata in tela, oro e nero, ad uso di

libro di premio e strenna. 2 25

MASSAIA CARD. GUGLIELMO - Vedi DEGLI AGOSTINI LODO-
VIGO.

MASSINI P. CARLO Vita di Gesii Cristo e brevi cenni nelle feste

mobili dell'anno per il P. Carlo Massini della Comp. dell' Oral, di

Roma. Quinta edizione. Roma, P. Cristiano editore. Piazza Borghese

n. 91, 1886. In 32 di pag. 712. L. 2, 50.

MILANI CAN. CARLO La Gioventu cristiana aggregata agli Ora-

torii, guidata sulla via del Paradiso per mezzo delle divozioni ai Sacri

Cuori di Gesii e di Maria e al glorioso Patriarca S. Giuseppe, ope-

retta che puo servire ad ambo i sessi del Can. Carlo Milani Prevosto

di Cassano d'Adda e Protonotario Apostolico. Sesta edizione ritoccata

ed accresciuta. Milano, Libreria editrice delta Serafmo Maiocchi,

Via Bocchetto n. 3, 1886. In 16, di pagg. 542. Prezzo L. 1, 25.

MONTINI DOTT. VINCENZO Poesie italiane. Seconda edizione cor-

retta ed ampliata. Siena, tip. editrice S. Bernardino, 1886. Vol. In 16.

di pagg. 104.

NAY CARLO MARIA II B. Guido Spatis di S. Germano Yercellese;

ossia virtu cristiane considerate dal teologo Carlo Maria Nay, Pre-

vosto Yicario foraneo dello stesso luogo. Moriara, Premiata tipo-

grafia A. Cortellezzi, 1886. In 16, di pagg. 246.

Come si rileva dal titolo, il ch. Au- ch. Autore narrato gli avesse di seguito

tore non ha voluto narrarci semplice- la storia del Beato Guido, rimettendo il ra-

mente la vita del B. Guido Spatis, ma gionare astratto delle cristiane virtu a

colla vita ha inteso porgerci un trattato piu compiuto trattato, poiche per tal

delle cristiane virtu. E difatti egli s' in- guisa avrebbe egli reso e piu interessante

troduce colla considerazione dell' utilila la storia e men costoso il volume. Ma

delle virtu, e toccato leggermente della non vogliamo noi dar consigli, e possiamo

nascita e fanciullezza del Beato, passa a affermare, che cio nonostante, avranno i

trattare della elezione dello stato, della fedeli di che molto edificarsi nella letturn

I'ortezza nel patire e via dicendo. Forse di questo pregevol lavoro.

il lettore avchbe avuto piii caro che il

PALLOTTINI SALVATORE Collectio omnium conclusionum et re-

solutionum, quae in causis propositis apud Sacram Congregationem



90 BIBLIOGRAFIA.

Cardinalium S. Concilii Tridentini interpretum prodierunt ab eius

institutione anno MDLXIV ad annum MDCCCLX distinctis titulis,

alphabetico ordine per materias digestae, cura el studio Salvatoris

Pallottini S. Teologiae doctoris ecc. Tomus XII fasc. CXVIII. Eo-

mae, Typis S. Congregationis De Propaganda Fide MDGGCLXXXVI.
Un fasc. in 4 pice, di pagg. 64.

PAEADISO (IL) per il Sacerdote, ossia regole, massime ed avvisi con

esempi proposti agli Ecclesiastici da un Sacerdote confratello. Ge-

neva, tip. arcivescovile, 1886, vol. in 16, di pagg. 206. Prezzo 1 co-

pia L. 0,60, 12 copie L. 6, 100 copie L. 40.

Puo considerarsi questo volumetto il ch. A. traccia edi savii avvisi che porge

come una specie di Vademecum per i sono molto opporluni a que'sacerdoti che

Sacerdoti, poiche agli avvisi fa il ch. Au- desiderano mantenere il fervore concepito

tore seguire un'appcndice di preghiere nella prima ordinazione, e menare una

propriepe'sacerdoti, e di formole di mol- vita santa, quale si conviene al ministro

teplici benedizioni ecc. solite darsi dal di Gesii Cristo.

ministro del Signore. Le sante regole che

PEE L'ALTO STUDIO di Teologia comparata. Firenze, coi tipi di

N. Cellini, e C. 1886. Un opuscolo in 16, di pagg. 30.

E una doita monografi.i, nella quale sarii della Chiesa. Di questa grandiosa

1'Autore narrata I' origine e le varie vi- idea, sviluppata da Mons. Marinapgeli,

cende del concetto di un alto studio di lumioare della sede episcopale di Foggia,

Teologia 'comparata col progresso di tutte in un discorso tenuto da lui Ire anni

le scienze, ne propugna la necessila di sono nel congresso cattolico di Napoli,

attuarlo, a fine di meglio formare il clero noi ci siamo occupati in una speciale ri-

alle lolte scientifiche coi modern! avver- vista il 7 giugno del 1884.

POLETTO GIAGOMO Del Cardinale Angelo Mai e de' suoi studii e

scoperte. Discorso del Prof. Giacomo Poletto. Seconda edizione. Siena,

tip. ed. S. Bernardino, 1886. In 16, di pagg. 206. Prezzo L. 2, 50.

POLIANTEA ORATORIA Pubblicazione periodica di sacra eloquenza,

diretta dal Can. Mario Mineo Janny T. F. Anno VII, 30 settem-

bre 1886, fasc. 18. Palermo, tipografia dell'Armonia, Via S. Biagio,

n. 2, 1886. In 16, di pagg. 32.

POETA (LA) del cielo, ossia la vera divozione a Maria Santissima;

per un sacerdote d. G. d. G. Modena, tip. Pontif. ed Arciv. dell'Imm.

Gone., 1886. In 16 pice, di pagg. 88. Prezzo cent. 30.

Qual regalo piii hello pu6 farsi a un particolarmente alle case di educazione,

vcro figliuolo della Yergine Immacolata, nelle quali potra servire di premio o di

che quello di un libriccino, il quale gli dono alia gioventii che vi potra imparare

faccia meglio conoscere e piii ardente- la solida divozione a Maria -Vergine, fonte

mente amare la sua propria madre? Eb- per noi perenne di grazie e pegno certo

bene tale e il volumetto che il ch. Aulore di predeslinazione alia gloria.

ci presenta, e che noi raccomandiamo
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PRIMA ADUNANZA DIOCESANA dell' opera del Congressi e

Comitati cattolici, tenuta in Mantova il giorno 17 marzo 1886 (Estratto

dal Periodico, II Movimento cattolico, Anno VII). Venezia, tipo-

grafia Patriarcale, 1886. In 16, di pagg. 16.

PROPERZI D. GEREMIA L'ipnotismo. Discorso letto il 30 giu-

gno 1880 nell'Accademia di san Toraraaso d'Aquino in Aquila dal

Canonico D. Geremia Properzi, Prevosto di Onno. Aquila> tip. Ater-

nina 1886. Vol. in 8 di pagg. 84.

II dotto signer Prevosto di Onno, ri- 1' ipnotismo, breve se vuolsi rispetto al

materiale volume, ma succoso avuto ri-

guardo alia contenenza, ed illustrate da

molteplice erudizione, vuoi sacra, vuoi

profana. Chi desiderasse adunque in poco

tempo saper molto di un argomento, che

come oggi direbbesi, palpita di attualita,

non avrebbe che a leggere questo vera-

mente dotto discorso.

cevuto ordine da colui ch' ei venera

qual padre e al quale gloriasi di obhe-

dire come suddito ,
di dissertare sul-

1' ipnotismo, soddisfece al comando, leg-

gendo lo scorso luglio all'Accademia di

San Tommaso d'Aquino questo discorso

ch'egli ora fa di pubblica ragione. Piu che

un discorso, a noi parrebbe meritasse a

giusta ragione il titolo di trattato sul-

RAFFAELLI F. Giovanni III Sobieski alia Battaglia di Parkan -

La medaglia commemorative Lo stendardo conquistato e sue vi-

cende Spoglio del Santuario loretano nel MDCCXCVII. lllustra-

zione storica del March. Filippo Raffaelli Bibliotecario della Comu-

nale di Fermo. Camerino, tip. T. Mercuri, 1886. In 16, di pagg. 88.

Quattro sono i punti che il ch. Au- cando dell' ultimo punto accennato, cosi

tore prende ad illustrare storicamente in

questo suo pregevolissimo dettato. 11

mio intendimento (ei dice a pag. 8), e

quello di seguirc i passi trionfali del So-

bieski per il cammino glorioso dolla vit-

toria sin dopo alia battaglia di Parkan
;

parlare della spedizione, o meglio do-

nativo, fatlo dal Sobieski al Santuario di

Loreto, della grande bandiera tolta ai

Turchi; illustrare la medaglia commemo-

rativa che per tale nuova vittoria del

Sobieski fece a suo onore coniare il grande

Innoconzo XI; descrivere e dichiarare lo

Stendardo Oltonrmo. > E finalmente toc-

si esprime a pag. 55. E qui parlando

di furti e rapine mi sia consentito di por-

tare testualmente un brano della inedita

storia loretana dal 1797 al 1821 scritta

dal Sacerdote D. Vincenzo Murri parroco

di quella Basilica, in cui minulamente

si descrivono i furti, le rapine, e le ma-

numissioni che si commisei'o in Loreto

dal Buonaparte e dalle sue soldatesche

nel 1797, ed il sacrilege rapimento della

Santa Statua, che si mandfl a Parigi.

E tanto basti per destare vivo interesse

in coloro che di tali studii si occupano

volentieri.

RiGCI MAURO Scritti comici satirici e burleschi di Mauro Ricci d. s. p.

Firenze, tip. Calasanziana 1886, un vol. in 16, di pagg. 400.

E il volume XIII della Collezione dice. Yi sono quattro prefazioni amene,

degli scritti del P. Mauro Ricci. Superfluo con varii titoli. Poi La Nuova educa-

dirne i pregi: ormai in Italia e fuori sono zione, due canti in terza rima: tutto fiore

conosciuti.Diamo piuttostoun poco d'ln- di giusti e forti pensieri, in egregi versi,
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in buona lingua; e tutto condito di pepe

e sale. Seguono quattro commedine, una

in prosa : Siamo in certi tempi; e tre

altre in versi martelliani : L'Emancipa-

zione della donna Lo faranno cava-

liore? Un dramma per musica: Le

eroine del libero pensiero. Gia s' in-

tende, il padre Mauro non scrive libretti

per la Pergola di Firenze, ne per la Scala

cli Milano. Scrive per le giovinette die

talvolta negli educatorii rappresentano

qualche scenetta
;

e saranno contenlis-

sime (e anche le loro maestre se hanno

composizioni assennate, italiane, morali,

vispe, frizzanti e che non facciano ne dor-

mire ne arrossire. Da ultimo e un bel

fascetto di Satire e poesie varie. E in

queste la poesia vera ci sta di casa, non

solo per le bambine, ma anche pei ma-

schi d'ogni eta, che non abbiano dato

il cervello a rimpedulare, o non sieno af-

fogati nella morla gora del verismo. In-

somma, i buoni libri ci sono. Eccone uno

qui, che e il tredicesinio dopo altri do-

dici simiglianti. Chi vuol buoni libri per

se, per la famiglia, per la scuola, sa

dove sono.un po'di mitidio) di aver per le mani

L'lliade d'Omero (libro quinto) travestita alia fiorentina da Mauro

Ricci d. s. p. Firenze, tip. Calasanziaria, un vol. in 16 di pagg. 120.

Anche il quinto libro cassicurato! Ed dei riboboli i quali solo all'ombra del

e uscito bello e rugiadoso prima che

finisse 1'86. Due all'anno, come noi spe-

rammo, sapendo che 1'Autore aveva il

bernoccolo del non stare mai in ozio, >

e per giunta i versi gli piovevano a

fonticina. i In riguardo di cio ch'egli

scrive nella prefazione, che cioe egli non

Cupolone possono essere gustati, e fuori

di li, riuscirebbero una stonatura : ma ci

sono altresi monti di maniere di lingua

parlata, che possono troppo bene arric-

chire la lingua dotta e comune. Di questi

noi gli diamo (giacche ora ciascun puo

parlare per tutti) gli diamo il mirallegro

a nome della repubblica letteraria, se

repubblica lettararia ancora ci e in Italia.

intendc di rinfondere nuova vita in certe

dizioni popolari, ci permetta di distin-

guere. Ci sono, si, nella lliade travestita,

RODRIGUEZ B. ALFONSO Obras espirituales del Beato Alfonso

Rodriguez, Goadiutor temporal de la Compania de Jesus, ordenadas

y publicadas por el P. Jaime Nonell de la misma Gompania. Tomo

segundo. Barcelona, Imprenta de Francisco Rosal, Hospital, 115, 1886.

In 16, di pagg. 774.

SAGGARDO DOTT. P1ETRO Relazione intorno ai principal! lavori

che furono eseguiti nella basilica di S. Marco in Yenezia durante

1'anno 1885, e proposte per quelli da farsi nell'anno 1886. (Estratto

faWArchivio Veneto, Serie II, Tomo XXXII, Parte II, 1886). Ve-

nezia, tip. Emiliana, 1886. In 16, di pagg. 30.

SACEEDOTE (IL) DELL'EUCAEISTIA -- P. Pietro Giuliano

Eymard, fondatore della Gongregazione del Santissimo Sacramento.

Versione dal francese fatta sulla quarta edizione. Roma, tipografia

Tiberina di F. Setth, Via della Lupa n. 30, 1886. In 16, di pagg. 168.

Prezzo L. 1, 25.

Questo libro non e la vita del reve- della sua figura, con cenno dei suoi prin-

rendo P. Eymard ma solo un' abbozzo cipali insegnamenti e delle opere da lui
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Uinto d'avviso die quest' auroo libro do-

vrebbe correr per le man! di tutti i giovani

ecclesiastic! che ne' Seminar! i si educano

alia vita sacerdotale e piii dei sacerdoti

medesimi, pe' quali Gesu in sacramento

esser dovrebbe il pensiero dominante della

vita, e il centre e la inela de;rli affetti

tutti del cuore.

intraprosc per I'esallaziooe dulla S;miis-

sima Eucaristia. I letlori adunque. po-

tranno Icggendo queslo libro inliainmarsi

sempre piii cli ainore verso di G. C. ve-

dendn co'proprii occhi quanto opero per

Lui quest' anima sacerdotale, innamorata

del Signore nascosto sotio il velo miste-

rioso delle eucaristiche specie. Siamo per-

SANTONI M. - Vedi BAZZI G.

SANTONI M. e 0. VITALINI Bullettino di numismatica e sfragi-

stica per la storia d
1

Italia, compilato a cura di M. Santoni, e 0. Vi-

talini, premiato con assegno d'incoraggiamento dal Ministero della

Istruzione Pubblica. Vol. II, n. 11 e 12. Camerino, tip. lit. Mercuri

succ. Borgarelli, 1868. In 8, di pagg. 96.

SCAGGIA PROSPERO Element! di letteratura, ordinal; conforme ai

programmi vigenti in servigio delle scuole ginnasiali, tecniche e nor-

mali; pel sacerdote Prospero Scaccia, Ganonico della Gattedrale di

Citta della Pieve, insegnanle nel Seminario Vescovile della mede-

sima. Fircnse, tip. editrice di A. Giardi, 1886. Prezzo L. 3, 50.

Ci pare che il ch. Autore abbia in recenti programmi per 1'insegnamento

quest! element! di letteratura raggiunto

il fine che si era prefisso, il quale viene

cosi dal medesimo determinate fino dal

bel principle dell'opera. lo mi proposi

di dettare nulla piii che un trattato ele-

mentare di sana e facile istituzione, nel

quale insieme alle lettere italiane si desse

luogo alle latine, oggi per consueto omesse

nei compendii. E per6 parlando a gio-

vanetti m'ingegnero di tener lucidezza

di ordine, facilita di dettato, temperanza
di erudizione, e di fuggire al possibile

ogni astrattezza soverchia e quelle con-

troversie critiche sorte oggi in tanto nu-

mero, le quali meglio che illuminare con-

fond on o le menli giovanili.

E poiche il ch. Autore non intese con

delle lettcre nelle class! 4* e 5* ginna-

siali, ma quelli altresi che alle scuole

tecniche e normal! si appartengono; cosi

per meglio rispondere ai bisogni di queste

ultime, aggiunse una breve trattazione

delle piu comuni scrittui'e di affari, e

diede a pie di pagina le traduzioni degli

esempii latini, togliendole nella maggior

parte dai piii insigni volgarizzatori.

A tutto questo aggiunge pregio il far

seguire ai precetti brevi cenni critici

sopra quegli scrittori che nelle singole

specie di componimenti, de' quali tratta,

meglio si segnalarono. Nulla adunque pare

che il ch. Autore abbia omesso, per ren-

dere questo suo libro utile ai giovanetti

ai quali viene dal medesimo indirizzato.

questa operetta svolgere solamente i piu

SGOTTON GOTTARDO Dissertazione sull'anno della nascita del

N. S. G. G., estratta dall' opera in corso di starapa // Vangelo stu-

diato mimitamente dal Parroco e spiegato al popolo ecc., per
T abate Gottardo Scotton di Bassano, Ganonico Onorario della Me-

tropolitana di Cosenza, Missionario Apostolico. Bassano, Premiato

stabilimento tipografico Sante Pozzato, 1886. In 16, di pagg. 80.

SEPE ALFONSO MARIA - Vedi TAFURI MONS. NICOLA.
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SODERINI EDOARDO L'Istituzione della Gerarchia Episcopale nelle

Indie Oriental!. Opuscolo di pagg. 28 in 4, impresso nella tipografia

Befani. Eoma, 1886.

L' egregio Autore, nel presente opu-

scolo, ammirabile per lucidezza, in pochi

e larghi tocchi tralteggia la storia della

propagazione della fede nelle Indie orien-

tal! fino al reef nte ristabilimento della

Gerarchia ecclesiastica in quelle vaste re-

gion! : opera che tanto onora la prudenza

e lo zelo del regnante Pontefice Leone XIII.

E bello vedere in un solo quadro delineata

Fimpresa di tanti secoli, 1'apostolato di

tanti missionarii, la cura vigilante di tanti

Pontefici e la potente cooperazione dei

re di Portogallo e di altri principi cri-

stiani a pro della Chiesa Indiana. Uno

de'tratti piii interessanti di questo qua-

dro storico e lo stato presente del cri-

slianesimo in que'paesi, che vi veggiam

descritto dalla pagina dodicesima alia sc-

dicesima, e a cui fa seguito un cenno di

alcuni de'piii rinomati missionarii ita-

liani che lavorarono in quella vigna del

Signore. Non lascia il ch. Soderini di

darci eziandio una succinta contezza delle

origini indiane, delle immigrazioni di altri

popoli nell'India, della scoperta e con-

quista degli Europe!, e di quel grado di

civilta a cui 1'fndia e giunta, massime in

quella parte che e soggetta al dominio

inglese. Chitule il suo opuscolo con una

breve esposizione della gerarchia eccle-

siastica, ivi istituita per rafforzare i vin-

coli della carita e della pace tra i popoli

ci-istiani e as"sicurar loro i frutti della vera

civilla. Quanti hanno con noi a cuore il

benc della Chiesa e Ponore della Santa

Sede, ci sapranno grado d'aver recato a

loro notizia la pubblicazione di un' ope-

retta cosi importante, e si uniranno con

noi nel far plauso al suo benemerito

Autore.

STATUTI ed altri atti per la Venerabile Confraternita della Curia

romana sotlo il titolo di Maria Santissima Salus Infirmorum e sotto

la protezione dei Santi Pio Egidio e Ginuesio. Eoma, tip. S. Ciotola

e C. Via Ripetta 172 a 174, 1886. Vol. in 16, di pag. 72.

L'arciconfraternita della Curia Ro-

mana, canonicamente erelta 1' ottobre

del 1723, sotto il titolo di Maria San-

tissima Salus Infirmorum, alle altre

opere di carita per le quali fu istituita,

aggiunse 1'anno scorso una Commissione

giuridica, denominnta Collegia dei Giu-

reconsulti di S. Ivo.

Fine di questo Collegio e, Pesercizio

degli studii legali a gloria di Dio, il ser-

vire gratuitamente la Santa Sede in qua-

lunque parere legale e vertenza giudiziale

e amministrativa, e il prestare altresi gra'

tuitamente 1' opera perche lerminino con

equa traltazione le cause e le contro-

versie civili insorte tra persone di qua-

lunque classe, le quali afiidino al Collegio

medesimo P incarico di procurarne Pami-

chevole componimento. Anche le persone

resident! fuori di Roma possono apparte-

nere a questo Collegio, purche si associno

alPArciconfraternita e diano un' offerta

non minore di L 50 per una sola volta.

Chi desidera piu ampie notizie si del-

PArciconfraternita e si del Collegio dei

giureconsulti, non a\ra che procurarsi

Pannunzialo libretto.

STRANIERO TOMMASO MARIA La morte mistica. Istruzioni cri-

stiane, pel frate Tommaso Maria Straniero, Maestro ex Provinciale
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dell'Ordine del Predicatori. Napoli, tip. e libr. di A. e Salv. Festa,

S. Biagio dei lihrai, 14, 1886. In 16 pice., di pagg. 290. Prexzo L. 1.

II libro che annunziamo e diviso in cessita di morire a se slesso, per il cri-

(liic parti, nclla prima dellequali il dotlo stiano che vuole oltenere la vita eterna;

c pio Anton 1
si e studiato (per usare le c nella seconda, disccndendo piu nl par-

sue parole) di esporre i piu validi e strin- ticolare, mostra quali sono quegli oggotti

genii argomeriti a fine di provare la ne- terreni ai quali il cristiano deve morire.

STUB PAOLO 11 sacerdote presso gli infermi ed i moribondi; con

norme per ogni pia assistenza fisica e morale nei vari casi ordinari

e straordinari, del P. Paolo Stub Barnabita. 4
a

edizione stereotipa.

Torino, tipografia (jiulio Speirani e Figli, Via San Francesco d' As-

sisi, 11, 1876. In 16, di pagg. 476. Prezzo L. 2, 50.

STUDI E PROPOSTE pel VII Gongresso Gattolico italiano che do-

veva radunarsi in Lucca dal 22 al 26 settembre 1886. Bologna,

tip. e Libreria Arcivescovile, 1886. In 16, di pagg. 86.

11 Santo Padre in una lettera die de- Ravvisiamo poi opportuni e degni di

irnavasi indirizzare lo scorso settembre al lode i divisamenti e i propositi che sa-

Comitato generale abbiamo letto, diceva ranno sottoposti alle discussion! del Con-

loro, con piena soddisfazione, 1'ossequioso gresso ecc.

foglio con cui voi, diletti figli, annunziate Questi diyisamenli e questi propositi

che il settirno Congresso cattolico ilaliano che hanno ricevuto si alto encomio dallo

sara tenuto quest'anno nella nobile citta d ' stesso Padre comune de' Fedeli, sono rac-

Lucca... Noi vi troviamo nuovi motivi di colti in questo volume, cui il Comitato

personate riconoscenza verso il Comitato generale a repulato opportune di pub-

permanente, e ci e grato di manifeslarla hlicare per far noli gli studii e i lavori

qui nnticipatamente a tulti i membri predisposti per il Congresso, impedito poi

di esso. di radunarsi dalla prepotenza altrui.

TAFURI NICOLA e SEPE ALFONSO MARIA Nuovo mese del Sa-

cro Guore, per Mons. Nicola Tafuri ed Alfonso Maria Sepe, sacer-

doti napoletani. Seconda edizione riveduta, modificata ed arricchita.

Napoli, Premiata Galco-litografia e tipografia di Gennaro De Masa,

Strada S. Sebastiano, 52, 1886. In 16, di pagg. 768. Vendibile presso

1'autore Alfonso Maria Sepe nella Ghiesa dell' Immacolata al Vico 3

S. M. in Portico a Ghiaia al prezzo di L. 1, 70.

TOMM.ASO S. Divi Thomae Aquinatis Ordinis praedicatorum Do-

ctoris Angelici, a Leone XIII P. M. gloriose regnante catholicarum

scholarum patroni caelestis renunciati, Sumtna Theologica ad emen-

datiores editiones impressa et accuratissime recognita. Secunda se-

cundae partis. Eomac, ex typographia Senatus MDGCCLXXXV1.
Un vol. in 8, di pagg. 1288. Prezzo L. 2, 50.

Nel secondo fascicolo di novembre p. p. della Somma Teologica di San Tommaso,
abbiamo gia annunziala la nuova edizione la quale si sta pubblicando (e due volumi
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sono gia usciti) coi tip! del Senate in sima e specialmente perche ad una bella

Roma. L'impulso dato dal sapientissimo eleganza unisce la modicita di prezzo.

Leone XIII allo studio della dottrina del- Pare impossible che il prezzo di ciascuno

PAngclico Dottore, fu cosi efficace che de'tre gross! volumi, sinora pubblicati,

da per tut'o viene insegnata. Laonde non in bei caralteri, buona carta, e con ac-

solo e difficile trovare copie di tutte le curatezza tipografica, non cost! piii di

sue opere, ma ancora della Somma Teo- lire 2 e 50. Ci congratuliamo sincera-

logica, quantunque recentemente se ne mente coll'fgregio edilore e non dubi-

sieno falte pareccbie edizioni. Pero la pre- tianio dello spaccio di un' opera che tanto

sente edizione, di cui ora esce alia luce da se si raccomanda.

queslo terzo volume, torna opportunis-

- S. Thomae Aquinatis 0. P. Doctoris Angelici et omnium scholarum

catholicarum patroni Summa theologica accuratissime emendata ac

annotationibus ex auctoribus probatis et conciliorum pontificumque

defmitionibus ad fidem et mores pertinentibus illustrata, tabulis ac

synthetica synopsi instructa a quibusdam scholae S. Thomae discipu-

lis. Editio eminentissimo Cardinal! losepho Pecci oblata ab eoque be-

nignissime'accepta.Tomus primus continens primam partem. ParisUs,

Lethielleux, MDGCGLXXXVII. Un bel vol. di pagg. 504.

Bella edizione e qursta, con caratteri trina ecc. Non e indicate il prezzo di cia-

elzeviriani, come la precedente, ma piu scun volume, ma cr fu detto sser, pel

grand!. Sono di una non piccola utilita primo, di dieci lire, e lo merita. Anche

le aggiunte fatte nelle note, ove si veg- questa edizione e opportunissima special-

gono citati i Dottori die trattarono cio mente per quelli che vogliono conoscere

che tratt6 San Tommaso
;

le defmizioni il valore dommatico delle sentenze di

dei Goncilii che riguardano la sua dot- S. Tommaso, i quali certanipnte sono molti.

TRIBUTO QUOTID1ANO di affettuose preghiere e lodi per ciascun

giorno della settimana alia Immacolata Madre di Dio Maria Santis-

sima, onde godere del suo materno Patrocinio, tratto dalle opere del

Serafico Dottor S. Bonaventura; ed altre orazioni. Settima edizione.

Napoli, tip. e libreria di A. e Salvatore Festa, S. Biagio dei li-

brai, 14, 1886. In 32, di pagg. 160.

VOCE (La) DIMARIA Madre del Buon Gonsiglio al cuore delia gio-

vinetta, ad uso specialmente dei conservatorii e delle pie case di edu-

cazione. 9
a

edizione eseguita sulla 3
a

di questa tipografia, riveduta

dall'Autore. Modena, tip. Pontificia ed Arcivescovile dell'Immaco-

lata Concezione, 1886. In 32, di pagg. 104. Prezzo cent. 20.

ZAMBALDI G. Nuove preghiere della Ghiesa e dei Santi pel Sacer-

dote G. Zambaldi. Genova, tip. delle letture cattoliche. Via Goito

dietro al Politeama 1886. In 16, di pagg. 212.

U pio e dotto sacerdote Girolamo dei Santi, ha reso un servigio che non

Zambaldi, pubblicando 1' operetta intito- sapremmo abbastajiza commendare. Pe-

lata : Affettuose preci della Chiesa e rocche in punto di document! ascetici e
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<Ji preghiere, noi non la sentiamo con dersi tra gl' Italian! a moltissime copie.

qnelli che Iroppo facilmente si butlano Sono queste le parole, onde S. E. il

alle novita, ma amiamo che si tenga Card. Alimonda, degnavasi il 12 novemhre

conto dei sommi maestri di insegna- dello scorso anno, approvare la priina

mento e di pratiche. Ouesto metodo ha parte di questa operetta,

seguito nel suo libriceino di facile aequi- A noi semhra che le lodi si giusla-

sto il Rev. Zambaldi, deducendo dai Padri mente compart! te dall'Eminentissimo Por-

della Chiesa un ricco intreccio, e vor- porato alia prima parte, possono egual-

remmo dire un tesoretto di belli ssinie mente convenire alia seconda che noi an-

orazioni. Nc sia lode al suo intelligente nunziamo.

zelo, e possa il caro volumetto diflbn-

ATTEKTBSZE CIRCA LE KOSTRE BIBLIOGRAF1E

1 La Bibliografia della Civilta Cattolica e destinata a dar .conto di queUe
opere che si mandano gratuitamente alia Direzione in una o due copie, e che

sieno trovate di sana dottrina e di utile lettura. L' esame e la confutazione
dei libri rei si riservano alia Rivista della stampa.

2 Agli annunzii dei titoli spesso fa seguito un breve cenno del contenuto
del libro e dei suoi pregi; ma spesso ancora si omette cotesto cenno, special-
mente quando si rileva abbastanza dai titolo stcsso la contenenza cd il merito

del libro : e percib il semplice annunzio, nella nostra intenzione, equivale ad
una raccomandazione. Cio vale altresi, genera.mente parlando, per le edixioni

di una stessa opera che seguitano dopo la prima e per Estralti di Periodici.

3 Siccome lo spazio che pud concedersi alle bibliografie e relativamente

ristretto, cost sono esclusi da esse i libri di lingue straniere, eccettuata la

lingua latina, e per qualche raro caso la lingua francese, come abbastanza
nota in Italia, ove trattisi di opere di molta e unirersale importanza.

4 Per la stessa ragione non si da luogo agli unnunzii di libretti di pic-
cola mole e non ispeciale importanza; come ad esempio, discorsi accademici,

panegirici, orazioni funebri, poesie o prose di occasione ecc. ecc.

5 Non si da luogo ad annunzii o programmi di giornali o di opere da

pubblicare, se non quando se ne sia cominciata la pubblicazione e questa sia

giudicata proftttevole.
B Stante il gran numero di opere e di opuscoli che dai benevoli autori ci

sono indirizzati, non ci e possibile annunziarli con quella prontezza che essi

bramerebbero. Noi procuriamo di serbare in do, in quanto e possibile, C ordine
del tempo in cui ci sono spediti, dando ordinariamente la precedenza a quelli
che ci giunsero prima.

7 La stessa accennata ragione della pochezza dello spazio non ci permette
di annunziare quei libri che ci sono spediti dopo uno o piu anni dalla loro

pubblicazione.
5 Si desidera che i libri che ci sono mandati per la Bibliografia, special-

mente se trattano di religione, sieno muniti dell' approvaanone dell
1

'Autori (<*>

Ecclesiastica.

Serie .Y-777, vol. V. fasc. 877 7 24 dicembre 188G
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Firenze, 22 dicembre 1886.

1.

COSE EOMANE
i. Giubileo del Papa 2. Le finanze pontificie 3. 11 pcllegrinaggio spagnuolo e

il Santo Padre 4. La Giovenlu Cattolica e Leone XIII 5. Morte del Cardinale

Franzelin 6. Una smentita 7. Isliluzione della Lega antimassonica in

Italia 8. Decreto della Sacra Congregazione dell'Indice.

1. II movimento che, grazie al Signore, e sorto e ferve, per solennizzare

il cinquantenario del nostro amatissimo Padre e Pontefice Leone XIII,

ha preso tali proporzioni, che omai non e un' esagerazione il dire, che

il mondo intero vi e impegnalo. Gi sta sotto gli occhi il fascicolo VI

del Griubiho Sacerdotale, e non possiamo dissimulare che ci sentiamo,

al leggere le notizie in esso raccolte, profondaraente commossi: e come

no? Avevamo le orecchie talmente inlronate dalle bestetnmie della masso-

neria, che quasi quasi eravamo per credere illanguidito nei cattolici

petti 1'amore verso il Romano Pontefice. Invece e cresciuto oggigiorno

cosi, che converra fame una prova e delle piii convincenti dell'invincibile

potenza del Papato. Citiamo intanto i fatti piii cospicui che si leggono,

per 1' Italia, nel periodico sopra citato.

Sono fin oggi 77 i componimenti mandati alia Commissione promotrice

del concorso poetico per un Inno a Leone XIIL Tra questi concorrenti

non si troveranno i nomi dei cantori di Lucifero, degl'innografi di Satana,

e dei poeti della nuova Suburra; ma ve ne saranuo indubbiamente di

quelli, che potrebbero fare la barba di stoppa a tutto il Parnaso verista.

Di questo ci e pegno il vedere che le glorie dell'arte poetica in Italia sono

mantenute dai poeti, che hanno un sentire schiettamente cristiano.

Enumerammo in passato gli atti di ben trentanove tra Arcivescovi e

Vescovi italiani; ora a questi bisogna aggiungerne altri; 1'Arcivescovo

di Caput, che esorta a rendere omaggio al Sommo Pontefice, perche

come Cristo governa la Ghiesa in amore; il Vescovo di Ventimiglia che

scrive: 1'universale ovazione, che si prepara a festeggiare il Vegliardo
del Vaticano nel cinquantesimo anniversario del suo sacerdozio, vuolsi

solenne dimostrazione di fede cattolica, e una santa lega del clero e del

popolo intorno a colui, che all'uno e all'altro e centro di unita, e vin-

colo che a Gristo unisce ; il Vescovo di Lodi che dice : si tratta di

festeggiare Leone XIII, la persona cioe di un Pontefice, che come per
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le sue geste e dei present! il piu nobile vanto, sara cosi del futuri la

maraviglia piu grande >; il Vescovo di Modigliana che scrive: Questo

Giubileo sara un avvenimento che segnera nei fasti della Chiesa una

memorabile epoca ;
il Vescovo di Brescia che conchiude la sua pasto-

rale, con parole degne di uno dei primi Pastori della Chiesa : il Vescovo

di Tortona, che esorta il suo gregge, perche la sua Diocesi si collochi

in quel posto che le si addice nello splendido attestato, che si sta prepa-

rando, di fede e di devozione al Vicario di Gesii Gristo; il Vescovo d'Osirao

finalmente che esorta i fedeli a pregare incessantemente pel Papa accioc-

che il Signore lo conservi ai grandi trionfi della Chiesa, che di giorno

in giorno estende il suo materno impero ai lidi piu lontani.

2. Da un dispaccio particolare dell' egregio Osservatore Cattolico di

Milano, del 28 novembre, togliamo volentieri le seguenti osservazioni sulle

finanze del Vaticano.

I giornali tulti fanno commenti alia relazione dello stato finanziario

del Vaticano.

Non seguiamo quei commenti; un fatto gravissimo per6 sta innanzi

a tutti i caltolici.

II Sommo Pontefice deve sotlostare a spese enormi. Gli ufficii che

dal Pontefice dipendono sono di numero straordinario ed esigono spese

senza fine. Nulla si pu6 immaginare di piu rigidamente economico della

Casa Pontificia. Gli alti dignitarii della Chiesa, quei medesimi che cir-

condano il Papa e lo coadiuvano nella vasta amministrazione che si

estende a tutto il mondo, si assoggettano alle piu grandi privazioni. Non-

dimeno le spese sono gravissime.

Queste spese concernono tutto il mondo cattolico; il Papa a tutto

provvede. II Governo italiano ha ridotto il Papa in condizioni lagrime-

voli; non solo la liberta e 1'esistenza morale e attentata, ma la stessa

esistenza fisica e minacciata. II Papa non puo ridursi alle condizioni di

uno stipendiato dal Governo, principalmente che ogni giorno la guerra

contro la Chiesa Cattolica e il suo Capo, cominciata dal ministero, di-

venta piu feroce, e in Parlamento stesso i moderati "gareggiano coi ra-

dicali, nel dimostrare odio al Papa, al punto che solo la distruzione del

Papato varrebbe a soddisfare tanto odio.

Si e accertato che le spese del Papa superano le entrate, si a del

frutto dei capitali messi insieme da Pio IX e tramandati a Leone XIII,

sia dei proventi dell'obolo di San Pietro. Aumentanoi motivi di spen-

dere, non aumentano le entrate. I liberali tentano ogni mezzo per isterilire

1'obolo di San Pietro, afTamare il Vaticano. Vane tfperanze !

Ai cattolici tutti si inipone intanto un grande dovere. L'obolo di

San Pietro deve riprendere nuovo impulso.

Non insistiamo a far rilevare la importanza di questo dispaccio. Chi

non correra in aiuto del Padre?
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3. L'8 dicembre, solennita della Inmiacolata Concezione, il S. Padre

si degnava ammettere alia sacra Messa circa trecento persone della colonia

spasnuola in Roma. Erano tra questi : il reverendo Rettore coi Gappellani

Reali della Chiesa nazionale di Monserrato; gli alunni del Seminario

spagnuolo insieme al proprio Rettore; il Lettorale della Chiesa di Cadice

con altri sacerdoti qui di passaggio; una deputazione di Domenicani,

Agostiniani e Trinitari Scalzi e Calzati; alcuni Gappuccini, Francescani

e Mercedari; gli studenti spagnuoli della Pontificia Accademia de'Nobili

Ecclesiastici; gli artisti dell
1

Accademia spagnuola di Belle Arti, insieme

al loro Direttore ed a tutti gli accademici pensionati ; la Golonia artistica

composta di sessanta individui, fra cui notavansi i signori Beulliure,

Puerto, Parlade, Bilbao, Uria, Boveda, Barbudo; varie famiglie distin-

tissime di S.pagna; la sorella del Duca di Tetuan, la signora del generale

Ibarreta, la figlia del generale Lemery, D'Aguirre, De Llanos, antico

incaricato d'affari di Spagna presso la Santa Sede; le famiglie De Pradilla,

Echena, Moratilla, Serra, Ballester, Della Riva, D'Anduaga, De Palma-

roly, 1'illustre scienziato e letterato dottor Fernandez Merino colla sua

signora, il quale si trova in Roma per attendere a studii storici nella

Biblioteca e negli Archivi Vaticani, nonche moltissime altre ragguarde-

voli persone, di cui non ricordiamo il nome. II Santo Padre, terminata

la Messa, si recava nella Sala del Trono, ove degnavasi ricevere gli

intervenuti, che gli venivano presentati da monsignor Ysbert, Uditore

della S. R. per la Corona di Castiglia; e nell' ammetterli al bacio del

piede. degnavasi rivolgere parole di somma benevolenza a ciascuno di

essi e di altissimo encomio alia nazione spagnuola.

La Voce della Verila del 10 dicembre aggiunge che il Santo Padre,

dopo aver celebrate la Santa Messa nella Sala del Goncistoro e udita la

Messa di ringraziamento, recavasi nella Sala del Trono per questo ricevi-

mento, nel quale Leone XIII chiam6 i devoti figli della cattolica Spagna
cavalieri della Concezione, poiche fin da tre secoli prima che 1' Immacolato

Concepimento di Maria fosse definite come domma, i Dottori spagnuoli in

Sacra Teologia e tutti i Gattedratici delle Dniversita di Salamanca ed altre,

nell'atto di prendere la loro laurea dottorale, giuravano di onorare e

difendere Maria Immacolata. II Santo Padre ricordb altresi, ad onore della

Spagna stessa, il Murillo, che fu fra i primi ad effigiare col suo pennello

maestro la Yergine Goncetta senza macchia.

II Santo Padre ebbe parole di sommo encomio per il rettore della

chiesa del Monserrato Don Giuseppe Benavides, lodandolo per lo zelo

nel sacro suo ministero, ad onore della casa di Dio e a gloria della

Vergine. Anche il signor Fernandez Merino, che si trova in Roma, come

incaricato dell'Accademia spagnuola di storia e letteratura per gli studii

nella Biblioteca Vaticana sopra i Veneziani e i Turchi e quanto riguarda

la battaglia di Lepanto, ebbe dal Santo Padre speciali parole di conforlo
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e di congratulazione a proseguire il suo lavoro nella delta Bihlioteca

Vaticana, di cui disse godere che la Spagna studiosa avesse approfittato

fino dal primo giorno che Egli ne ebbe schiuse le porle al mondo let-

terario, storico e scientifico.

4. Riportiamo con piacere il Breve che il Santo Padre Leone XIII

indirizzava il 4 dicembre al nuovo Presidente e ai Consiglieri della So-

cieta della Griovenlu Cattolica Ilaliana.

Ai dihtti figli Filippo Tolli presidente ed ai Consiglieri della So-

cietd della G-ioventii Cattolica Italiana.

LEONE PAPA XIII.

Diletti figli salute ed apostolica benedizione. Lo aver voi desiderio

d'esser confortati di Nostre Lettere perci6 appunto onde trarre da esse

motivo a ben fare, e cosa a "Noi grata, ed insieme conforme alle abitu-

dini della vostra pieta. Giacche questa vdstra sociela, da che nacque,

giamraai venne meno all'amore verso 1'Apostolica Sede congiunto alia

prontezza dell'obbedire.

Tuttavia questa virtu, che la Dio merce e in voi, e che deve essere

in tutti, giacche su lei specialmente e posto il fondamento dei cristiani

doveri, vogliamo che consideriate con quanta vigilanza ed energia debba

custodirsi, affinche non inaridisca al soffio esiziale di questi tempi e

costumi, in voi specialmente, diletti figli, contro i quali come voi stessi

vedete, sono tesi nella loro maggior parte i pericoli.

Su di che ben s' ingannano coloro che credono di dover assoggettarsi

alle circostanze dei tempi piu di quanto e giusto, ai quali troppo spesso

accade che messisi sul decline sentiero a mala pena possono tenersi dal

non cadere in peggiori errori.

Ma voi in tutte le vostre opere continuate come avete incominciato,

a seguir obbedientemente non solo, ma eziandio con amore e somma
volonta la Ghiesa, guida sicurissima, e che Dio stesso ha dato al genere

umano. Sotto i suoi auspici ed il suo magistero e necessario che voi

portiate un animo invincibile contro qualsiasi agguato di opinioni, od

allettamento di vizii, e specialmente poi che opponiate fidticiosamente i

consigli e 1' opera vostra contra le perverse associazioni di uomini, delle

quali ormai il mondo ridonda. Queste e dove tendano, e che cosa tra-

mino, nessuno al certo ignora: perci6 dovete, non solo evitare il loro

contagio, ma, per quanto e da voi, coraggiosamente difendere contro

questi empii sforzi i comuni interessi.

Del resto largo campo alia vostra industria ed alia vostra carita ofTre

lo zelo della religione e della pieta, il sollievo dei poveri, la c'ura degli

artigiani, le scuole dei fanciulli, e le stesse lettere ed arti liberali. Quanto

avvi di onesto e di lodevole, quanto conoscete o privatamente o pubbli-

camente prolittevole di tutto abbiate cura, quanto piu potete, con con-
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cordia e con ordine per quanto a ciascuno spetta. La Chiesa insieme e

la Societa non piccole speranze ha riposte nella gioventii. Noi frattanto

preghiamo Dio, ricco nella sua misericordia, affinche conceda alia vostra

Societa i suoi doni celesti, dei quali auspice, e testimonio della paterna

vostra henevolenza a voi tutti amorevolmente concediamo nel Signore-

1'Apostolica benedizione.

Dato a Roma presso San Pietro il giorno 4 dieembre 1886 nono del

nostro Pontificate. LEONE PAPA XIII.

L'egregio diario romano la Voce della Verita, del 12 dicembre fa

rilevare molto a proposito quanto sia falsa la massima : bisogna adattarst

alle circostanze. Nel breve Pontificio, essa dice, si afferma appunto questo,

laddove e scritto: Su di che (ossia intorno all'amore e all' obbedienza

verso la Sede Apostolica) ben s' ingannano ^coloro che credono di dover

assoggettarsi alle circostanze dei tempi piu di quanto e giusto, ai quali

troppo spesso accade che messisi sul decline sentiero a mala pena

possono tenersi dal non cadere in peggiori errori.

5. Con ammo profondamente addolorato annunziamo la morte del-

1' Emo Cardinale Giovanni Battista Franzelin, della Compagnia di Gesu,

avvenuta il giorno 11 dicembre all' 1 e mezza pom. nel Collegio Pio-Latino

Americano presso Sant'Andrea al Quirinale, ove dimorava.

Per quanto le condizioni di salute dell' Emo lasciassero a desiderare,

pure nessuno poteva prevedere una cos) imminente catastrofe, che tanto

addolora 1' animo del Santo Padre, nonche quello dei numerosi ammira-

tori del compianto Porporato.

II Sacro Collegio, la Compagnia di Gesii e la scienza hanno fatto

qon questa morte una gravissima perdita.

L'Emo Franzelin che mori confortato da una speciale benedizione

del Santo Padre, venne assistito fino agli ultimi istanti dall'Emo Maz-

zella, suo Confratello nella Compagnia.

II venerando P. Beckx, Generale della Compagnia, malgrado la sua grave

eta di 92 anni, dal Collegio Germanico-Ungarico, ove dimora, si rec6 a vi-

sitare 1'illustre infermo,che fu altresi visitato dall'Emo Monaco La Valletta.

II Cardinale Franzelin era nato in Altino, diocesi di Trerito, il

15 aprile 1816: e dalla S. M. di Pio IX fu creato e pubblicato addi

5 aprile 1876, del titolo dei SS. Bonifacio ed Alessio.

Prefetto della S. Congregazione delle Indulgenze e Sacre Reliquie,

apparteneva alle Congregazioni della S. Romana ed Universale Inquisi-

zione, Propaganda per gli affari di Rito Orientale, Indice, Affari Eccle-

siastici straordinarii, Studii.

L' Osservatore CattoUco di Milano del 12 dicembre aggumge: E
morto un grande teologo ed un grande Cardinale. Come teologo il suo

nome continua la gloriosa 3uccessione dei Lugo, dei Vasquez, dei Toleto.

I trattati di teologia che ha lasciati non morranno; quello De Traditione
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classico, e non sarebbe possibilequi narrare i grandi vantaggi che questo

trattato ha portati alia teologia. Eruditissimo, e del dogma cattolico sottile

e profondo scrutatore, ad alcune verita ha fatto fare vero progresso quanto

alia esplicazione. I padri della Chiesa aveva tanto sludiati e meditati,

<;he si pu6 dire li avesse fatti sangue suo. Gome era ammirabile, come

potente, quando o spiegava dalla cattedra o disputava fra i dotii! I suoi

tratlati De Sacramentis, De Deo Uno, De Deo Trino! si leggono sera-

pre con giubilo dell'animo e con vantaggio. Anche ne'suoi scritti e

trasfusa luita la sua grande anima, la vigoria de' suoi concetti, 1' amore

anfcnte alia verita, la sua, lasciaterai dire, divozione e pieta. II trattato

De Eucltaristia e scritto con tanta unzione che lo si dovrebbe leggere

in ginocchio, ed usare dai sacerdoti come testo di meditazione quotidiana.

Ed e una pieta forte e vigorosa quella che si attinge dalle opere del Fran-

zelin, un amore robusto alia verita, alia Chiesa, alle cose sante; perocche

erudisce il lettore studioso e lo nutrisce di cibo solidissimo, lo eleva a

contemplare orizzonti nuovi e altissimi, a misurare nella sua ampiezza

1'armonia meravigliosa dei dogmi cattolici.

II nome e le opere del Cardinal Franzelin sono notissimi in Germania

dove hanno portato grandi frutti, e riportato splendide vittorie contro i

protestanti; sono noli anche in Italia, dove ebbe molti discepoli che lo

ammirarono e lo amarono.

6. Alcuni giornali liberali hanno preso occasione dalla rinunzia fatta

alia Spagna dalla Germania di una stazione navale o deposito di carbone,

per insinuare che la mediazione della Santa Sede sia andata a vuoto.

A dimostrare la mala fede e la ignoranza della questione dei mede-

simi giornali, ci limitiamo oggi a riprodurre un dispaccio della Gazzetta

di Colonia.

Berlino, 3 dicembre.

Si conferma che la Germania, dietro desiderio della Spagna, ha,

alcuni mesi fa, rinunziato alia stazione navale o deposito di carbone,

aggiudicatale nel Protocollo romano, in una delle isole Caroline o Pa-

laos. Ci6 avvenne dopo che la Germania ottenne frattanto posti piii adatti

ai summenzionati scopi nelle isole Marshall. Si ritiene che anche riguardi

politico-commerciali abbiano contribuito alia effettuazione di questo de-

siderio spagnuolo.

7. Era gia sul punto di stamparsi il terzo ed ultimo articolo, che si

legge in capo a questo quaderno, sulla Lega antimassonica, quando ci e

venuta la seguente lettera del chiarissimo signer Presidente dell' Opera
dei Congressi Catlolici in Italia, che ci facciamo un pregio di pubblicare

qui, rinnovando i nostri rallegramenti a tutto intero il Comitato della

benemerita Opera, ed animando, quanto piii possiamo, tutti i veri Italiani

a corrispondere all'impulso che essa e sul dare, per costituire e diffon-

dere una Lega si importante.
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Bologna, 16 dicembre 1886.

M. E. Padre Lirettore.

Vengo a comunicarle cosa, che potra riuscire gradita a V. P. M. R. e

ai suoi degni colleghi nella compilazione della Civiltd Cattolica, per lo

zelo da cui sono animati nel propugnare la causa della verita e della re-

ligione; cosa che riuscendo, coll'aiuto di Dio, a buon effetto sara un no-

vello argomento del bene che arreca all' Italia questo magistrate periodico

che Ella dirige.

Giacche fu nel leggere quanto si venne esponendo in due successive

dispense intorno alia Lega antimassonica, sorta non e molto nel settentrione

della Francia, e sulla opportunity di estenderla anche tra noi, come omaggio

doveroso all'Enciclica Humanum genus e come riparo alia nemica onda

imperversante, fu allora, ripeto, che nacque in noi 1'idea e il desiderio di

vedere assunta una tale impresa dall' umile nostra Opera dei Gongressi

Cattolici.

Si fu perci6 che questo Comitato generale permanente ha stabilito che

1' Opera dei Congressi e dei Gomitati Gattolici in Italia, che nella sua

costituzione regionale, diocesana e parrocchiale offre gia esistente e in

grado altresi di ulteriore sviluppo e aumento una organizzazione dei cat-

tolici italiani, quale e raccomandata dal Papa e quale e richiesta al con-

seguimento dei fini proposti alia Lega antimassonica, assuma direttamente

di secondare 1' azione di questa Lega e di tenerne per 1' Italia le veci.

Sicura di essere seguita in tale via dalle varie Societa aderenti, essa im-

pegnera i membri dei proprii Comitati ad obbligarsi, non solo a non dare

il loro nome alia Massoneria, ma eziandio a non concorrere in nessuna

impresa inspirata, in un modo o in un altro, da quella setta anticristiana,

il che e quanto dire a compiere i doveri che nella francese Lega anti-

massonica sono proprii dei membres dtfclare's.

In ordine a siffatta massima il nostro Gomitato generale dara quanto

prima apposite istruzioni ai Gomitati dell' Opera, e nel tempo stesso fa-

vorira, quanto e da se, e col concorso dei Gomitati dipendenti la propa-

ganda di scritture popolari, atte a far conoscere il male della Massoneria,

i pericoli di servirla anche contro volonta, e i tranelli suoi per giungere

al suo diabolico fine. Primo di tali scritti e 1'opuscolo a dialoghi sulla

Massoneria, pubblicato dal Giachetti; poi potrebbe giovare una versione

adattata all' Italia del Manuale compilato dalla suddetta Lega antimas-

sonica francese.

Esposto il proposito dell' Opera nostra, del quale, ripeto, alia Civiltd,

Cattolica appartiene il merito, non ho che da presentarle gli ossequii dei

colleghi e raccomandando me e 1' Opera nostra alle sue orazioni, profes-

sarmi con tutto il rispetto e la stima

Di V. P. M. R.
Devfho Servitore

MARCELLING VENTUROLI, Presidente
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8. DECRETUM Feria III die 14 decembris 1886.

Sacra Congregatio Eminentissimorum ac Reverendissimorum Sanctae

Eomanae Ecclesiae Cardinaliwn a SANCTISSIMO DOMINO
NOSTRO LEONE PAPA XIII Sanclaque Sede ApostoUca
Indici librorum pravae doctrinae, earumdemque proscription*',

expurgationi, ac permission* in universa Christiana Republica

praepositorum ei delegatorum, habita in Palatio Apostolico Va-

ticano die 14 Decembris 1886 damnavit et damnat, proscripsit

proscribitque, vel alias damnata atque proscripta in Indicem li-

brorum prohibitorum referri mandavit et mandat quae sequuntur

Opera :

L'Eglise et 1'Etat dans la seconde moitie du III Siecle (249-284) par

B. Aube. Paris, 1885. Deer. 25 Junii 1886.

Le Syllabus sans parti pris, par 1'abbe L.-A. Bosseboeuf, du diocese

de Tours. Paris, 1885. Un vol. in-12, pag. XIIl-365.

L'Encyclique Immortale Dei, le Syllabus et la Societe moderne, par

1'abbe L.-A. Bosseboeuf, du diocese de Tours. Tours, 1886. Un vol. in-12,

pag. LVI-365.

Le Diable La Personne du Diable Le Personnel du Diable, par

Jules Baissac. Paris, Maurice Dreyfous, editeur.

Jesus Christus und die Essener, Nach den Visionen der Augustiner

Nonne Anna Catharina Emmerich von Carl Buddeus. Meran, 1886.

Latine: lesus Christus et Esseni, iuxta visiones Annae Gatharinae Em-
merich monialis Ordinis S. Augustini, auctore Garolo Buddeus. Me-

rani, 1886. Opus praedamnatum ex II Eegula Ind. Trid.

Memoria lida perante o conselho superior de instruccao publica na

sessao annual ordinaria de 1885, pelo vogal do mesmo conselho Dr. Da-

mazio Jacintho Frogoso, Lente de vespera da faculdade de theologia na

Universidade de Goimbra, antigo professor proprietario no lyceu nacional

d'Evora, socio effective do institute, ex-governador do Bispado de Aveiro,

examinador pro-synodal, etc. Goimbra, imprensa da universidade, 1885.

Deer. S. Off. Feria IV die 1 Septembris 1886.

Giacomo Barzellotti. David Lazzaretti di Arcidosso detto il Santo, i

suoi seguaci e la sua leggenda. Bologna, Nicola Zanichelli, 1885. Deer.

S. Off. Feria IV die 1 Septembris 1886.

Opus: La vita di G. C. Esame critico sulle parabole, e sui mi-

racoli per David Strauss, confutata e completata nel N. e V. testamento,

del P. Carlo Maria Curci: quod falso attribuitur P. Garolo Mariae

Ctirci, stampata in Roma, 1886, tip. editrice via del Nazareno, 14.

Deer. S. Off. Feria V die 9 Decembris 1886.

Auctor (G. B. Savarese) opusculi cuius titulus: La Scomunica di

un' idea Risposta al Card. Vicario di Roma : prohib. Deer. S. Off.
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Feria IV die 26 Novembris 1884, laudabiliter se subiecit et illucl

reprobavit.

Itaque nemo cuiuscumque gradus et condictionis praedicta Opera
damnata atque proscripta, quocutnque loco, et quocumque idio-

mate, aul in posterum edere, aut edita legere vel retinere audeat,

sed locorum Ordinariis, aut haereticae pravitatis Inquisitoribus ea

tradere teneatur sub poenis in Indice librorum vetitorum indictis^

Quibus SANCT1SSIMODOMINO NOSTEO LEONI PP. XIII

per me infrascriptum 8. 1, C. a Secretis relatis, SANCTITAS
SUA Decretum probavit, et promuJgari praecepit. In quorum

fidem etc.

Datum Romae die 14 Becembris 1886.

Fr. THOMAS MARIA Episc. Sabinien.

.Card. MARTINELLI Praef.

Fr. HIERONYMUS Pius SACCHERI Ord. Praed.

S. Ind. Gongreg. a Secfetis.

Loco * Sigilli

Die 16 Decembris 1886 ego infrascriptus Mag. Cursorum testor

supradictum Decretum affixum et publicatum fuisse in Urbe.

VINCENTIUS BENAGLIA Mag. Curs.

II.

COSE ITALIANS

\. 11 Comizio milanese contro 1'anticlericalismo 2. Coraggio cristiano di alcuni con-

siglieri municipal! 3. I falti di Yicenza 4. La nuova legge di pubblica

sicurezza 5. La morte di Marco Minghetti 6. La situazione 7. L' eser-

cizio provvisorio 8. I milioni per Pabbellimento di Roma 9. Violenze

anticlerical! a Napoli e a Milano 10. I disordini di Modena 11. Le di-

chiarazioni del ministro Ricotti. 12. Statistica dei giornali italiani.

1. I cattolici di Milano hanno dato test^ un bell'esempio di coraggio

cristiano.

Nella Ghiesa monumentale di san Paolo, il Gomitato diocesano mila-

nese tenne la sera del 24 novembre una solenne e numerosa adunanza r

che fu di protesta contro le iniquita commesse dagli anticlericali, e di

difesa contro le minacce a cui sono fatti segno i cattolici dagli scavez-

zacolli del patriot tismo.

Parlarono varii oratori, per dimostrare che la guerra fatta al cleri-

calismo mira invece direttamente al cuore del cattolicesimo ; per fare

spiccare il mirabile accordo esistente tra la scienza e la fede; per esporre

le opere che si devono di preferenza intraprendere ed aiutare.
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Da ultimo, 1' affollato uditorio votava per acclamazione il seguenle

ordine del giorno:

II popolo milanese radunatosi in nome della religione cattolica e

della liberta cristiana;

1. Ritenuto che la guerra anticlericale nell' ordine morale e guerra

anticattolica, poiche ranticlericalismo eombatte Dio, la Chiesa di Gesii

Cristo, il Papa, il culto, e quindi menzogna, ignoranza, regresso, supersti-

zione, negazione della scienza, della coscienza, della dignita cristiana e

umana ;

II. Ritenuto che 1'anticlericalisrao nell' ordine politico e setta e

ostacolo all'uguagiianza, alia fratellanza e alia liberta, all
1

ordine e alia

pace sociale, e conduce al brutale dispolisrao delle sette retrograde e

oscurantiste, e alia guerra civile;

III. Ritenuto che 1' anticlericalismo nell' ordine economico e lo

sfruttamento che 1'empieta avida consuma sulle plebi che abbrutisce nel-

1'errore e nel vizio, per ingrassare gli anticlerical! col danaro del povero

-che geme nella miseria.

Fa voti che:

a) Gessino le connivenze coll' anticlericalismo in qualunque forma

si manifestino e ovunque siano ;

b) Sia professata e confessata senza vigliaccheria di umani ri-

guardi la religione cattolica, e se ne difendano francamente i diritti, che non

le vengono da nessuna legge umana, ma le derivano dalla sua stessa natura;

c) Si combatta 1' ateisrao e 1' irreligione nella istruzione, e nel-

1'educazione, e nessun padre-famiglia permetta che i suoi figli frequentino

scuole atee e irreligiose;

d) Sia rispettata la libera volonta nelle Associazioni religiose, e

la proprieta ecclesiastica ;

e) Siano tolti gli ostacoli alia liberta e indipendenza del ministero

apostolico del Sommo Pontefice, Maestro dell' umanita, fonte della civilia,

primissima gloria d' Italia, il piii grande benefattore del mondo e della

nostra patria: e che questa liberta e indipendenza sia reclamata da tutli

gl' italiani ;

f) I cattolici italiani, tutti, in nome di Dio, di Cristo, del Papa,

della religione cattolica, della scienza, della civilta, della patria, della fa-

miglia, della coscienza, della mente e del cuore, delle gloriose tradizioni

italiane, difendano ovunque e sempre contro 1' ignoranza e le teriebre e

1'odio satanico degli anticlericali di qualsiasi gradazione, gl' intangibili

loro diritti, coi libri e coi giornali, colle associazioni, colle conferenze,

colle dimostrazioni pubbliche, eolla condotta irreprensibile e la costante

pratica della religione, in Ghiesa, in casa, nelle scuole, nelle caserme,

sulle piazze, nei negozii, nel commercio, nei campi, nello studio e nel la-

voro, nelle private aziende e nelle cariche pubbliche.



108 CRONACA.

2. E poiche siamo a parlare di coraggio cristiano ci place alle dichia-

razioni e proteste del cattolici milanesi aggiungere quelle di alcuni con-

siglieri municipali di Modena a proposito di un telegramma su Roma

intangibile.

In quella infatti che si riaprivano in Roma le porte di Montecitorio il

ff. di Sindaco di Modena, mandava in Roma il seguente telegramma : A
S. E. il Ministro della Casa Reale Roma Gonsiglio comunale di

Modena inaugurando oggi nuova sessione deliberava riverente omaggio di

profonda riconoscenza Sua Maesta 1'augusto nostro Re per memorando

telegramma Sindaco di Roma, affermante volonta irremovibile manteni-

mento integrita della patria Pel Sindaco: P. Menafoglio.

II compilatore di questo telegramma credeva erroneamente che si

inaugurasse in Montecitorio una nuova sessione, mentre continua sempre

1'antica; ma piu contro la sostanza del telegramma che contro questa

semplice frase protestarono alcuni consiglieri cattolici di Modena, e

1'egregio Diriito Cattolico 18 novembre ha registrato la loro protesta,

che noi ci aflrettiamo a riferire. Eccone il tenore.

I sottoscritti consiglieri comunali, avuta notizia dai pubblici gior-

nali dei termini del telegramma inviato dall
1

on. ff. di Sindaco a S. M.

il Re, in esecuzione della deliberazione che si dice presa da questo Con-

siglio nella seduta del giorno 27 corrente (novembre);
Ritenuto che nella proposta fattane dal consigliere Tampelini non

fu aperta la discussione, e che conseguentemente non fu chiesto il loro

voto, e neppure la loro adesione ad una approvazione per acclamazione ;

Ritenuto che, se non credessero di sollevare essi medesimi una

discussione in proposito, cio fu solo perche la ritennero non confacente

alia natura e al mandate dell'Assernblea, e tale da potere facilmente dar

luogo ad equivoci ed erronee interpretazioni :

Dichiarano, che qualunque sieno i termini del telegramma spedito,

cosi non hanno inteso ne intendano aderirvi, in quanto vi si possano

ritenere incluse frasi od allusioni non confacenti a quelle convinzioni ed

a quelle convenienze, che essi, come cattolici, vogliono salve e rispettate.

Modena, 28 novembre 1886. L. Tacoli, Bentivoglio Filippo, Luciano

Masserotti, Bcnvenuti, Barberi Ing. Carlo G-irolamo Pignatti Mo-

rano, Francesco Bruini, Gandini Luigi Alberto.

I sottoscritti, benche non fossero presenti all'atto della proposta

Tampelini, si associano alle dichiarazioni dei colleghi. Severi Domenico,
Bortolotti Pietro, Lotario Alfonso, Rangoni, Giovanni Bortolucci^
Paolo Teggia Droghi.

3. II dramma anticlericale che si e andato svolgendo in Italia ha pro-

dotto una vera rivoluzione a Vicenza.

Nella domenica del 21 passato novembre si benediceva solennemente

in Schio la bandiera del Circolo Cattolico, e prendevano parte alia fun-
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zione le rappresentanze delle Societa Gattoliche di Verona e di Vicenza,

accompagnate dalla musica della Societa Gattolica vicentiria.

Gome prima vendetta furono affissi sulle cantonate delle strade di

Schio alcuni cartellini che dicevano: Viva Roma conquista intangi-

bifef A Roma ci siamo e ci resteremo!

A. Schio non avvenne altro; ma, quando la banda del Gircolo cat-

tolico torn6 a Vicenza, cominciarono gli insulti di que
1

tirannelli, che

non sanno che cosa sia liberta. Presero a fischiare ed a svillaneggiare

i cattolici, sinche giunsero le guardie di pubblica sicurezza con un de-

legato ed un brigadiere.

La loro presenza non impedi per altro che continuasse il tumulto, ed

uno di quegli eroi, chiamato GINO VOLABELE, fece un alto di sommo
valore contro 1'egregio giornale VUnita Cattolica, e grid6 quanto ne

avea in gola: Abbasso V Unita Cattolica! Fu ordinato 1'arresto di quel

disgraziato, che venne tratto alia Prefettura.

I nemici dei cattolici, che sono pure i nemici dell'ordine e dell' a u-

torita, allora si scatenarono contro i rappresentanti della legge, e volevano

ad ogni costo che si mettesse in liberta 1'arrestato. II consigliere dele-

gate Branchini, che faceva le funzioni di prefetto, tenne fermo, e non

voile cedere ai clamori della piazza.

Di che crebbe il tumulto. Quegli eroi, non avendo alle raani altri

numeri dell'CTwfd Cattolica, ricorsero a quelli dell'ottimo Berico, e li

abbruciarono. Poi svaligiarono un venditore di pere, gettandone le bucce

contro le guardie. E vi fu pure chi le prese a sassate, e ne colpi una

sulla fronte.

Le guardie si difesero, i carabinieri corsero in loro aiuto, si snuda-

rono le spade, e si dispersero i dimostranti. Ma questi ritornavauo po-

scia all'assalto, laonde si dovette ricorrere alia cavalleria. Si die uno

squillo di tromba, e 1'ispettore Barberis colla sciarpa tricolore intim6

alia folia di sciogliersi. Non si obbedi al primo squillo; bensi al secondo,

e tutto era finito.

II Gino Volabele che avea gridato abbasso TUnita Cattolica! fu

poi rimesso in liberta.

II popolo vicentino e buono, cattolico e generoso. Tra gli abbasso

gridati al Berico ed zlVUnitd Cattolica, si udirono pure gli evviva.

Un forsennato prese pel collo un operaio che gridava viva il Berico, e

gli domanda inferocito: Perche gridi viva il Berico? L' operaio gli

rispose: Perche il Berico mi da da mangiare!> Quanta filosofia in

questa risposta .

4. La nuova legge di pubblica sicurezza, destinata a portare la mo-

ralita al popolo italiano, si occupa anche degli atti pubblici del culto

cattolico. Nel progetto del Ministero e detto (art. 62, capo III):

Non si possono eseguire processioni, cerimonie religiose, ne altri atti
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di culto al di fuori dei templi a cio destinati, o del loro recinti, senza

darne, in tempo debito, preventive avviso alia locale autoriti di pubblica

sicurezza, la quale ha facolti di proibire, per viste d'ordine pubblico, che

1'atto, la cerimonia o la processione si eseguano.

La contravvenzione al disposto di quell' articolo e punita con multa

eslensibile a lire cento, e in caso di recidiva colla pena del carcere fino

ad un anno.

I promotori potranno essere puniti fino al doppio delle suddette

pene.

Ma all i Commissione sembrarono troppo odiose e soverchiamente tiran-

niche tali disposizioni ; onde essa ha corretto 1' articolo in questi termini:

Nei casi di vera ed attuale necessity dell
1

ordine o della sanita pub-

blica, il prefetto, e, dov'esso manca, 1'autorit^ locale di pubblica sicurezza,

pu6 proibire che si eseguisca una processione, cerimonia religiosa o altro

atto di culto fuori dei templi a ci6 destinati o dei loro recinti.

II divieto deve essere fatto con ordinanza motivata da notificarsi ai

promotori e da affiggersi al pubblico almeno dodici ore prima di quella

stabilita per la funzione religiosa.

Sono esenti da queste restrizioni i trasporti del Viatico, e i trasporti

funebri.

Come appare le correzioni deMa Commissione non modificano punto

la natura della cosa. Resta sempre il principio, che lo Stato sia superiore

alia Chiesa, e la Chiesa soggetla allo Stato. Resta sempre che i cattolici

sono dati alia balia di un prefetto o di una autorit^ qualunque. Resta

sempre che ai cattolici e tolta ogni liberty nell'esercizio pubblico dei loro

doveri religiosi. Dov'e andata adunque la libera Chiesa in Ubero Stato?

Dopo le processioni le campane. Agostino Depretis che s'e fatto re-

latore del disegno di Ri'forma della pubblica sicurezza, ha detto : La

quiete pubblica non e turbata soltanto dai canti e dagli schiamazzi, ma
molto piu gravemente dal suono delle campane. Per questo propone

una legge colla quale pretende limitare il suono delle campane a pochi,

rari, e imprescindibili rintocchi. Siamo dunque tornati ai tempi di Giu-

liano 1'Apostata e di Giuseppe II. Qualche anno ancora, e Depretis per fare

la scimmia ai giacobini del 1793 proporra che sieno fatti i sacri bronzi

Giii calar dalle torri c liquefarsi

In rie bocche di morte e di spavento!

5. 11 10 dicembre, alle 4 pomeridiane in Roma Marco Minghetti de-

putato per Bologna al Psrlamento italiano, rendeva 1'anima al suo Crea-

tr>re. Della sua malattia e della sua morte hanno tanto scritto i giornali,

che se tutte si volessero raccogliere le dicerie e le varianti, non baste-

rebbe un volume. A noi basta di dire per sommi capi qual fu la sua vita

e quale la sua fine.
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Marco Minghetti nacqtie in Bologna TSnovembre del 1818, e sttidib

e crebbe sotto il governo di quei Papi, contro i quali cospir6 e scrisse.

La sua camera politica non cominci6 che nel 1846 col Felsineo, gior-

nale da lui fondato in Bologna. Nel Felsineo cantava Pio IX, ed il 24 lu-

glio del 1846 esclamava: Nova incipit aetas, non imraaginando certo

1' eta nuova di Gaeta, di Castelfidardo, di Montana e di Porta Pia ! And6

a Roma e nel 1847 fu membro della Gonsulta creata da Pio IX; poi suo

ministro dei lavori pubblici dal 10 marzo al 4 maggio 1848. Partito da

Roma, corse a combattere in Lombardia, divenne capitano dello Stato

Maggiore. Dopo il mal esito della guerra, ritirossi in Bologna, dove visse

dieci anni, studiando, scrivendo e tramando con Gavour. L'anno 1856 il

Gonte di Gavour, essendo stato invitato in Parigi da Napoleone III a pro-

porre qualche riforma nelle Legazioni pontificie, e trovandosi imbrogliato,

non conoscendo le Romagne, chiamo a se il Minghetti che 1' aiutasse ; e

il Minghetti lo servi preparando la famosa Nota Verbale. Tre anni dopo

and6 in Torino a combattere il Papa a viso aperto. Fu depulato e mi-

nistro degli uflici esteri, dell'interno, delle fmanze; fece la Convenzione

del settembre nel 1864 e le giornate di Torino; fu ambasciatore, prima

a Londra, e poi a Vienna, e col conte De Beust prepar6 1'Austria ad as-

sistere silenziosa all'invasione di Roma. Torno in Roma stessa presi-

dente dei rninistri, e cadde coi moderati nel 1876, prima combattendo i

smistrit poi aiutando il Depretis nella matura trasformazione. Era uomo

di molta dottrina; aveva studiato, come si studiava una volta in Italia;

parlava bene, e al pari di Gavour e di Vittorio Emmanuele credeva e

tremava. Sul letto di morte mostr6 desiderio di riconciliarsi con Dio, ma
non ne ebbe tempo; potfc appena ricevere 1'assoluzione e 1'estrema un-

zione da un cappellano di Gorte. A Roma e a Bologna gli furono fatte

funebri onoranze, quali a un principe del sangue.

6. La morte del capo piu autorevole ed influente del partito mode-

rato ha fatto imbaldanzire, com' era da aspettarsi per altro, tutte le fa-

zioni avverse; perche ognuna di queste fazioni, o per dir meglio, ognuno
dei gruppi della sinistra, crede venuto il tempo di afferrare il mestolo.

Questa speranza e fondata sullo sbrancarsi del gregge, mancando il pa-

store. Si realizzera? E chi pu6 prevederlo? L'egregia Unione di Bologna
scrive a questo proposito nel suo numero del 6 dicembre:

La morte di Minghetti produrra certo un cambiamento nella situa-

zione politica, alia Camera specialmente. Quantunque ormai 1'eta cadente

e la malattia che lo tormeritava ne facessero prevedere la fine prossima,

tuttavia era ancora un uomo politico che per gli ultimi insuccessi non

aveva piu quella posizione che aveva prima, ma, circondato da pochi ma
fedeli amici, dotato di una eloquenza che restera in onore, ha sempre eser-

citato una certa influenza, ora contro, ora in favore degli ormai innume-

revoli Minister! Depretis.
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Nello stesso senso discorre la Voce della Vcrita del di 7 dicembre :

La morte di Minghetti ha rotto 1' unico legame che esisteva fra i

diversi gruppi della coalizione trasformista, ed ha anche notevolmente

scossa la base del Ministero.

Piii volte si era tentato di attrarre nell' orbita ministeriale 1' on. Ni-

cotera e il gruppo che gli e devoto, ma i tentativi erano sempre andati

a vuoto per Fopposizione personale di Minghetti, che non credeva poter

transigere fino ad accettare per amico e commilitone il primo ministro

deH'interno del 1876.

Scomparso il Minghetti, la figura di Nicotera torna a spiccare con

probabilita di riuscita, e, nell'attuale confusione dei partiti parlamentari,

Tunica soluziorie che sembra probabile si e quella di un connubio Ro-

bilant-Nicotera, con o senza Depretis, secondo ropportunita. La Gorte fa-

vorirebbe questa combinazione.

7. Per ragione di questa morte, la Camera ha preso in segno di lutto

alcuni giorni di vacanza; il che e stato un non piccolo servizio pel Depretis,

il quale, visto che per mancanza di tempo la discussione dei bilanci non

si puo fmire, e 1'approvazione del preventivo pel futuro anno non si pu6

fare, non sarebbe alieno dal domandare 1'esercizio provvisorio, rimedio

eroico, s' altro fu mai, perche in lingua volgare 1' esercizio provvisorio

vuol dire che il ministero spendera e spandera cio che crede per qualche

mese, salvo e riservato al Parlamento di mettere la sabbia sulle partite

e sulle cifre, che saranno inscritte nel bilancio di la da venire.

Quest' era per altro il disegno di Depretis, che lasciollo abbastanza

chiaramente intravvedere allorche stabili che fossero presentate e discusse

bilancio per bilancio tutte le interrogazioni e tutte le interpellate, che

avessero voluto proporre gli onorevoli deputati ai singoli ministri. Con cio

si guadagnava, o piuttosto si perdeva tempo, e cosi si arrivava a Natale

senza nulla concludere. Ma la fortuna, o se vogliamo parlare piii propria-

mente, la sventura e venuta in buon punto in aiuto di Depretis. Intanto

qualcuno, proseguira a dire, che al vecchio di Stradella riesce tutto e

tutto va bene. Sara cosi, ma a noi piacerebbe che tutto gli andasse bene

nel bene e pel bene, affinche tutto riuscisse e tutto rimanesse per bene.

Ugualmente ci piacerebbe che quanto di bene gli riesce, fosse in van-

taggio, non solo della sua persona, ma bensi di quel paese, del quale

tanto si diletta di non curare la volonta. Ma anche in tal caso riesce

un uomo, non trionfa un' idea, si stabilisce un uomo, non si consolida un

concetto, ed avviene per Depretis ci6 che e accaduto per Minghetti. Tutto

passa, Maesta, tutto passa, diceva quest' ultimo ad un alto personaggio;

ci6 e vero in un certo senso, per rispetto cio& agli uomini e alle cose.

Ma per riguardo alle idee e alle opere, nulla passa, e tutto rimane, od

almeno tutto dovrebbe rimanere. Verra giorno perb in cui vedrassi che

cosa hanno lasciato dietro loro Minghetti e Depretis. Intanto il primo
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vedeva dietro a lui 1'abisso, come il secondo vede oraai dietro a se il

caos. Minghetti crede colmare 1'abisso, od almeno evitarlo, stringendosi

al Depretis; che cosa fara quest! ora che e scoraparso il suo appoggio?

b. S'e detto che la Chiesa di Santo Stefano al Gacco andra salva dal

piccone demolitore, ma intanto si fara scomparire quella posta sulla via

degli Strengari, di proprieta dell' Universita dei santi Vincenzo ed Ana-

stasio alia Regola. II Gomune la compera per 62 mila lire e la demolisce.

Ma che cosa sono queste 62 mila lire a petto delle altre spese che la

Giunta propone pel bilancio del Piano demolitore pel prossimo anno 1887?

Facciamone la enumerazione Lavori nel quartiere degli Orti Sallus-

stiani, lire 100 mila Pel quartiere del Testaccio, lire 200 mila Pro-

seguimento del Gorso Vittorio Emmanuele sino al consolato 1,200 mila

Via Gavour e Statuto e vie adiacenti al monumento Vitlorio Emmanuele,

2,300 mila lire 300 mila lire per la via da aprirsi dalla piazza Argen-
tina al ponte Garibaldi 300 mila pel quartiere del Ghetto 200 mila

pel Gastro Pretorio e 1' Esquilino Un milione per la prosecuzione della

rete stradale nei colli Quirinale e Viminale 80 mila lire per la pas-

seggiata al Gianicolo Un milione pei lavori stradali e di giardinaggio

nella nuova passeggiata fuori di Porta del Popolo; due rnihoni per fogna-

ture e strade ai Prati di Castello ; ire milioni per espropriazioni e lavori

(opere governative) prescritti dalla legge 14 maggio 1881, e mezzo mi-

Uone per 1' ampliamento della cinta daziaria. Per la cinta del Testaccio

alia Moletta, lire 300 mila ; per la sistemazione della piazza di Santa Maria

Maggiore, lire 100 mila; pel Lungotevere, ire milioni; per i ponti, un mi-

lione e trecento mila lire; per la via del ponte Garibaldi alia stazione

di Trastevere, un milione e mezzo, e per la piazza alia testata destra del

ponte Sisto un milione. Altri stanziamenti vengono proposti per lavori

a San Gosimato, Villa Sciarra, Villa Ludovisi, quartiere Tanlogo, via Sa-

lara Vecchia, fuori Porta San Lorenzo, via delle Vergini, e fra le vie La-

bicana e Merulana. Pel ponte Vittorio Emmanuele si domanda un mi-

lione; per la costruzione di una spalla del nuovo ponte sul Tevere alia

Lungara, lire 250 mila ; pel fognone dal Castro Pretorio al cavalcavia di

Santa Bibiana, lire 200 mila; e infine per opere eventual! del piano re-

golatore, un milione e mezzo.

E tanto si spende per rovinare il bello ed edificare il brutto. Ne giunge

1' eco della generale e sacra indignazione fino all'America, dove il North

American Review pubblica un articolo d'una scrittrice liberate italiana,

e fa sapere a que' repubblicani lo strazio funesto che si compie della

storia e dell'arte nella Roma rivoluzionaria.

9. Tutta Italia conosce 1' associazione operaia esistente in Napoli sotto

il titolo di Circolo Federazione operaia cattolica Leone XIII. Essa

avea promosso quest' anno una piii solenne celebrazione delle feste del-

1'Immacolata. Fin dal 1 di dicembre pubblicava il seguente avviso :

Serie XIII, vol. V, fasc. 877 8 24 dicembre 1886
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II giorno 8 corrente tnese il mondo cattolico festeggia con T ardore

dell'antica fede I'lmmacolata Goncezione della Madre di Dio, e Napoli

nostra deve celebrare il fausto avvenimento con eccezionale splendore.

Luminarie, candele romane, fuochi pirotecnici, niente deve essere trascu-

rato per dimostrare la nostra cristiana esultanza. V. S. si degni illumi-

nare il prospetto della sua abilazione, o almeno 1' interno delle fmestre,

se il tempo nol consenta, la sera della vigilia e del di festivo. Viva Na-

poli cattolica!

Dalla sede sociale Largo Carita, 1 dicembre 1886.

Ora il Prefetto di Napoli per darla vinta alia massoneria, ha impedito

colla forza una parte di questa religiosa funzione. In Napoli si possono

liberamente radunare i Comizi anticlerical}, e fare per le pubbliche vie

ogni sacrilega dimostrazione; ma che la forza interverra sempre che

si tratti di fermare i cattolici che pregano ed onorano la Benedetta sopra

tulte le donne!

Queste cose accadevano nell' antica capitale delle Due Sicilie, vediamo

ora lo spettacolo che di loro davano gli anticlerical! nella capitale morale.

I buoni cattolici milanesi festeggiavano il 7 dicembre il loro santo pa-

trono S. Ambrogio, e nel giorno seguente 1'Immacolata Goncezione di Maria.

Affollatissime le chiese, sopratutto al Duomo dove si tenne pontificale.

Nello stesso giorno si fece una processione per le visile del Santo Giu-

bileo, che si rec6 da S. Eustorgio a S. Gelso e a S. Lorenzo. La bella

dimostrazione, che desideravasi compire dai cattolici milanesi, urt6 i nervi

della massoneria, la quale voile contraddirla e far nascere disordini. La

Questura avea mandate sul luogo bnon nerbo di guardie e carabinieri.

Erano non meno, scrive il Corriere della Sera, di quattromila, quelli

che formavano la processione. Le finestre, i balconi delle case erano gre-

miti di gente. Presso al Naviglio, verso il Ponte di S. Gelso, cominci6 il

baccano. Nell'angustia della strada, pellegrini e speltatori, allo svolto sul

Corso, trovandosi un po'confusi, alcuni anticlerical! intuonarono un canto

patriottico, acclamando Garibaldi, Roma capitale, Roma intangibile. La

processione entr6 in S. Gelso. Poco dopo sorse un battibecco tra il profes-

sore Bottini e un delegato, che lo arrest6. Giunti a S. Lorenzo, la proces-

sione religiosa si sciolse per ordine dell'Autorita, che temeva qualche guaio

piii serio, se nuovamente i pellegrinanti fossero tornati a S. Eustorgio.

L' ottima Lega Lombarda bolla, come si meritano, le tiranniche vio-

lenze degli anticlerical} milanesi, e scrive nel giorno 9 : Noi, e con not

gli altri giornalisti, dobbiamo pure avere tra mano tutti i giorni fogli di

tutte le nazioni e di tutte le citta. Orbene: quand'e mai che ci accade di

leggere fanciullaggini e rappresaglie indegne di un popolo colto, come

quelle accadute ieri vicino a S. Celso? In tutti i paesi del mondo vi sono

cattolici ed increduli; vi sono, se volete, clerical! ed anticlerical!; ma in
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nessun paese la lotta fc portata allo stadio grottesco a cui la riducono i

nostri liberal! in sessantaquattresimo.

Se noi fossimo liberali, ed avessimo pure le piu avanzate idee dei

nostri avversarii, per uri sentimenio di pudore ci copriremmo il volto di

vergogna nel portarsi dinanzi a una fila di donne, di operai, di vecchi

cadenti sotto il peso delle privazioni e della poverta, che camminano a

capo scoperto per un sentimento di alto rispetto, e la dinanzi a quella

gente di fede, e tranquilla e innocua, fare il gradasso, imprecaodo con

linguaggio da energumeni, e gridando degli evviva e degli abbasso che

non hanno nemmeno il senso comune. Andate la, democratici da burla;

se questo e il vostro valore, se e questo 1'amore, 1' interessamento che

avete per la causa dei deboli e degli oppressi, se tale e il tipo di liberla

e di civilla che volete inaugurare nel noslro paese, tanto varrebbe di-

chiarare 1'assolutisrao e la tirannia della piazza. Voi non siete liberali,

ma liberticidi; voi avete contribuito, forse, a cacciare i Tedeschi, non per

amor di patria, ma perche vi sentite gli eredi immediati della loro te-

stardaggine e della loro irisigne paura. Al par di e*si vi fa ombra ogni

vessillo, ogni nastro, e perfioo la corona del Rosario; e allora sbizzarrite

come cavalli che s' impennano. >

10. II ff. di sindaco di Modena, marchese Menafoglio, avea spedito

un telegramma, che ripugnava alia coscienza cattolica di 13 consiglieri

rounicipali. E costoro, che temono Iddio, Re dei re e signore dei domi-

nanti, protestarono pubblicamente. Gompivano un dovere ei esercitavano un

diritto, mostrandosi amanti della vera liberla ed indipendenti. Poco prima

a Rimini un pugno di consiglieri municipali protestava contro un manifesto

della Giunta, pubblicato nel giorno genetliaco della regina Margherita.

Ouesti ultimi erano repubblicani, e non s'ebbe a ridire contro la loro

protesta. Non cosi dei consiglieri cattolici di Modena, i quali furono puniti

con una interpellanza in Montecitorio e con una dimostrazione di piazza.

L'interpellanza fu fatta domenica dal deputato Gandolfi, e la dimostra-

zione ebbe luogo la vigilia, cioe la sera di sabbato 4 dicembre. Era stato

convocato il Consiglio, e i dimostranti per la maggior parte studenti, si

raccolsero sulla porta del Palazzo civico, applaudendo i consiglieri in-

iangibili e fischiando i tangibili. Sulla piazza poi si fece il resto; e gli

mtangibiU giunsero al punto che la stessa Polizia ne arrest6 uno. Allora

la dimostrazione si volse contro le guardie di pubblica sicurezza, sicche

dovettero sguairiare le spade e mostrare le pistole. Si and6 alia Prefettura

gridando: Fuori il Prefetto! Ed il Prefetto obbediva, e, mostrandosi,

flomandava: Che cosa volete? Ed un cittadino: Protestare contro

i clericali, nemici della patria! Ed il Prefetto: Bravi! Benissimn! Vi

approve. E raccomand6 che non si eleggessero piu consiglieri clericali.

Avrebbe dovuto raccomandare che si rispettassero gli eletti, ed in ispecie

la loro coscien/.a. Se e lecito per la liberta di coscienza di negare anche



116 CRONACA

Dio, non si potra disapprovare un telegramma? Anche il nostro confra-

tello, 1'ottimo Diritto Cattolico, ha avuto la sua dimostrazione. Ma gli

servira per difendere con sempre maggior zelo e coraggio il cattolico

diritto. Un consigliere colse 1'occasione per far udire nel Consiglio nobili

verita, e, non potendo parlare, scrisse, e fu letta la sua lettera, dove

ricordava Dio intangibile, ed ultimo Giudice delle umane miserie.

II Diritto Cattolico dei 6 dicembre cosi racconta la dimostrazione:

Sembrava si trattasse di cosa seria, imponente, invece partoriva il

monte, ne nacque una dimostrazione proprio meschina. Ad essa presero

parte i Superstiti, i Reduci col loro concerto, la Fratellanza ; Societa che

per6 non presenziarono che per breve la dimostrazione. 1 dimostranti si

recarono dal Prefetto, il quale si fece premura di discendere fra la folia,

dichiarando che apprezzava lo scopo della dimostrazione, e consigliava

i dimostranti alia calma, ecc. Quindi i dimostranti, per la maggior parte

ragazzi, percorsero le vie primarie della citta e la piazza preceduti da

tin tale divoto di Bacco che portava chisciottescamente su di un'asta un

disco di carta su cui leggevasi Roma intangibile. Sono da non dirsi i

lazzi e le frasi ctei dimostranti. Essi gridarono a squarciagola morte ai

clericali, abbasso i preti e VArcivescovo, e non furono disturbati. Solo

quando uno di essi grid6 viva la Repubblica la Questura lo fece arre-

stare, rilasciandolo di poi nella mezzanotte. Anche il nostro uffizio fu

oggetto di dimostrazione e si grid6 abbasso e morte. Fu un'indecente

gazzarra, che ha dimostrato soltanto una cosa abbastanza eloquente, e

cioe che la Modena vera, la Modena civile non vi ha preso parte alcuna.

11. Nella tornata del 16 in Montecitorio, fu in gran parte occupata

dal discorso del ministro Ricotti.

Egli riusci ad ottenere le approvazioni della Camera, merce le sue

affermazioni franche e formali sulle condizioni presenti e future dell'eser-

cito e della difesa nazionale. Egli, dando esplicite assicurazioni circa lo

stato di sufficiente preparazione dell' Italia nell' eventualita di una guerra,

afferm6 che questa sarebbe in grado di mobilitare mezzo milione di

uomini in quindici giorni, e garanti la piena capacita di tutti gli attuali

comandanti dei corpi d' esercito ad assumere quando che sia un comando

attivo ed a tenerlo in modo lodevole e soddisfacente.

Non tutti prestano ugualmente fede a siffatte dichiarazioni, ma 1'ef-

fetto che produssero alia Camera fu naturalmente oltremodo soddisfacente.

L'ottima Unita Cattolica nel suo numero del 14 dicembre dice a

questo proposito: Nessuno piii di noi desidera che in questo discorso

non v'abbia sillaba ne da togliere ne da aggiugnere e che realmente

F Italia goda la piena sicurezza della quale il ministro Ricotti si e reso

mallevadore. Ma, disgraziatamente, al nostro desiderio si ribellano i fatti.

Ed il primo fatto e che gli animi, lungi dal prendere conforto, si mo-

slrano, anche dopo quel discorso, e forse appunto per quel discorso, piii

trepidanti che mai.
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Sedici anni di distanza non hanno ancora cancellato la memoria

della terribile smentita che tocc6 alle dichiarazioni fatte da un altro

ministro della guerra, usando quasi gli stessi termini usati dal Ricotti.

- Siete voi ben convinto, chiedeva Napoleone III, nel giugno del 1870,

al suo ministro della guerra, generale LeboeulY, che noi ci troviamo ve-

ramente preparati alia guerra? Tutto pronto, Maesta, rispondeva il

ministro, non manca il bottone d'un soldato; possiamo entrare in cam-

pagna quandochessia! Si entrava in campagna, e frattanto i magazzini

militari di Metz erano vuoti, 1'artiglieria senza materiali, i Cor pi d'eser-

cito sconnessi, 1'esercito intero senza unita di comando! E convenne pas-

sare per la catastrofe di Sedan, per toccare con mano che la Francia

non era ne moralmente, ne materialmente preparata alia guerra!

Altro ricordo del 1870 e che le milizie prussiane, vincitrici, per

tutto il tempo che occuparono, prima della conclusione della pace, il

territorio francese, vi facevano, ogni giorno, da mattina a sera, costan-

temente ed instancabilmente gli esercizii militari, non come gente che

avesse gia combattuto e vinto, ma che fosse per presentarsi, per la prima

volta, al fuoco.

Or, come spiegare che, presentatisi quasi contemporaneamente al-

1'Assemblea legislativa del proprio paese, il ministro del Regno d' Italia

non solamente si sia dichiarato pronto, dovesse anche domani portare in

campo 500,000 uomini, ma abbia mandate anticipatameute il grido della

vittoria; il marescialfo Moltke abbia mandate invece rampogne e lamenti

che tutti gli Stati vicini sono armati, che la Germania sola non e prepa-

rata, e che guai a lei se la guerra venisse a scoppiare prima di tre mesi ?

Gurioso contrasto! I vinti di Lissa e Gustoza sull'albero a cantare,

e gli eroi di Weissemburgo, di Wort, di Saarbriicken, Spicheren, Metz,

Sedan.. .colla tremarella addosso! Noi non andiamo oltre : Eespice fincmf*

12. Trovandoci oramai sullo scorcio dell'anno, crediamo opportuno di

preparare anche noi il nostro inventario da presentarlo ai nostri egregi

lettori. Questo inventario e tutto fondato sulle statistiche, come quelle che

ci forniscono i dati del nostro decadimento morale, economico, religioso

e letterario. Cominciamo dal giornalismo.

Gli Annali di Statistica pubblicano il Saggio di una Storia della

stampa periodica, compilato dal signor G. L. Piccardi, e ne leviamo le

cifre riguardanti il giornalismo italiano:

In Italia i periodici che a' 31 dicembre 1885 vi si pubblicavano

erano in tutto il regno 1459, dei quali 245 in Lombardia, 205 in Roma,
203 in Piemonte, 166 in Toscana, 107 in Emilia, 107 nella Campania,
105 in Sicilia, gli altri nel resto delle varie regioni. II piu antico giornale

politico che ancora si stampi in Italia e la G-azzeita di Genova, fon-

data nel 1798; ma fra le pubblicazioni periodiche, la piu antica e quella

dell'Accademia de'Lincei, fondala nel 1604. 11 maggior numero dei gior-
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nali quotidiani in Italia e in Roma (21), in Lombardia (21), nel Ve-

neto (20), nell'Emilia (17), nella Toscana (14), in Sicilia (13). 11 maggior
numero di giornali mensili e in Lombardia (57), dove anche i settimanali

sono in proportion! maggiori che altrove (83). In quanto alia qualila dei

giornali italiani, 445 sono politici, 61 politico-religiosi, 241 giuridici, am-

ministrativi, economici, 151 industrial!, agricoli, finanziarii, ecc., 146 di

annunzi, 91 letterari, scientifici, storici, bibliografici, ecc., 44 didattici,

99 religiosi, 17 di scienze matematiche, fisiche, ecc., 9 militari, 68 di

scienze mediche, antropologia, storia naturale, 8 di geografia, 37 teatrali,

14 di belle arti, 18 di mode, 22 umoristici, 88 varii.

III.

RUSSIA (Nostra corrispondenza) 1. Disegni prevalent! negli ordini politic?

governativi rispetto alia Bulgaria. Error! commessi sotto il Governo precedente.

Condizioni indispensabili affinche non vada perduta tra i Bulgari la causa della

Russia 2. La questione giudaica. Commissione istituita per ricercare il miglior

modo di risolverla. Suggerimenti su tale proposito 3. Recente pubblicazione

della Societa imperiale d'incoraggiainento delle belle arti in Pietroburgo

4. L'alleanza fi-anco-russa sempre piii lontana dal conchiudersi.

1 . Sono lieto di far conoscere ai vostri lettori il sunto d' una conver-

sazione, che ho avuta qui con un personaggio politico di alto grado e di

grande autorita, ma che non fa parte del ministero degli affari esterni.

Eccomi ad esporvi brevissimamente cio ch'egli mi ha detto intorno ai

disegni, che negli alii ordini politic! del Governo di Pietroburgo si cerca

con ogni studio di far prevalere rispetto alia Bulgaria, e intorno agli

errori, che al Governo precedente si fa rimprovero di aver commessi nelle

faccende orientali. Prendendo a parlare di tale argomento, che desta

adesso tutta Taltenzione delle classi colte della societa russa, egli discor-

reva presso a poco cosi:

II regno dell'imperatore Alessandro II ha recato indubitatamente

grandi vantaggi al paese a motive delle riforme salutari, che ha in-

trodotte nei tribunali e nell'inlera amministrazione di tanti milioni di

contadini emancipati, divenuti proprietari per 1'abolizione della schiavitu

nel 1861. Se non che, grandi errori furon commessi nella politica esterna,

soprattutto per quanto concerne le faccende orientali. Tra questi errori,

tre principali ve ne sono, che non potrebbero giammai deplorarsi abba-

stanza. II primo e 1' unione della Moldavia, provincja a noi cotanto sim-

patica, con la Vallacchia del tutto corrotta dall'incivilimento occiden-

tale, e il cui risultamento e stato il regno di Rumania, che ci e ostile.

11 secondo errore si e di aver dato mano alia formazione del regno di
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Serbia, che da quel tempo in qua si e alienato da noi e non ha piii vo-

luto saperrie del nostro proteltorato. II terzo, finalmente, e il men per-

donahile perche noi potevamo facilmente evitarlo, consiste nella prote-

zione, che abhiamo accordata alia separazione anlicanonica della Ghiesa

bulgara dalla Sede patriarcale di Costaritinopoli; il che ha avuto per

effetto di alienare da noi i Greci. Segue da ci6 che queste nazioni da

noi emancipate son divenute nostre nemiche non per altra ragione che

per essere state da noi incoraggiate nei loro desiderii d'auionomia e

negli ambiziosi lor sogni di diventare: la Rumania, una Rumania in

grande; la Serbia, una Serbia in grange; la Grecia, un grande Impero

greco con la Macedonia, e Gostantinopoli per capitale. Sogni, del resto,

son questi in se stessi scusabili, perche incoraggiati dall' Europa intera.

Gommetteremo noi lo stesso errore rispetto alia Bulgaria, domandava

a se stesso con qualche inquietudine il personaggio entrato meco in col-

loquio: aiuteremo noi quel paese a diventare una Bulgaria in grande,

affinche ci chiuda la via di Costantinopoli? Per la cognizione che ho

della Bulgaria, egli soggiungeva, io posso assicurarvi che non esiste cola

partito russo, vale a dire nessuno vi ha, che parteggi per la domina-

zione della Russia nel suo paese. I partigiani della Russia, i veri pa-

trioti, cercano I'appoggio della Russia unicamente per ingrandirsi, an-

nettersi la Macedonia fino al mare Egeo, e a suo tempo impossessarsi

di Costantinopoli. Loro impresa e: la Bulgaria per i Bulgari. Per buona

sorte, noi ahbiamo riconosciuto tutto il servigio, che i nostri nemici ci

han reso specificando nel trattato di Berlino che la Bulgaria meridio-

nale, che val quanto dire la Rumelia, sara da qui innanzi separata dalla

Bulgaria settentrionale, e mettendo cosi per lungo tempo un ostacolo in-

superabile alia formazione della gran Bulgaria, che sarebbe per noi una

seconda Polonia. Ecco perche il nostro Governo ha protestato contro gli

atti del principe di Bulgaria, tendenti all'unione della Rumelia con la

Bulgaria, e contro tutti i provvedimenti della reggenza istituita dopo
1'abdicazione del principe Alessandro, per far eleggere dal paese la grande

assemblea incaricata della designazione di un nuovo principe di Bulgaria.

Sapreste voi dirmi, io gli domandai, se credete perduta fra i Bulgari

la causa della Russia? No certo, ei mi rispose, purche noi fermamente

mettiamo in atto il programma politico seguente: in primo luogo, prendere

ad unica base della nostra azione nolle faccende orientali il trattato di

Berlino, e tenersi a questo si saUlamente attaccati, che ogni violazione,

anche la piu lieve, di esso da parte delle altre potenze, potesse avere per

effetto immediate di svincolarci da qualsiasi obbligo contralto in forza del

medesimo; secondariamente, incoraggiare la Francia a raccostarsi a noi r

sostenendo la sua politica nelle faccende d'Egitto, e nel tempo stesso aste-

nendoci scrupolosamente da ogni ingerenza ne'suoi disegni di riscossa,

affine di non turbare menomamente 1'alleanza de'tre Imperi, condizione-
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imprescindibile finqui della paceeuropea; in terzo luogo, farsi della Turchia

un'alleata fedele, guarentendole Tassoluta integrita de'suoi confini si europei

come asiatici, promettendole il soccorso di nostre armi in caso di guerra,

offerendole, finalmente, il nostro appoggio morale non pure nelle faccende

egiziane, ma allresi (e questo, avuti in mira certi determinati eventi), nella

liberazione della Bosnia e dell'Erzegovina dal giogo austriaco, senza esigere

per tutte queste concessioni altro premio che la difesa degli stretti in

comune; in quarto luogo, pure appoggiandoci sul trattato di Berlino,

nulla cedere della secolare nostra vocazione di protettori della popola-

zione ortodossa in Oriente, lo che ci obbliga a erigere la pronta esecu-

zione delle clausole di quel trattato concernenti le riforme da introdursi

in Macedonia e in Armenia, non meno che la rettificazione dei confini

di Turchia e di Grecia; in quinto luogo, finalmente, astenersi per quanto

e possibile da ogni occupazione della Bulgaria con le nostre truppe,

benche ci6 facendo noi non violeremmo per niente il trattato di Berlino,

essendoche la Bulgaria e la Rumelia siano tornate nella condizione, in

cui si trovavano anteriormente a quel trattato internazionale, vale a dire:

la prima senza principe, la seconda senza governo.

Nel finqui detto troveranno i vostri lettori un'esatta spiegazione del-

1'intero disegno della Russia, nella sua politica orientale. Ma e agevole

il prevedere come la Russia, per la forza stessa delle cose, sia per farsi

nemici tutti quegli Stati slavi, che sperava dominare, incominciando dai

Bulgari, i quali non le perdoneranno giammai d'opporsi alia formazione

d'una gran Bulgaria, ad essi necessaria per ispingersi fino a Costanti-

nopoli, citta, al cui possesso i Russi, dal canto loro, ardentemente aspi-

rano. Ecco il perche ai Russi preme cotanto di precedere sulla via di

Costantinopoli i buoni loro amici Bulgari, d'impedirli dal raccostarsi al

Bosforo mediante 1'annessiooe della Rumelia, d'impossessarsi del porto

e della fortezza di Varna, appartenente alia Bulgaria, e finalmente di

mettere in opera tutti i ripieghi dell'accorta sua diplomazia per ottenere

dalla Turchia 1' ingresso della sua flotta nei distretti, alfme di difenderli

in comune contro il nemico, qualunque egli sia. I Bulgari incominciano

adesso ad accorgersi che, se la Russia ha sostenuto una guerra terri-

bile e gli ha emancipati dal giogo quattro volte secolare dell' Islam, ci6

non ha falto che a vantaggio proprio e per facilitarsi la conquista di

lantinopoli, che e stata sempre il sogno dorato di tutta la nazione

a dallo Czar fino all'infimo de'suoi sudditi. Chi e che non vegga

ove la Russia riesca a introdurre la sua flotta nel Bosforo, essa non

ne uscira piii mai, e che le potenze marittime, le quali al presente do-

minano nel Mediterraneo, compresa 1' Italia, non si troveranno molto

contente di avere, per cosi dire, alle loro porte una rivale formidabile

qual e la Russia? E questa la sola questione di politica esterna, che

presenti ora una certa importanza. Ma fra le qtiestioni di politica in-
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terna, che attraggono piii specialmente la pubblica attenzione, una ve

ne ha, cbe a'vostri letlori non ispiacera, forse, conoscere con qualche

particolarita; ed e la questione giudaica. Sol che considerino che 1'Im-

pero russo possiede non gia poche diecine di migliaia di ebrei, come
1' Italia e la Francia, ma parecchi milioni; che questi milioni trovansi

ammassati entro un certo numero di province dell' Occidente senz'avere

la facolta di emigrare neH'interno dell'lmpero, ne il pieno godimento dei

diritti civili e politici; sol che raramentino i disordini, onde parecchi

luoghi di Russia sono stati recentemente il teatro, e che da un momento
aH'altro possono riprodursi; dovranno i vostri lettori convenire che la

questione, di cui si tratta, e una di quelle che debbono destare maggiore

apprensione nel Governo russo, e si appalesa d' una importanza vitale anche

alle persone, che trovansi totalmente al di fuori del movimento antise-

mitico e dell'azione, che il giudaismo esercita sulla societa cristiana.

2. Una commissione istituita dal Governo sta ora occupandosi di si-

mile questione, una delle piu difficili e delle piu intricate, che a sta-

ti sti sia mai toccato di risolvere in Russia. II programma ufficiale rias-

sume tutti gli stadii della condizione sociale degli israeliti, e presenta una

gran varieta; gli uni hanno attinenza al culto e all' istruzione, gli altri

all'ordinamento interno, alle finanze, al servizio militare, alia giustizia.

Quindi e che, a seconda della natura degli affari, sono stati distribuiti

fra i cinque ministeri corrispondenti. I piu numerosi e i piu important!

appartengono al ministero dell' interno, che ha pure la direzione dei culti

stranieri. Di qui una duplice serie di questioni. Appartengono alia prima

tutte quelle, che concernono le societa religiose degli ebrei, 1' espulsione

della sinagoga (herem), il tribunale rabbinico (beth-din), la promulga-

zione del calendario ufficiale, la tenuta dei libri metrici, ecc. La seconda

serie comprende le questioni riguardanti 1' amministrazione interna della

societa giudaica e le istituzioni che le son proprie. Trovansi in essa gli

articoli seguenti: assemblee non riconosciute per legge (kahal) ; collette

pecuniarie; soppressione dell'agenzia russa de\V alleanza israelitica uni-

versale; nuovo regolamento pei passaporti; zona del domicilio legale;

regole concernenti 1' immigrazione degli ebrei nell' interno dell'lmpero; loro

iscrizione nei comuni urbani e rurali ; delle persone, che eludono il paga-

mento delle contribuzioni urbane; diritto di risedere fuori delle citta, ecc.

Gli antisemiti provano una soddisfazione tutta parti colare nel leggere

nel programma quanto concerne sia il kahal, sorta di governo occulto

degli ebrei, sia le collette, che ne costituiscono la forza col procacciargli

i mezzi materiali onde abbisogna, quando per pagare i suoi avvocati,

quando per nascondere le tracce di qualche delitto, quando per corrom-

pere qualche pubblico ufficiale. La soppressione della s'jccursale del-

Valleanza universal, di questo kahal internazionale e supremo, che

manda suoi ordini alle quattro parti del mondo, mette il colmo alia loro
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esultanza. Sperano essi altresi che, mantenuta la presente zona del do-

micilio legale, restera proibita, com' 6 stata sempre, 1' immigrazione degli

ebrei nelle province interne. Per quanto concerne il servizio militare,

dagli ebrei cotanto abborrilo, e che essi trovavano mille modi d'eludere,

e siaia teste promulgata, senz'aspettare la chiusura della commissione,

una legge speciale, severissima, alia cui azione costera loro gran pena

il sotlrarsi. Molte altre questioni stanno pure studiandosi; qtiella, per

esempio, delle turbolenze antisemitiche, dell' adoperare servitori cristiani,

del divieto ai principali israeliti di tenere garzoni cristiani, dell'ammis-

sione degli ebrei agli uffici pubblici dello Stato, alia casta dei nobili, al

tribunale dei giurati, di leggi contro 1'usura, modellate su quelle del-

1'Austria, e fioalmente della statistica criminale degl
1

israeliti.

Tale, in sostanza, e il programma della commissione occupata nel

rivedere la legislazione che riguarda gli ebrei : programma, come ognun

vede, stracarico anzi che no; il che serve a spiegare la lentezza, con

la quale procedono i lavori preliminari, che han da servire di base alle

risoluzioni da prendersi, e nel tempo stesso eccita la curiosita del pub-

blico, impazienle di conoscerne 1'esito definitive. Mentre si sia attendendo

che la commissione adempia il laborioso suo assunto, mi e sembrato

opportuno far conoscere i different! modi di venirne a capo, che sono

dovuti all' iniziativa privata e trovano maggior credito nella societa russa.

I piii degli autori, che han trattato la questione israelitica in Russia,

sono fra loro grandemente discordi quanto al modo di risolvere il pro-

blema. Gli uni, animati da spirito liberale, domandano per la societa

israelitica 1' abrogazione di tutte le leggi restrittive, 1' ammissione incon-

dizionata nell'interno dell'Impero, 1' eguaglianza perfetta dei diritti civili.

Uno degli argomenti addotti per domandare la soppressione della zona del

domicilio legale a favore di tutti indistintamente gli ebrei, consiste nel

dire che essi son tenuti troppo alle strette, che e questa un' anomalia, di

cui il paese soffre, e che e causa di continue turbolenze. Inoltre, spar-

pagliando cosi nell'lmpero le moltitudini giudaiche ammassate nelle pro-

vince d' Occidente e di Mezzogiorno, e condannate quivi alia piii profonda

miseria, si farebbe atto d' umanita e di saviezza, conciossiache si miglio-

rerebbe la sorte d' una quantita immensa di poveri, e si rimedierebbe in

parte ai gravi inconvenienti, che derivano da eccessive agglomerazioni.

Senonche sarebbe, una vera illusione il darsi a credere di potere con tal

mezzo ottenere 1'unione delle due razze e facilitarne la russificazione.

V hanno nell' una e nell'altra nazione troppi element! di repulsione reci-

proca, troppo attaccamento alia propria religione, per non ammettere la

possibilita che una simile alleanza si avveri. Noi, anzi, vediamo prodursi

risultamenti affatto opposti nelle scuole miste, dove 1'elemento giudaico,

invece di subire 1'azione dell'elemento russo, fa piuttosto sentire la propria.

Tanto e ci6 vero, che in tutte le scuole, in cui e penetrato 1'elemento
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giudaico, i genitori cristiani si spaventano a giusto titolo delle coriseguenze

perniciose che produce sul morale dei loro figli la mescolanza coi fan-

ciulli ehrei.

Gli antisemiti, dal canto loro, vanno all'estremo opposto. Esigono
niente meno che la totale espulsione degli ebrei, accompagnata dal di-

vieto di mostrarsi di nuovo sul suolo russo. Ma questa soluzione ha il

difetto capitale d'essere impossibile. Gome si fa ad espellere due milioni,

all'incirca, di proletari? Gli ebrei, d'altronde, potrebbero, e con ragione,

obbiettare che sono in casa propria, che abitano da secoli e secoli le

province d'Occidente, e che hanno tutto il diritto di rimanervi.

In questo stato di cose, come regolarsi ? Se si consideri la sorgente

principale dell
1

azione malefica de'giudei sul popolo cristiano, & facile il

rispondere a simile questione. II Talmud e la fonte, a cui il giudeo at-

tinge sino dall' infanzia le idee e i principii, che debbono servir di base

alia sua condotta; 6 duopo, adunque, sopprimere il Talmud. Infatti, la

sua religione insegna al giudeo ch'egli e superiore agli altri uomini,

ch'ei deve annienlare tutto ci6 che non e lui, che tutto quanto esiste

sulla terra gli appartiene. Ma <jpme mai si fara a sopprimere una dot-

trina secolare, un insegnamento divenuto tradizionale e inculcato nel

Talmud a tutti i figli uoli d'Israele? Non e dato mica sopprimere le idee

con un ordine imperiale.

Fra tutte le soluzioni proposle, una ve ne ha, che riunisce il mag-

gior numero di suffragi, ed k quella che vuole 1'abolizione compiuta,

radicale, del governo occulto conosciuto sotto la denominazione di kahal.

Un libro venuto in luce su tal proposito a Odessa nel 1882, e il cui

autore 6 un giudeo convertito, contiene le piii singolari rivelazioni circa

la natura, 1'ordinamento, il potere discrezionario e 1'autorita sterminata

di quel governo; rivelazioni, ond'fc rimasto a tal segno spaventato il

campo giudaico, che si da per cosa cerla, essere tutti gli esemplari in

deposito a Odessa stati acquistati da un ricco israelita col fine eviden-

tissimo di sotlrarli alia circolazione. E non voleva egli farsi lo stesso

della France juive? E invero, fintantochk duri il presente ordinamento

della societa giudaica, col suo spirito talmudico, con la sua magistra-

tura e i suoi tribunal! occulti, esistera sempre uno Stato nello Stato.

II paese cristiano sara sempre un mare libero, dove ogni giudeo potra

pescare a suo talento, che 6 quanto dire sfruttare e spogliare i cristiani,

che il posseggono. Fino a che le moltitudini giudaiche restino impro-

duttive, fmo a che vivano di frode, di usura, di aggiotaggio, della ven-

dita di bevande spiritose, fino a che abbiano un governo loro proprio

e non si facciano o coltivatori od operai, tutti i provvedimenti presi

nell' intento di conseguire la toro rigenerazione sociale andranno in fumo.

Fino a che il Governo russo continui a tollerare ne'suoi Stati 1' ordina-

mento occulto del giudaismo, ne fara con ci6 stesso uno Stato nello Stato,
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e rendera serapre impossible 1'unione degli ebrei in una vita e in un'am-

ministrazione comune col resto della nazione. Ecco dunque, in succinto,

il disegno generale, che conviene adottare. Per poter concedere agli ebrei

1'exuaglianza dei diritti civili e politici, e duopo abrogare tulle le leggi

e tutti i provvedimenti, in virtu de'qualigli ebrei sono costituiti in so-

ciet separata, avente di suo le amministrazioni, il codice religioso, le

scuole, il modo speciale di reparto e pagamento delle imposte, gli spe-

dali, i macelli, le societa di protezione e di tutela; tutto ci6, finalmente,

che sotto le insegne della religione opera e milita in servigio e per

autorita del kahal. E duopo, innanzi tutto, consegnare alle aiitorita am-

ministrative i registri dello stato civile degli ebrei, per meltere cosi un

termine agli abusi derivanti dall'abituale falsificazione di quei documenti

da parte dei rabbi ni, che li tengono.

La cosa, per altro, non fmisce qui. Gli accennati provvedimenti, per

quanto decisivi esser possano, non sono ancor sufficienti a esaurire la

t questione; rimane sempre il proletariato di oltre un milione di ebrei, di

cui occorre regolare la condizione e assicurare 1'avvenire. Che fare di

tutta questa gente? Si era pensato di poterne forse fare tante colonie,

stabilendole sui setle od ottocentomila fittari di terreno fertile, che gli

ebrei milionari di Russia (e ve ne ha qualche centinaio) posseggono nelle

piii ricche province deU'Impero. Sotto 1'aspetto religioso e patriottico,

sarebbe ci6 stato un preludio del riconoscimento degl' israeliti come na-

zione; sotto Taspetto politico, sarebbe stato il mezzo di giungere a una

piena soluzione del problema giudaico. Disgraziatamente, all' attuazione

di questo disegno non e nemmen da pensare finche sussista la ripu-

gnanza innata della razza israelitica per 1' agricoltura, e in generale per

la vita campestre. Posto che questo vizio funesto non ammetta rimedio,

la sola idea del riordinamento dei figliuoli d'lsraele dev' esser relegata

nel campo delle utopie. Tale e 1'avviso delle persone piii istruite in que-

stioni di tanta gravita.

Ma donde nasce quest' avversione degl' Israeliti per la coltivazione

della terra? La cosa apparisce in s6 tanto piii strana, quanto il popolo

ebreo fu un tempo essenzialmente agricolo, e quanto la legge di Mose,

nella sua parte economica, e un libro d' agricoltura, e non punto un

codice commerciale. Or questo popolo non potrebb'egli rimettersi al-

1' agricoltura, quando gli si offrissero ricchi terreni da coltivare, alle

condizioni piii vantaggiose, in Russia? Ma gli stessi ebrei convertiti al

cristianesimo affermano che mai e po'mai il popolo israelitico non si

pieghera a coltivare una terra, che non sia la Terra Promessa; che

fmtantoche conservi speranza di rivederla, non consentira giammai a

intraprendere la coltivazione di un'altra tejra. La cosa 6 pdssibilissima,

e anche probabile ; ma allora non resta, per cominciare, altro espediente

che abolire il Jcahal, la cui azione e indubitatamente perniciosa. Un fatto
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recentissimo, avvenuto in Varsavia, e una prova evidente della verila

di quest' asserzione. Ecco di che si tratta. Una giovinetta ebrea, per nome

Maria Lissac, essendosi convertita al crislianesimo, sparve ad un tratto

sen/.a lasciare la menoma traccia di se. Dopo molte e molte inutili ri-

cerche, la polizia riusci a intercettare il seguenie telegramma indirizzato

da Iterlino alia madre della fariciulla: Mandate il danaro; la mercanzia

e arrivata. La madre, interrogata, confess6 che sua figlia era stata por-

tata via da certi suoi parenti, e avyiata a Berlino. La giovinetta fu ri-

trovata dalla polizia berlinese nel momento appunto, in cui erano compiuti

tulti i preparativi per trasportarla a Londra, e quindi in America. La

Maria, ricondotta a Varsavia in tali condizioni di salute da ispirare

inquietudine, raccont6 di essere stata rinchiusa per lo spazio di dodici

giorni in una cantina, dove aveva dovuto patir la fame e subire ogni

sorta di mali trattamenti; dopo di che, le si era fatto passare segreta-

mente il confine, non senz' averla, senza dubbio, addormentata col mezzo

d' un possente narcotico, del quale sentiva tuttora, durante il suo inter-

rogatorio, i perniciosi effetti. Tutto cio era avvenuto per ordine del ka-

hal, che die prova di tanta potenza da far passare il confine a una

creatura umana non altrimenti che se fosse stata un semplice collo di

contrabbando, e senza che anima nata se ne accorgesse ne in Russia,

ne in Germania. Questo fatterello verissimo, recentissimo, e che non e

unico nel suo genere, giunge assai opportune per caldeggiare 1'abolizione

del kahaL

3. Per dare un po'di riposo a'vostri lettori, che la questione giu-

daica ha forse stancati, mi giova chiamar 1'attenzione loro sopra una pub-

blicazione fatta teste dalla Societa imperiale d'incoraggiamento delle belle

arti di Pietroburgo, e che consiste in una collezione considerevole del-

1'arte decorativa dell'Asia centrale. La nota, che va premessa a questa col-

lezione, e cosi importante, che io credo bene intrattenervene con poche parole.

Nel 1879 fu preparata una spedizione scientifica per istudiare le vie

di comunicazione neU'Asia centrale. La spedizione prese direttamente

la via di Tachkent, residenza del generale governatore, centro dell'am-

minislrazione superiore, la quale presentava una gran quantita di cose

importantissime sotto il rispetto dell'arte e della scienza. Tachkent non

e soltanto una stazione per la produzione della seta e del cotone, con

museo e biblioteche adattate all'uopo; avvi altresl in quella citta un

museo etnografico, assai riputato per ricchezza e per dotta classificazione

delle collezioni. Cotal museo servi di punto di partenza per lo studio del

paese, vuoi sotto il rispetto dell'arte, vuoi sotto 1'aspetto dell' etnografia.

Nella sua qu;ilita d'antica capitale di Tamerlano, la citta di Samar-

kanda ha conservati intatti i piii de'monumenti d' architettura. La gran

piazza con le tre moschee, la piazza del grano con gli avanzi delle mo-

schee costruite dalla sposa di Tamerlano, e dove riposano altresi le
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ceneri di lei; poi il cimitero, il mglressg, o scuola pubblica, la cittadella,

in cui trovasi il Irono degli emiri bukhari, e altre anlichita, sommini-

strano una quantila inesauribile di materiali per lo studio dell'arte an-

tica d'una popolazione stata in passato ricca e commerciante.

Parecchi secoli avanti Gesii Crislo, i prodotti della Grande Bukharia

attraevano 1'attenzione non solamente degl'Hindous e de'Ghinesi, suoi

vicini, ma quella eziandio del popoli deH'anlichit^ classica. La princi-

pale tribii, che abita la Grande Bukharia, si tiene per aborigena; essa

si da il nome di Sarte o Tadjik, e forma anche adesso una parte, se

non dominante dappertutto, almeno principale, e come il nucleo della

popolazioqe sedentaria dell' Asia centrale. Ponendo mente all'estensione

occupata dalla loro razza, all'iiniformita del loro tipo o del loro carai-

tere nazionale dovunque essi s'incontrino, forza e che noi, secondo tulle

le apparenze, ravvisiamo nei Sarti i discendenti diretti di quegli antichi

Sogdiani, de'quali parla lo Zend-Avesta II loro paese, stando alle ira-

dizioni chinesi, sarebbe stato la culla dell' insegnamento di Zoroastro. Sa-

markanda fu sempre riputata il centro della Sogdiana. Fino dall'anno 800

avanti Gesii Cristo i Greci conoscevano la Sogdiana come un paese ci-

vile, celebrato per la produzione delle sete e dei tessuti, di cui facevan

commercio con tutti i paesi posti fra il grande Oceano e le rive del Me-

diterraneo. Le sue ricchezze tentavano costantemente I'avidita-dei popoli

colti, non meno che dei nomadi. Nel quarto secolo avanti Gesii Gristo,

Alessandro Magno si rec6 a soggiogare la Bukharia e ne form6 lo Stato

greco-battriano, che dopo il suo indebolimento, avvenuto nel secolo se-

condo avanti Gesu Gristo, cadde in poter della China fino alle rive del

mar Caspio. Si collegano con quest' epoca ragguagli di somma impor-

tanza forniti dagli scrittori chinesi. Fra gli altri, un certo Tchan-Kien

scrive a proposito del Sogda: Quivi colti vansi il grano ed il riso, si

estrae il vino dall'uva (cosa, che i Chinesi non facevano, e che fino ad

ora non fanno), e allevansi eccellenti cavalli; gli abitanti di Tazia (i

Tadjik) sono un popolo sedentario; vivono entro cilta, e rassomigliano

ne' costumi a quei di Tavan, ma i loro soldati son deboli e timidi. I Ta-

ziati sono esimii commercianti, e le loro cilia principal! contengono ricchi

bazar*. In progresso di tempo, trascorso il settimo secolo dell' era no-

stra, vedonsi sorgere sul corso inferiore del Syr e dell' Amu citta un

tempo fiorenti, ma delle quali non rimane adesso la menoma traccia.

Dopo la devastazione di Tchin-ghis-khan e de'suoi Mongoli, avvenuta

nel secolo decimoterzo, la dominazione turca, che loro succedette, rag-

giunse il piii alto grado di potenza e di splendore sotto Tamerlano sul

principio del decimoquinto secolo, poi cadde in un colla sua dinastia;

e tutto il paese, che si stende lungo 1'Amu e il Syr. Daria, si .sminuzz6

in ventisette principal! dislinti, piu o meno soggetli al dominio dei Khan
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turchi. Quest! principati esistono tuttora, ma molti di essi sono caduti

in potere della Russia.

Avvenimenti storici cotanto tempestosi non potevano passare senza

lasciar traccia di se nell'antica Sogdiana. Quivi, infatti, noi rincontriamo

un gran numero di Mongoli e di Turchi, che vi si sono stabiliti, e che

conservano fino ad oggi le loro denominazioni nazionali: gli Uzbecki, i

Kirghizi, ecc., il cui tipo fisico e in tutto differente da quello dei Sarii.

In quesli e impossible il non riconoscere una discendenza ariana; la

ra/.za loio e quella, cui apparlengono gl'Hindous, i Persiani, e i piii

degli abitanli d'Etiropa: negli altri si riconosce non meno visibilmente

il sangue turco. Ma quand'anco le parlicolarila fisiche de'due popoli,

clie abitano 1'Asia cenirale, non fossero in cotal guisa determinate, la

maniera di vivere si degli uni come degli altri ci darebbe la prova evi-

dente che la mescolanza non si e fra esse operata che in un grado quasi

insensibile. II Turaniano, 1'Uzbeko, il Kirghizo ban poco trasporto per

la vita sedentaria; sono sempre in vena di saccheggiare e fare scorrerie;

laddrwe il Sarto si fa notare per assoluta mancanza di sentiment! bel-

licosi, per amore estremo della fatica e per pazienza, pel gusto che prende

alle operazioni agricole e alle cure del commercio. Ci6 posto, e cosa

indubitata che tutti gli oggetti d'arte, i quali s'incontrano nel paese, e

tulti i disegni, che in gran copia vi si trovano, apparlengono alia po-

polazione sedentaria di quelle comrade, e non han potuto essere sensi-

bilmente modificate dalle orde per meta selvagge, che in tempi different!

sottomisero quel popolo laborioso. Lo studio profondo dell'arte per na-

zionalita conduce addirittura alia conclusione che il tipo artistico orna-

mentale e invariabile del pari che il linguaggio. Per citare un esempio,

i Finnesi vivono da centinaia d'anni in mezzo ai Russi, e, ci6 nonostante,

il loro sistema d'ornamento, tanto di quelli che son rimasti idolatri,

quanto di quelli che hanno abbracciato il cristianesimo, si mantiene da

secoli e secoli lo stesso. Siffatta costanza di forme nelle creazioni popo-
lari prova fino all'evidenza che, astrazion fatla da un picciol numero

d'ornamenti che provengono indubitatamente da tribii nomadi o dalla

China, tulti i monumenti pubblicati dalla Societa d' incoraggiamento delle

belle arli di Pietroburgo appartengono ai Sarti, vale a dire ad aborigeni

del paese, a un popolo di razza ariana come siam noi;ond'fe che, nella

loro originalita, quei monumenti ci presentano cosi spesso forme conosciute

e familiari. Quella pubblicazione non rimarra sterile per coloro, che si

dedicheranno per 1'avvenire allo studio dell' ornamento. Queslo ramo del-

l'arte, anco se si prescinda dalla sua importanza per 1'industria e le

applicazioni tecniche, pu6 acquistare un immenso valore per lo sludio

delle queslioni elnografiche. Ma perche ci6 avvenga, sara indispensabile

stabilire la relazione scientifica, che esiste fra 1' ornamento e quelle que-
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stioni, studiare con precisions le forme dell
1

ornamento ne'loro rapporti

coi dati storici, linguistic! e antropolngici, e fissare un metodo severo di

confronto, a fine di determinare, per mezzo della scienza e del linguaggio,

ci6 che appartiene al popolo formante subbietto de'nostri studii, cio che

e stato da lui tolto ad irnprestito, e ci6 che gli e stato recato dal difuori.

4. Per fmire la mia corrispondenza com'io la incominciai, vale a dire

con la politica esterna, vi dir6 che 1'alleanza francese, ben lungi dal-

1'esser prossima a conchiudersi, e ancor piii lontana che sotto il regno

precedente. La Russia d'Alessandro III non e la Russia d'Alessandro II,

e a noi duole il dover riconoscere che 1'occasione e oggi sfuggita. I veri

amici della Francia erano i ministri liberal! d'Alessandro II, gli amici

del principe Gortchakoff, tutti piii o meno lontani dal centre degli af-

fari. I ministri present! hanno per la Francia pochissima simpatia. Di

essa si varrebbero all'occorreriza, come appunto se ne valse 1'Inghilterra

per la spedizione di Crimea; ma col fine premeditate di farle pagar car!

i suoi servigi. In una parola, lo spirito che oggi regna negli ordini uffi-

ciali e un soggetto di stravagante ostilita contro tutto che sa d'europeo.

11 solo paese, di cui si ricerca 1'alleanza, e la Germania, con la quale

il nostro Governo si spartirebbe volentieri le spoglie dell' Austria; e que-

st' amicizia interessata sembra perfettamente corrisposta, imperocche il

conte Schuvaloff, ambasciatore di Russia a Berlino, e continuamente

1'oggetto di lusinghiere attenzioni da parte del Governo prussiano e del-

1'alta Societa berlinese '.

* Nella precedente corrispondenza russa stampata nel quaderno 870, sono da

correggere i seguenti error! sfuggiti al tipografo:

pag. 758, lin. 19, grand! avvenimenti sono aperti. leggi: grand! avvenimenti son quest!.

> 25, Amon-Daria > Amour Daria.

29, Mero > Merv.

> 759 > 31, Hindon-Konch > Hindou-Konch.



DELIA ODIERNA GUERRA AL PAPATO

IN ITALIA

I.

L'anno 1886, per 1'Italia, si e spento fra il bagliore di una

face di guerra e gli apparecehi di un' altra, che niente prenun-
ziano di buono a quello che gli e succeduto. G-uerra accesa di

dentro al Papato, e guerra minacciata di fuori, non si sa bene a

quale neinico. Delia guerra al Papato sono prova i pubblici av-

venimenti, che da piu inesi vengono svolgendosi, e 1' ultimo so-

lenne discorso del Papa Leone XIII al Collegio dei Cardinal!,

che pu6 dirsi un processo degli atti ostili alia Santa Sede, com-

piutisi per opera, o col consenso del doverno. Delia guerra di

fuori sono indizii gli apprestamenti che a furore si fanno, per

terra e per mare, ed i discorsi, oltre il solito bellicosi, dei mi-

nistri stessi nel Parlamento. Di che impossibil cosa e negare,

tanto quella che si sta guerreggiando, come 1' altra che si sta

preparando.

Vero e che non manca chi presumerebbe di negare la prima,

ricorrendo a sotterfugi di legalita che, se nulla valessero, giu-

stificherebbero quale si sia ingiustizia. Ma questo e uno dei casi,

in cui non pu6 rimanere gabbato, se non chi vuole. Date, e non

concesse, tutte le scuse legali che pel resto si possono imina-

ginare, vi e un punto che, al tribunale della legge, dell' equita,

del decoro e del natural senso, non ne ainmette proprio nessuna.

Ed e quello che il Santo Padre ha espresso, con queste veracis-

sime e temperatissime parole : Basti dire che si oso pubbli-

camente denunziare il sommo Pontificate come il nemico d'ltalia

in tutti i tempi, e designarlo con tali nomi di villanie e di

Serie XIII, vol. V, fasc. 878 9 4 gennaio 1887
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scherno, che la lingua rifugge dal ripetere. E dopo ci6, qual me-

raviglia che nelle popolari adananze, in pubblici conmii
, per le

stampe, si sieno scagiiati contro il Papa i vituperii piu vili, le

ingiurie piu indegne ? Qual meraviglia che, rinfocolate le ire,

si siano fatti in diverse citta d' Italia orribili sfregi alia dignita

pontificia? E, procedendo a piu feroci propositi, qua! meraviglia

che contro di Noi e la Nostra pacifica dimora si sieno rainac-

ciate le violenze piu estreme?

II Santo Padre qui non ragiona di principii, a5 di dottrine;

cita fatti notorii, accaduti sotto gli,occhi del sole, ed allude a

frasi proferite impunemente corarapopulo, e iinpunemente stain-

patesi e divulgatesi nei giornali. Pubblicatosi appena il discorso,

in cui il Papa denunziava questa guerra d' ingiurie e di contu-

melie al mondo civile, ecco subito i diarii liberaleschi a un coro

tacciarlo di violento, colla radicale Tribuna, e di violentissimo

colla moderata Opinions e col garibaldesco Diritto. Ma se il

solo qualificare gli atti infaraissirai, consumatisi a man libera

in Italia contro la niaesta del Pontificate, si fa passare per vio-

lenza, che deve dirsi degli atti stessi, cosi liberamente consu-

niati? che! Sara violento il linguaggio, col quale si definisce

orribile sfregio alia dignitti ponti/icia, 1' avere abbruciata per

ludibrio in una piazza 1' effigie del Santo Padre medesimo, come

si fece in Padova il 20 settembre; e sara forse opera di gen-

tilezza 1'abbruciamento sfcesso? Sara violento ii condannare di

villanie e scherni i titoli di canchero dell'Italia e del piu

ostinato del clerical!, dati da un Ruggero Bonghi al Papato

ed al Papa, in un suo articolo della Nuova Antologia ed in

una sua diceria al comizio di Treviso; e sara invece urbanita

cavalleresca 1' avere scritte e 1' avere dette in pubblico queste

insolenze? Chi pel primo in questi ultimi tempi addit6 all'odio

popolare il Papato, dichiarandolo comune nemico d'ltalia, ed

eccitando la stampa a combatterlo, nel suo nido del Vaticano?

Non fu forse il ministro Bernardino Grimaldi, neH'ufficiale ban-

chetto, ad onor suo imbandito in Viterbo, il 15 di agosto? E sara

violento in bocca al Papa il richiamarsene come di un assalto ;

e sara invece stata cortesia e bella grazia, in bocca al ministro,
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questa provocazione obbrobriosa? Eh, via, una causa che non ha

ripari migliori di questi, piu che dal merito, si mostra spallata

dalla difesa !

II.

Se non che cio che aggrava il torto, e in quello che il Santo

Padre ha soggiunto : II peggio e, che queste manifestazioni di

odio e di furore contro la pid benefica istituzione che sia mai

esistita a vantaggio comune del mondo e specialissimo dell'Italia,

abbiano potato compiersi liberamente, senza che siasi fatto alcun

che per efficacemente impedirle.

Le quali parole disarmano totalraente coloro, che Podierna

guerra al Papato si arrogano di scusare, riparandosi dietro la

legalita. Non solamente non si da veruna legge, che tuteli i pub-

blici ingiuriatori delle persone e delle istituzioni, guarentite dal

comun diritto civile; ma nel caso nostro si ha una legge fonda-
mentale dello Stato, che fa parte integrante della Costituzione

medesinia, ordinata a guarentire foruialmente e la persona del

Papa e la istituzione del Papato in Roma: vogliam dire la ce-

lebre legge detta delle Guarentige pontificie. E chi non sa

che questa legge, non pure riconosce nel Papa un Sovrano e gliene

decreta tutti gli onori, ina ne promulga la persona tanto sacra

e inviolabile, quanto quella del Re; cosi che, secondo questa legge

costituzionale, due personaggi, nel regno d'ltalia, sono ugualraente

inviolabili, il Papa ed il Re?

Ebbene, lasciando stare tutto il rimanente del fattosi e dello

stampatosi in questi cinque mesi ultimi contro il Papato ed il

Papa, dimandiamo noi: II Groverno, che ha 1'obbligo strettissimo

di far osservare tutte, senza eccezione, le leggi fondainentali dello

Stato, avrebbe tollerato che, per esenipio, i radicali e i socia-

listi, uniti agli ebrei di Padova, avessero recato capovolto in pro-

cessione e poi arso, tra i fischi e gli uiii, nella piazza mag-

giore della citta, il ritratto della reale Maesta di Umberto I,

come tollero che cio si facesse del ritratto della Santita di Papa
Leone XIII? Avrebbe tollerato che in Napoli, per onta alia Casa

di Savoia, si facesse 1' apoteosi del regicida Passanante, come
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tollero che, per onta al supremo Pontificate, si facesse in Roma,
1'ottobre scorso, quella dell'assassino Lucatelli? Avrebbe tollerato

che nei comizi di Firenze, di Pisa, di Torino, di Livorno, di Siena,

di Milano, di Foligno si esprimessero, a perdizione della dinastia

sabauda, i nobili voti che si espressero, a ruina del Papato ;

e si recitassero contro il Re le litanie di vituperii, declamatesi

contro il Papa? Avrebbe finalmente tollerato, che nei giornali

si proponesse di far saltare in aria colla dinamite il Quirinale,

come si propose di far saltare in aria il Vaticano?

Diciamo il vero: se in Italia si avesse una legge, non di

favore, ma d'odio, che escludesse unicamente la persona del Papa
dal comune diritto di tutela contro le pubbliche ingiurie, non

si sarebbe potuto, dall'autorita del Governo, procedere con mag-

giore indifferenza, di quella che si e usata in questi mesi verso

i suoi oltraggiatori, nulia ostante il privilegio, che legalmente,

come quella del Re, la guarentisce. II che non ha passato in

silenzio il Santo Padre, accennando nei predetto discorso la

sua persona, fatta segno ogni giorno alle offese e agli oltraggi

piu sanguinosi ;
senza per6 mai che sia sorto un addetto

qualunque del Governo, a prenderne la difesa, od a punirne gli

offensori.

E ci6 e tanto piu strano, quanto piu spesso il Governo mette

innanzi e vanta la sua legge delle guarentige, la quale, per

senno suo, dovrebbe togliere al Santo Padre ogni ragione di

giusto richiamo: ed e stranissimo sotto il reggimento di un

Agostino Depretis, che ben due volte, a Stradella ed in Roma,

esponendo i suoi programmi ministeriali, si e protestato che la

politica ecclesiastica egli restringerebbe nell'osservanza rigorosa

ed esatta di quella legge.

III.

Ne giova addurre pretesti d' impotenza morale, essendosi ve-

duto come gagliardo sia il braccio del Depretis, quando si tratta

di stornare o reprirnere offese a Stati, dai quali esso teme

ben altro che i rimproveri. Si pigii ad esempio 1' Austria-Un-
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gheria, il cui Governo non gode sicuramente, dentro 1' Italia,

i privilegi guarentiti per legge al Somino Pontefice. E ancor

fresca la memoria delle fiere parole, con cui nel Parlaraento

sostenne il divieto della lapida da apporsi alia meretrice Aschieri,

uccisa dentro un postribolo, da un soldato austriaco in Verona,

perche, diss'egli, bestialmente vituperava una Potenza arnica:

tutti ricordano il vigore con cui, 1'andato decembre, mando in

fumo le dimostrazioni irredentiste, che in diversi luoghi si dovevan

fare, per la commemorazione dell' Oberdank. E questo sempre,

perche la Potenza arnica non avesse appigli di muover lagnanze,

diverse da quelle che muoveva il Papa. Che piu? Tutti ram-

mentano che, durante 1* apoteosi del Lucatelli nel Campo Varano

di Roma, fu bensi lecito a chi voile di lanciare maledizioni ed

esecrazioni al Vaticano; ma non si tosto si Iev6 un grido di

saluto a Trieste ed a Trento, gli agenti della Questura chiuser

la bocca ai gridatori, n6 piu n& meno che se quel grido fosse

un attentato alia Costituzione. Per lo che la licenza sfrenatissima,

lasciata alia canaglia nelle piazze, agli energumeni nei comizii,

agli scribi nei giornali, di vilipendere il Papa ed il Papato, e~

del tutto inescusabile
;
e non pu6 intendersi, fuori di una tacita

connivenza del Governo cogli oltraggiatori.

II che posto, non sappiamo con quale fronte si possa negare

la guerra che, non solo in basso, ma in alto, si & rotta al Pa-

pato; massimamente se si consideri, che il primo assalto venne,

non dal basso, ne da uno dei soliti farabutti dei comizii o del

giornalismo, bensi da un ministro dello Stato; e venne alPim-

provviso, senza che si avesse 1' ombra di un argomento che lo

palliasse.

IV.

Certo e che, cadente la primavera dell' anno trascorso, uno

dei pezzi piu grossi del Governo diceva ad un uomo politico di

non ordinaria importanza, essere necessario, che, data la ricon-

ciliazione della Germania col Papa, e stante la grandissima

autorita che in Europa Leone XIII si era acquistata, P Italia
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ancora mutasse modi verso il Papato, nulla risparmiasse per

amicarselo, e se ne costituisse addirittura protettrice. Delia so-

stanza di questo private ragiooamento noi stiamo mailevadori ;

e confessiamo che ci parve consentaneo al fine criterio di chi

10 teneva, ed all' interesse della sua causa.

Che sopravvenne di nuovo, nel giro dell' estate, fra quel tempo-

ed il giorno in cui il ministro Grimaldi gitt6 in Viterbo la

sfida di guerra al gran nemico d' Italia, al Papa? Nulla, pro-

priamente nulla di nuovo. Si cerc6 un colore nel Breve Pontificio

dei 13 luglio a favor dei Gesuiti, eui il Santo Padre restituiva

o confermava gli antichi privilegi spirituali, avuti gia dai Papi

suoi predecessor!. Ma fu un colore si ombratile, che Ruggero-

Bonghi stesso lo dissip6, illustrando bene la natura ineramente

ecclesiastica, e deridendo la politica che a quel Breve si voleva

apporre, con un suo scritto lettosi nella Nuova Antologia. Fuori

di ci6, altro non si ha da determinare, qual ragione sufficiente di

questa guerra insensata
;

della quale per conseguenza F origine

rimane oscura e misteriosa

Ed il niistero cresce, se si avverte che le teudeuze del Go-

verno italiano, da parecchi anni in qua, e possiamo dire da che

la fazione dei moderati fu sbalzata di seggio, e in ispecie da

che il re Umberto successe a suo padre, non apparivano gran,

che bellicose contro il Yaticano.

Non entriamo nelle sfere costituzionalmente irresponsabili?

che sarebbe illecito e per di piu sconveniente supporvi quello

che non abbiamo creduto mai vi sia, e per fermo non vi e : ma
arrestandoci presso i due uomini, dei quali e libero il parlare

e nei quali tutta s'impernia la politica interna ed esterna del-

F Italia, per amor del vero, siamo costretti a riconoscere che
r

o per una ragione o per un'altra, niuno dei due pu6 essere
T

per pura malignita, inclinato a guerreggiare il Papato in ge-

nere, e nominatamente un Papa cosi mite, savio, benigno, com' &

11 regnante Leone XIII.

Ecco omai undici anni, che Agostino Depretis e variamente

si, ma costantemente Vuomo necessario e si padrone dello Stato,

che pu6 dire di se: L'lZtat c'estmoi: cioe" ch'egli e stato seinpre
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11 centre dei minister! formatisi e riformatisi dopo die. nel

marzo 1876, la cosl denominata sinistra prese in raano il po-

tere. Ebbene, sia detto a lode della verita, in questi undici

irani, nessuna nnova legge di astio alia Chiesa si e discussa od

approvata nel Parlaraento
;
e tutta la mole di quelle, che erano

state glorie della cosi denominata destra, quando piu, quando

meno, sino a questi ultimi tempi, sono state eseguite ed ap-

plicate con una cotale umanita e mitigazione, che al Governo

dei sinistri, capitanati dal Depretis, avrebbe fatto meritare 1'ag-

ginnto di moderate, assai meno indegnamente che il Governo

dei destri, capitanati dai Lanza, dai Rlcasoli, dai Minghetti,

non se 1'appropriassero. Cio si & venuto notando da molti ed

amici ed avversarii, ed ha persino provocate accuse ridicole

contro di lui; quasi che secretamente si fosse alleato con quell'orco

e quella yersiera dei massoni plebei, che e il clericalismo ; e

tutti han potuto leggere le satire e le impertinenze, che gli si

stamparono contro e vedere pur anco le ignobili caricature, le

quali lo esponevano alle risate del volgo.

Se quindi il Dapretis avesse avuto animo settariamente truce

contro il Papato, egli, insignito per giunta di un primissimo grado

nelle logge massoniche, come ne fanno fede gli annuarii della

congrega, sarebbe stato in possesso di tale forza ed avrebbe in-

contrato nel suo partito e nella setta un tale appoggio, che gli

sarebbe tomato agevolissimo scapricciarsi a talento. Piu e diverse

debbono essere state le cagioni di questa sua temperanza : ma da

tutte insieme, e da quel che non ha fatto, potendolo pur fare ed

essendo spronato a farlo, noi deduciamo, ad onor suo, ch'egli

non 6 per genio, e forse ne meno per convincimento, antipapale
alia massonica; e ad ogni modo, ammesso ancora il peggio, egli

& di quegli uomini, che il de Bonald chiamava migliori dei

principii che professano.

Al conte di Robilant poi, nel quale oggi s'incardina la politica

esteriore del paese, faremmo gran torto, se lo imbrancassimo con

quella turba di anime vendute ai ghetti, di arruffoni, di mascal-

zoni e di sciagurati ignorant!, che non iscorgono nella patria altro

male, che la Chiesa ed il Papa. Pesera egli in diplomazia quel



136 DELLA ODIERNA GUERRA AL PAPATO

che si vuole, e maneggera la pasta della politica di questa Italia

coine si vuole; ma ne per tradizioni doinestiche, ne per educa-

zione, n6 per sentimento di nobilta ci parrebbe conforme al vero r

giudicarlo verso il Papato di peggior animo che il Depretis.

Potremino scrutare eziandio 1' animo di qualche altro collega

del Depretis e del Robilant, ed alia prova dei fatti mostrarlo

meno avverso al Papato, che non si pensi. Certo e che ai 3 del

passato decembre, ii deputato Siacci, ragionando nella Camera

delle scuole clerical^ ossia cattoliche, d' Italia, e del gran favore

che godono, uscl in queste parole, da nessuno contraddette : Che

1' attrattiva esercitata dalle scuole clerical! sia potente e fuori di

dubbio, quando si sappia che tre membri del Governo preferi-

scono, pei loro figli, le scuole clerical! alle scuole nazionali
l

. II

perche sembra molto ragionevole inferire, che quei tre membri

del G-overno, in cuor loro, non debbono poi riputare il Papato per

quel gran malanno, che la massoneria giudaica dipinge. Eppure,.

ci6 non ostante, partecipano tutti all'odierna guerra contro il

Papato, quale direttamente e quale con lasciar correre; il che, in

questo caso, e un tacito consentire.

V.

Ma vi e" di piu. Abbiamo asserito che 1' Italia legale & ora-

in via di preparare la guerra : e sta pronta a muoversi per terra

e per mare, non appena sia determinate il tempo di farla ed

il nemico al quale farla. Non vogliam dire che, colla guerra in-

terna al Papa, si disponga alia esterna, contro chi ancora non

si sa. La connessione intercedente fra le due guerre non si pu6

vedere. Piu tosto si vede chiara una grande sconnessione
; giac-

che\ guardando le cose dal lato rnerarnente politico e del puro

interesse umano, 1' attual guerra che si fa al Papa, manifesta-

mente nuoce, nou che serva all' altra guerra, che si e in pro-

cinto di rompere al nemico ignoto.

Ed ecco il perche. L' Italia ostenta del continuo potenti al-

1 Atti ufiic. pag. 787.
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leanze, n& cela al mondo che, qualora si debba presentare in

armi ad un nemieo, essa gli stara contro, a braccetto coll'Austria

e colla Q-ennania. Cos! tutti dicono, e qualche particella di verita

in queste dicerie dev'essere. Se non corre un'alleanza propria-

mente tale, coi due suddetti Stati, qualche patto vi e; sia pure

condizionato e soggetto ad ipotesi variabili ed incerte
;
sia pure

diretto a rendersela, in caso di guerra, piu innocua che utile.

Senonche si ha da por inente, che questi due Stati sono tra

i piu conservatori d'Europa, e legati fra loro anche con la mira

di non si lasciare abbattere dalla rivoluzione. Or s' egli e vero

che 1'amicizia va tra i siraili, deve anco esser vero che piu

1' Italia, gia tutta rivoluzionaria nelle origini, nei principii e

nei fatti che 1'hanno costituita, procedera per la via della ri-

voluzione, e meno potra fare assegnamento sopra il concorso di

amici, si da lei different!, o meglio a lei si opposti. Adunque
la buona politica suggerirebbe che, in questi apparecchiamenti

di guerra, non solo non si andasse avanti per la china del

disordine, ma si sostasse e si pigliasse il sembiante di emulare

gli alleati conservatori.

Ed invece che si fa? Colla guerra ignobile e raortale che

ora si e mossa al principio di ogni sociale autorita, che e il

Papato, e nella sede stessa del Papato, che e Koma, con tale

guerra, diciaino, si veramente descritta e denunziata al mondo

cristiano e civile dal recente discorso del Santo Padre Leone XIII,

P Italia legale si viene a dichiarare per uno Stato il piu rivo-

luzionario che possa figurarsi ; perocche, in Roma e nei Papato,

impugna tutto quanto e compreso nell'ordine della societa, nel-

Pordine della religione, nell'ordine della morale, nell'ordine

della civilta. E che lo sappiano e Pintendan bene i potenti

alleati, coi quali i nostri governanti anelerebbero di vivere stretti

nei campi di battaglia, si ricava da queste semplici parole, che

Pimperatore Guglielmo, la state dell'anno decorso, rivolse, come

riferi la Gazzetta di Wertheim, ad una camerata di seminarist!

cattolici, da lui incontrata per via passeggiando : Amici miei,

la religione e base della societa. II partito rivoluzionario, presso

tutti i popoli d'Europa, bada a scalzare questa base, e Passalta
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la prima, per poi guastare i costumi e rovesciare tutta la societa-

Non vi e che la religione, la quale possa resistere.

noi siamo ciechi del tutto, o si ha da credere che il peg-

gior inodo di conciliarsi alleati, i quali pongono per fondameuto-

del loro Imperi la religione, sia di coinhatterla nel piu augusto

suo Rappresentante, che e il Pontefice romano. Per ci6 noi viepiu

misteriosa giudichiamo questa insania politica, che baccheggia.

in Italia.

VI.

Ma e ancora piu stranamente misteriosa, per quel che spetta-

all'interno del paese. Se voi ad uno ad uno interrogate coloro che

hanno le niani nel reggimento della pubblica cosa, tutti ad una

voce vi risponderanno, che da mane a sera, anzi notte e giorno,.

si consurnano per- consolidare, migliorare e crescere prosperita

alle istituzioni, in cima delle quali e la monarchia. E noi ci

guarderemo dal soggiungere che ne dubitiamo! Tuttavia posson

eglino mai persuadersi, che il vero mezzo di dare solidita al-

T ordine monarchico, sia proprio quello di combattere il Papato r

e nel Papato tutto che sa di religione? Che il proinuovere e favo-

rire gli oltraggi al Capo della Chiesa; lo scacciare povere e sante-

monache dai loro sacri asili, o ridurle a morire di fame
;
che lo-

sfrattare dalle parrocchie benemeriti religiosi, che assistono i

pastori di aninie nel loro ministero; che il vessare, schernire ed

infamare il sacerdozio; che lo screditare ii catechismo cristiano r

e sbandirlo dalle scuole; che il perseguitare le scuole, in cui si

insegna col decalogo la fede cattolica; che il tollerare la diffusions

d'ogni piu nausea"bonda empieta e scostumatezza nella stampa,

nei teatri, nelle popolari adunanze, sia il modo piu sicuro di ac-

cattare riverenza all' autorita regia e d' assodare il trono, affor-

zandovi cosi la dinastia che 1'occupa in Italia?

Per fare che li stimassimo persuasi di un tanto assurdo,

bisognerebbe che li supponessimo senza intelletto. Essi pei priiui

lamentano del contiuuo e il dilagare della immoralita, e il mol-

tiplicarsi dei delitti, e lo spegnersi dell'onesta pubblica, e lo
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scapestrare della gioventu che vien su irabestialita, ed il formi-

colare delle sette anarchiche, e il disfarsi delle famiglie, e )o

spregio universale e profondo d'ogni civile e domestica podesta.

Essi coraprendono molto bene, che tutto quello che si toglie al

Papa ed alia Chiesa di rispetto e di osservanza, non torna a

vantaggio, ma a scapito della inonarchia; che guerresrgiando nel

Papato la religione, si danneggia tutto T ordine morale della so-

cieta, e si preparano, per un prossimo faturo, alia patria cata-

strofi e ruine irreparabili. Nei loro colloquii privati son essi i

primi a deplorare il disordine delle idee che turba le menti, e

lo spirito di anarchia che trascina ogni cosa nell'abisso; come

altresi son essi i primi a ripetervi, con Guglielmo di Germania,

<;he la religione e base della societa, ed il vero e supremo inte-

resse, anco politico, dell' Italia domanderebbe un tale accordo col

Papa, che rimettesse da per tntto in fiore la religione : anzi da

chi non si crederebbe mai, e certissimo che si e" inteso persino

dire, la piu grossa corbelleria, fattesi in Italia, essere stata

quella di prendere Roma al Papa. Son essi finalmente i primi a

riconoscere, che la guerra al Papato e abborrita dalla nazione,

voluta soltauto da un minimo nuinero di italiani, i quali, per

molto che si millantino di patriottismo, non sono per6 n5 la

gloria, ne lo specchio dell' Italia.

VII.

Come dunque spiegare il mistero di questa guerra, veduta ed

ammessa per antinazionale, a'ltipatriottica, antisociale, iniqua,

funesta, ruinosa dai piu di coloro stessi, che la secondano o la

fanno? Si studii e s'indaghi pur quanto piace, ma non si verra

al punto di spiegarlo, se non si ricorre a quella Potenza oc-

culta, della quale ha scritto il celebre d' Israeli, ed ha mano

in ogni cosa e da per tutto scompiglia 1'ordinato andamento

della societa: in una parola, se non si ricorre alia setta mas-

sonica, dalla quale nella massima parte dipendono, o per vincoli

servili, o per irresistibiii influenze, i nostri uomini di Governo.

II fatto del resto ad evidenza lo comprova. Si esamini nel.
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suo pieno tutto il quadro dell' operates! in Italia questi inesi

traseorsi, contro la Chiesa ed il Papa, sotto 1' ipoerisia dell' an-

ticlericalismo ; e si vedra che, fin dal principio, sempre, in ogni

luogo e per ogni impresa, si e fatta innanzi la setta, con tutti

i suoi arnesi di riguardo e da strapazzo.

La prima uaossa pubblica venne data, cadente il luglio 1SS6,

dal proclama del Coniitato Unione Italiana XX settembre, col

quale si eccitavano i figli d' Italia, stretti fra loro in frateruo

amplesso, a solennizzare in Campidoglio la risurrezione di Roma

in quella che nel Vaticano, con isfarzosa pompa si faceano

gli apprestamenti, per celebrare le Nozze d'oro del Pontefice.

Ed in un avviso che seguiva, ma era parte del documeuto, si

definivano eterni nemici delta patria i cattolici italiani che, a

festeggiare il Griubbileo sacerdotaie del Santo Padre Leone XIII,

si preparavano.

Notabilissiino e tal docurnento, pel gran numero delle societa

massoniche, le quali s'intendevan comprese nei gruppi del-

Y Unione, e per quelio delle persone qualificate che lo sottoscris-

sero, fra le quali, oltre i senatori e i deputati, honoris causa

vanno nominati i quattro ministri Brin, Grenala, Magliani e Gri-

maldi ed altresi il generale Raffaele Pasi, primo aiutante di

campo del re Uinberto.

Di qui venne 1'impulso alia nuova riscossa contro il Vaticano;

impulso rinvigorito, pochi giorni dopo, dal Griinaldi, soscrittore

del proclama, col suo grido di guerra al Papa, nemico d'Italia,

nel banchetto di Viterbo; e appresso dal famoso telegramma di

Roma intangibile, che punto non tocchiamo, trattandosi di un

intangibile telegramma.

Dalla setta massonica si sono poi adunati i comizii; dai ca-

porali delle logge massoniche si sono presieduti ; dagli oratori di

queste logge si sono fatte udire le proposte piu odiose, le con-

tumelie piu vigliacche, le besternmie piti infernali; da tutte le

societa, formanti la bassa massoneria od alia massoneria sog-

gette, si e fatta adesione clamorosa ai voti ivi manifestati. L' iu-

tero esercito della setta, con tutti quei membri che la prudenza.

consentiva si mostrassero in pubblico, tra F indifferenza, o lo
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sdegno, o le risa del popoli, si e schierato in processioni, con

bande e bandiere, e si 6 raccolto nei teatri, a menare trionfo

del suo anticristianesimo e con questo de'suoi amori, velatamente

antimonarchici e radical!. Ed a tenere bordone a queste gazzarre

indegne, si e unito il giornalismo piu sfacciataaiente democratico,

e socialista. Questo e il fatto incontrastabile, larapante.

D'onde si ricava, che questo novello furore di guerra al Papato,

viene dai piu segreti centri della setta insufflate a quel radi-

calismo niassonico, il quale non si propon meno la distruzione

del Papato, che non si proponga la distruzione della monarchia
;

a quel radicalisms, che porta in su lo scudo 1'assassino socialista

Amilcare Cipriani, racchiuso in un ergastolo, e ben tre volte

con migliaia di suffragi lo incorona rappresentante della nazione
;

a quel radicalismo che, incielando per eroe di amor patrio il

regicida Oberdank, fa intendere gli onori che riserba, in tempo

suo, all' eroico amor patrio del regicida Passanante; a quel ra-

dicalismo, in somma, che spera di aprirsi la via al disertamento

del Quirinale, disertando priraa il Vaticano.

E la possanza di questo radicalismo, spinto oltre dalle sud-

dette arcane forze, che sfuggono ad ogni resistenza, soggioga

gli stessi naturali difensori dell'ordine monarchico e delle isti-

tuzioni, al segno che, contro quel che veggono e contro quel che

sentono, sono costretti a spalleggiare una guerra, la quale sanno

che non conquidera mai il guerreggiato, e invece abbattera tutto

quello che vorrebbero salvato.
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SEGNATAMENTE MORALE

I.

Del male metafisico e fisico.

Abbiaino gia alquanto filosofato del primarii attributi del

mondo, ora convieuci toccare la sua bonta e vedere da quale

causa derivano que' mail che in esso riconosciamo. La genesi del

mondo, la quale naturalmente avvenne prima degli uoinini, fu da

Dio ad essi rivelata, e la rivelazione ci dice che di mano in

mano che Dio creava le cose se ne compiaceva per essere buone.

Dio cre6 la luce: e si dice: et vidit Deus quod esset bona. Fece

e mare e terra: e si ripete: et vidit Deus quod esset bonum.

La stessa compiacenza e" mostrata da Dio dopo la creazione del

Sole, della Luna, de' vegetaii, de' bruti
;
e poscia ch' ebbe creato

1'uomo, viene la creazione tuttaquanta raccolta in una sintesi e

si dice : Viditque Deus cuncta quae fecerat et erant valde bona.

Ma 1' uomo che contempla 1' universe, quantunque riinanga me-

ravigliato di tanta bellezza, ordine e perfezione, pur vi vede

delle macchie piu o tneno nere, vi scorge dei mali e di questi

ne vorrebbe, filosofando, conoscere la vera causa. Possono venire

da Dio come da propria cagione? Ma, secondo quel principio di

causalitach'e il fondamento della filosofia naturale, 1'effetto deve

essere simile alia propria causa: e il male non pu6 al tutto ras-

somigliare a Dio ch'e perfettissimo, ch'e ottimo. Yi fu una

scuola filosofica, ma in realta ben poco filosofica, che pretese di

sciogliere la gran controversia, definendo che vi sono due prin-
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cipiio cause sovrane, indipendenti tra loro, necessarie ed eterne;

1'una il Somrao bene onde deriva tutto il bene; 1'altra il Somrao

male onde ogni male precede.

Apparteneva a cotesta scnola la setta del Manichei che se-

dussero nella gioventu quell' aquila degli ingegni ch' era Ago-

stino, il quale poi la battaglift e la sconfisse. A'nostri giorni

prevale ua sisteina piu assurdo, poiche piu presto si nega la

esistenza stessa di Dio e si ascrive il male al fato, al caso, alia

natura, agli atomi, ed ancora si nega che ci sia alcun male, non

dicendosi piu tale nemmanco il peccato.

Noi confessiamo che il male c' e, ma neghiamo cho Dio si

possa dire causa verace del male propriamente detto, e per6 ere-

diamo che tutte le cose, come uscite dalla mano di Dio erant

bona, et valde bona.

Ma anzi tratto che cosa significa la parola buono? Tatti i

popoli o implicitamente o esplicitamente hanno inteso quello che

intesero i filosofi da Aristotele a san Torninaso, e dovea esser

cosi, perche quest! diedero, nella realta, alia parola buono quella

significazione che 1'era data da tutti i popoli.

I concetti transcendental!, ossiano quelli che a ciascuna cosa si

aggiustano, sono segnatamente tre, secondo gli antichi filosofi :

cioe ente, vero, buono. L' ente indica ci6 ch' e assoluto : il vero e

il buono sono a guisa di due attributi relativi delVente stesso,

col priino si riferisce allo intelletto, col secondo alia volonta. Ente

e ciascuna cosa in quanto e: vero e ogni ente in quanto e cono-

scibile o conosciuto: buono e pure ciascun ente in quanto e

appetibile, o voluto. Perci6 san Tommaso accetta senz'altro la

definizione di Aristotele: Ratio boni in hoc consistit, quod

aliquid est appetibile, unde Philosophus in I Eth. dicit, quod
bonum est quod omuia appetunt. L' essere appetibile perci6

stesso e essere buono.

Qualche lettore nella riferita definizione ci vedra forse quello

che i neoterici dicono soggettivismo od egoismo. Ci dira : tale

definizione designa cio che e buono a noi, e non quello ch'e

semplicemente buono in se. Or se togliamo ci6 ch'e in se perfetto,

o e buono in se, ogni nostro amore si ridurra all'amore di
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concupiscenza, cioe all'amore interessato, n6 ci sara piu quello

che dices! amor d'amicizia.

Cotesta istanza e un abbaglio ! Essa pecca per un falso supposto ;

doe nel credere che ci6 ch' e" in se perfetto o buono, perci6 stesso,

non abbia verso la volonta quella convenienza, che 6 necessaria-

mente congiunta con F appetibilita. Quanto e piu in se buono

taluno, tanto a noi e piu amabile e caro, e Dio appunto perche

e in se infinitamente perfetto e buono, e il nostro sommo bene

ed ultimo fine. La convenienza che c' e tra la perfezione e bonta

intrinseca delle cose e la nostra volonta e simile a quella che

v' e tra la luce e la facolta visiva : laonde come la facolta visiva

trova nella luce conforto, cosi la volonta, trova diletto e riposo in

ci6 che in se e buono e perfetto. Non tema il lettore; Fainor di

amicizia non corre verun pericolo.

Qui e mestieri considerare che 1' appetito, il quale in genere

si concepisce come una tendenza (e" tratto il vocabolo dall'ad

petere, andare a un termine) e triplice : cioe, razionale, animale,

naturale. L'appetito razionale e la tendenza della volonta alFog-

getto, che le e presentato dall' intelletto. Per esempio, 1' intel-

letto col suo concetto presenta alia tua volonta Iddio, e la tua

volonta tende a Dio con amore, questo e appetito razionale. Qui

Foggetto cui teride la volonta non solo e presentato da una fa-

colta immateriale qual e F intelletto, ma e ancora immateriale

nella sua realta. Per contrario: una madre vede il figlio che cre-

deva estinto. II vedere e del senso: ma la madre oltre il co-

noscere col senso il figlio, lo apprende anche con 1' intelletto, e

1' intelletto lo presenta alia volonta, e la madre vi tende con la

medesima volonta e 1'ama. Qui 1'oggetto e in se materiale o

corporeo, ma e presentato anche dalla facolta immateriale co-

noscitiva: e F appetito dicesi razionale.

L' appetito sensitive e la tendenza della facolta appetitiva, cui

il senso presenta I'oggetto. Cosi tendono i bruti negli oggetti

loro convenient!, e quella madre che teste dicevamo, tendendo

colla volonta al figlio, si sente a lui inclinata eziandio con quel-

F appetito sensitive, al quale il senso della vista lo ha mani-

festato.
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L'appetito naturale si prende in doppia significazione. Nella

prima iudica una qualunque tendenza insita nella natnra e per

necessity fisica deterrainata al suo atto. Per esempio: la volonta

con naturale appetito tende al bene in universale. Ma sebbene

questa tendenza sia necessaria, tuttavolta sempre il bene cui

tende, viene alia volonta presentato in un concetto universale e

indeterminato.

Se non che si prende anche comunemente per una tendeaza

posta nella natura da Dio, per la quale tendenza 1' ente quand' e

in presenza del suo oggetto vi si porta ad operare in una de-

terminata nianiera, senza aver punto di cognizione, n& intellet-

tiva, n5 sensitiva. Cosi il bambino neonato senza cognizione prende

ed inghiotte il cibo in maniera conveniente : i pulcini degli uc-

celli tosto pure convenientemente si cibano, n& fanno iraniondezze

(che cagionerebbero in poco tempo la loro morte) entro ii nido

da imbrattarlo: la pianta si nutre, stende i rami: ogni corpo

gravitando tende ad altro corpo eccetera.

IT appetito naturale v' e in tutte affatto le cose : nei sensitivi

v'e anche 1'animale: e nell'uomo vi e, di piu, il razionale. II

quale uomo ha tutto ci6 che e comune alia sostanza corporea,

tutto cio che e comune alle piante e ai bruti, e tutto ci6 che &

suo proprio ; giacche egli e sostanza corporea vivente, sensitiva

e razionale.

L' ente in quanto e termine di quale si sia appetito dicesi

buono: quindi 1' adagio, bonum est quod omnia appefunt. A'mo-

derni filosofi torno per un pezzo molesto F udire che nelle piante

e nei sassi v'e V appetito naturale, come loro tornava molesto

1' udire che le piante avevano un'anima. Ma quando poterono

capacitarsi che non s' intendeva col noine di anima che un qua-

lunque principio di vita, s'acquetarono; e si acqueteranno ancora

quando saranno fatti capaci, che col darsi ai .sassi 1' appetito

naturale, non s'intende gia di loro attribuire una tal quale fame,
ina una tendenza od inclinazione la quale e un fatto manifestis-

simo anche agli imbecilli.

Se non che quello sopra cui molti fanno le grinze al viso e

aggrottano le ciglia, e il punto dell'appetito concesso dagli sco-

Serie XIII, vol. V, fasc. 878 10 4 gennaio 1887
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lastici antichi alia materia prima: per la quale concessione i

poveri scolastici fanno la figura di fanciulloni ignorant! presso

i modern! saccenti. Ma smettete un po' cert! pregiudizii che co-

ininciano gia a disonorarvi, e pensate che cosa intendevano coloro

per materia prima. Ess! dicevano materia prima il soggetto primo
delle mutazioni sostanziali, e volevano che tale soggetto fosse

considerate astrattamente dalla forma sostanziale (senza una forma

non pu6 giaramai esistere) : un non ens in actu, non una sostanza

compiuta, bensi un ens in potentia, una parte incompiuta della

sostanza, per esempio cio che nou e in atto carne, o erba,
-

o acqua,

o idrogeno, o ossigeno, o carbonio, ma che e in potenza una di

queste tali sostanze, e pu6 nelle mutazioni sostanziali divenire

tale. Poste le quali cose, diteci; ogni potenza non e ordinata al-

1' atto, e non si pu6 dire che per natura sua ha appetite all' atto

petit ad actum? Senza dubbio! Auche la materia prima e ordinata

ad essere una qualche sostanza e perci6 si puo in essa riconoscere

Fappetito ad una qualche forma sostanziale, senza la quale non

pu6 venire ad atto veruna sostanza materiale.

Dio e la prima causa onde tutte le cose sono cio che sono,

quindi e anche la prima nonna del vero e del buono. Non e

vero se non ci6 ch' e vero innanzi all' intelletto divino, ne buono

se non ci6 che e tale innanzi alia divina volonta. Per la qua!

cosa quello solo che non pu6 essere appetibile rispetto a Dio,

quello e male. Con questa regola discorrendo dobbiamo affermare

che il vero male & solo il morale, cio6 il peccato. Ma, oltre il

morale, si novera eziandio il male fisico, e secondo alcuni anche

il metafisico.

II male metafisico e una negazione od una mancanza di per-

fezione indebita a chi n'e il soggetto: e perch6 e indebito, e

chiaro che non pu6 costituire il soggetto malo. Tal e per esein-

pio la mancanza della ragione alia pianta ;
la mancanza di all

all' uomo a renderlo atto a volare
;

la limitazione delle sue fa-

colta; la possibilita di errare e di peccare e va dicendo. Egli

e chiaro che senza cotesti mali metafisici sarebbe stata impos-

sibile la creazione, mercecche Dio solo e ottimo e la Jimitazione

e un attribute essenziale di ogni creatura. Per6 il creatore con-
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templando tutte le cose create le chiama bona et valde bona;

perch& esse, in quanto limitate, nulla hanno in s& onde sieno co-

stituite male, e il male metafisico, percift stesso, non si pu6 dire

propriamente male.

Quasi con altrettanto di ragione possiamo discorrere in eguale

maniera dei mali fisici. Questi, a vero dire, non sono mere ne-

gazioni di uua perfezione indebita al soggetto, ma sono priva-

zioni di beni che sono convenient! o naturali al soggetto. Perche

la sanita per esempio e la vita sono convenienti alFente che

vive, per6 la malattia e la morte vengono considerati come suoi

mali fisici. Ma in questo genere di mali vuolsi considerare, oltre

Findividuo, la specie ed il genere; quindi generalmente vale

il principio: mors tua vita mea: cio6 che quello che ha 1'aspetto

di male riferito ad uno, ha 1'aspetto di bene riferito ad un

altro, per esempio, alia specie, al genere. Quando si coinbina

Fossigeno con Fidrogeno cessa la loro esistenza formale, ed e

questo un male fisico; ma incomincia F esistenza dell'acqua ch'e

un bene. II cacciatore intende la morte della selvaggina, ma ne

trae Falimento per se e per gli altri. La pecora svelle le erbette

ma se ne nutre e cresce; e Dio diede pienissima facolta agli

uomini di operare cotesti mali fisici, in tutte le creature a loro

soggette. Ma noi dicevamo che la prima norma del buono e Dio,

e ci6 che e appetibile a Dio non si pu6 avere in conto di male:

dunque nemmeno i mali fisici voglionsi dire mali propriamente

e a tutto rigore di termini.

II.

Del male morale.

Qui si che la difficolta della trattazione cresce mille tanti e la

matassa si arruffa alquanto. Attacchiamoci a'panni dell'Angelico

Dottore e andremo sicuri.

Anzi tratto vuol rendersi capace il lettore che a preferenza

di tutti gli altri, cosi detti mali, il morale, cio5 il peccato,

merita certameute e con proprieta maggiore, il nome di male.
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Prima di tutto osserva come niun altro male e capace di dare

all'uomo la denominazione di malo: potra dare si quella di do-

lente, di stolto, d'infelice, di povero, di tribolato, ma non quella

di malo. Non si potra dire malo uomo comecchk sia oppresso da

tutti i morbi e da tutte le pene ;
si dira bensi malo uomo, il

colpevole peccatore. Or chi non sa che ci6 che e capace di dare ai

proprio soggetto la propria denominazione, dovra dirsi tale a pre-

ferenza di tutto ci6 che e incapace di darla? Certamente quella

dottrina meritera a preferenza delle altre il nome di sapienza,

la quale sara capace di dare ai suo soggetto uomo, la denomi-

nazione di sapiente; per6 a preferenza della dottrina naturale,

geografica ecc. meritera esser detta sapienza la dottrina delle

cause altissime di tutte le cose.

Ma per comprendere come pel male della colpa 1' uomo merita-

mente riceva Pappellazione di malo, piuttostoch^ per gli altri

mali, giova osservare che il male della colpa esce dalP uomo

poich& consiste nella sua libera operazione; gli altri mali al

contrario sono da lui patiti. Egregiamente osserva TAngelico che

non merita il nome di zoppo quelio che da impulso esterno che

patisce e tratto a zoppicare, ma quelio in cui il zoppicare viene

da intrinseco difetto. Similmente dobbiam discorrere nel nostro

proposito.

In secondo luogo al male morale piu Dio e opposto che a

tutti gli altri. Dunque quelio vuolsi dire piu di tutti propria-

mente male; e Dio si puo dire autore dei mali fisici anco delle

pene vuoi temporali, vuoi eterne, ma non potra gia dirsi autore

del peccato. Quindi in qualche modo tutti gli altri mali possono

dirsi appetibili a Dio, il peccato non mai! E meutre Dio pu6

tenerauiente e grandemente amare 1'uomo soggetto a tutti i mali

fisici, che gli crescono santita e meriti, non pu> amare il pec-

'catore a cagione del peccato che sta in lui.

In terzo luogo sono certainente minori mali quelli che dal sa-

piente sono ordinati ad alloatanare altro male, il quale percio

stesso sara maggiore di quelli. Cosi minori mali sono strappare

un dente, tagliare un braccio e va dicendo, che perdere del tutto

la sanita e la vita, e quelli possono essere sapientemente ordinati
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a impedir questo. Ci6 accade nel caso nostro, inercecche Dio

infligge spesso i mail fisici ad impedire le colpe
!
.

Aduuque non v' e dubbio alcuno che il male morale, cioe il

peccato sia il sommo del mail, anzi propriamente 1' unico e vero

male.

Ma qui entrando a filosofare sopra 1'origine di tanto male ci

mettiamo dentro in una controversia di una rilevanza sovrana,

ed insieme di una tragrande difflcoita. Questa tragrande difficolta

nasce appunto da tre dottrine nelle quali tutti i sinceri filosofi

e i teologi cattolici si debbono accordare e di fatto si accordano.

La prima dottrina e cosi espressa dall'Aquinate. Causa pec-

cati est aliquis dupliciter: uno modo quia ipse peccat; alio modo

quia facit alterum peceare ; quorum neutrum Deo convenire

potest-. ^1 chiaro che essendo il peccato una opposizione alia

divina volonta, sarebbe contraddizione in termini, il dire che Dio

pu6 peceare, perche tornerebbe a dire che la volonta di Dio pu6

essere opposta alia volonta di Dio. fi altresi contraddizione Taffer-

mare che Dio pu6 fare che altri pecchi. Di vero, Dio e essenzial-

inente ultimo fine di tutte le creature e potissimamente delle

razionali; ma se facesse peceare altrui, in quest' atto vorrebbe di

fatto non essere ultimo fine, il die importa contraddizione.

La seconda dottrina 6 la seguente: Cum ipse Deus sit ens

per essentiam, quia sua essentia est suum esse, oportet quod

omne quod quocumque modo est, derivetur ab ipso... manifestum

est autem quod actio peccati est quoddum ens, unde necesse est

dicere quod sit a Deo 3
. >

La terza dottrina in questo modo ci e dall'Aquinate proposta.

Necesse est oinnes motus secundarum causarum causari a primo

movente. Deus autem est primum movens respectu omnium mo-

tuum et spiritualium et corporalium..., unde cum actus peccati

sit quidam motus liberi arbitrii, necesse est drcere, quod actus*

peccati, in quantum est actus, sit a Deo 4
.

1

Quaest. I, De Malo, art. 1.

2
Quaest. Ill, De Malo, art. 1.

8
oil. q. art. "2.

4
loc. cit.
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Queste tre dottrine voglionsi abbracciare, ma come conciliare

la priina, nella quale si definisce che Dio noa pu6 essere autore

del peccato, con la seconda la quale insegna che Dio causa 1' atto

del peccato, e con la terza che afferma il inoto, che e nell' atto

del peccato, venire da Dio primo motore? Ardua & la conciiiazione,

n& torna quindi a meraviglia, che con tutto il protestare che

facciano alcuni di ammettere puramente e semplicemente tutte

le tre dottrine, scrivano e parlino in guisa da dare a credere che

a qualcuna d' esse non sottoscrivano punto.

Siam brevi e chiari Mettiamo questo principio, che ci6 ch'e

in potenza non puo uscire ad atto, se non e mosso da chi 6 in

atto. Un sasso immobile non si inovera in eterno senza ricevere

un impulso da chi, nel darlo, e in atto: cosi in tutte le cose.

Posto questo principio osserviamo che Dio crea Panima con la

volonta
;
in questo segno o punto, la volonta & in potenza, vuol

essere mossa perch& possa uscire ad atto o ad atti. Ed ecco che

Dio, causa prima e primo motore le da un impulso al bene, cio&

determina in essa una inclinazione al bene in universale.

Si fatta inclinazione ricevuta:

1 fi un atto della stessa volonta. Actus voluntatis, nihii

aliud est, quain inclinatio quaedam voluntatis in volitum \ >

2 Questa inclinazione & un atto della volonta determinate

da Dio causa prima e primo motore, per6 dipende da due prin-

cipii, 1'uno estrinseco ch'& Dio, rispetto al quale quest' atto e

effetto
;

1' altro intrinseco ed e la volonta rispetto al quale 6 atto

proprio vitale elicito. fi Dio che determina la volonta ad amare

il bene in universale.

3 Quest' atto che 6 amore al bene in universale & volon-

tario si, ma & ancora necessario, di guisa che posta la mozione

divina, (in senso composto della medesima) non pu6 non essere :

la liberta umana non c'entra in quest' atto.

4 Quest' atto vuol dirsi atto primo per due riguardi; perche

innanzi ad esso non ci sono altri atti nella volonta e perchS dopo

esso la volonta determina s& stessa con altri atti.

1

Quaest. HI, De Malo, art. 3.
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5 Cotesto atto primo determina quale sia la cerchia de' termini,

cui puo tendere la, volonta nei suoi atti secoadi. Imperocche" la

volonta noa pu6 tendere se non a ci6, a che e mossa da Dio :

dunque essa soltauto pud tendere al bene: non pu6 tendere al

male, perche a questo nou e da Dio mossa. Ma qui e mestieri

osservare che ogni ente finito e quasi un composto di ente e

non ente : in quanto ente e buono
;
in quanto non ente non e buono.

Per6 Fintelletto pu6 proporre alia volonta un termine, sotto

1'aspetto di ente-buono; il qual termine considerate sotto un altro

aspetto sia non ente-non buono. Cosi un corpo pu6 da una parte

essere colorato, e cosi essere oggetto visibile alia facolta visiva
;

da un' altra parte pu6 essere non colorato e cosi non essere visi-

bile. Similmente un oggetto puo sotto un aspetto (p. e. riguardo

al diletto sensibile) essere buono cioe appetibile alia volonta
;

sotto un altro rispetto (p. e. rispetto all' onesta che non ha) non

essere buono, cioe non appetibile alia facolta superiore. Se la vo-

lonta tendesse a tal bene, si direbbe tendere ad un bene non

reale, ma apparente, perche tenderebbe a cio ch' e bene solo in

quanto hie et nunc appare tale ad essa.

Tutta questa dottrina e compresa da S. Tommaso nelle seguenti

parole. Deus movet voluntatem hominis, sicut universalis motor,

ad uuiversale obiectum voluntatis, quod est bonum; et sine hac

universal! motione homo non potest aliquid velle
;
sed homo per

rationem determinat se ad volendum hoc vel illud, quod est vere

bonum, vel apparens bonum l
. Abbiamo veduto che per quella

prima mozione del primo motore, e con quel primo atto volontario

di amore al bene in universale, la volont^ e determinata in atto

primo, e quindi 1' e tolto lo stato di potenzialita pura o d' indif-

ferenza passiva. Da quest' atto primo e indeterminate discende

la volonta ad atti da se particolareggiati e secondi, nei quali e

libera : ed in questi essa e che determina se uiedesima. Ma qui

sospendiamo un istante il nostro discorso per fare questa inter-

rogazione.

Forse che Jin qui Dio facit alterum peccare ? Si pu6 dire che

1
I. H. Quacst. IX, art. 6.
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egli e autore del peccato solo perche crea 1'aniina e nella vo-

lonta determina Fatto primo, cioe la naturale inclinazione al

bene? Sarebbe follia 1' afferinarlo, mercecche tale tendenza al

bene non corrispondendo adequatamente ad altri che a Dio, egli,

dandola, spinge la volonta a s5 stesso, e la determina ad amare

qualche bene che in realta deve essere sua partecipazione. Di-

cevamo la determina, perche quantunque le lasci la liberty di

ainare questo o quel bene, pure e necessitata a contenersi nel

giro dei beni o reali od alineno apparenti. Laonde teniam come

fermo che Dio in quanto e causa della volonta e della entita del-

1'atto primo, e in quanto egli & primo motore e inuove la vo-

lonta ad bonum ewe" ad obiectum universale voluntatis non &

autore del male morale, non facit alterum peccare.

Or veggiamo se si pu6 dire Iddio autore del male morale o del

peccato per gli altri due rispetti, o quale causa delle entita degli

atti secondi nei quali spesso v' e il male morale, o quale motore

a ci6 che e divietato dalla sua volonta.

In quanto si attiene al primo rispetto risponde 1'Angelico con

un bel no. La ragione e chiara. fi vero che 1' atto onde tende la

volonta peccante a un bene falso, cio& quell' ainore onde ama ci6

che e vietato, preso nella sua entita e causato da Dio, perch& egli

& causa di ogni ente: ma cotesto atto e entitativamente e nu-

mericamente lo stesso di quello che da Dio & determinato neila

volonta, come da primo motore ad universale bonum. A ci6 com-

prendere giova osservare che 1'atto di una facolta (qui, 6 1'amore)

si pu6 considerare in due maniere : nella prima viene considerate

soggettivamente, in quanto cio^ 6 forma di essa facolta, per la

quale forma e costituita agente (qui, amante) : nella seconda ma-

niera viene considerate oggettivaraente, in quanto cio& si riferisce

ad un oggetto (qui, all' oggetto amato). Considerate 1' atto di una

facolta nella prima maniera, diciamo che in una facolta non ci

pu6 essere che un atto solo : dacche duo actus non possunt esse

simul unius potentiae
!

. Ma considerate 1' atto nella seconda

maniera si pu6 dire relativamente molteplice. Cosi non ci pos-

4 Dz Verit^ quaest. 22, art. 14.
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sono essere nell' istesso momento due atti di vedere con lo stesso

occhio, o di udire con lo stesso orecchio n& nello stesso istante

possiamo aprire due volte la bocca. Per6 quando un cotal mae-

stro impose ad un bimbo: imparerete questa lezione due volte:

il bimbo, piangendo, con ragione, rispose; non posso! Due forme

dello stesso genere non possono contemporaneamente stare nello

stesso soggetto. Tuttavia si possono con la stessa visione di un

occhio vedere piu o meno oggetti e con la stessa audizione ascol-

tare piu o meno suoni contemporaneamente, cioe la facolta con

un atto solo si pu6 riferire a piu oggetti nello stesso tempo.

Per lo che non possiamo ammettere che contemporaneamente

ci sieno nella volonta due atti, numericamente e realmente di-

stinti, 1'uno ch'e 1'amore ad bonum universale determinate da

Dio, 1'altro 1'amore ad un bene vietato determinate dalla volonta.

Ma possono essere due successivamente? Cio6 che nell' istante

a ci sia 1'atto primo di amore ad universale bonum, nell' istante

susseguente b cessi cotesto amore e subentri 1' amore disordinato

al bene particolare falso? Non gia, perche in tanto e amato un

bene particolare, in quanto in esso v' & la partecipazione del bene

universale: sicut lux est ratio visibilitatis colori, ita finis (che

e il bene in universale) est ratio appetibilitatis his quae sunt

ad finein. Sed eodem actu visus videt colorem et lucem. Ergo
eodem actu voluntas vult id quod est ad finem, et intendit

finem : ergo intentio finis et voluntas non sunt diversi actus *.

Per& poscia conclude. Si voluntas feratur in unum eorum se-

cundum quod habet ordinem ad aliud (cio6 : in finem et in id

quod est ad finem), sic est unus actus voluntatis in utruiuque ;

et sic est vera opinio quae ponit, unum actum esse intentionem

finis et voluntatem eius quod est ad finem. > Saggio lettore puoi

tu pensare che, quando vediaino, le cose passino di questa guisa :

che prima cioe, F occhio vegga la luce, e poscia con altro atto

successive non vegga piu la luce, ma solo il colore ? No davvero !

con un solo atto nel colore e veduta la luce. Cosl non si ama

prima con un atto il bene in universale, e poi con altro atto si

1 Loc. cit.



154 SE DIO SIA CAUSA DEL HALE

ama non piu il bene in universale, bensi il solo bene falso par-

ticolare, ma collo stesso amore si ama il bene universale amando

il bene particolare quantunque falso. Laonde segue che conside-

rata 1'entita dell'atto da Dio determinate che porta la volonta al

bene in universale, non & cotesto atto numericamente e realmente

distinto dall' atto onde la volonta stessa liberamente si porta al

bene particolare: e" numericamente uno stesso atto d'amore. Teste

dicevamo che cotesto atto e per s$ rettissimo. E tutta colpa della

volonta se liberamente fa che quest' atto vada ad un bene falso

od apparente ;
e questa determinazione al bene falso solo alia

volonta libera e da attribuirsi e non a Dio.

Chi scrive tali cose avea gia, fin dal principle che propose questa

spiegazione della dottrina di S. Tommaso, recata la similitudine

della nave la quale 6 mossa dal vento che soffia da oriente verso

occidente. Dipende dal nocchiero determinare la nave ad andare

piuttosto al porto di Brindisi che a quello di Ancona, ma tutto

il moto della nave verso oriente e a gualesiasi porto dipendera

solo dal vento nelle sue vele ricevuto. Cosi la divina mozione

quale vento spinge la volonta al bene universale, sta poi alia vo-

lonta determinarsi di andare, con tal moto o con tale inclinazione

al bene, ad un bene particolare. Non vogliamo concedere nern-

meno questo alia liberta umana? Allora di leggeri cadremo nel-

1' occasionalismo
T
. Si pu6 dire in generate che alia spiegazione

sopra detta, dai filosofi fu fatto buon viso.

1 E chi non vede che cadendo nell' occasionalismo si prepara la strada allo

stesso panleismo? Ecco la sentenza di san Tommaso. Deum operari in quolibet ope-

rante aliqui sic intellexerunt, quod nulla virtus creata aliqukl operaretur in rebus,

sed solus Deus immediate omnia operaretur, puta quod ignis non calefaceret, sed

Deus io igne; et similiter de omnibus nliis. Hoc autem est impossibile. Primo quidem

quia sic subtraheretur ordo causae et causal! a rebus creatis; quod pertinet ad im-

potenliam creantis. Ex virtute enim agentis st quod suo effectui del virtutem

agendi. Secundo, quia virtutes operativae quae in rebus inveniuntur, frustra essent

rebus attributae, si per eas nihil operarentur; quin imo omnes res creatae viderentur

quodammodo esse frustra, si propria operatione destituerentur ; cum omnes res sint

propter suam operationem. Semper enim imperfectum est propter perfectius. Sicut

igitur materia est propter formam, ita forma, quae est actus primus,' est propter

suam operationem, quae est actus secundus; et sic operatio est finis rei creatae. Sic

igitur intelligendum est Deum operari in rebus, quod tamen ipsae res PROPRIAM

habeant operationem. Summ. Th. I, quaest. 105, art. 5. Sapientissimamente poi spiega

1'Angelico il modo onde Dio opera nellc creature.
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L'Angelico paragona la divina inozione ricevuta nella volonta

al bene universale, alia forza locomotrice che va per le membra

delF uomo. Questa forza di per se e diretta a muovere regolar-

mente bene tutte le membra, ma se una gamba ha un difetto,

male inflette la predetta forza e I'uomo zoppiea. Lo zoppicare

non si pu6 attribuire alia forza, ma alia sola gamba. Similmente

la mozione divina spinge la volonta al bene, ma perch6 la vo-

lonta inflette al bene non reale, ma apparente questa mozione

divina, avviene 1'azione storta o peecaminosa, il difetto della

quale non al inotore, ma si deve unicamente attribuire al libero

arbitrio dell'uomo, il quale non ben riceve 1' impulse di quello.

Sic ergo dicendum, quod cum Deus sit primum principium

motionis omnium, quedam sic moventur ab ipso quod etiam ipsa

movent, sicut quae habent liberum arbitrium: quae si fuerint

in debita dispositione et ordine debito ad recipiendam motionem,

qua moventur a Deo, sequentur bonae actiones, quae totaliter

reducuntur in Deum sicut in causain, si autem deficiant a de-

bito ordine, sequitur actio inordinata, quae est actio peccati: et

sic id quod est ibi de actione, reducetur in Deum sicut in cau-

sam : quod autera est ibi de inordiuatione vel deformitate NOS

HABET DEUM ciusAM, SED SOLUM LIBERUM ARBITRIUM. Et

propter hoc dicitur, quod actio peccati est a Deo, sed peccatum

non est a Deo !
.

fi principio accettato in filosofia, come dicevamo, che ci6 ch'e

in potenza non pu6 determinarsi all' atto se non mosso da cio

ch'e in atto. Altramente quel passaggio dalla potenza all' atto

mancherebbe di ragione sufficiente. Percio se Dio non determi-

nasse la volonta al beiie in universale, e se non ci fosse 1'atto

della volonta, doe la predetta inclinazione al bene in univer-

sale quando alia mente si presenta un bene particolare, la

volonta, per certo, non potrebbe fare verun atto particolare. De-

terminata una volta al bene dallo stesso Dio causa prima e primo

motore, la volonta e in atto primo, capace di determinare se

stessa all' atto secondo, cio6 ad abbracciare il bene particolare

che Fe proposto. Per quell' atto primo o per quelia inclinazione

1

Quaest. Ill, De Halo, art. 2.
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al bene che sorge subito e naturalmente alia presenza di qua-

lunque bene particolare o vero od apparente, e a lei tolta la

indifferenza passiva, e le rimane Fattiva indifferenza a deter-

ininare se stessa al bene particolare presente. Necesse est

ponere, quod quantum ad primura motum voluntatis inoveatur

Toluntas cuiuscumque, non semper actu volentis, ab aliquo exte-

riori, cuius instinctu voluntas velle incipiat '. > La liberta della

volonta richiede che le sia tolta la passiva indifferenza e dallo

stato di potenza passi all'allo primo mercS dell'&mfo divino,

che determina in essa Fatto primo volontario insieme e ne-

cessario al bene; ma rimossa da Dio la potenzialit& e messa

la volonta in atto primo, essa stessa si determina all'atto se-

condo abbracciando ci6 che vuole. Dicendum quod esse animae

non est determinatum a se ipsa, sed ab alio
;
sed IPSI (e non dice

Dio) DETERMINAT siBi SUUM VELLE; et ideo quamvis esse sit im-

mutabile, tamen velle indeterminatum est, ac per hoc in diversa

flexibile
2

. Laonde e manifestissiino che Dio n& quale causa

ne quale motore e autor della colpa.

Adunque nessun ente quale esce dalle mani del creatore e

malo, ma e sempre un bene e da Dio merita 1' attribute di buono.

fi vero che nelle gradazioni degli enti si va, per una innume-

rabile serie, dall'unita all' infinite, o dall'infima delle figure,

quale e il triangolo al cerchio che e la piu perfetta, e che cia-

scun ente e deficiente o limitato nella sua bonta, quasi un com-

posto di luce e di tenebre di essere e di non essere : ma questa

imperfezione non & un vero male e nelle cose create e impos-

sibite che non ci sia. Dio solo & assolutamente, simpliciter, buono,

cioe senza limite o imperfezione; e tutto luce, 5 tutto essere. La

sua imagine increata e sostanziale, che & il Yerbo da lui ge-

nerato lo esprime adeguatamente ;
la imagine sua creata qual 6

il mondo, non lo esprime adeguatamente, e tutte le creature, o

prese separatamente od anche collettivamente, sono rispetto a lui

a guisa di un punto matematico rispetto ad uno sconfinato oceano.

1

Quaest. VI, De Malo artic. unic.

2 De Verit. XXII, art. 6.
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Dalle limitate perfezioni del singoli enti, ne conseguono anche

i mail fisici, che non sono veri mail se si mettano in compa-

razione del male morale. Infatti un ente inetafisicamente o fisi-

camente malo pu6 essere direttamente appetibile noa solo dagli

uomini, ma anche da Dio. L'atto peecaminoso non pu6 essere a

Dio appetibile o buono, ne puo Dio volerlo direttamente, ma

solo permetterne la esistenza coordinandola a bene maggiore.

II fiat creatore, che e Fidea archetipa del mondo unita all'atto

della diviua volonta, fiat unico ed onnipotente che dall'inizio

del tempo abbraccia la successione di tutti i secoli e che si

estende nel suo effetto per tutto 1'avvenire & causa di TUTTO

1' essere: dell' essere delle sostanze, e di quello degli accidenti,

delP essere delle nature, e di tutto ci6 che vi e di positiva en-

tita nelle loro operazioni. Eispetto alle operazioni delle volonta

degli enti razionali, queste operazioni sono atti vitali ed eliciti

delle stesse volonta, non sono atti vitali ed eliciti di Dio, di cui

debbonsi dire soltanto effetti e termini. San Tommaso poi ci

dichiara come proceda la necessita e la contingenza nelle cose

create con le seguenti parole : Voluntas divina est intelligenda

ut extra ordinem entium existens, velut causa quaedam profun-

'dens totum ens et omnes eius differentias. Sunt autem differentiae

entis possibile et necessarium : et ideo ex ipsa voluntate divina

originatur necessitas et contingentia in rebus et distinctio utri-
'

usque secundum ordinem proximarum causarum T
.

Questa ci sembra una dottrina non ricca di vuote frasi, ma

quanto profonda altrettanto sincera. Che se qualche parte di co-

testa misteriosa dottrina rimane alquanto velata, confessiamo con

verace umilta che le operazioni di Dio sono al finito nostro in-

telletto conoscibili si ma non comprensibili.

{ Perth. L. I, led. U.



IL NABUCODONOSOR DI G1UDITTA
'

YI.

Ecbatana, al tempo di Giuditta.

Da Ninive, capitale dell' Assiria e reggia di Nabucodonosor,

volgiam ora lo sguardo ad Ecbatana, metropoli della Media e

sede del Re Arfaxad: ed Ecbatana ci fornira la
'

1

condizione

storica, a cui, in virtu del testo biblico, debbe soddisfare il seeolo

di Giuditta, ed ii suo Nabucodonosor.

II Liber ludith comincia appunto dalF edificazione di Ecba-

tana, raccontando (I, 1.) come Arphaxad rex Medorum, dopo

aver soggiogate molte genti, aedijicavit civitatem potentissimam,

guam appellavit Ecbatanis. Ed altrettanto fa il testo greco: se

non che esso sembra divariare alquanto dalla Volgata ; perocche

dice che Arfaxad, regnante sopra i Medi in Ecbatana, edified

ad Ecbatana e intorno a lei tutto in giro le grandiose mura
di pietre squadrate, di cui segue la descrizione :

'

<7 MVJ&MV ev 'Ex/3aTavo, xa ci/toSspjac

x. xyxXw tziyji sx \(9w XsXsc^suulv^v x. T. X. : donde par-

rebbe, non avere Arfaxad edificato di pianta la citta, ma sol-

tanto ingranditala e fortiflcatala con una potente cerchia di

mura, di torn e di porte.

Ma non e malagevole il conciliare insieme le due versioni.

Imperocche F aedijicavit della Volgata, non 6 panto di necessita

intenderlo nello stretto senso di una prima fondazione o co-

struzione di tutta pianta : anzi ei puo significar benissimo una

mera ampliazione o abbellimento, merce F aggiunta di nuove fab-

briche, oppure una riedificazione o restauramento della citta di

cui si parla. Nella qual seconda e piu larga maniera, il latino

aedificare, come il greco ohccft^u-ty e il semitico $^1 vengono

1 Yedi quad. 873, pagg. 295-309 del Vol. IV.
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adoperati non di rado, e nella Bibbia e dagli scrittori profani.

Cosi, per tacer d' altri esempii, presso Daniele IV, 27, Nabuco-

donosor il Grande vantavasi: Nonne haec est Babylon magna,

quam ego aedijicavi in domum regni etc. : eppure Babilouia

esisteva gia da molti secoli, ed esisteva eziandio come domus

regni, cioe reggia e metropoli di un possente Stato : ina quel

vanto riferivasi alle magnificenze stupende, con cui Nabucodonosor

aveala ingrandita e adorna, e cangiatala quasi in una nuova citta.

Nulla vieta pertanto Fintendere in questo secondo senso Yaedi-

Jicavit civitatern della Volgata: anzi 1'aggiunto di potentissi-

mam, messo qui in rilievo dal sacro scrittore, fa credere che

egli questo appunto volesse dire : avere cio& Arfaxad, colle sue

nuove costruzioni e fortificazioni resa Eebatana gagliarda e po-

tente assai piu che dianzi non fosse: e raeglio ancora il dimostra

nei due versi seguenti 2-3, nei quali spiegando e parafrasando,

per dir cosi, 1' aedificavit del verso 1, descrive le mura, le torri,

le porte da Arfaxad innalzate
;

al inodo simile del testo greco.

E diciain simile, perocche le due descrizioni in verita non ribat-

tono insieine di tutto punto. Ma il divario non cade che sulla

larghezza delle mura, la quale nei Greco e di 50 cubiti, laddove

la Volgata la fa di soli 30 cubiti, cifra invero piu ragionevole

e meglio proporzionata alPaltezza delle mura medesime, che nei

due testi e di cubiti 70. L'altezza delle torri e in entrambi i

testi parimente di cubiti 100: quanto alle altre misure, essendo

proprie o del solo Greco o della sola Volgata, non possono venire

insieme a contrasto. La vastita poi delie porte, che, secondo il

Greco, aveano, con 70 cubiti d'altezza, 40 di larghezza, viene

spiegata dai testo medesimo colla ragione, che esse doveano

prestar comodo il varco alle schiere militari, di fanti, cavalli, e

quadrighe, sicch6 potessero marciar di fronte senza scompigliare

i proprii ordini. Certo e che per mole e grandiosita le mura e

fortificazioni di Eebatana avean delio straordinario, ond' elle, come

si ritrae da Temistio (Orazione 26
a
), eran divenute proverbiali:

ma non veggiamo che percio debba chiamarsi, con Giorgio Rawlin-

son \ assai improbabile la meravigliosa descrizione che se ne fa

1 Five great Monarchies, Vol. II, pag. 268.
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in Giuditta, o peggio, coll' Eichhorn \ deridersi come assurda :

sopratutto chi raffronti con essa altri monument! di quell' anti-

chita in Oriente, per esempio le mura di Babilonia, che secondo

Erodoto (I, 178), aveano d'altezza 200 cubiti regii e di lar-

ghezza 50, e quelle di Ninive, che al dire di Diodoro (II, 3)

misuravano 100 piedi in alto, e stendeansi in largo per guisa

che vi poteano passeggiare agiatamente tre carri di fronte, e in-

coronavansi di 1500 torn aventi un'alzata di 200 piedi.

Un altro screzio tra la Yolgata e il Greco sembra insorgere

quanto all'autore del noine di Ecbatana. Imperocche la prima

dice che Arfaxad diede il nonie alia citta : quam appellavit Ec-

batanis : donde anche si rafferinerebbe, esserne egli stato il priino

e vero fondatore. Laddove il Greco, dicendo senz' altro, che Ar-

faxad regno zv 'Ex/Saravcjg, ed In' 'Ex/SaravQv edific6 ecc., mostra

di credere che questo noine gia esistesse innanzi al suo regno.

Ancor qui tuttavia lo screzio & facile a saldare. Basta infatti

riflettere: 1 che il Greco in realta prescinde al tutto dalla que-

stione del nome e di chi lo imponesse; 2 che la citta pote

benissimo avere dianzi un altro nome, caduto poscia in oscurita

ed oblio, per Pimposizione del nuovo di Ecbatana: ci6 che viene

altresi insinuate da Erodoto, come or ora vedremo
;
3 che Ar-

faxad pote ottimamente arrogarsi il diritto di imporre il nuovo

nome alia citta, anche senza esserne stato primo fondatore, ma
solo pel merito delle grandiose opere con cui 1' avea magnificata

e rifatta quasi a nuovo : al modo stesso che Costantino Magno
ebbe pieno diritto di mutar nome alFaritica Bisanzio, quando

F ebbe eletta per sede del suo Impero, ed innalzata a uno splen-

dore e magnificenza rispondente ai suoi novelli destini. Quanto

1

Einleitung in die ApoTcryphenschriften des Alien Testaments, pag. 308.

Lo scandalo e il riso dell' EICHHORN nasce dalla falsa interprctazione che egli da

al testo della Volgata: posuit portas in altitudinem turrium. Egli scioccamente

lo traduce: fece le porte alte quanto le torri; laddove il testo non puo signifi-

care se non che: fece le porte in properzione dell' altezza delle torri, oppure:

fece le porte sotto I' altezza delle torri; le quali infatti, secondo il Greco (I, 3),

sorgevano a sopraccapo delle porte. L'assurdo ricade sopra 1' EICHHORN, il quale

pote credere che S. GIROLA.MO, autore della Volgata, foss^ tanto grullo in architct-

tura, da non accorgersi che 1'eguagliare 1' altezza delle porte a quella delle torri,

onde coronavansi le mura di Ecbatana, era un assurdo.
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poi al nome stesso di Ecbatana, i dotti vogliono che la pift antica

e vera sua forma fosse Achmetha, serbataci nell'ebraico Npp!"iN

del I Esdrae, VI, 2, e derivante, secondo il Gesenius, dalla ra-

dice nn = castello; la qual forma di leggier! trapasso poscia

in Achbeta-na, Echbata-na, grecainente ra 'E/.|3aTva, presso

Erodoto 'Ay/Sarava; a cui ben risponde 1'antico persiano Hang-
matdna o Hagmatdna e il babilonese Agamatdnu dell' Iscrizione

cuneiforme di Behistun
1

;
e infiae 1'odierno Achmadan o Ha-

madan, che e il nome della citta tuttora fiorente
2
nel sito ap-

punto dell' antica Ecbatana, a pi& del monte Elwend (P Orontes

degli antichi geografi), in quel tratto settentrionale della Persia

odierna, che risponde all' antica Media Magna.
A fronte dell' Ecbatana, descrittaci dalla Bibbia nei due testi

concordi, Yolgata e Greco, del Liber ludith, giova ora contrap-

porre le descrizioni di Erodoto e di Polibioca due autori profani,

ed amendae gravissimi, che intorno all' antica metropoli della

Media ci han lasciato piu arapi e sicuri ragguagli.

Erodoto narra, che Deioce, primo re dei Medi, appena stabi-

litosi sul trono, volendo fabbricarsi una reggia e una citta che

fosse degna capitale del regno, edific6 una grande e ben munita

jortezza, quella che oggidi chiamasi Agbatana
3

, con piu cerchi

di mura all' intorno, ordinati in guisa che Fun cerchio sorpas-

sasse 1' altro della sola merlatura : al che prestavasi in parte la

natura stessa del luogo, rilevato in collina, raa fa principalmente

opera d' arte a disegno : ed i cerchi sono sette in tutto, nell' ul-

timo dei quali 6 la reggia coi tesori. II massimo di cotesti cerchi

eguaglia a un dipresso 1' ambito delle mura di Atene 4
. Ora, nel

1 Vedi il BEZOLD, Die Achdmenideninschriften etc. (Lipsia, 1882), pag. XIII, 12;

SCHFUDER, Die Keilinschriften und das A. T. (2* ediz. 1883), pag. 378; etc.

2
L' odierna Hamadan novera da 20,000 a 30,000 abitanti. Gli Ebrei di cola

vogliono che ivi fosse la reggia AeWAssuero di Esther, benclie il Libro di Esther

la ponga a Susa; e mostrano entro il recinto della citta le tombe di Esther e di

Mardocheo. (SMITH'S, Dictionary of the Bible, articolo Ecbatana, di G(EOUGE)

R(AWLINSON).)
3
Questa frase accenna che forse dianzi il luogo, gia abitato ab antico, portavn

un altro nome, caduto poscia in disuso.

*
II perimetro delle mura di Atene-era di 60 stadii, ossia di 7 '/a miglia italiane.

Serie XIII. vol. V, fasc. 878 11 5 gennato 1887
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primo cerchio i raerli sono bianchi, nel secondo neri, nel terzo

color di porpora, nel quarto azzurri, nel quinto vermigli. I merli

di tutti (quest! cinque) cerchi sono cosi ornati di colori. Ma del

(due) cerchi supremi; 1'uno ha i raerli argentati, Paltro dorati.

Tal e la fortezza che Deioce fabbricft per s6 e intorno al proprio

palazzo : ed al rimanente popolo comand6 di abitare tutto in-

torno alia forte zza
1

.

Tre secoli dopo Erodoto, Polibio, il celebre storico ed amico

di Scipione 1'Africano, ci rappresenta V Ecbatana de'suoi tempi

in sembiante un po'diverso da quello di Erodoto e della Bibbia.

Ecbatana (egli scrive), fu gia capitale dei Medi, e mostra che

ella superasse di gran lunga tutte le altre citta per ricchezze

e per magnificenza di fabbriche. E situata in regione montuosa

alle radici dell' Oronte : non ha baluardi
;
ma bensi un' acropoli

artificial, mirabilmente fortificata. Sotto 1' acropoli sta \\palazzo

regio..., palazzo vastissimo che gira ben 7 stadii, e spiega nelle

singole parti tanta magnificenza di opere e di ornati, che ben

diinostra quanta fosse la ricchezza e potenza de'suoi fondatori.

Imperocche, il legname tutto essendo di cedro e cipresso, niuna

parte nondimeno erane lasciata ignuda ;
ma le travi, i soffitti,

le colonne sia dei portici, sia dei peristilii, eran rivestite di la-

mine, quali d'argento e quali d'oro: tutte poi le tegole erauo

d' argento. Di queste ricchezze la maggior parte fu spogliata

1

ERODOTO, I, 99, 100. In quesla descrizione di Erodoto, forse ad alcuni parra

un po' romanzesco il tratto che riguarda i colori della merlatura dei settc recinti.

Ma, come bene osserva il Wolff, presso gli Oriental! questo genore di ornato ar-

chitettonico, divisato a colori e linte vivaci, e in costume anche oggidi. E di quei

tempi antichi se ne ha un altro esempio insigne e perfettamente autentico, nella

celebre Torre piramidale di Borsippa presso Babilonia, chiamata il Tempio delle

sette sfere; die era a sette piani, distinti ciascuno d'un proprio colore, nelPor-

dine seguente dal basso in alto: nero, rancio, scarlatto, oro, bianco, azzurro, ar-

genlo; i quali colori rispondevano all'ordine dei sette Pianeti: Saturno, Giove, Marie,

Sole, Venere, Mercuric, Luna. Forse, come a Borsippa, cosi anche ad Ecbatana i

selte recinti eran sotto 1'auspicio dei sette Pianeti: se non che 1' ordine dei colori

qui era trasposto, non rispondendo ne all' ordine astronomico de' Pianeti, come a

Borsippa, ne a quello dei giorni s^cri ai varii Pianeti, che sarebbe stato: nero (Sa-

bato), bianco (Venerdi), rancio (Giovedi), azzurro (Mercoledi), scarlatto (Martedi),

argento (Lunedi), oro (Domenica, dies Solis).
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nell' invasione di Alessandro e del Macedoni: il rimanente sotto

il governo di Antigono e di Seleuco Nicanore. Tuttavia, quando
vi venne Antioco (III, il Grande), il tempio almeno, che dicono

della Dea Ene, aveva ancora le colonne rivestite intorno di oro;

e vi eran depeste tegole d' argento in gran numero: restavano

inoltre alcuni mattoni aurei e inolti argentei. Con tutto questo

metallo coniaronsi monete coll' effigie del Re, un valore di poco

meno che 4000 talenti
l

. >

Paragonando ora fra loro le tre descrizioni, della Bibbia, di

Erodoto e di Polibio; egli e facile scorgere che tutte e tre, mal-

grado le loro difference, concordauo nel punto capitale, rilevato

dalla prima, cio& nel rappresentarci Ecbatana, come civitatem

potentissimam. A questo inciso, che e parafrasato dallo scrittore

biblico colla descrizione delle grandiose mura e porte tnrrite della

citta, risponde Erodoto col chianiare Ecbatana, grande e ben mu-

nita fortezza, ricinta di sette ordini di mura, e Polibio col dire

che ella mostrava tuttavia (nel secolo II av. C.) un'acropoli mi-

rabilmente fortijicata ed una reggia di vastita e magnificenza

del pari niaravigliosa. Le differenze poi dei tre ritratti, chi ben

le consider!, formano bensi varieta od aggiunte, ma non gia mutuo

contrasto ed opposizione.

La Bibbia parla di un solo procinto di mura, raentre Erodoto

ne novera sette: ma Tun testo non nega ne distrugge Paltro;

e ben puo credersi, col Wolff
2

,
che 1'unico, ossia principal pro-

cinto, ricordato dalFautor biblico, a cui non caleva di narrare minu-

tamente degli altri, fosse appunto il procinto massimo di Erodoto,

il procinto esteriore che chiudeva la citta regia e militare, e

fuor del quale stendevansi ampii sobborghi aperti, che giravano,

secondo Diodoro 3
,
ben 250 stadii, ossia un 30 miglia nostrali.

Quanto a Polibio, il quale non si occupa quasi d'altro, che

delle ricchezze del palazzo reale di Ecbatana
;

ei non parla ne

di uno ne di sette recinti
;
anzi dice che ella era citta aperta,

senza baluardi, arsj/^iog oucra; col che seinbra direttamente

1 POLYBH Historiarum reliquiae, Lib. X, c. 27; ecliz. Didot, 1859.

2 Das Buck Judith etc. png. 53.

3
Bibliotheca, lib. XVII, c. 110.
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contraddire e ad Erodoto e alia Bibbia. Ma qui basta distinguere

i tempi. Polibio descrive Ecbatana, qual era a'suoi di, senza

panto brigarsi di quel ch' ella fosse stata nei secoli innanzi. Ora

ai suoi di ella era smantellata
; dopo le invasion! e spogliazioni

sofferte, e da Polibio uiedesimo accennate, era grandemente di-

scaduta dall' integrita pristiua; 1'acropoli di Polibio era per av-

ventura 1' ultimo avanzo delle antiche fortificazioni. Egli e pro-

babile, come pensa il Delattre
J

,
che Dario d'Istaspe, il quale

distrusse i baluardi di Babilonia per ptmirla della sua ribellione,

facesse altrettanto di Eebatana. Ella infatti dovett'essere com-

plice nella gran rivolta, snscitata per tutta la Media da Fra~

vartish e ricordata nella grande Iscrizione di Behistun 2
. Or,

quando Dario vincitore entr6 in Ecbatana, ed ivi ebbe appeso in

croce Fravartish e trucidati, dentro la cittadella di Ecbatana,

gli altri duci ribelli, ben e credibile che punisse anche la citta,

smantellandoia delle grandiose inura che erano il suo orgoglio,

e rendendola per tal guisa impotente a nuove ribellioni.

Ma dal ragguaglio delle varie descrizioni di Ecbatana
3
tor-

1 Le Peuple et TEmpire des Medes, pag. 141.
3 Colonna If, paragr. 5-6, 12-13.

3 A noi non accade entrar qui nella questione delle due Ecbatane di Media:

Tuna del Sud, rispondente all'odierna Hamadan, e capitale della Media Magna ;

Paltra del Nord, capitale della Media Atropatene (oggi Aderbidjan), posta al

Sud-Est del lago Urumiah, presso al 37 di latitudine N., e rispondente alia Gaza

o Gazaca del Greci ed all'odierna Takht-i-Suleiman. Sir HENRY RAWLINSON fu il

prime a trarre in campo questa Ecbatana nordica, nel Journal of the Geogra-

phical Society, Vol. X, in una dissertazione intitolata : On the site of tlte Atro-

patenian Ecbatana : e la sua opinione fu soguita e difesa, benche con varie du-

bitazioni e riserve, dal suo fratello GEORGE nelle Five great Monarchies (vol. II,

pagg. 268-270). Ma, fuor d'Inghilterra, ella non ebbe fortuna; e il dotto francese

QUATREMERE ne fece una vittoriosa confutazione nei Me'moires de I'Academic des

Inscriptions et Belles-Lettres. Tome XIX, Part I, pag. 419 e segg. Basti per noi

il nolare col DELATTRE, che niuno degli antichi storici e geografi greci fece mai

motto di cotesta seconda Ecbatana; che Vunico scrittore. il quale ne parli, come

awerte lo stesso GIORGIO RAWLINSON, e rarmeno, MOSE DA KHORENE, del secolo V

d. C.; e che il testo medesimo, ove Mose ne parla, e di valore per lo meno ambiguo.

Nella Media pertanto, una sola fu 1' Ecbatana. Bensi, fuor della .Media, altrc

citta portarono tal nome: come 1'Ecbatana di Siria, presso il Carmelo, dove

Cambise, reduce dall'Egiuo, incontr6 la morte predettagli dall' oracolo, secondo che

narra ERODOTO III, 62-64; e P Ecbatana della Perside, chiamala Ecbatana Ma-

gorum, perche ivi era un collegio di Magi, oggidi Ghertlen.
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niamo alia questione delle sue origin!, la quale al presente no-

stro assunto maggiormente rileva.

Se dovessimo credere a Diodoro Siculo, ossia al suo maestro

Ctesia, Ecbatana esisteva fin dai secoli pih antiehi, e la sua ori-

gine andrebbe a perdersi nella notte dei tempi anteriori alia

famosa Semiramide. Infatti, Diodoro narra che la gran regina

Assira, dopo altre stupende spedizioni ed imprese, penetr6 alia

testa di un grand'esercito auehe nella Media; e come fu giunta

ad Ecbatana, citta situata in pianura, si; 'Ex^arava, no\tv

sv Tr-cMi) -/.zt'j.ivw vi fabbric6 una sontuosa reggia ; inoltre,

perocch& la citta difettava di acque, vi condusse, a grand! spese

e con opere prodigiose, grandissima copia di acqua eccellente;

traforando per tal uopo alle sue radici il monte Oronte, 1 2 stadii

lontano dalla citta, e scavandovi per entro un canale, largo 15 piedi

e alto 40, che pigliava le acque da un lago situato dall' altra

parte del monte !

. > Ora, Semiramide, secondo Diodoro, fiori piu

di 1300 anni innanzi all' ultimo Be degli Assiri, Sardanapalo,

sotto cui avvenne la distruzion di Ninive per opera del Medo

Arbace e del Babilonese Belesis
2

: e cotesto Arbace regno sui Medi,

un 300 anni innanzi che Giro, vincitore di Aspadas Astiage,

conquistasse la Media 3

;
vale a dire, innanzi al 550 incirca av. C.

L' origine adunque di Ecbatana, in virtu di questi computi, ri-

salirebbe assai oltre al 2150 av. C., ed avrebbe anteceduto di

almen 14 secoli, quella che Erodoto e la Bibbia sembrano as-

segnarle.

Ma -

ognun sa, che capitale debba farsi dei racconti di Ctesia

e del suo copiatore Diodoro intorno alia favolosa Semiramide:

laonde tutta cotesta antichita da essi attribuita ad Ecbatana si

risolve in fumo. Tuttavia non andrebbe, crediamo, lungi dal segno

chi stimasse, col dotto Wesseling
4

,
avervi ancor qui un fondo

di vero; in quanto che una Ecbatana di fatto esisteva, oscura

bensi e probabiltnente sotto altro nome; ma pur gia esisteva,

1 Diodoro Siculo, lib. IF, c. 13.

2
Ivi, c. 28.

3
Ivi, c. 32, 34.

4 Vedi le sue annotazioni al Fragmentum llm di Ctesia, presso il MULLER,

nell'Appendice M'Erodoto del Didot, pag. 25.
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gran tempo innanzi a quello ia cui viene tratta in iscena presso

Erodoto e nel Libro di Giuditta. La cosa ha per se gran sem-

biante di probabile; essendo ben naturale a credere, che an sita

cosi bello e opportune, divenuto poscia e darato per raolti secoli

reggia e delizia dei Re Medi e poi dei Persiani e Selencidi e-

Parti, che ivi soleano tenere la stanza estiva
!

, avesse, fin dalle

prime immigrazioni degli Arii nel cuor della Media, attirato a

se gli sguardi ed allettato i popoli ad accasarvisi. Cos! sulle

sponde del nostro Tevere, nel luogo stesso ove poi sorse la gran

Roma di Romolo, sappiamo dalla tradizion classica, che gia esi-

steva, comeche in uinil condizioue, da lungo spazio innanzi un'altra-

Roma, la citta fondata sul Palatino dall'arcade Evandro, col nom&

di Pallanteum 2
: per non dire delle ancor piu antiche, quella

di Giano sal Gianicolo e quella di Saturno sul Tarpeo
3

.

D'altra parte, n& la Bibbia n& Erodoto fanno a tal ipotesi

contrasto. L'autor sacro di Giuditta, come poc'anzi vedemmo, de-

scrivendo le costruzioni di Arfaxad ad Ecbatana, presuppone

abbastanza chiaramente, nel testo greco, 1'anteriore esistenza

della citta; e nel testo latino fa, benche meno espressamente,

altrettanto: certo, 1'uno e 1'altro testo si adattano di ottimo garbo

a tal supposizione. Erodoto poi, in tutto il suo contesto non ha

nulla che la neghi; n& altro veramente afferma, se non che Deioce

yolle fabbricarsi, coll a reggia, una popolosa capitate, iv noX^fjia,

degna del nuovo regno, cola dove forse prima non esisteva che

una borgata o cittaduzza, una delle tante in cui i Medi eran vis-

suti fin allora dispersi.

Ad ogni modo, il certo si d che la grandezza e lo splendore

1 Vedi STRABONE, lib. XI, c. 13, e lib.'XVIl, c. 1.

Arcades his oris, genus a Palldnte profectum,

Qui regem Evandrum comites, qui signa secuti

Delegere locum, et posuere in montibus urbem,
Pallantis proavi de nomine Pallanteum.

VIRGILIO, Eneide VIII, 51-54.

Haec duo praeterea disiectis oppida muris,

ReUiquias, veterumque videa monumenta virorum,
Hanc lanus pater, hanc Satnrnus condidit arcem :

laniculum huic, illi fuerat Saturnia nomen.

Ivi, 355-358.
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di Ecbatana, e la sua celebrita come metropoli della Media, non

cominci6 che col cominciare della stessa monarchia Meda
;
e

questa non ebbe principle che in suU'aprirsi del secolo VII, vale

a dire circa il 700 av. C. o pochi lustri appresso. Ai dintorni

infatti di cotesta eta riportano il sorgere, e del regno ossia Im-

pero Medo, e della sua capitale, tutte le memorie autentiche del-

1'antichita. Prima di tal epoca, niun uionumento, niuno scrittore

(salvo Diodoro col suo. Ctesia, di autorita troppo mal fida) parla

di Ecbatana o d'una inonarchia di Medi. E i document! cunei-

fornii dei Ee assiri, che narran le costoro conquiste in Media,

cominciate da Eammannirari III, proseguite da Tuklatpalasar II

e portate al colmo da Sargon che mori nel 704 av. C., fanno

bensi inenzione di varie citta e regioni Mede, ina di niuna Ecba-

tana; e d'altra parte mostrando la prevalenza della dominazione

assira sopra le varie tribu e genti, in cui la Media a quei tempi

era (come attesta altresi Erodoto) divisa, escludono al tutto la

possibility non che T esistenza d' una monarchia Meda, possente

e compatta ;
la quale di fatto non cominci6 a formarsi e com-

parire che ai tempi di Sennacherib e di Asarhaddon, sotto il

cui regno il dominio assiro, scosso qua e la da ribellioni, ando

affievolendosi in Media, secondo che dai document! medesimi si

rileva
l
.

Chi fosse poi il vero fondatore della metropoli e della mo-

narchia Meda, e questione tuttora avvolta di qualche ombra. Se-

condo Erodoto, il solo fra gli antichi storici che fornisca intorno

a ci6 ragguagli precisi
2

,
cotesto fondatore fu Deioce, primo Ee

dei Medi; il quale, posto fine alia precedente anarchia e disgre-

gamento delle tribu Mede, le raccolse intorno a se e alia sua nuova

capitale, costituendole in un gagliardo e ben ordinato corpo di

1 Vedi le prove di tutlo cio presso il DELA.TTRE, Li Peuple et V Empire des

Medes, pagg. 75-125.
2

POLIB'O, STRABONE ecc. non ne parlano. PLINIO, Hist. Nat. VI, 17, che dice

Echatana fondita da Seleuco, deve intendersi nel senso che Seleuco la restauri, come

spiega il BELLAIIMINO, e rialzolla dalle rovine dianzi sofforte, probabilmente nelPin-

vnsione dei Macedoni : altrimenti la frase di Plinio sarehbe in troppo flagrante con-

traddiz'one con tutte le lestimonianze della sloria.
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nazione. Ma il Deioce d'Erodoto e, a buona ragione \ da raolti dotti

moderui, come il Grote, G-. .Rawlinson, il Maspero, rigettato qua!

personaggio mitico, o alineno in gran parte romantico; e lo stesso

Delattre, che pure si studia di difendere anche qui 1'autorita del

gran padre della storia, e costretto a confessare, ehe: 11 y a du

mytlie dans le portrait qii'Herodote a trace de Dtjoces ed ab-

bandona ad altri critici la briga de demeler en lui le mythe
et la realite

2
. Secondo la Bibbia, il fondatore, che stiam cer-

cando, parrebbe essere .Arfaxad, il quale, bench6 ivi non sia

espressamente chiamato il primo dei Re Medi, ft tuttavia, per

le sue conquiste di molte genti, e per la maravigliosa edifica-

zione della potentissiina capitale, rappresentato conie primario

autore della grandezza Meda, sotto di lui giunta a tale che potft

sfidare Ninive e tutta la potenza del grand e Impero assiro.

Ora in quest'Arfaxad biblico alcuni interpret! (conie il Bel-

larmino, il Menochio, ii Petavio, e piu recentemente il Delattre,

p. 146) vollero ravvisare il Deioce d'Erodoto: ma egli e facile

scorgere quanto male reggasi in piedi siffatta identita, e quanto

i lineamenti dell'un person'aggio diseordino da quelli dell'altro.

Al contrario, questi lineamenti s' accord an tra loro assai bene,

se a Deioce si sostituisca il suo figlio Fraorte; il quale, secondo

Erodoto, soggiog6 fuor della Media molti popoli al proprio im-

perio, e poscia guerreggift contro gli Assiri, e in questa guerra

sconfitto peri ; appunto come di Arfaxad racconta il Libro di

Giuditta. Oltre di che, anche il nome di Fraorte, in lingua Meda

Fravartish o Phraazad, si lascia assai piu leggermente assi-

milare con Arfaxad, che non quello di Deioce o DayauTcka; e

quanto all'edificazione di Ecbatana, accettando anche il racconto

di Erodoto che la attribuisce a Deioce, nulla vieta il credefe,

che Deioce cominciasse bensi la fabbrica della fortezza e dei

sette suoi recinti, ma Fraorte poi ultimas se 1' opera di tanta

mole, e che egli costruisse e corapiesse appunto 1' ultimo recinto,

il piu vasto e gagliardo, quel inedesimo di cui ad Arfaxad viene

1 Vedi coteste ragioni presso il BHUNENGO, L'Impero di Babilonia e di Xt-

nive ecc. Vol. II, pag. 193.
2

Op. cit. pag. 143
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attribuito in Griuditta F edificamento. Noi pertanto ammettereino

di buon grado, col Palmier! e col Wolff, che TArfaxad del Libro

di Griuditta corrisponda al Fraorte di Erodoto. Vero 6 che anche

di Fraorte dubitauo alcuni dotti, non senza qualche ragione, se

ei fosse mai Re, o alraeno quel gran Re e conquistatore che eel

dipinge lo storico d'Alicarnasso, e quindi vorrebbero quasi dargli

dalla storia il raedesimo ostracismo che a Deioce : ma, come sa-

viamente osserva Gr. Rawlinson l

,
non essendo qui 1'autorita di

Erodoto contraddetta in modo assoluto dai monumenti, non le si

vuoi dinegare ogni credenza; e quindi ben si pu6, a rigor di

saggia critica, mantenere che ed esistesse realmente un Re dei

Medi, Fraorte, e che colle sue prime conquiste egli spianasse

la via ai trionfi del gran Ciassare, suo figlio, sotto il quale la

Media tocc6 1'apice della potenza, e divent6, bench6 per breve

tempo, Asiae regina totius, secondo 1'enfatica frase di Ammiano
Marcellino

2
.

Quel che intanto dalle cose finqui discorse intorno ad Ecba-

tana risulta, ed all'uopo nostro maggiorrnente iinporta, si e che

la comparsa di Ecbatana, sul teatro della storia, in qualita di

capitale della Monarchia Meda, ebbe luogo certamente verso i

primordii del secolo VII av. C., o per pigliare i piu larghi li-

niiti possibili, entro la prima meta (700-650) del secolo me-

desiino. Ci6 posto, siccome ii fatto di Griuditta avvenne, secondo

il racconto biblico, poco appresso la morte di Arfaxad (o Fraorte),

edificatore di cotesta capitale; dunque il Nabucodonosor di Giu-

ditta,ciok il vincitore di Arfaxad, debb'essere fiorito nel secolo VII,

anzi debbe aver cominciato a regnare in Ninive nella prima meta

del secolo medesimo.

Ora dei 10 Pretendenti a cotesto titolo di Nabucodonosor, che

nel precedente articolo
3

enumerammo, i primi 7, cioe i Re Se-

leucidi e Persiani, ed il caldeo Nabucodonosor il Grande, fal-

liscouo evidentemente a questa condizione: poich5 il loro regno

cade, piu o men lungi, fuori del secolo VII. Rimangono adunque

1 The five great Monarchies, Vol. 11, pag. 384, nota 10.
3 Rerum gestarum, lib. XXIII, 6.

8 Vedi il quaderno 873, pag. 298.
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i soli tre: Assurbanipal, Asarhaddon, Merodach Baladan; il

regno del quail rapportandosi a cotesto secolo, adempirebbe per

questo capo la condizione voluta.

Ma Asarhaddon, che regn6 dal 681 al 669, debb'essere escluso-

per un altro essenziale riguardo: vale a dire, perche il suo regno

non oltrepass6 guari, se pure li oltrepasso, i 12 anni; laddove

del Nabucodonosor di Giuditta si ricorda nel testo greco 1'anno 18

del regno (II, 1), e nella Volgata alraen Fanno 13, che fu quello-

appunto, in cui Oloferne intraprese la sua grande spedizione

contro tutti i popoli riottosi aH'imperio di Nabucodonosor.

Quanto al Merodach Baladan, proposto dal Bellarmino e da

altri, basta notare che egli non fu mai Re di Ninive. Di cotesto-

celebre personaggio, ai tempi del Bellarmino e fino a pochi anni

fa, non si conoscea se non quel tanto che ne ricorda la Bibbia r

nel IV dei Re e in Isaia. Ma oggidi i monument! cuneiformi

assiri hanno aggiunto nuova e gran luce sulle sue geste
1
. Da-

essi sappiamo, che Merodach Baladan, Principe del Bit-Yakin,

suo paese nativo presso il Golfo Persico, invase bensi e tenne per

12 anni (722-710) la signoria di Babilonia (nel qual intervallo

ebbe luogo la celebre sua legazione ad Ezechia); poi, cacciatone

da Sargon nel 710-709, ne ritent6 sotto Sennacherib, nel 704 e

nel 700, e forse anche nel 693, la conquista, per6 senza mai

riuscire a mantenerla. Ma quanto a Ninive, non mostra che egli

mai tampoco vi aspirasse, non che se ne impadronisse. Del resto,

quell'anno medesiino 693, in cui il Bellarmino suppose che Me-

rodach Baladan probabilmente si facesse padrone anche dell'As-

siria, sicche, circa il 680, cio& nel 13 anno del suo regno assiro,

potesse muover la guerra di cui si parla nel capo II di Giuditta:

quell' anno, diciamo, e 1'anno appunto in cui Merodach Baladan

scompare al tutto dal campo della storia; ne dovette soprastare

gran fatto a scornparire anche dal mondo. L'ipotesi pertanto, che

vorrebbe riconoscere in lui il Nabucodonosor di Giuditta, manca

non pure d'ogni base, ma ha contro di s6 i monumenti autentici

della storia.

' Cf. BRCNENGO, Op. cilata, vol. I, pag. 557 e segg., vol. II, png. 12, 54, 62.
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Resta dunque, in otesta gara di competitori, solo e libero

padron del campo, Assurbanipal : psrocch^ egli solo, essendo

salito sul trono di Ninive nel 663 ed avendo protratto il regno

ad oltre 40 anni, egregiameate soddisfa alia 2
a
condizione sto-

rica che dal Libro di Giuditta viene imposta al suo Nabucodo-

nosor: quella ciod d'essere stato contetnporaneo, o quasi, al primo

sorgere e graudeggiar che fecero Ecbatana, capitale della ino-

narchia Meda, e la monarchia medesiiua.

VII.

11 Tempio, nel secolo di Giuditta.

Dopo Ninive, e dopo Ecbatana, venga ora innanzi il Tempio
di Gerusalemuie a porci in raano un nuovo e infallibil criterio,

<da riconoscere il vero Nabucodonosor di Giuditta : ossia a for-

nirci la 3
a
condizione cronologico-storica, a cui il nostro Nabu-

codonosor deve, in virtu del testo biblico, soddisfare.

La questione del Tempio qui e vitalissima: iinperocche dal

Tempio presero sempre 1'argomento loro capitale i difensori, an-

tichi e moderni, della sentenza, che pone il fatto di Giuditta

post captivitatem Babijlonicam; e a distruggere quest'argomento

si adoperarono con altrettanto nerbo i sostenitori della sentenza

contraria, che questo fatto colloca ante captivitatem. I priori,

ullegando specialmente il testo V, 18 della version greca del

Liber ludith, sostennero che il Tempio, ai giorni di Giuditta,

era distrntto
;

i secondi, elidendo con gravi ragioni la pretesa

autorita di quel testo, inferirono che il Tempio era tuttavia

stante in piedi, con esso tutto il culto, onde ufficiavasi dai

.giorni in qua di Salomone, suo fondatore. In noine dei primi, ci

bastera addurre Cornelio a Lapide; il quale, leggendo in quel

testo, essere il Tempio eversum et solo aequatum, ne conchiuse

aversi qui un argomento quasi apodittico pene evincit hanc

sententiam
*

dell' avere il Tempio gia sofferta la gran cata-

strofe a cui soggiacque, nel 587 av. C., per mano del Caldeo

Nabucodonosor. Per contrario, il Bellarmino, stando coi secondi,

1 Comment, in ludith, Praefatio.
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afferma che quel testo non debet movere quemquam, siccoine

rifiutato da san G-erolamo nella Volgata, e suppositizio; ed ag-

giunge, da esso forse essere stati tratti in inganno, quanto al

tempo degli avvenimenti di Giuditta, tanti autori gravissimi,

come Eusebio, sant'Agostino, Sulpicio Severo, Beda: Nam ilia

verba (dice il dottissimo Cardinale) supposititia videntur, quan-

doquidem S. Hieronymus, qui jidelissime transtulit hunc li-

brum ex chaldaeo sermone in latinum, nihil de eversione Templi
in sua editione posuit. Et fortasse ista ADDITIO graeci textus

in causa fuit, cur tot gravissimi auctores, Eusebius, Augu-

stinus, SulpiciusfBeda in hac historic/, suo tempore collocanda

DECEPTI fuerint
l

.

Ora noi ei atteniamo, senza punto esitare, al Bellarmino, non

tanto per 1'autorita del nome che pur e altissinia, quanto per le

ottime ragioni che egli adduce; ne altro faremo che svolgere

alcun poco queste ragioni, da lui solainente accennate, e fame

toccar con mano il fondamento. Donde si chiarira, speriamo, che

il Libro di Giuditta, vuoi nel testo greco, vuoi nella Volgata, non

solo non contien nulla che autenticatnente mostri il Tempio di-

strutto, ma anzi espressamente, ed in piu luoghi, dimostra ii

Tempio stante: eppercift ci costringe a rapportare la storia ivi

narrata, a' tempi anteriori alia distruzione del Tempio, vale a

dire al secolo YII av. C. che e il secolo di Manasse e di Assur-

banipal.

Ecco infatti quello che del Tempio si legge in Giuditta.

1 Volgata,^IV, 1. Tune audientes haec jilii Israel, qui
habitabant in terra luda, timuerunt valde a facie eius (Holo-

fer'nis). 2. Tremor et horror invasit sensus eorum, ne hoc

faceret lerusalem et TEMPLO DOMINI, quod fecerat civitatibus

et templis earum.

Oloferne, avanzandosi col suo esercito, era venuto distruggendo

le citta ed abbattendo i boschi sacri e i ternpli, anco dei po-

poli che gli si prostravano innanzi ossequiosi e pentiti ;
e ci6

per eseguire gli ordini del suo Sovrano, Nabucodonosor, che eran

di sterminare tutti gli Dei della terra per essere adorato egli

1 De Verbo Dei, lib. I, c. 12.
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solo come Dio (III, 12, 13). Ora i Giudei temevano, e a gran

ragione, che egli volesse fare altrettanto della loro Gerusalemme

e del Terapio. Ma se tetnevano che. il Tempio venisse da lui

distrutto; dunque il Tempio allora esisteva. Qai il testo Greco,

IV, 1, 2, ha lo stessissimo concetto, narrando che i Giudei,

udito come Oloferne avesse spogliati e distrutti tutti i templi

delle altre genti, tremarono immensamente per se, e per Geru-

salemme e pel Tempio del Signore Iddio loro: nzpi 'Izpouzcd-yjL

-/.ail TSU vaou KiWou Qiw auT^v I'xQzy^yjW.
2

'

I Giudei, per istornare da s& cosi fiera tempesta, si

volsero ad implorar con preghiere e penitenze il soccorso divino:

Et induerunt se (prosiegue la Volgata, IV, 9, 10) sacerdotes

ciliciiSj et infantes prostraverunt contra faciem TEMPLI DOMINI,

et ALTARE DOMINI operuerunt cilicio: Et clamaverunt ad Do-

minum Deum Israel, unanimiter, ne darentur in praedam

infantes eorum, et uxores eorum in divisionem, et civitates

eorum in exterminium, et SANCTA EORUM in pollutionem, et

jierent opprobrium geniibus. Inoltre, ad esortazione del gran

Sacerdote Eliachim (IV, 15, 16), deprecantes Dominum, per-'

manebant in CONSPECTD DOMINI, Ita ut etiam hi, qui ojferebant

Domino HOLOCAUSTA, praecincti ciliciis offerrent SACRIFICIA

Domino.

Ecco qui luminosamente riconfermata 1'esistenza del Tempio,
con esso tutto il consueto culto

;
Yaltare che in segno di lutto

vien dai sacerdoti ricoperto di cilicio; i vasi, gli arredi e le

altre cose sacre, di cui si teme la polluzione; i sacrijicii e gli

olocausti che vengono offerti al Signore; e le preghiere inces-

santi, che alia maesta di Lui, invisibilmente presente in modo

speciale nel Tempio, s'indirizzano. Altrettanto ha pure il testo

greco, il quale ci mostra (IV, 11-14) gli abitanti di Gerusa-

lemme prostrati innanzi alia faccia del Tempio, srrsc-cv XT

Kpozanov T5u v5u; e 1'altare rivestito di sacco, ro Gvytz?--/)-

ptov <jy.wf K-ptifio&w ;
e le cose sante, T yj, per cui sup-

plicavasi a Dio che non le abbandonasse alia contaminazione ed

igiiomiuia, in tnpudio alle genti, fjg fizfi-frto'sn xaz ov-5wi-ji5v,

ol$ ZQvzvi; e inftne il gran Sacerdote loakiin co'suoi
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ministri, in atto di offerire 1'olocausto del sacrificio perenne,

T>JV oXs/auT7iv TOU viXs/7u.5u, e 1 voti e \Q oblazioni del

popolo.

3 Giuditta, nella fervorosa preghiera che volge a Dio

prima di uscir da Betulia alia grande impresa, cosi si esprime

(IX, 18, 19): Memento, Domine, testamenti tui, et da verbum

in ore meo, et in corde meo consilium corrobora, ut DOMUS TUA

in sanctijicatione tua permanent : Et omnes gentes agnoscant,

quia tu es Deus, et non est alius praeter te. Quel domus tua,

come spiega cogli altri interpret! il Tirino, si riferisce mani-

festaiuente al Tempio di Gerusalemme. Esso era per eccellenza

la casa di Dio; e Giuditta prega che perduri intemerato il

culto, per cui essa era santa. Imperocch^ per Giuditta, come

per gli altri Israeliti, il sommo dei mali temuto a quei di era

la profanazione e distruzione del Tempio, minacciata da Olo-

ferne, che voleva sterminata ogni Divinita, affinche fosse ado-

rato per solo Iddio Nabucodonosor. Dimostra adunque, o lehova,

cosi supplicava la santa donna, dimostra che tu sei vero Iddio

ed il solo al mondo, con fiaccare 1' empio orgoglio de' tuoi ne-

mici, vietando loro d'insultare al tuo Tempio.

Questo riferimento al Tempio, nel testo greco parallelo, e

ancor piu esplicito e lampante che nella Volgata. Ecco gli

Assiri (esclama ivi Giuditta) han deliberate di contaminare, o

Signore, le tue cose sante, e il tabernacolo del riposo del nome

della tua gloria, e di abbattere col ferro il corno del tuo al-

tare /3ouXcU7avro jSg/3jjXw7a ia ay^a crou, iuav>xt ro cr/vj-

vi>
(
ua TV?; xaTarrau7w; TOD oyopLaro; T>J; ds^; aou, v.y.1 xara-

/SaXsrv trtdtyw x.loa? Oyift&GtlQpfov GOV (IX, 8): Arma dunque,

Signore, di virtude il mio braccio e la mia lingua contro di

costoro, i quali han deliberate fiere cose contro il tuo testa-

mento e la casa tua santificata, e contro la vetta di Sion (sopra

cui sorgeva il Tempio), e la casa posseduta dai figli tuoi > -

01 x:a TXJ

y.oc. oxov wtazy'JEus u^coy crou s/su

a (IX, 13). Aggiungi, che nel testo greco e notata una

particolarita che manca nella Volgata : cioe, che quando Giuditta
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comincift nella sua cella di Betulia la detta preghiera, in

Gerusalemme era stato teste offerto nella Casa di Dio il ti-

miama di quella sera secondo la consuetudine Ka< >?v apre

irposfcppfuyov sv
f

Is/35i>7aXv}fji erg TOV 91X09 TOU few TO GviLiatj.%

TVJS fanipsts Ix-hys (IX, 1). Ora, non sono elle tutte coteste

frasi altrettanti argomenti evidentissiini, che il Teuipio allora

sussisteva, integro e fiorente con tutte le appartenenze del suo

culto?

4 Un altro argomento di egaal peso si ha nel capo XL
Ivi Qidditta, nel discorso mirabiluiente artificioso che tiene ad

Oloferne, esagerando P estrema fame e miseria a cui trovavansi

ridotti i cittadini di Betulia, dice che essi percio gia medita-

vano di por inano eziandio sulle cose sante di Dio, cioe consu-

mare le oblazioni di froinento, viuo, olio, che erano destinate

a presentarai in sacrificio a Dio nel Tempio, e le quali era

sacrilegio il pur toccare: Et sancta Domini Dei sui, quae

praecepit Deus non eontingi, in frumento, vino et oleo, haec

cogitaverunt impendere, et volunt consumere, quae nee ma-

nibus deberent contingere (XI, 1 2). Cosi la Yolgata. E piu chia-

ramente ancora, il testo greco dice, che risolverono di spen-

dere le primizie del frumento e le deciine del vino e dell' olio,

che aveano tenute in serbo per essere santificate (cioe offerte

a Dio) per mano dei sacerdoti che ministrano in Gerusalemme

al cospetto del Dio nostro vale a dire, nei Tempio

t5 <xnap%z$ TOU aj'rsu, Y.OU ra; Si/taraj TSU oivov /.on

eXectW, a Sss^uXa^av aytscTavts? ic/jg hpzij'ji i>it

t (XI, 13).

5 Fiaalmente, nei capo XVI, 22-24 leggiamo, che dopo

il gran fatto dell' uccisione di Oloferne e dello sterminio degli

Assiri, tutto il popolo di Betulia insieme con Giuditta recossi

a Gerusalemme per adorare Iddio, e ringraziarlo ed offerirgli

olocausti e sciogliere i voti e le proraesse fattegli ;
e che Giu-

ditta offerse e depose nel luogo santo, qual trofeo a memoria

eterna del fatto, tutti i vasellami e arredi e tesori di Oloferne,

che il popolo a lei aveva rilasciati come parte sua del bottino,
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e fra le altre suppellettili, quel conopeo
l medesimo che ella

avea levato dal letto di Oloferne, e seco asportato con esso la

testa di lui recisa e sanguinolenta ;
e che finalmente in Geru-

saleiume da tutti si festeggi6, al cospetto del Santi, per ben

tre mesi, con iminenso giubilo la portentosa vittoria: Omnis

populus post victoriam venit in lerusalem ADORARE Dominum:
et mox ut PURIFICATI SUNT, obtulerunt omnes HOLOCAUSTA ET VOTA

et repromissiones suas. Porro ludith universa vasa bellica

Holofernis, quae dedit illi populus, et conopeum, quod ipsa

sustulerat de cubili ipsitis, obtulit in ANATHEMA oblivionis. Erat

autem populus iucundus secundum FACIEM SANCTORUM, et per

ires menses gaudium huius victoriae celebratum est cum

ludith.

Ed alia Volgata risponde a capello il testo greco; narrando

che vennti (i Betuliesi) in Gerusaletnme, ivi adorarono Dio

v TW Q-u
;
e poiche" il popolo si fu purificato

o Xao? ,
offersero i loro olocausti e doni spon-

tanei avvjvr/xav Ta oXsxauTwaara aurcov, xca ta

auTQv x -a Soaa-a
;
che Giaditta offerse

tutti i vasi di Oloferne, datile dal popolo, e speciahnente dedic6

a Dio in offerta itg ava^fia TW 6iy s'tta/.z il

I

Conopeo, ossia zanzariere, e il greco xwvwTretov, da xoivw^ zanzara. RO-

BERTO DELLA SORBONA, dottore parigino del sccolo XIII, nelle sue preziose Glossae

divinorum librorum (pubblicate nel Tomo 3 del Commentarii del MENOCHIO) lo

defmisee: Conopeum, rete est quo culices excluduntur in modwn tentorii: ed

aggiunge: quo magis Alexindrini utuntur quia ibi ex Nito culices copiosi

nascuntur. Ma 1' uso ne era antichissimo anche in altre contrade; e vige tuttodi

in varie parti pur d' Italia. Per similitudine, nel lingunggio liturgico, oggi chiamiam

conopeo, il velo onde suole ammantarsi nelle nostre chiese il Battisterio, il Sacro

Ciborio e la Sacra Pisside; ed anticamente cosi chiaraavasi pure il velo che frappo-

nevasi tra il sacerdote e il fonte battesimale, nel tuffarvi le donzelle che batlezzavansi.

II conopeo di Oloferne non era un semplice e schietto zendado; ma una tessi-

tura finissima e straricca di porpora, oro, smera'di e pietre preziose (ludith, X, 19).

E Giuditta strappollo (almono iu parte) dalle colonne del lotto, non tanto per aspor-

tar seco un si prezioso trofeo, quanto forse (come stim;ino aleuni interpret!) per

dimostrar con esso ai Betuliesi che non conoscean di vwluta Oloferne, la testa re-

cisa che ella portava, esser veramente quella del Generalc assiro, non gia d' un

guerriero qualsiasi.
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che ella avea tolto dal letto dello stesso Oloferne; e che infine

il popolo, con Giuditta, rimase per tre mesi festeggiante in Geru-

salemuie, nel cospetto del Sanii xara npoqweov TWV ayt'wv.

Le allusion! al Tempio sono anche qui troppo manifesto. La

processione del popolo di Betulia, e d' altre terre vicine, a Ge-

rnsalemiue per adorarvi solennemente Iddio, e gli olocausti e

le oblazioni sacre ivi a Dio presentate, suppongono ad evidenza,

che in Gerusalemme sussisteva il Tempio, che ivi era il centro

del culto nazionale, il santuario e 1' altare con tutto il consueto

corteggio dei suoi sacerdoti e ininistri. Se a quei di il Tempio
era distrutto, che ragion v'era di accorrere a Gerusalemme?

Oltre di che, quella frase che ci mostra il popolo festeggiante

nel cospetto dei Santi, cioe delie cose sante, dei luoghi santi,

appena pu6 intendersi altramente che nel cospetto del Tempio;
e cosi appunto e coinunemente iritesa dagl'interpreti.

I passi, qui sopra addotti dal Liber luditfi, sopratutto chi

ne guardi il coinplesso, e 1' accordo mirabile con cui a vicenda

si confermano, sia nella Volgata, sia nel Greco, pongono adunque
fuor d' ogni controversia, e stabiliscono ad evidenza il fatto, che

ii Tempio di Gerusalemme, ai giorni di Giuditta, esisteva in

tutto il suo splendore niente meno che in qualsiasi altro periodo

dei quattro secoli incirca, che esso stette, da Salomone fino a

Sedecia. Tanto che egli sembra incredibile che, con si chiari

testi sott'occhio, altri abbia potuto mai dubitare un istante sopra

tal fatto.

Se non che, ecco dirizzarcisi contro il famoso testo della

version Greca, al Capo V, verso 18; il quale sembra rimettere

ogni cosa in dubbio, e presume di annullare egli solo tutte le

altre testimonianze in contrario. A compiere pertanto la nostra

dimostrazione, egli ci e mestieri toglierlo ad accurate esame,

per fame toccar con mano la inanita. E poiche la controversia

esegetica sopra questo testo e strettamente connessa colla que-

stione storica della cattivtta ebraica, ricordata da Achior, nel

suo discorso ad Oloferne; le due question! farem procedere di

pari passo.
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LXII.

DI SOEPRESA IN SORPRESA

Scavalc6 all'Ospizio latino un giovane italiano accompagnato
da un dragomanno. Egli era tutto polveroso e molle di sudore,

e il suo ginnetto schiumava e ansava come un mantice.

-
Alberga qui la marchesa Belfiore colla sua famiglia? di-

mando al portiere.

Si, Signore ;
favorisca. E menollo alia cella del P. Guar-

diano, che gli fe' grate accoglienze.

Sono venuto, dissegli il giovane, baciandogli rispettosamente

la mano, a visitare i luoghi santi per meglio appareechiarmi

all'atto piu importante di mia vita, e che deve decidere del mio

avvenire, e intendeva parlare del suo prossinio sposalizio.

Ma il buon Padre Guardiano avvisft naturalniente ch'egli vo-

lesse farsi frate; e squadratolo bene, e garbandogli quel modesto

contegno e 1'aria nobile e aperta del giovane^ risposegli:

Benvenuto figliuol raio. La nostra casa e sempre aperta a jbutti

i pellegrini, massime a colore che vi vengono per attingervi

quella forza di spirito, che fa di mestieri a chi vuol prendere

una generosa risoluzione. Di grazia il vostro noine?

Mi chiamo Bruno Blando.

Siete italiano?

Appunto.

Bravo il mio compatriota. Qui quasi tutti siamo italiani ;

e ci studiamo di propagare in un colla fede anche la stima e

1'amore verso la patria nostra.

La in Europa ci perseguitano, qui invece siamo rispettati, e
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anche pensionati, grazie alia protezione e al favore di un con-

sole veramente cristiano, qual era il conte Donato, che venne

poi trasferito altrove.

Ah lo conosco! Quel Signore che ha in moglie una Ca-

stagnetto, ottima dama, tutta viscere di carita pei poveri, e

degna figlia del conte Cesare Trabucco di Castagnetto, uom

d'antica fede e an tore di parecchie opere religiose e morali?

Per 1'appunto. Qai, mio carissiino Bruno, possiamo vivere

tranquilli, e servire in pace al Signore.

Me ne rallegro assai Reverendo Padre.

Queste parole confermarono il P. Guardiano nella sua pre-

concetta idea, e riguardando con occhio setnpre piu benevolo il

suo giovane interlocutore, prosegui: Non potevate, figliuol

raio, scegliere luogo piti acconcio di questo per ben apparec-

chiarvi al gran passo che meditate. Qui tutto e atto a ispirarvi

sublirni sensi di annegazione e di sacrifizio. Qui tutto vi parla

di Colui che voile patire e morire per noi
;
e invitarci piu col-

1' esenipio che colla parola ad abbracciare la nostra croce e a

seguirlo fedelmente fino alia morte.

fi verissimo, Padre, e il raio spirito abbisogna di ritem-

prarsi colla visita de'luoghi santi a piu forti e maschi sensi

cristiani.

Non ne richiede meno lo stato che avete in anirao di ab-

bracciare. Ma coraggio; Qui dat velle, dat et perjicere. > Quel

Dio che ve ne ispiro il pensiero, vi aiutera altresi a metterlo ad

effetto. E si dicendo, gli pose paternamente una mano sul capo.

Ma di grazia, Padre, soggiunse Bruno, a cui era gia ba-

lenato in mente il sospetto dell' innocente abbaglio del Q-uar-

diano, sapete voi qual sia il novello stato di vita a cui mi

vo' preparare ?

Oh! sclam6 maravigliato il P. Guardiano, che novita e

cotesta ? Non venite voi forse per animarvi con questo pio pel-

legrinaggio ad abbracciare la croce di Gesu Cristo?

Si Padre; ma avn piu sorta di croci al mondo, soggiunse
sorridendo Bruno, e la mia sara al tutto diversa dalla vostra.

Yoi siete religioso, ed io saro sposo.
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Ah... ah... sclam6 il P. Gluardiano, affisandolo pien di ma-

raviglia; poi ridendo egli stesso del suo equivoco, soggiunse:

Yolete adunque mettervi addosso la croce del matrimonio ? Affe

di Dio ch'e piu pesante della uostra! Ma anche il matrimonio

fa santificato da Cristo, e un sacramento della Chiesa; e merita

che voi vi ci apparecchiate da buon cristiano. E avete fatto una

buona scelta, eh...

- Buonissima! Le basti dire che la mia fidanzata e venuta

anch'essa a pellegrinare alia tomba di Cristo.

Ah! sarebbe dunque una delle Signore pellegrine?

Appunto; e chiamasi Emma Belfiore.

Chi? quella giovane cosi modesta, e che e tutta fervore

di pieta e di devozione, tanto che i pellegrini ne sono grande-

mente edificati? Se e cosi, vi assicuro che non potevate sce-

gliere una sposina piu ammodo. Ma a dirvi il vero... soggiunse,

serrando le labbra e dondolando il capo, io uon so persuadermi

ch' ella pensi seriamente allo stato coniugale, e non anzi a un

genere di vita pi ft perfetto... Basta, ella fara quello che Dio le

ispirera !

Sarebbe mai possibile?... riprese Bruno, tutto in viso ran-

nuvolato. Ne sapreste voi qualche cosa?

Nulla di nulla, figlio mio, datevi pace. Immaginate s'io

vo'a impacciarmi de'fatti vostri! Yoi ve 1'intenderete insieme;

e dopo il pellegrinaggio farete quel che vi parra meglio per

1'eterna salvezza delle anime vostre.

Perdonatemi, Padre, il mio ardimento. Non vi avrebb'ella

manifestato un qualche desiderio di farsi religiosa?

No, figlio mio, acchetatevi. Io ignore affatto le sue inten-

zioni. II mio dubbio non inoveva se non dal vedere in lei un

ardore di pieta, che pareami preludio di una vocazione pift alta.

Ah... sclam6, rifiatando Bruno, ella e stata sempre cosi,

un angelo di fanciulla, una creatura piu del ciel che della terra!

Ed io a miglior agio vi conter6, o Padre, la sua santa vita.

Non si avvedeva Bruno che con questo veniva ad afforzare

il dubbio del P. Guardiano. Ora, prosegui egli, non vi do-

mando altro che di poterle parlare.
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Padronissimo; poich'ella e in compagnia della mad re e

della famiglia ;
e uscito di camera, chiam6 un laico, e fe'accom-

pagnare Bruno al quartierino delle Signore.

Una forte picchiata rison& alia porta della stanza della Mar-

chesa; la quale fa ad aprire, e alia vista di Bruno, mando un

grido di gioia. Alia voce della inadre tutta la famiglia accorse

a fare al sopravvenuto le piu liete e festose accoglienze del

mondo
;
e D. Giulio chiamato in fretta, interruppe il suo colloquio

con Ernesto, e venne ad abbracciare il suo araato discepolo.

Non ti aspettavamo cosi presto ! diss' Emma a Bruno con

un bel sorriso di compiacenza. Sia lodato Iddio ! Ho pregato

tanto per te!

Te ne ringrazio, Emma, riprese Bruno, stringendole la

mano, e baciando quella della Marchesa, ch' ei gia riguardava

fin d'ora come sua madre. Tutti gli furono attorno per udire le

novelle che aspettavano con si vivo desiderio; e Bruno prima

ancora di rifiatare dalla lunga corsa, die loro in poche parole

contezza di quanto eragli intervenuto dopo il suo ritorno in pa-

tria, e di cui aveva a bello studio taciuto nelle sue lettere.

La mia prontezza, disse Bruno, nell' accorrere al letto di

mio padre infermo, il fe lieto oltre misura, e piu ancora, cred'io,

il sapere che voi partivate senza di me. E ben me ne addiedi,

quand' io vedendolo pienamente ristabilito, chiesigli di nuovo

licenza di potervi raggiungere. Egli non mi rispose; e questo

suo silenzio mi stupi ed accoromrai oltre ogui dire; perche ne

avvisai tosto la ragione. In fatti egli, dimentico della licenza

datami di sposare Emma, e del saerifizio ch'io avevo fatto per

lui, torn6 sui propositi di prima.
- - Che ascolto? sclaind Emma.

Come va dunque che tu mi scrivesti non aver lui cangiato pen-

siero iutorno al nostro matrimonio? Che vuoi? io nella mia

buona fede, eraue veramente persuaso; dacche fino allora non

avevo neppur ragione di sospettare il contrario. II mio dubbio,

che ben tosto convertissi in dolorosa certezza, cominci6 quando
volli come ti dissi, prendere da lui commiato. Egli dopo alcuni

istanti di silenzio, recatosi tutto in se stesso, prese a farini un

lungo sermone iutorno alia necessita di stabilire sopra un solido
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fondamento la famiglia, e voi tutti ben intendete di qual fon-

daraento egli parlasse! E conchiuse il suo dire con una nuova

proposta, che mi fa, ogni volta che vi penso, divenire come un

ferro rovente in viso. Indovinate mo' su chi egli facea cadere la

scelta di una sposina pel figlio, che aveva ricusato la mano del-

1'Ermelinda, sovra una giovane ebrea... figlia di un ricchissimo

banchiere !

Deh! sclam6 la Marchesa, che non pu6 la cupidigia dell'oro!

Emma arrossi fino agli occhi e schizzb fuoco dagli orecchi per

la vergogna di vedersi posposta dal Padre di Bruno alia figlia

di un Ebreo; ma non fe' motto, e Bruno ripigli6:

Voi potete immaginare qual io mi rimanessi a questa pro-

posta. Guardai mio padre come trasognato, e senza potere per la

stretta del cuore articolar parola Che? non mi rispondi? egli

mi disse; ed io -- Padre mio, non posso rispondervi altro se non

che Se vi e cara la vita di vostro figlio, non tornate a contra-

riare gli affetti suoi, e molto meno a fargli cosi indegne proposte ;

e diedi in tale scoppio di pianto e di singulti, che mia madre

riscossasi, accorse; eudito di che si trattava, prese le mie parti,

e tanto disse, supplied, e perfino minacci6 mio Padre di divorzio,

ch'egli si ritrasse tutto pensoso nelle sue stanze, dando ben a

divedere all' aria del volto un animo fortemente scosso dalla

pieta e dal timore. II giorno stesso di questa scena ebbi una

lettera da D. Alessandro.

Ah! sclam6 Emma, D. Alessandro si e ricordato di noi?

Sicuro, e in buon punto. Udite. Egli mi scrisse in risposta

alia mia, che da Napoli gl'inviai; e ragguagliommi della visita

fatta a vostro Zio, a cui lesse e consegn6 la ritrattazione della

Rosina, ch'io gli mandai. II vecchio gia raumiliato e confuso pel

brutto tiro, che aveagli fatto la governante, all'udire com'ella

chiamavasi eziandio in colpa di avere calunniato gl'innocenti ne-

poti di lui, e fatto si ch'egli cacciasseli di casa, ne rimase stupe-

fatto e pentito di avere dato ascolto a quella scanfarda. D. Ales-

sandro colto il tempo, e volendo battere il ferro finch' era caldo,

misegli sott' occhio Io stretto dovere, che gli correva, di riparare

i danni cagionati ad Emma e a Pierino, de'patimenti de'quali
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fecegli un lungo e patetico racconto. Vostro zio allora domandogli

che far dovesse per ristorarvi del patiti danni
;

e D. Alessandro

suggerigli due parti ti, Tun migliore dell'altro, cioe ch'egli vi

nominasse eredi di tutto il suo, e che frattanto costituisse ad

Emma, gia promessa sposa, una conveniente dote e a Pierino

una pensione per inantenerlo agli studii. Quanto al priino par-

tito, lo zio abbracciollo senza difficolta, perch& trattavasi di la-

sciare il suo a chi gia si avveniva per diritto di sangue. Ma il

duro fu persuaderlo a seguire il secondo partito, che dimandava

da lui fin d'ora non lieve sacrifizio di pecuaia. Pure il mio bravo

D. Alessandro seppe maneggiarsi col vecchio si destramente, che

giunse a vincere tutte le sue ripugnanze; e recollo, chi lo cre-

derebbe ? recollo a vendere un suo bel podere, visto che di con-

tanti pel furto della Rosina avea penuria. Da questa vendita

vostro zio ritrasse 60 inila lire, delle quali 10 mila assegnft a

Pierino pe'suoi studii e 50 mila ad Emma per la sua dote.

Sia ringraziata la Provvidenza! sclauio la Marchesa, che

per 1'allegrezza non capiva piu nella pelle.

II cor mi diceva, soggiunse Emma, che il Signore avrebbe

tocco finalmente 1'aniino dello zio. Convien subito scrivergli per

ringraziaiio. Ah, sclamo la Mima, cotesto & un miracolo mag-

gior di quello che fe Mose, quando col tocco della sua verga

cav6 1'acqua da una roccia!

Pierino per la contentezza battea palma a palma; e la Ma-

riuccina giubilava, come se a lei medesima fosse caduta in seno

quella eredita.

Bruno, tutto raggiante anch'esso di gioia, continuossi:

Dopo questa prima lettera, n' ebbi da D. Alessandro una

seconda, in cui a nome di vostro zio mandavami copia del te-

stamento e cambiali da riscuotersi sul nostro banco. Si dicendo,

si trasse di petto la copia del testainento, che spiegft sul tavolo,

e mostro le cambiali sottoscritte da suo padre ; perche venissero

scontate dalla banca di Alessandria. Poi seguit6 : Alia vista

di queste carte mio padre, tutto galluzzo, esclara6 :

Dunque la povera Einma ha uno zio che le da una dote

di 50 mila lire... e la lascia erede di cencinquanta mila?! Eh via
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non c'e male, e possiaino contentarci. E inutile ch'io vi dica che

da quel giorno cessarono per parte di mio padre i contrasti; ed

io col suo beneplacito e con la benedizione sua e di mia madre,

nie ne venui volando a raggiungervi.

Lodato sia Dio! sclam6 D. G-iulio.

La vostra venuta, dissegli la Marchesa, ci ha colmato di

giubilo il cuore; ma perche il nostro gaudio sia pieno, ci conver-

rebbe ritrovare chi con tanta ansieta andiam cercando. E qui

ella prese a narrargli i casi del suo Cesarino fuggitivo, e quanto

avea fatto per raccattarne almeno qualche novella. Queste do-

lorose raemorie veniano a temperare con un p6 di amaro la dol-

cezza delle consolanti notizie, di che Bruno era stato apporta-

tore. Questi per consolare la Marchesa, promisele che non avrebbe

perdonato a fatiche, a spese e a viaggi, pur di poterle un bel

giorno ricondurre tra le braccia il figlio; ed ella che conoscea per

esperienza il cuor generoso e caritatevole di Bruno, rasseren6 la

fronte e raggi6 dagli occhi un lampo di gioia. Da quel giorno

non si pens6 che a fornire il pellegrinaggio ai luoghi santi, e

questa fiata in compagnia di pochi pellegrini di fresco soprag-

giunti ; perchS il grosso della Carovana aveva in questo mezzo

fatto le sue visite a Betlemme, al deserto di san Giovanni, al

Giordano, ed era gia in via verso Nazarette. Prima per6 che la

Marchesa si mettesse in cammino, scrisse lunghe lettere di rin-

graziamento allo zio, e a D. Alessandro, chiudendovi dentro anche

quelle che Emma e Pierino ai medesimi indirizzavano, piene di

riconoscente affetto.

LXIII.

DA GERUSALEMME A BETLEMME.

Dalla tomba alia culla del Redentore corrono appena due

leghe; eppure in quel breve tragitto che rapido mutamento di

scena nella natura, e piu ancora negli affetti dell'animo! Ti

crederesti come per incanfco trasportato a un tratto dal deserto

all'oasi e dalla regione della morte alia terra de'viventi. In
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Gerusalemme tutto 6 squallore, tetraggine e mestizia sepolcrale ;

qui all'incoutro tutto 6 gaiezza, giocondita e poesia. La nude

campagne, valli deserte, aride rocee, ruderi e ruine
;
e qui culti

campi, verdi vallate, poggi ridenti, monti graziosameute ondu-

lati, che si diseguano sul fondo azzurro e oro di un cielo cri-

stallino e smagliante di luce. La un popolo inerte, malinconioso,

e nella sua maggioranza infedele, o separate dal grembo della

Chiesa; qui per 1'opposto un popolo attivo, gaio, brioso, quasi

tutto cristiano, e oltre la ineta unito alia Romana Chiesa
l

. La

finalmento dolorose memorie di martirio, e qui soavi ricordi che

ti allietano il cuore.

La piccola Carovana piu avvicinavasi a Betlemme, e piu sen-

tivasi sollevar lo spirito e allargare il petto, e beveva a gran

sorsi F aura pura che movea dai colli betlemitici, ove il divino

infante respirato avea le prime aure vitali. Piu volte fe' breve

sosta in suo cammino, perche a ogni pi& sospinto la Guida ad-

ditavale un qualche luogo rimasto celebre nella storia.

Questa, dicea, & la valle de' Giganti, ove Davidde per ben

due fiate ruppe e volse in fuga i Filistei. La su quel pianerottolo

sorgeva la casa del vecchio sacerdote Simeone, ch'ebbe la ventura

di contemplare e stringers! al seno il promesso Messia, unico suo

sospiro. Qui a mezzo il cammino tra Gerusalemme e Betlemme

sfidava ancora i secoli il famoso Terebinto, al cui rezzo & tra-

dizione che Maria e Giuseppe asolassero nel loro viaggio da

Betlemme alia santa citta. Non ostante la gran venerazione in

che esso era appo i cristiani, come ancora presso i Musulmani,

fu da un Arabo fanatico incenerito; n& per quante cure e di-

ligenze vi si spendessero attorno, si pot& mai farlo rivivere e

ripullulare dalle sue radici. Questa _e la cisterna de' Re magi,

cosl chiamata, perch& 5 fama che essi vi facessero sosta, e qui

vedessero riapparire in cielo la prodigiosa stella, ch' era scorta

ai loro passi. Su questa rupe gittossi Elia a dorinire, allorch&

fuggiva dall'empia lezabele, da cui era cerco a morte, e la-

sciovvi iinpressa la foivna del suo corpo. La 5 la tomba di Ra-

1 Tra i 5020 abitanli, Betlemme conta 2,500 cattolici latini, 1700 Greci, 700 Ar-

mcni, 100 Musulmani e una ventina di protestanti.
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chele, venerata a nn tempo da'cristiani, dagli ebrei e da'inusul-

mani; sullaquale dapprirna grandeggiava una piramide, e poscia

fuvvi costrutta una edicola, che i maoraettani coprirono con una

cupola bianca e disaceoncia.

Ma eccoci innanzi a Betlemrae. Tin grido di gioia parte da

ogni labbro; un senso misto di tenerezza e di giocondita inef-

fabile s' impadronisce d'ogni cuore; e tutti gli sguardi si ri-

volgono verso la patria del Salvatore.

-
Betlemme, Betlemme, sclam6 Emma nel suo religioso

entusiasmo, quanti affetti tu mi desti in cuore! E volta a Bruno,

che cavalcavale accanto. Non ti par egli, dissegli, di essere

con lo spirito trasportato al tempo felice che vide nascere in terra

il Re del cielo? Que' rusticani abituri, quegli armenti, que'pa-

stori, quelle forosette, che veggiamo laggiu aggirarsi nella valle,

non ti richiamano al pensiero i pastori che furono ad adorarlo

nella grotta?

Si, Emma, tutto di Lui mi parla; ed oh potessi avere il

cuor tuo per sentire tutta la dolcezza d' amore, che tu provi a

questa vista!

Affrettiamoci, disse Emma; ch& mi tarda ognora mille

anni di giungere a Betlemme: e si dicendo, die di sprone al

cavallo per farlo uscir di passo, e Bruno e gli altri fecero lo

stesso.

Siede la piccola Betlemme 1
in vetta a vaga e ridente col-

lina, giocondata di bei prospetti e da un cielo limpido e chiaro

vagheggiata; la quale spiecasi di mezzo a una vallata ubertosa

di pascoli, di biade e di piante fruttifere, chiamata la valle

de' pastori; ed e cinta da una corona d' altri poggi e colline, che

incorniciano quel delizioso e pittoresco quadro. La pendice va

montando per prode e scaglioni, digradanti a ragion del salire,

e bellamente corsi alPintorno e come inghirlandati a festa di

viti, di olivi, di palme e di carrubi; e va a terminare in due

creste incoronate dagli edifizii della graziosa cittadina. Dal lato

1 Betlemme significa casa del pane. Chiamossi .anche Efrata, che suona abbon-

danza. Niun ignora ch'ivi ebbe Davidde i suoi natali.
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che guarda Glerusalemme, essa curvasi leggermente in arco, e

distendesi alquanto sul dosso della collina.

Sulla panta orientale di quest' arco torreggia la maestosa ba-

silica, fatta innalzare 1'anno 327 da Sant' Elena sovra la spe-

lonca, ove nacque il Figliuolo di Dio, e che venne poscia restau-

rata dall' imperatore Giustiniano, e dopo il inille dai re latini
;

i quali munironla eziandio di una cinta di mura e di torrioni

a difesa
; cotalche" ella ti rende aria di una forte bastita. II gran-

dioso claustro, o cortile, ricinto di portici, strato di marmi e

rinfrescato da una bella fontana, e ora sconiparso; ne altro

vestigio ne resta che qualche lastra marniorea sui pavirnento,

poche basi di colonna e qualche getto d'acqua. La facciata,

ch'esser dovea rispondente alia bellezza e maesta della basilica,

fu deturpata e guasta dalle fabbriche addossatele; e di tre porte

che mettevano nel pronao, una sola e oggi aperta. Tuttavia il

corpo della basilica e ancora, qual era dopo i detti restauri, uno

spazioso tempio a croce latina, lungo metri 57,46; e ripartito

in cinque navi, delle quali la mediana e in ampiezza due cotanti

delle altre. La basilica e corsa per lo lungo da quarantotto co-

lonne disposte in quattro file, e tutte monolite, di un bel rosso

indanaiato di bianco, alte sei metri, con un diametro di 66 cen-

timetri, e sorraontate da capitelli corinzii di squisito lavoro, e

un tempo altresl istoriate di belli affreschi, de' quali apparisce

tuttora qua e cola qualche traccia. Le pareti sono costrutte di

pietre riquadrate e ben comraesse
;
ed erano tutte dentro inca-

miciate di lastroni di finissimo marmo, come pure il pavimento :

ma la rapacita de'Musulmani spoglio il tempio di si vago

ornamento, e, a quanto contasi, volea perfino trasportarne altrove

le colonne. Senonche & fama cola, che i rapitori se ne rimanes-

sero, colpiti di terrore alia vista di uno smisurato. serpente ;
il

quaie sbucato d' iinprovviso di sotterra, addent6 e uccise tre degli

operai, che mettevan inano alia sacrilega rapina. Nella navata

di mezzo apronsi finestre a tutto sesto; e tra 1'una e Paltra

finestra, vedesi qualche avanzo de' musaici a fondo d' oro, di che

la basilica al di dentro sfavillava. II cielo del tempio non e a

volfca, ma probabilmente esser doveva a palco, con bei compar-
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tiiaenti in legno, mentre ora non e che una nuda e ben conge
-

gnata ossatura di travi, sorreggenti il tetto a cappa di pioinbo

e foggiato a due pioventi, a mo' di capanna. I Greci, che a forza

di dauaro e d'intrighi usurparono a'latini il dominio della ba-

silica, ebbero la villana idea di dividerla in due con un tramezzo,

che purte il presbiterio dal riinanente dell'edifizio; cotalchS al

presente soltanto quello e Chiesa, mentre questo non e piu che

un pubblico ridotto aperto a tutti, e spesso convertito in uiercato

di oggetti religiosi. II corpo della basilica misura trenta inetri

in lunghezza sopra ventisei di larghezza; e il presbiterio, dove

ufficiano solamente i Greci e gli Anneni, a esclusione de' Latini,

e lungo 27 metri e largo 37, con in capo alia croce un abside

circolare di otto metri, e altri due absidi all' estremita delle

braccia.

La nostra Carovana ivi ristette alquanto a contemplate quella

vetusta basilica, in cui tante memorie si concentrano, e che

tra tutte le altre erette dalla pieta e munificenza di sant' Elena

sui luoghi santi, serba de' passati splendori piu chiare vestige.

Senonche spinta dalla vivissima brama di vedere la santa spe-

lonca, affrettossi a scendervi per due rami di scala, che apronsi

dall'una e dall'altra banda dell' altar maggiore, e convergendo,

mettono ai due lati del sacro speco.

La Grotta della Nativita fu, al pari del santo Sepolcro, dal-

1'Architetto di Costantino distaccata dal vivo del monte, ed ha

metri 10, 55 di lungo, 4 di largo, e soltanto 3 di altezza. Essa

& intatta e nel suo stato naturale, se non in quanto venne ve-

stita al di dentro di marmo bianco a decoro, e per meglio pro-

teggerne dall' indiscreta devozione le pareti. La sua volta per6,

come quella che mal avrebbe potuto reggere al peso dell' altar

maggiore, a cui dovea sottostare, venne rinforzata da una volta

artificiale, nascosta sotto un bel drappo di seta. Di verso Oriente

la spelonca terinina in uno sfondo o nicchia, che segna il luogo

della nascita del divin Salvatore. Vi sorge sopra un marmoreo

altare, da cui pendono 16 lampane, le quali fanno corona a un

disco di diaspro incastrato nel pavimento di marmo e incorniciato

d'argento, in cui si legge: Hie de Virgine Maria lesus Chri-
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stus natus est
1

. A mano destra di questo altare, ne sorge un

altro sul luogo, ov' era la greppia, in cui fu adagiato il divin

Pargoletto, e adorato da'pastori.
2

Lascio pensare al lettore il sacro entusiasmo, gli slanci di

cuore e le delizie di spirito de' nostri pellegrini nel metier pie

in quella sacra spelonca, ove naeque 1'uinanato figlinol di Dio!

No, nou basta umano linguaggio, ina vi vorrebbe quello di ua

angelo per esprimere a parole quanto prova il cuore in quel-

1'eden di spirituali dolcezze, in quel lembo di cielo, che chiamasi

grotta di Betleuiuie. Egli e dunque vero, dimanda il pelle-

grino a se stesso, ch' io sono in quell' antro medesimo che accolse

un Dio fatt'uorao per me, fatto per amor bambino?! Dunque

questi occhi miei contemplano e le mie ginocchia e le mie lab-

bra premono quelle stesse pietre, su cui la Vergin Madre di Dio

alleviossi del suo divin portato, e deposelo su questo sporto di

roccia, ov'era la mangiatoia degli animali?! Qui dunque Egli

spiro le prime aure vitali; qui giacque su poche paglie, povero,

derelitto, tremante di freddo; qui fu inneggiato dagli angeli e

adorato dai pastori; qui si oper6 quel gran mistero d'amore, che

trasform& il mondo e rigenero a nuova- vita la tralignata uma-

nita?!...

Questi erano i dolci e santi pensieri, che tutta assorbivano

1' anima de' pellegrini in quell' ora paradisiaca, ch' essi passarono

nell' antro di Betletnme.

Quand' ebbero dato sfego ai loro affetti, ne uscirono per pren-

dere stanza nell' attiguo Convento. Ma Emma non si mosse; parea

come rapita a se stessa, tant' erasi col pensiero internata nella

considerazione dell' infinite amor di un Dio, disceso in terra per

sublimarci al cielo; fatto simile a noi per tornarci piu somiglianti

a se; fatto uorao per far dell'uomo, direi quasi, un Dio.

- Emma, le disse scuoteudola la inadre, la Carovana se ne va.

Emma non rispose, perche non senti neppure il suono di quelle

1
Quest' epigrafe porta la datn del 18i7, perche prima di alloi-a eravi una Stella

d'argento che venne involata.

3 La srreppia che fu la culla di Cristo, venne, come ognun sa, trasportata a Roma
ove si venera nella Chiesa di Santa Maria Maggiore.
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parole. La madre si ristette per non turbare le eelesti dolcezze

della sua figliuola. Ma indi a un quarto d'ora torno a scuoterla e

a chiamarla; e solo allora Emma, come desta da un sonno, levo

il viso che tenea chino sulla pietra, ov' era stata la culla del

Signore, e lascio vedere le sue gote per 1' accension dell' animo

tinte di viva porpora e imperlate di brillanti stille, che pioveanle

tacite e soavi dagli occhi. Bruno che non aveala mai perduta di

vista, ne rimase commosso, ed edificato; per6 non senza una

qualche turbazione di animo per teina che le soverchie delizie del

cielo non le facessero al tutto obliare le cose di questo mondo, e

diceva a se stesso: Non vorrei ch'Emma si sollevasse tanto

verso il cielo da non pensare piu al suo Bruno! Sarebbe per ventura

da stupire che quell' angelo in carne preferisse le mistiche nozze

di Cristo alle mie? Ma no... Emma non pu6 venir meno alia

sua parola ;
ne pu6 dimenticare quanto io ho fatto e patito per

lei ! D' altronde ella ben sa che puossi servire a Dio e salvar

1'anima propria eziandio nello stato coniugate, e ch'io lungi dal

contrariarla in questo, andr& sempre a seconda de'suoi voleri;

poiche sono cristiano anch' io, e ho a cuore 1' eterna mia salvezza.

Per6 quelle parole oscuve del P. Guardiano... non vorrei che

fossero una profezia! Basta ci metteremo sull'avviso, e spieremo

i suoi veri sentiment! !

Traquesti pensieri ondeggiava 1' animo di Bruno, quand' Emma

rizzatasi, segui i pellegrini nelle altre grotte, che s' iucavernano

nel monte, denominate 1'una da San Giuseppe, un'altra dagli

Innocenti e la terza da San Girolamo. Bruno tennele dietro in

rispettoso silenzio, accompagnato dai suo fido acate, D. Giulio.

Yisitarono dapprima la spelonca di San Giuseppe, ove credesi

ch'egli avesse la vision dell'Angelo e il divino comando di

trafugare il pargolo Gesu in Egitto, per sottrarlo all'ira di

Erode. Poscia visitarono quella degli Innocenti, ov' e fama che

alcune madri si rifugiassero per campare i loro bamboli cerchi

a morte dai satelliti del tiranno, e che quivi scoperte, se li

vedessero strappare dalle braccia e scannare sugli occhi materni.

Di la passarono alia grotta di San Girolamo, ove il santo Dottore

meditava, pregava, struggevasi in lagrirne e abbaudonavasi ai



LXIH. DA GERU3ALEMME A BETLEMME 191

rigori di un'aspra penitenza; e dove impugnata la sua potente

penna, combatteva le eresie de' suoi tempi, avvalorava colle sue

lettere la fede e la pieta delle romane matrone, ed arricchiva

la Chiesa di una latina traduzione della Bibbia che non ha

1' eguale.

La visse sei lustri, la mori nella decrepita eta di 89 anni,

e la fu sepolto accanto alia tomba delle sue dilette discepole

Paola ed Eustochio, che aveanlo preceduto al cielo.

Quando Emma vide la tomba di santa Paola e della vergine

sua figlia, inseparabile compagna della madre in vita e in rnorte,

ramment& quel che avea letto di loro, e volta alia sorella, dis-

sele: Ecco la que'due splendori del patriziato romano e della

primitiva Chiesa, ecco quelle illustri discendenti della piu no-

bile e gloriosa famiglia, di che andasse superba la prima citta

del mondo, e nelle cui vene scorreva il sangue degli Emilii,

de'Grracchi e de' Scipioni, ecco dove vissero e dove or giacciono

sepolte, in una misera grotta; ma qui nacque il Figliuol di

Dio, e tanto basta ! Oh che onore e che felicita aver la tomba,

ove Cristo ebbe la culla!

- Piacerebbe anche a te, dissele sorridendo la Mima, qui

vivere e morire?

- Yolesse Iddio ! E mand6 un gran sospiro. Poi genuflessa,

or6 alquanto a pie di que'sacri avelli; e rizzatasi, segui gli

altri che affrettavansi ad uscire di la per riunirsi di nuovo al

rimanente della Carovana; la quale erasi avviata verso la Grotta

del latte, detta da'Musulmani la grotta di Maria, dove e fama

ch'ella entrasse per allattare il suo divin pargoletto. fi un

luogo avuto in gran venerazione non pur dai cristiani di tutti

i riti, ma ancor dai Musulmani; i quali vi concorrono ad orare

e a torre la polvere del calcare bianco, di che la grotta e" formata,

ch'essi poi danno e spediscono anche in paesi lontani qual ri-

medio acconcio a ravvivare le sorgenti inaridite del latte. Furono

quindi al campo di Booz *, in cui 1'Angelo apparve a'pastori,

annunziando loro la nascita del promesso Messia; e la visitarono la

1 Fu quel BJOZ die sposo la bella e virluosa Ruth, donde discese la famiglia

di Davide.
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Torre del gregge, cosi chiamata perch' ivi attendossi il patriarca

Giacobbe, ed ivi i pastori ebbero dal celeste messaggero la fausta

novella. Vi sorgeva anticamente una chiesa, delta dell'Apparizione

dell'Angelo a' pastori, e fattavi erigere da sant' Elena, ma di cui

pift non veggonsi al presente che rovine.

II di vegnente partissi la Carovana da Betlerarae, ove avea

pernottato, e visit6 la Fontana sigillata, VOrto rinchiuso e le

Vasche di Salomone, distanti di cola un due ore di viaggio. Vi si

va per un sentiero assai disagiato, che or sale ed ora dismonta

per chine e balzi scoscesi e lacche precipitose, fino allo sbocco

di un amenissimo valloncello, il quale ti arieggia una fiorita e

deliziosa oasi in mezzo al deserto. Tre vastissime vasche la so-

vrastano, P una piu elevata dell' altra per forrna, che le acque

avvallando da due monti per due gore inetton capo nella prima

vasca, da questa nella seconda, e poscia nella terza. II loro bacino

e intagliato nel vivo masso, le pareti e il fondo intonacati di un

tenacissimo cemento, e i muraglioni, che le dividono, opera ve-

ramente ciclopea. La vasca soprana misura centotrentatre metri

in lunghezza, la mediana cent'ottanta cinque, Pinferiore dugen-

toquattro sopra una larghezza comune di presso a ottantatre, e

una profondita di venti metri. Da queste scorrea per uno scari-

catoio, che sbocca dalla terza vasca, un fiume d' acqua nel sot-

toposto piano ;
il quale diramandosi per mille canaletti e riga-

gnoli e caliaie, ricercava tutta la valle, alimentandovi i pomieri

e i giardini, ond'era bellamente rifiorita. Poco quinci lontana

in un'ampia grotta, la cui volta e sorretta da archi antichis-

siini, rampolla la cosi detta Fontana suggellata; la quale per

tre docce versava tanta dovizia di freschissime linfe, che ne ri-

fornia a un tempo le dette vasche e la citta di Grerusaleinme,

fin dove per due grandi acquedotti correa. Quivi presso giace

VOrto rinchiuso, una listerella di terra chiusa tra due montagne,
di cui con bel serpeggiamento va seguendo gli sporti e le sinuo-

sita e incoronandole di lussureggiante verzura. Quel ridente val-

loncello tutto steso a solatio, protetto dai venti e fecondato dalle

acque pure e cristalline, che scendono a rigagnoli dai monti ha

una vita e un rigoglio che mai il maggiore. Ivi ailigna e prova a
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maraviglia ogni sorta di piante, di erbaggi e di fiori
;
onde vuolsi

con ragione che quello fosse il luogo di delizie, a cui accenna

nella sua Cantica Salomone, e al quale invitava la sua diletta

sposa. Tracce di antichissimo edifizio tuttora visibili sullo sporto

di una rupe, senibrano confermare questa popular tradizione.

La Carovana dopo d'essersi aggirata alquanto per que' luoghi,

ritorn6 sui passi suoi; e riprese la via di Gerusalemine.

LXLV.

IL SEGUITO DI UNA CONFERENZA KELIGIOSi

Giunta in citta suirimbrunire, videsi nell'Ospizio latino aspet-

tata da Ernesto e dal suo bimbo, ai quali fe'molta festa; e la

Marchesa presentolli a Bruno, che non ebbe mestieri d'inter-

prete per affiatarsi con essi
; poich5 la lingua di Albione eragli

familiare al pari della tedesca.

Dopo i primi convenevoli, ritiraronsi unitaraente a D. G-iulio

in un'altra stanza; e quivi ripigliarono il ragionare della sera

innanzi, mentre il piccolo Roberto intertennevasi coi figli della

Marchesa, che facevagli raille vezzi e amorevolezze intorno.

Qui il nostro carissimo Ernesto, comincio D. Ginlio voito

a Bruno, vorrebbe essere credente come noi
;
ma gli fa ombra

il mistero.

- ^ vero, ripigli& Ernesto
; per6 le ragioni, da voi addottemi

nella passata conferenza, mi rendono ora men restio ad am-

metterlo.

Amico mio, disse Bruno rivolto ad Ernesto, avreste voi

ripugnanza ad ammettere il mistero negli intelligibili divini,

mentre siete costretto a riconoscerlo negli intelligibili umani?

Potete voi volgere attorno lo sguardo e ripiegarlo su voi stesso

senza abbattervi nel mistero? Conoscete voi la vera natura della

luce, che e pur la cosa piu chiara del mondo?

lo, no, davvero.

Ne ve ne fo carico; poich& gli stessi fisici, che studiano'

sempre la natura, non si sono accordati fra loro su questo punto,

Serie XIII, vol. V, fasc. 878 13 7 gennaio 1887
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essendosi voluto dagli uni che la luce sia emanazione de'corpi

luminosi, e dagli altri una sostanza eterea da quelli distinta.

-
Qual cosa, soggiunse D. Giulio, piu sensibile de' eorpi ?

Eppure qual cosa piu misteriosa della loro origine e costitu-

zione? Anche intorno a ci6 si agitano cento question! nelle

scuole filosofiche eziandio piu riputate. Qual cosa piu intitna a

noi dell'anima nostra? e tuttavia non & essa un complesso di

raisteri ?

|] vero, verissimo, disse Ernesto.

lo vivo, prosegui D. Griulio, e non so com'io viva; sento e

intendo, e non so bene com'io senta e intenda. Qual & 1'origine

delle raie idee? mistero. Appena ne intendiamo qualcosa, in quanto

i piu assennati filosofi. le fanno derivare dai sensi mercfc T astra-

zione fattane dall'intelletto. Come 1'anima trasforma le sensazioni

in conoscimenti, i fantasmi in idee ? mistero. Come conserva le

imagini sensibili e intellettuali delle cose e le riproduce senza la

presenza dell' oggetto ? mistero. Come si effettuano in noi le tante

e complicate funzioni della triplice vita, vegetativa, sensitiva e

razionale ? mistero. Come in noi una sostanza spirituale qual &

1' anima, pu6 unirsi cosi intimamente colla materia da costituire

una sola natura e persona? mistero. Di tutto questo sciorinansi

in filosofia buone e belle ragioni, ma allo stringere de'conti, e

volendo essere ingenui e veritieri, dobbiamo confessare che tutte

queste cose, e tante altre che appartengono all' ordine naturale

sono per noi avvolte tra la caligine del mistero, e che & incompara-

bilmente piu quello che ignoriamo di quello che sappiamo. Onde

con ragione dicea quel filosofo : Hoc unum scio, me nihil scire.

II nostro corpo medesimo, soggiunse Bruno, non e forse

un compendio di misteri ? Pigliamo un organo qualunque, a

mo'd'esetnpio, Tocchio, che & una microscopica rappresentazione

dell' universo. La scienza vi fa conoscere tutte le parti che lo

costituiscono, e ve ue chiarisce di ciascheduna il fine; ma anche

qui si abbatte nel mistero, qual e tra gli altri la visione chiara

e distinta di oggetti posti a diverse distanze, il che. non avviene

con uno strumento ottico, in cui il foco delle lenti deve variare

di posizione a seconda della distanza degli oggetti. So che si
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ricorre per ispiegare questo singolar fenomeno a pid di un' ipo-

tesi; ma sono sempre ipotesi.

E poi, soggiunse D. G-iulio, non & egli un gran raistero

tutto quell
1

intreccio di movimenti della luce, che, riflessa dal-

1'oggetto visibile, penetra nella pupilla, degli uraori vitreo e

cristallino che la modificano, concentrandone i fasci luminosi

nella retina, delle oscillazioni o vibrazioni di questa e del nervo

ottico che le comunica al cervelletto, di tutto insomnia quel

complesso di movimenti ond'6 costituita la sensazione passiva,

e che succedonsi colla rapidita del lampo? Non e un mistero il

modo come la facolta visiva li percepisce e se ne stampa nella

fantasia un' imagine e si trasforma questa in idea, e si decom-

pone e si ricompone e combina in cento e mille guise con altre?

Very well, very good, sclamo pifi volte Ernesto, con quella

soddisfazione propria di chi ascolta cose nuove o vere, alle quali

per lo innanzi non avea posto mente.

Si, si, prosegui D. Giulio, il mistero e in noi e fuori di

noi in tutto 1'ordine della natura, nell'origine degli esseri, nella

generazione de' viventi, nelle funzioni della vita, nelle operazioni

dello spirito, e in tanti movimenti de'corpi che sfuggono alia

nostra osservazione o per la loro eterea natura, come le vibra-

zioni della luce, le correnti del magnetismo terrestre ecc. ;
o

per la loro lontananza, come i moti di quelle stelle che diciam

fisse, ma che veramente tali non sono; o per la loro estrema

piccolezza, come i movimenti degli atomi e di tutti i corpi mi-

croscopici, sieno essi inorganici ovvero organici. Incontriamo

dunque dapertutto il mistero, anche in un ordine che non eccede

la nostra esperienza o aimeno le forze della mente nostra, com'e

T ordine della natura. Qual maraviglia pertanto che ci avve-

niamo nel mistero, quando ci sollevianio alia contemplazione di

un ordine non soggetto all' esperienza e che sorpassa perfino

le forze della nostra ragione, qual e 1'ordine soprannaturale ?

La religione deve aver misteri; se non li avesse, non sarebbe

religione; perch6 non avrebbe per oggetto Colui che, lucem

habitat inaccessibilern, 1' incomprensibile, cioe, 1' immenso, 1'in-

finito. Lungi pertanto dall'essere il mistero un assurdo, non
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fuvvi, non vi ha, ne vi potra avere religione senza misteri.

Che non vi fosse, lo dice la storia; che non vi sia, lo prova

1'esperienza; e che non vi possa essere lo uiostra la ragione;

poiche se nulla vi fosse in Dio di niisterioso, egli potrobbe

essere da noi coinpreso. E iii questo caso o Dio non sarebbe

Dio, perche non sarebbe infinite; che tal non e chi pu6 essere

compreso da una inente finita, qual e la nostra; ovvero 1'uom

sarebbe Dio, perche potrebbe la sua inente coinprendere 1'in-

finito. Dunque fora' 6 che in Dio v'abbia cose che noi non pos-

siauio coinprendere, ma che pur dobbiamo ammettere, quando

Egli stesso ce le rivela
l

. La forza di questo argomento era tale

ch' Ernesto non vi trovo che ridire, e confess6 che D. (jiulio

avea ragione, ripetendo ognora il suo very well, very good.

Bruno per ribadirgli meglio in mente quanto D. G-iulio aveagli

addimostrato, prese a dirgli. A chi mi obbiettasse, caro Erne-

sto, la ripugnanza della ragione neH'ammettere il uiistero, io

gli domanderei solamente che mi spiegasse in questo caso quella

propensione che ha la nostra natura per tutto ci6 che e mi-

sterioso. Forse che la uostra natura c' inclina all' impossibile,

all' assurdo ? E non vedete come gli stessi increduli corrono

dietro ai inisteriosi fenomeni del mesinerismo, dello spiritismo,

dell' ipnotismo, essi che perfidiano in rigettare come ripugnanti

a ragione i misteri della fede? Non vedete 1'ardore con che

questi vengono accolti perfino tra le nazioni piu culte e civili

d'Europa? Come spiegar questo fatto senza riconoscere che 1'uomo

e naturalmente incline al mistero? Nel mistero infatti trovasi

il maraviglioso, e noi siamo a quello incliiiati; contiensi il

sublime, e noi siamo portati dalla natura verso 1'infinito; rac-

chiudesi qualche cosa di augusto e di veuerando, e noi a meno

che non facciamo violenza alia nostra natura, siamo naturalmente

religiosi.

Benissimo! sclamft D. Giulio: e arrogi un altro fatto, ed

e che tutte le religioni che vigorirono nel mondo, ammisero

1 Niuna cosa, dicea Tertulliano, ci da piu grandiosa idea di Dio, come Pimpos-

sibilita di compreriderlo. La sua infinita perfezione lo scopre e 1'occulta ad un tempo
ai nosiri sguardi.
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misteri, e la Religione che piu ne propone, com'e la nostra, e

precisamente la Religione professata dai fior de'dotti, dagli

ingegni piu sublimi, dagli astri delle scienze, delle lettere e

delle arti, e dai popoli piti civili del mondo. Or come spiegare

questo fatto, se ripugnasse alia ragione ammettere raisteri? Che

ne dite, caro Ernesto?

Dico, che ove mi si fossero prima affacciate in mente tutte

cotesto ragioni, non avrei esitato un istante a piegare docilmente

la fronte innanzi all'ignoto e al misterioso. Ma che yolete?

Accadde a me quello che a tanti altri a'di nostri interviene.

Col tanto udire esaltar le forze della ragione, cosa che natu-

ralmente lusinga il nostro amor proprio, erami anch'io persuaso

che essa a tutto bastar dovesse. Quindi pareami una specie di

tirannia iinporle que'dogmi, che ella non giunge a comprendere.

Ora per6 riconosco il mio errore
;
e vi so grado infinite d'avermi

sgombrato ogni dubbiezza dall'animo sovra un panto cosi im-

portante come questo.

A cosl uraile e sincera confessione D. Giulio e Bruno strin-

sero, gongolando d'allegrezza, la mano ad Ernesto, e D. Giulio

sclamo: Or siaino a buon porto. Iddio con la sua grazia

compira Fopera sua.

Caro Ernesto, disse Bruno, domani proseguiremo il nostro

pellegrinaggio. Yorreste anche voi essere di brigata con noi?

- Di buon grado, rispose Ernesto
;
e datisi a vicenda Tap-

puntamento pel di seguente, si accomiatarono.
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I.

De Origine Historia Indicibus Scrinii et Bibliothecae Sedis

Apostolicae, Oommentalio IOANNIS BAPTISTAE DE Rossi (Ex
Tomo I recensionis Codicum Palatinortim latinorum Biblio-

thecae Vaticanae). Eomae, ex typogr. Yaticano, MDCCCLXXXVI.

In 4, di pagg. cxxxiv.

Nel breve raggnaglio che abbiamo dato \ tempo fa, dell'Opu-

scolo dell'illustre Gr. B. De Rossi, intitolato La Biblioteca delta

Sede Apostolica ed i Catalogi de
1

suoi Manoscritti ecc., no-

tamrao esser questo Opuscolo, come un largo abbozzo di quel

che esser dovrebbe una Storia della Biblioteca della Sede Apo-
stolica: tema nobilissimo, finora non per anco trattato coll'am-

piezza che merita, e la cui trattazione oggidi piu che mai e

desiderata dai dotti, e dal progredimento degli studii storici ri-

chiesta
;
ed aggiungemmo che a questo desiderio dei dotti ii

ch. De Rossi era in procinto di soddisfare fra non molto, avendo

egli gia da lunga mano vagheggiato opera si bella e posto cura

a raccoglierne da ogni parte gli elementi, sopratutto per quel

che riguarda i primi secoli, e le origini e le vicende dello scri-

nium, ossia Archivio, e della Biblioteca nel inedio evo, innanzi

alia miseranda dispersione in esso avvenuta.

Or ecco, che nel Commentario qui sopra annunziato FAutore

ci presenta le primizie almeno della grand'Opera ;
cio6 quella

prima parte di essa, che 5 insieme la piu ardua ed oscura e la

men ricca di documenti, ed alia quale il De Rossi ha rivolto percio

le principal! sue cure.

La storia infatti della Biblioteca Yaticana, la quale, come

nota 1'Autore (pag. IY), se non forse per numeror certamente

quanto a pregio di codici manoscritti 6 stimata la prima biblio-

* Nel Quaderno 836 (18 aprile I885\ pag. 204 c sogg.
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teca del inondo; si divide naturalmente in tre Parti, rispon-

denti a tre etd, successive. La priraa eta si estende dalle origini

fino allo scorcio del secolo XIII, ossia all' anno 1295; la se-

conda, dal 1295, anno priino del pontificato di Bonifacio VIII,

fino al 1447 ultim'anno del pontificato di Eugenio IV; la terza

comincia col regno di Niccolo V, e giunge fino ai tempi nostri.

Ora, 1' istoria della pr/'ma etd, bench& abbracci lo spazio di

quasi 13 secoli, e nondimeno la piu puvera, oscurissima e assai

malagevole a trattarsi. Ne toccarono alcuna cosa i celebri As-

semani, nella prefazione al 1 Volume del loro monumentale

Catalogus Bibliothecae Apostolicae etc.; dove discorrendo del-

1'origine, degli accrescimenti, degli official! della Biblioteca,

parlarono anche della istoria sua vetusta e degli antichi Catalog!

di codici, ma se ne spacciarono in pochi tratti, e non senipre

accurati, ieiune nimis, dice il De Rossi, ne dicam parum

exacte, rem dbsolverunt (pag. IV). E dopo gli Assemani, niun

altro brigossi piu di tale impresa. II D<3 Rossi pertanto, venuto

in campo quasi vergine, ebbe a cominciare poco men che di

pianta tutto 1'arduo lavoro, di rintracciare fin dai tempi prinai-

tivi le rnemorie dell'Archivio e della Biblioteca, e ripescare per

tutti quei secoli e porre in ordine gli Indici antichi dei codici,

ed illustrarli. Se non che in cosi lunga eta appena trovasi tma

recensione dei libri, diplomi, carte della Sede Apostolica, che sia

degna di tal noine; e dell' immense tesoro di dosuinenti, che ei

pur doveva essere, pochi avanzi appena, quasi rare tavole su-

perstiti al naufragio, sono a noi pervenuti. Ad ogni niodo, il

nostro Autore pose ogni diligenza a raccogliere, e ordinare in

un corpo qualsiasi di storia, tutte le notizie relative a questa

prima eta, che gli venne fatto di rinvenire, o per le proprie

indagini o anche giovandosi degli studii recentissimi altrui. Di

questo corpo di notizie, peregrine la maggior parte e original!,

egli ci avea dato un primo e semplice abbozzo nelPOpuscolo

italiano, che abbiain da principio ricordato; ma nel presente

Volume latino ei 1'offre ai dotti in piu ampia e nobil forma

elaborate, e di nuove disquisizioni arricchito, e per quanto al-

uieno Tindole del tema il permette, compiuto.
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Esso forma la materia del priini 12 capitoli, fra i 18 die il

Volume ne conta; ed abbraccia non piu di un 90 pagine (p. XI-CI),

ma pagine doctas, lupiter! et laboriosas, dettate in bel latino

di sapor classico, e tutte succo di squisita erudizione, sacra e

profana, e di sottile e solida critica; quali insomma dovevano

aspettarsi da un maestro in cosiffatti studii consummate, qual e

il De Rossi. Noi non ci faremo qui a compendiar coteste pagine,

che sarebbe forse un guastarle : e gli studiosi ameran certo me-

glio di leggerle intiere nel loro originale, per farsene in mente

tesoro. Bensi, per appagare in qualche modo la giusta curiosita

del comune dei nostri lettori, ne indicheremo la contenenza, ar-

recando i titoli dei 12 capi: e sono i seguenti:

I. De bibliothecis ecclesiarum, praesertim Romanae, a prima

origine ad tempora Diodetiani II. De scrinio ecclesiae Ro-

manae ab originibus ad tempora Diodetiani III. De scrinio

ecclesiae Romanae legibusque et ministris ei datis aetate Con-

stantiniana IV. De bibliothecis sacris restitutis et de codi-

cibus ecclesiae Romanae saeculo quarto V. De archivo a

Damaso extructo una cum aede Laurentio martyri dedicata

ad theatrum Pompeii VI. De scrinio et bibliotheca Sedis

apostolicae et de regestis epistolarum Pontiftcum saeculis quinto

et sexto VII. De bibliothecis sacris Urbis Romae earumque

apparatu et indicibus saeculis praesertim quinto et sexto -

VIII. De scrinio et bibliotheca Sedis apostolicae saeculo se-

ptimo IX. Ecclesia Romana gentibus ad Christianam Jidem

conversis, praesertim Anglis, codices dedit et inde accepit sae-

culo septimo X. De scrinio et bibliotheca Sedis apostolicae

saeculis octavo, nono, decimo XI. Codicum ecclesiae Ro-

manae ingens iactura: archivi Sedis apostolicae pars in pa-
latio Lateranensi, pars in turri chartularia saeculo undecimo.

XII. Veins archivum et bibliotheca Sedis apostolicae dispersa

et destructa saeculis XII et XIII ; novum archivum sive Cau-

cellaria ab Innocentio III condita in aedibus Vaticanis.

La seconda eta della Biblioteca Vaticana prende le mosse dal-

Tanno 1295, nel quale Bonifacio VIII ordin6 che si facesse

VInventarium, (cosi 6 intitolato il documento originale che con-



DELLA STAMPA ITALIANA 201

servasi all'Archivio Vaticano) de omnibus rebus inventis in the-

sauro Sedis Apostolicae. Siccome la Biblioteca faceva parte del

Tesoro, in questo documento si ha altresi il primo inventario,

propriamente detto, dei libri della Sede Apostolica ;
e vi son re-

gistrati circa 600 volumi. La storia di cotesta eta si continua

poi,abbracciando tutte le vicende della Biblioteca e dell'Archivio,

nella lor fortunosa trasmigrazione da Roma a Perugia, ad As-

sisi, ad Avignone, durante i primi lustri del secolo XIV !

;
indi

il costituirsi che fece in Avignone la nuova Biblioteca papale,

ricchissima per quei tempi, e poscia il disperdersi della mede-

sima in tempi e luoghi diversi
;

e finalmente, dopo estinto il

grande scisma, e tornati i Papi a sede tranquilla in Roina, la

ristorazione che anche della Biblioteca ivi cominci6 a farsi sotto

Martino V ed Eugenio IV.

Di questa breve, ma turbolenta eta, si hanno document! in

copia, e catalogi parecchi della Biblioteca e dell'Archivio, insigni

eziandio per accuratezza. La pubblicazione dei quali fu gia in-

trapresa e sta per essere condotta a termine da mani valentis-

eime, come sono il P. Francesco Ehrle S. I., e tre illustri membri

della Scuola francese in Roma, Mauri zio Faucon, Eugenio Mtintz,

Paolo Fabre. Or siccome a tal pubblicazione va strettamente

connessa la storia del periodo di cui parliamo, sicch& 1' una pu6

dirsi dall' altra inseparable, perci6 ai medesirai Editori di buon

graclo abbandona il De Rossi intiero anche della storia 1' inca-

rico e 1' onore, non parendogli (dice) convenevole, viris doctis et

mihi coniunctissimis ullam laudis partem a mepraeripity. VI).

Quindi e, che di cotesto periodo egli nel presente Volume si

sbriga in pochi cenni, e con un solo capitolo, che e ii XIII, in-

titolato: De bibliotheca Sedis Apostolicae a Bonifacio VIII

ad Eugenium IV (a. 1295-1447).

II shnigliante vuol dirsi della terza eta. Questa comincia, in

sul mezzo del secolo XV, col pontificate di Niccol6 V, il quale,

1

Vegpsi quel che intorno a quest' argomento, attenendoci ai Document! pub-

blicati dal ch. P. Francesco EHRLE, noi scrivemmo negli articoli intitolati: // Tesoro,

la Biblioteca e I'Archivio dei Papi nel secolo XI V (Quaderni 86*2, 864, 865,

dal maggio al luglio del 1886).
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siccome letteratissiino che egli era, cre6 in Yatieano una tutto

nuova, e grandiosa e ricckissima Biblioteca, composta di codici da.

lui fatti a grande spesa ricercare per ogni parte, e che i dotti

di quel tempo giudicarono omnium, quae juerant, praestantissi-

mam. Egli destinolla ad uso del pubblico: e con essa veramente

ebbe principio quella, che oggi chianiasi Biblioteca Vaticana,

venutasi poi a mano a mano, sotto i Papi seguenti, auiplianda

ed arricchendo fino a quel sommo di magnificenza che ora veg-

giamo ;
e che tests da Leone XIII venne dischiusa, anzi spa-

lancata, piu largamente che mai non fosse per 1'innanzi, con esso

tutti i suoi inestimabili tesori, a pubblico servigio dei letterati.

Ora i fasti di quest' ultima e nobilissima eta vanno anch'essi

naturalmente congiunti alia pubblicazione generate dei Catalogi,

ossian Indici dei codici, appartenenti alia Biblioteca ed alle varie

parti che la compongono, e distioguonsi coi nomi di Yaticana

antica, Palatina, Urbinate, Alessandrina, Ottoboniana, Cappo-

niana ecc. La qual grandiosa pubbiicazione, gia cominciata per

ordine di Leone XIII e sotto la condotta deU'Erninentissimo

Pitra, Bibliotecario di S. R. Chiesa, si va ora alacremente pro-

seguendo; se non che, atteso la vasta e non facile impresa ch&

ella e, richiedera parecchi anni a compiersi. Per ragioni, che qui

non accade discorrere, fu stimato opportuno di cominciarla, noa

colla serie Yaticana antica, ma colla Palatina: e nel marzo-

del 1885 ne usci in luce il Tomo Primo\ contenente il Cata-

logo intiero dei Codici Greci Palatini, ininutamente descritti dal

valoroso ellenista Enrico Stevenson seniore; con in fronte una

dotta Prefazione, in cui il medesimo Stevenson descrive con somma

accuratezza la storia speciale della detta Palatina. A questo

primo Tomo & succeduto tests il secondo, che comprende la Parte I*

della recensione dei Codici Latini Palatini, composta, sotto la

1 Nel Quaderno 836, sopra ciUito, pag. 212, ne abbiamo recato il titolo, che qui

piova ripetere: BIBLIOTHEC.A APOSTOLICA VATICANA, codicibus manuscriptis recensita,

iubente Leone XIII Pont. Max. edita. CODICES MANUSCRIPT: PALATINI GHAECI

BIBLIOTHECAE VATiCANAE, descripti praeside I. B. Pitra, Episcopo Portuensi,

JS. R. E. Bibliothecario. Recensuit et digessit HENFUCI'S STEVENSON senior, eiusdem

JBibliothecae Scriptor. Romae, ex Typographeo Vaticano, MDCCCLXXXV.
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direzione e revisione del ch. De Rossi, dallo Stevenson iuniore
;

d appunto in capo a questa Parte F, il De Rossi, ossequioso

ai desiderii del Cardinal Bibliotecario, ha collocate a maniera di

Profazione il Commentario storico, che or annunziamo.

In simil guisa, nei Tomi susseguenti, a ciascuna delle grandi

Serie di codici della Biblioteca, e sopratutto alia piu antica ed

arapia, che e la Vaticana propriaraente detta, si andra premet-

tendo, come Introduzione, la storia della Serie niedesiina. II com-

plesso di siffatte Introduzioni o Prefazioni dara quindi intieri i

fasti anche della terza eta della Biblioteca Apostolica. Ad esse

pertanto, e ai dotti scrittori vaticani a cui elle toccheranno in

sorte, riiuettendosi il De Rossi; per ora egli dovette, auche intorno

a cotesta eta, tenersi pago a puchi e generali appunti, i qaali

formano la materia degli ultimi cinque capitoli del presente Com-

mentario, sotto i seguenti titoli : XIV. De bibliotheca Vaticana

eiusgue indicibus a Nicolao V ad initia saeculi decimiseptimi.

XV. Stabilis recensio codicurn Vaticanorum instituta inewite

saeculoXVII.-archivttm a bibliotheca seiunctum iussuPauli V,

eiusgue prima descriptio nunc detecta. XVI. De indicibus co-

dicum bibliothecae Vaticanae a saeculo X VII ad haec usque

tempora. XVII. De editione indicum bibliothecae Vaticanae

Assemaniana et eius supplements. XVIII. De editione hodierna.

Dalle cose fin qui esposte risulta pertanto che il desiderio uni-

versale dei dotti, da noi in sul principio accennato, di aver pronta

alle mani e iutiera una Storia della Biblioteca della Sede Apo-

stolica, rispondente all'altezza del nobilissimo argomento ed alle

giuste esigenze della scienza moderna
; questo desiderio, diciamo,

non viene per ora appagato, che in parte, dal ch. De Rossi, ai

quale eglino certamente sapranno aneor di ci6 sommo grado; ma
a kmgo non andra che, per opera del medesimo De Rossi e dei

valorosi suoi colleghi, esso venga appagato anche per intiero. Con-

fidiamo, che il lavoro riuscira tanto pift perfetto, quanto miglior

agio avra di ponderatamente uiatiirarsi; e benche per Tuna parte,

il cooperare di molte mani al medesimo sembri dovergli scemare

il pregio dell'unita, per 1'altra nondimeno cosiffatto concorso

offre, come ognun vede, piil altri compensi. Ne manchera, ere-
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diamo, chi in fine, raccogliendo insieine le singole parti, elabo-

rate a grande studio dai diversi cooperatori, ne formi un bel tutto

e ne coinpouga un corpo di storia, non solo per 1' importanza del

contenuto, ma auche per la nobilta dell' esposizione, degno di

vivere inmiortale.

II

Les populations danubiennes. JiJtude d'ethnographie compares

par J. VAN DEN G-HEYN, S. I., Bruxelles, Alfred Vromant, Im-

priineur-e'diteur 3, Rue de la Chapelle, 3. In 8, di pagg. 290.

Uno dei piu solerti ed eruditi giovani orientalist! dell' eta

nostra, infaticabile nelle ricerche, lucidissiuao nell'esporre, di

buon criterio nel giudicare, e certamente il ch. P. Van den Gheyn
della Compagnia di Gresu; il quale nel corso di poco piu d'un

lustro, ha pubbiicato per le stampe un nuinero considerevole

di lavori utili insieine e dilettevoli per coloro che, senz'essere

orientalisti, pur vogliono conoscere quanto si viene esplorando

e scrivendo da'dotti, intorno a'popoli, alia letteratura e alle lingue

dell'Oriente. II presente studio di etnografia comparata ha per

soggetto le popolazioni dimoranti sulle due sponde del Danubio
;

studio vasto e pieno di diffieolta, come sono in generale tutti

gli studii etnografici. Ma il cL Autore ha, secondo noi, vinta

felicemente la prova, e ci fornisce in questo suo libro, quanto

si poteva desiderare nel presente stato degli studii etnografici

e linguistici de'popoii danubiani.

II soggetto fu gia trattato da altri, ma per parti, e le con-

clusioni dei dotti sono spesso opposte fra loro. Aggiungi, che le

ricerche e i lavori molteplici sopra un argoinento cosi vario ed

esteso, trovansi malagevolmente; perciocche consegnati in Me-

morie, opuscoli e articoli di Riviste. Ondech6 si dee saper grado

al P. Van den Grheyn, d'avere riunito e quasi condensato in

queste 290 pagine del suo libro, pressoche tutto quello che si

e finora scritto intorno alia origine de'popoii danubiani, alia

loro lingua e alle loro sorti sociali e politiche. Un altro prcgio

di questa dotta fatica si e 1'opportunita; poiche 1'Autore di-
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scorre non solamente delle cose antiche, ma di quelle eziandio

che ora intervengono nella penisola balcanica, e particolarmente

della quistione bulgara.

L'ordine tenuto dall'Autore e questo: tratta dapprima del

Traci e de'Daci, raovendo dall'epoca classica e risalendo a inano

a inano, fino aU'origine loro; passa quindi a parlare de'loro

discendenti, facendo un particolare studio di etnografia ruraena;

cosi tutto il lavoro e diviso in tre parti:

I
a
Parte. I Traci all'epoca classica, e contiene cinque capi-

toli: 1 Descrizione e divisione etnografica dell'antica Tracia;

2
'

I Daci e i Geti
;
3 Le tribu della Tracia orientate. Littorale

del Ponto Eussino; 4 Le tribu meridbnali. Littorale della

Propontide e del mar di Tracia: 5' La Tracia occidentale e

centrale.

II* Parte. L'origine de' Traci, che coinprendesi in sei capitoli.

1 I Traci nella etnografia biblica; 2 L'origine slava de' Traci.

3 'L'origine greco-pelasgica de' Traci; 4 L'origine gerraanica

de' Traci; 5 L'origine celtica de' Traci; 6 L'origine eranica

de' Traci.

IHa
Parte. I Discendenti de'Daci e dei Traci, e forma due

capitoli: T'lKumeni: 2 I Bulgari.

Non si ineravigli il lettore se noi di ciascuno de' capitoli

non gli diamo il sunto o 1'analisi, mercecche sarebbe impresa

non facile, ne di generate gradimento per i non orientalisti,

massimamente se qui sciorinassimo tutte le quistioni di etimo-

logia de' nomi di popoli e di contrade e citta appartenenti alia

Tracia antica; laddove per gli orientalisti non diremmo che

troppo poco, stante la brevita richiesta in una seinplice rivista.

Bastera dunque accertare il lettore, sia dotto ed orientalista,

sia erudito e di comune coltura, che tutti e singoli i capi di

questo libro contengono il piu e il ineglio che si possa dire

intorno a ciascuna delle quistioni che 1'Autore prende a discu-

tere; che varia e soda e 1'erudizione e attiiita dalle migliori

fonti e piu riputate ;
che le conclusion!, alle quali perviene egli

in tanta discrepauza di opinioni, sono generaltnente parlando, le

pill probabili.
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NOD per6 di meno crediamo far cosa grata agli stadiosi di

esegesi ed erudizione biblica, accennando brevemente quello eke

dice 1'Autore nel capitolo che s'intitola: I Traci nell'etaografia

biblica, dove espone la costaute tradizione de' dotti, che cio i

Traci discendono dal Thiras ricordato dalla Bibbia tra'ftgli di

lafet. L'Autore pertanto erode doversi allontanare dalla comune

sentenza che identiSca Thiras co' Traci, per due ragioni. La

prima & che la tradizione non va piu in su dell' Era cristiana,

ed e percio di formazione relativatnente recente; mentre d'altra

parte coesiste un'altra tradizione dalla pritna di versa. La se-

conda ragione & tolta dalle obbiezioni fatte da'filologi Tuch,

W. Latham Bavan e Dilimann, contro Fidentita fonetica di

Thiras e Qp&Z,. Grli argomenti del Knobel a sostegno della tra-

dizionale identificazione, e contro le difficolta presentate in nome

delle leggi fonetiche, non sembrano convincenti al nostro Autore,

il quale in questa quistione ripete e fa sua 1' opinione del Le-

normant. La conclusione a cui giunge in questa discussione il

dotto P. Van den Gheyn, 6 la seguente, che diamo con le sue

stesse parole : Contro F esegesi che ha voluto congiungere

direttamente i Traci con la famiglia di lafet facendoli discen-

dere da Thiras, suo settimo figlio, vi sono gravi obbiezioni filolo-

giche ancora non sciolte. Fa dunque mestieri rinunziare a questa

via d' interpretazione, e chiedere ad altre fonti la soluzione del

probleraa circa 1'origine de' Traci; pag. 135. > L'argomento fon-

dato nelle leggi fonetiche contro F antica tradizione che identifica

Thiras con Sp &%, ci sembra con buona pace del Lenonnant e

del Dilimann, non molto forte.

Come mai infatti si possono iuvocare leggi fonetiche per un

nome, qual & appunto Thiras, non semitico, ma straniero? Chi

pu6 sapere se gli Ebrei lo scrivessero rettamente, quando non si

sa come lo pronunziassero, essendo la lingua ebraica senza suoni

vocali fissi, e la sua grafia perci6 stesso, vaga e soggetta a

controversia? Quando lo troviamo scritto co'punti masoretici,

siamo gia a una sterminata lontauanza di secoli, da' primi Serniti

e da Mose, lungo il qual tempo il nome pot5 alterarsi facil-

mente, come intervenne per tanti altri notni. Noi dunque non
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vediamo perche le ragioni tolte dalle leggi fonetiche debbano

stimarsi perentorie in simili nomi, la cui forma vera e priini-

tiva non si conosce, e non si pu6 conoscere, ma giungono a noi,

quali nomi stranieri e agli Ebrei ed a'Greci, due popoli che

malamente rendono i suoni delle voci straniere. La nostra opi-

nione in questo caso particolare di Thiras, 6 che nessuna delle

due sentenze, la tradizionale e la nuova, si possano dire sicure

e non soggette a incite difficolta, non solamente proprie, ma

d' ordine altresi generale. Senonche avendo noi discorso in questo

Periodico, degli alfabeti delle lingue morte, e dimostrato che

essi non ci aminaestrano sicuramente circa i veri suoni di quelle,

crediamo di non insistere piu oltre.

III.

Apparatus Iiiris Ecclesiastici iuxta recentissimas SS. Urbis

Congregationum Resolutiones in usum Episcoporum et Sa-

cerdotum, praesertim apostolico munere fungentium: Auctore

ZEPHYRiNoZiTELLi Theolog. et utriusq. luris Doct. et S. Congr.

Fid. Prop. Officiali. Eomae Ex Typis Soc. edit. Rom. 1886.

Un vol. in 8, di pagg. 554.

La legislazione ecclesiastica, come quella che secondo il fine

divinamente imposto alia Chiesa & diretta a santificare e salvare

eternamente gli uoiuini, dee neli' applicare che fa nelle sue san-

zioni gli eterni ed immutabili principii del Diritto naturale e

rivelato, attemperarsi alle speciali condizioni dei tempi e delle

soeieta. Ci6 da a lei un perpetuo fiore di giovinezza, secondo

la bella espressione di S. Ireneo, la quale unito all' intatta pu-

rezza della fede e della morale, la dimostra cosa divina.

E dunque nonch^ utile al tutto necessario, non solamente per

quelli che a scopo scientifico indirizzano i loro studii del diritto

ecclesiastico sia ad ainmaestrare altrui sia ad apprenderlo come

discepoli, nia per quelli aneora che si adoperano nel ministero

apostolico, il seguir passo passo codesto svolgersi dell' ecclesia-

stica legislazione colla conoscenza di que'monumenti che lo co-
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stituiscono, come altresi lo accoppiare alia conoscenza del diritto

comune quella delle leggi special! che regolano alcune deter-

minate Istituzioni ecclesiastiche. E riuscendo assai malagevole

per la maggior parte di essi il raccogliere dalle varie fonti,

nelle quali sparsamente si trovano, cotali documenti, anzi per

alcuni piu reconditi del tutto impossibile, opera e di somma

utilita il sopperire a tale difetto a bene comune de'leggitori.

Tale e lo scopo che si e proposto il ch. Mons. Zitelli nell' Opera

die abbiamo qui presa ad esame, che ha per titolo Apparatus...

Essa bene risponde alia meritata fama che Ferudito Prelato

per altri dotti lavori si e acquistata nella scienza del Giure

ecclesiastico.

Basta infatti leggerla attentamente per iscoprirvi, sotto quel

nome assai modesto, un tesoro copioso, cosi per la teoria come

per la pratica, di utilissime ed importantl cognizioni riguardo

a rilevantissime parti del Diritto canonico, cognizioni ivi esposte

con precisione di metodo, esattezza di idee e chiarezza di elo-

cuzione. L' Opera & divisa in due libri
;
il primo : De personis

guae in locis missionum apostolicum ministerium exercent:

Faltro: De rebus; nella qual divisione FAutore ha seguito il

metodo comune delle Istituzioni. Conviene notare per6, che seb-

bene il libro sia direttamente ordinato a giovameuto di coloro

che trovansi nelle Missioni straniere, e piu bisognevoli di cotal

aiuto, esso non e meno utile a qualunque sia occupato negli

ecclesiastici minister!, cosi nei superior! come negli inferiori gradi

della gerarchia.

Infatti si dee in esso distinguere una doppia parte dottri-

nale, cio6 la generate, ossia il diritto comune; e la speciale,

ossia il diritto proprio di que
1

luoghi che diconsi di missione.

Ora riguardo alia prima il ch. Autore, non si e proposto, come

dice egli stesso nel proemio, di scrivere un' opera che abbracci

tutte le materie del Diritto canonico, ma quelle principalmente

che riguardar possono i rnissionarii. Tuttavia le scelte da lui

sono iinportantissime, e nel trattarle, per quella perizia che egli

ha del Griure ecclesiastico, ha saputo raccogliere e diremmo quasi

condensare quanto ne'piu riputati autori si rinviene, aggiungen-
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dovi sia nel testo sia nelle note, quello che le piu recent! de-

cision! delle sacre Congregation! hanno stabilito intorno a quei

punt! dell' ecclesiastica disciplina. Al qual proposito giova eziandio

notare, che molte di quelle decision!, specie le emanate dalla

Congregazione del Sant' Uffizio e dalla Propaganda fino ad ora

inedite, sono per la prima volta dalFAutore pubblicate. Pari-

mente nella trattazione accuratissima degli impedimenti del

matrimonio, la ove si discorre di quello della clandestinita, vi e

un indice il piu compiuto di quanti sin qui se ne sono compilati,

dei luoghi nei quali fu pubblicato il famoso decreto (Sess. XXIV.

cap. Tametsi 1. de Ref.) tridentino, secondo il modo in esso

stabilito dal Concilio medesimo. Un tale indice e fatto con soinma

diligenza, ponendosi da prima i luoghi secondo la classificazione

geografica nei quali certamente fu pubblicato, quindi quelli nei

quali non fn pubblicato, ed infine quelli nei quali rimane ancor

dubbio se sia avvenuta una tal pubblicazione, accennandosi ove

sia uopo le ragioni del dubitarne. Ne meno importante e 1' altro

dei luoghi ai quali fu estesa, per indulto della Sede Apostolica,

la nota dichiarazione della legge tridentina fatta da Bene-

detto XIV pel Belgio e 1'Olanda.

Se nella parte che abbiamo detto generale cioe di diritto co-

mune e cosi pregevole T opera del ch. Autore per le ragioni ora

accennate, nell'altra che e speciale per le Missioni vi e il pregio

altresi della novita. Infatti quest' opera e la prima, per quello

che a noi e noto, nella quale di proposito, con pienezza di trat-

tazione e copia di document! allegati, si rinvenga quel diritto

speciale, col quale la Sede Apostolica, per 1'organo principalmente

della S. Congregazione di Propaganda, regola i paesi di inissione.

E niuno poteva farlo meglio dell'Autore che per F onorevolissimo

ufficio che esercita in quella sacra Congregazione, oltre alia pro-

fonda conoscenza delle cose, avea alia mano copia abbondante

di documenti. Noteremo principalmente ci6 che ivi appartiene

ai Yicarii e Prefetti Apostolic!, alle relazioni giuridiche fra i

Vescovi e i Regolari, alle elezioni dei Yescovi nei luoghi sog-

getti alia S. Congregazione di Propaganda, ai varii riti per-

messi nella Chiesa.

Serie XIII, vol. V, fasc. 878 13 7 gennaio 1887
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A questa doppia parte che detta abbiamo dottrinale, si ae-

compagna quella che dices! prammatica che riguarda la pratica

prescritta o per legge, o dall' uso nella ecclesiastica disciplina.

Ed anche per questo lato il ch. Autore non ha oinesso di notare

quanto pu6 riuscire utile o necessario inassimamente per coloro

che trovansi nelle inissioni.

Degni son pure di essere con lode ricordati i tre capi del-

Fappendice posta in fine del libro. Sono in essi toccate le qui-

stioni rilevantissime della comunicazione cogli infedeli, eretici

e scismatici
;
delle scuole e collegi misti

;
delle societa segrete ;

le quali, come & noto ad ognuno, interessano in somino grado

nei tempi presenti la religiosa del pari che la civile societa.

E il ch. Autore quanto e sano nella dottrina, altrettanto si mo-

stra temperante nelle sentenze e nel modo di ragionarne. A
rendere poi piu ageyole il rinvenire nel libro le varie materie,

vi e oltre il consueto, un indice alfabetico utilissimo.

Non crediamo sia uopo aggiungere altre parole, a coniinen-

dazione di un'opera che per quella esposizione soltanto, che con

tutta imparzialita ne abbiamo fatta, apparisce ricca di pregi

non comuni e a tutto il clero assai profittevole.
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1. Bulleltino della Commissione archeologica comunalc di Roma 2. Iscrizioni ri-

guardanti gli Equites singular's Aug. 3. Iscrizione greca porluense 4. I

Vigili Sebaciari della coorte Vil
a

5. L' ufficiale della coorte dei Vigili, dcllo

KMITULIAIUUS.

I.

Sullettino della Commissione archeologica Comunale di Roma.

Nella gran copia di monumenti che vengono alia luce, e fra le con-

tinue scoperte, che giornalmente si fanno nel campo archeologico, ci siamo

proposti di scegliere il piu importante a conoscersi, affinchfc i nostri let tori,

in poche pagine, abbiano il meglio di ci6, con che il lavoro solerte degli

antiquarii, arricchisce ogni di piii la scienza e la storia. La materia di

quest'appendice di Archeologia, non solo pel gran numero delle riviste

noslrali e straniere, k per noi oltremodo cresciuta, ma ancora pel lungo

intervallo di tempo, nel quale il nostro periodico ne sospese la pubbli-

cazione, costretto, prima, dalle occupazioni e dalla stampa delle monete

degl'Italioti, che distolse da ogni altro pensiero il ch. P. Garrucci, e poi

dalla perdita che in lui fece la nostra rivista e la scienza, nella ricerca

e I'illustrazione degli antichi monumenti.

Adunque, tra le numerose pubblicazioni straniere e nostrali, merita,

per molti lati, la precedenza il Bullettino della Commissione archeologica

Comunale di Roma, la quale fu istituita il 24 maggio 1872, e pubblic6

la prima dispensa del Bullettino nel novembre dell'istesso anno. Preve-

dendo 1'amministrazione municipale come, per le nuove costruzioni, si

sarebbero fatte in Roma nuove scoperte, nel fertile campo rimosso, con

savio consiglio istitui una Commissione archeologica, la quale, sin dai

primi anni, fece si copiosa raccolta di monumenti da rendere a lei grati

tutti i cultori delle memorie antiche. In effetto, nell'anno 1875, la Com-

missione presentava la sua prima relazione, secondo la quale, in quel-

1'anno, avea gia raccolto 48 avanzi di pitture, 172 oggetti concernenli

1'arte musiva, 18761 monete, 831 sculture, 776 oggetti di metallo, 2713 tra

frammenti ed interi monumenti in avorio e osso, 544 vetri, smalti e paste

diverse, 2680 terrecotte e 4281 frammenti della stessa materia, 269 pezzi

di avanzi architettonici, 3928 iscrizioni, 579 pietre dure o marmi prege-

voli. Di piu, avea la suddetta Commissione archeologica fondato una num-

moteca, scoperto 1'aggere di Servio Tullio, in tutta la sua lunghezza, dalla

porta Collina fino alia porla Esquilina, determinato il sito del tempio



212 ARCHEOLOGIA

della Fortuna primigenia, degli orti di Slatilio Tauro, di molte abitazioni

urbane d'illustre memoria, ritrovate le tracce di sepolcreti dell'antichis-

simo periodo dell'arte etrusca. Ma troppo lungo sarebbe il solo accennare,

seguendo la prefazione del Marchese Vitelleschi premessa al Bulleltino

dello scorso anno 1886, le grand! ricchezze di antichita profane accu-

mulate.

E, nullameno, tutto questo, che e si grande e si rilevante, poca cosa

e in confronto di quel che, negli anni seguenti fino al presente, fu messo

alia luce; cosi che il nuovo braccio del museo Capitolino, costruito nel

palazzo, detto dei Conservatori, aperto il 25 febbraio 1876, non baslando

a si gran copia di monumenti, si pens6 alia costruzione di un nuovo

museo, ed un si fatto disegno fu attuato nell'estremo limite, nord, del

monte Gelio.

II compile della Gommissione archeologica non era solaraenle ristretto

alia conservazione degli oggetti mobili trovati negli scavi, ma dovea anche

estendersi alia preservazione dei monumenti immobili che giornalmente

vedeano la luce. Ed in questo pure molta sollecitudine dimostr6 la Gom-

missione archeologica, non ostante le difficolla e gli ostacoli, che neces-

sariamente dovea affrontare, sia da parte della Commissione che prese-

deva alia determinazione del disegno e del piano nella ristaurazione ed

ampliamento di Roma, sia da parte dei privati e delle compagnie di

costruttori. Golla prima riusci vittoriosa, adoperandosi, mediante alcuni

suoi membri che di essa faceano parte, affinch& il piano regolatore del-

1'ampliamento della citta, non solo preservasse i monumenti; ma ancora

quei che erano, come nelle tenebre, da lunga eta, fossero messi piii al-

1'aperto. E come per lo passato si ebbe sempre a cuore la conservazione

deH'antico, il quale, come dice il marchese "Vitelleschi, distribuito con

gusto e discernimento, rompe mirabilmente la monotonia d'una citta mo-

derna, cosi anche al presente 1'istessa idea fu seguita nell'adottare il

nuovo piano di Roma, e, slante i grandi lavori, ebbe un'applicazione piu

vasta. In questa guisa gl
1

innumerevoli frammenti di antichita di tutti i

tempi daranno alia citta una sembianza unica e singolare, e saranno pel

viaggiatore e pel cittadino come un libro aperto, che ne narra la storia.

La Gommissione adunque, compresa e diretta da questa idea, rese alia

citta un servigio degno di encomio.

Rispetto ai privati costruttori e alle diverse societa, intese al guadagno

ed al traltico nella costruzione dei nuovi edifizii, i quali in gran parte

sono senza architettura e senza gusto e di poca solidita, la Gommissione,

in generale, nulla avea a sperare di buono, e perci6 spesse volte non

riusci a mettere in effetto quel che desiderava. Per la qual cosa, si servi

delFunico mezzo che gli restava, dei disegni, cioe, dei monumenti e del

Bullettino di archeologia, per conservare, come meglio si pitea, la me-

moria dei monumenti, che non era possibile sottrarre alia devastazione.
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La pubblicazione del Bulletlino non e piu incerta, ed incostante, ma
colla terza serie, comincib a pubblicarsi in ciascun mese; e la societa

degli antiquarii e degli scrittori, tra i quali molti nella republica lette-

raria notissimi per insigni lavori, fu ricostituita con nuovo ordinamento

cosi che ci fa sperar bene, e della sua lunga vita, e deiriucremento che

da essa riceveranno la storia e la scienza. La direzione del Bullettino

in cui si pubblicano ed illustrano i monumenti, che mano mano si vanno

scoprendo, e affidata al Comm. G. L. Visconti.

II.

Iscrizioni riguardanti gU EQUITES SINGULARES AUG.

Tra i monumenti contenuti nel Bullettino ci occuperemo, dapprima,

delle iscrizioni degli Equites singulares Aug. delle quali parte furono

pubblicate nel 1885, p. 137 e segg., parte nell'anno 1886, p. 94 e segg.,

ed erano state scoperte nel prolungamento della via Tasso, all'Esquilino.

Di questo corpo delle milizie romane, detto numerus equitum singularium

Aug. avea trattato il ch. Comm. Henzen, sin dall'anno 1850 '; e poi per

le nuove scoperte fatte, di nuovo prese a ragionarne nell'anno 1885 2
. Da

ultimo, il ch. Orazio Marucchi si volse a studiare questi monumenti,

sotto un allro lato, osservando le divinita straniere, alle quali sono de-

dicati
3

. Di questo lavoro diamo qui un breve cenno.

Queslo corpo di milizie, detto numerus equitum singularium Aug.,

era una guardia speciale degl' Imperatori romani, e fu probabilmente

istituito al tempo de'Flavii, o, almeno, non e anteriore a questa famiglia;

e cess6 di esistere, quando Costantino sciolse il corpo delle coorti pre-

torie, dal quale il numerus equitum singularium Aug. dipendea. Le

iscrizioni che hanno la data consolare, e non poche ve ne sono, confer-

mano 1'opinione del ch. Comm. Henzen, per quel che riguarda il tempo
dell'istituzione e dell'abolizione di questo corpo di milizie romarie; im-

perocche, le piu antiche, sono dei tempi di Traiano, .e le piu recenti non

oltrepassano il regno di Gordiano.

I pretoriani erano scelti dalle legioni e generalmente erano germani
di nazione; gli equites singulares si sceglievano dalle coorti ausiliari

delle diverse province dell'impero. I soldati, addetti ai tribunj, ai pre-

fetti del pretorio, ai legati delle province, erano pure chiamati singulares;
ma questi, scelti per formare un corpo di guardia alia persona dell'Im-

1 Ann. lett. 1850, p. 5-53.
1

L. c. 1885, p. 235-291.
8 Bull 0. A. C. 1886, p. 124 e scgg
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peratore, erano chiamati equites Singulares Augusti. Una bellissima

iscrizione, Bull. n. 1139, di quest! cavalieri, letta dal Comm. Lanciani,

dice cosi:

7 M et ' Genio Imp
Ttti Ael(i) Hadr(i)ani Antonin

Auy p(ii)
- P P Gives thraces

Missi Honesta Missione Aidicm

E(x) numero Equitum Sing Ang
Quorum Nomina In Lateribus

f)(e)scripta Sunt Laeti Libentes

P(o)suer(u)nt Statuam

Marmoream Cum Sua Base

Imp Antonino - Aug II Et

(B)rutti(o) Praesente II - cos a. 139.

K M(ar)t - Sub Petronio

Mame(r)tino Et Gavio Maximo P(r)

(Pra)et - Alerio - Maximo - Tribuno Et
Centuriones Exercitatores

(F)l Ingenuo Iul(c)erto
- Ulp Agrippa

Val Basso Qu(i) M(i)litare Coeperu

Vopisc(o)
- Et - Hasta - Cos - a. 114.

Sul lato destro e sinistro sono incisi i norai degli equites Singulares*
i quali posero il monumento. Domina il gentilizio, Aelius. Quest! cava-

lieri erano Traci, dves thraces; erano stati scelti per militare in quel

corpo sino ad un tempo determinalo ed aveano felicemente compita la

camera delle armi, missi honesta missione addiem; erano sotto gli

ordini del prefetto del pretorio, Petronio Mamertino et Gavio Maximo

pr. Praet.; erano comandati da un tribuno, Alerio Maximo Tribuno;

erano stati esercitati nel maneggio delle armi dai Centurioni, Centuriones

exercitatores ; i quali erano tre di numero, FL Ingenuo lulcerto, Vlp.

Agrippa, Val. Basso; aveano militate per lo spazio di 25 anni, qui

militare caeperunt Vopisco et Hasta cos, e poi missi honesta mis-

sione... Imp. Antonino Aug. II, et Bruttio Praesente II cos. E dopo

un si lungo servizio militare, in cui forse aveano pur fatto nobili gua-

dagni, laeti Ubentes, posero una statua di marmo a Giove 0. M. ed al

genio deirimperatore, di cui quasi tutti, iscritti sui due lati della base,

portano il gentilizio Aclius, come teste abbiamo notato. Erano adunque

questi cavalieri un corpo dipendente dal prefetto del pretorio, ma non

erano per6 1'istessa cosa coi pretoriani, che separatamente da questi

aveano i loro alloggiamenti, castra priora, castra nova, e furono da

Settimio Severe divisi in due schiere, ciascuna comandata da un tribuno,
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ed aveano due quartieri separati. Seguivano da vicino la persona del-

1' Imperatore, e, vicino alia sua tenda, doveano trovarsi nelle spedizioni

guerresche.

L'iscrizione da noi qui citata ci da, come in compendio, la costitu-

zione di questo corpo di milizie, delle quali si conoscevano priraa le

iscrizioni sepolcrali, scoperte sulla via Labicana, dove aveano un cimitero.

La statua, che dovea rappresentare 1'imperatore Adriano, fti dedicata

a Giove ed al Genio di questo imperatore: le are e i cippi, con altre

iscrizioni, sono, per 1'ordinario, dedicati ad un gran numero di divinita,

le quali sono sempre le stesse, e poste nell'islesso ordine; e pure le

iscrizioni sono state poste a grande intervallo di tempo. Cosi, una, che

e dell'anno 118, e dedicata lovi Optimo Maximo, lunoni, Mincrvae,

Herculi, Fortunae, Felicitati, Salutf, Fatis, Genio Sing, Aug.; e con-

corda nell'enumerazione delle divinita con un'altra che e dell'anno 134,

la quale dice: lovi Optimo Maximo, lunoni, Minervae, Marti, Vi-

ctoriae, Mercurio, Felicitati, Saluti, Fatis, Campestribus, Silvano

ApoUini, Dianae, Eponae, Matribus, Suhvis et Genio Singula-

rum (sic) Aug. Quei che pongono questa iscrizione sono leterani missi

honesta missions ex eodem numero, cioe, del corpo degli equites sin-

gulares, e quei che pongono la prima sono gli emeriti ex numero

eodhom (sic) missi honesta missione. L'isteSvSO formulario nell'una e

uell'altra; avvegnache, nella prima dell'anno 118, il catalogo delle Di-

vinita non sia cosi lung, come quello dell'anno 134. In una terza del-

l'anno 133 si enumerano sedici divinita, dopo Giove 0. M., e tutte sono

le stesse e nell'istesso ordine deir iscrizione citata dell'anno 134. E 1'istesso

dicasi d' un buon numero di altre, le quali non portano la data consolare.

Or questo avviene perche nel tempio, o sacello di questi cavalieri, de-

dicato a Giove, questi erano i numi contubernali e in questo stesso

ordine di precedenza disposti. Cosi in una iscrizione greca di Porto, che

citeremo appresso, si legge:

Au 'HXtcp \f.e.*{dX<i)
-

xat ToT? aovvdois 0eoi<;, xrX.

Marco Aurelio Serapione che pose questa iscrizione, invece di enumerare

tutti i numi contubernali del tempio, dedicate a Serapide, preferi la

formula piu breve, xal TOI? auwaoii; Sreotc, dei quali vi erano le statue

e le immagmi.
Tra tanti numi accennati in queste iscrizioni degli equites singulares

alcuni sono di origine straniera, poiche essendo essi di diverse province,

Germani, Celti, lllirici, Traci, Siri, dovettero conservare il culto delle

loro divinita. Specialmente, perche, nel secondo e terzo-secolo dell'im-

pero, dominava in Roma il sincretismo religioso, e giusto in questi due
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secoli fiori in Roma questo corpo di milizie imperiali. Un insigne fatto

della vita di Marco Aurelio ci dimostra sin dove era giunta la tolleranza

religiosa ', e 1'accennano pure le nostre iscrizioni ; ed una di esse dice cosi:

I - M ' lunoni Minervae

Marti - Victoriae Hercul

Mercurio FeUcitati

Saluti Fails Campestribus
Silvano ApolUni - Deanae (sic)

Eponae Matribus Suleis

Et Genio Sing AugM Ulpius Festus S Dec Prin

Eq - Sing Aug
V - S L M

Tra queste divinita, la Dea Epona e d'origine straniera; epus nella

lingua celtica significa cavallo; e di origine celtica par sieno due altre

divinita, Menmania, Bull. n. 1144, e Norcia, n. 1066. I simulacri della

dea Epona ce la mostrano seduta, in atto di accarezzare due cavalli,

e lo Scoliaste di Giovenale la chiama, Dea mulionum, e Plutarco ci

dice che solea giurarsi nel suo nome: Kai covofiao&v "Ercovav ecm e

Y) Sreoq rcpovotav TrotoujisvY] ITTTCCOV \ Tertulliano irridendo le divinita gen-

tilesche la ricorda due volte: Vos tamen non negabitis et iumenta

omnia et totos cantherios cum sua Epona coli a vobis
3

. Era special-

mente venerata nelle Gallic e sul Reno, dove si trovano raolte epigrafi

a lei dedicate, quasi tutte poste da soldati; e perci6, come loro propria

divinita, la vediamo spesso nominata nelle iscrizioni degli equites sin-

gulares Aug.
Troviamo anche nominate frequentemente altre quattro divinita, le

Fatae, le Matres, le Satevae, le Campestres, le quali raramente ap-

pariscono nelle altre epigrafi sacre di Roma; erano, dunque, con culto

speciale venerate da questi cavalieri. Le Suhvae e le Campestres erano

distinte, come si pruova da un'ara coll' iscrizione, Sulevis et Campe-
stribus *. Tra le Matres e le Campestres vi e pure distinzione, come

1

MURATORI, AnnaH d' Italia, Marco Aurelio, an. 168. Ricorse allora

(M. Aurelio) per aiuto (nella gueri*a contro i Marcomanni) agl'Idoli, facendo venire

da tulle le parti de' Sacerdoti, anche di religion! straniere, multiplicando i sacrifizii

e le preghiere in cosi gran bisogno j> etc.

1 In parall.
1
Apolog. cap. XVI; cf. Ad nationes, lib. I,

n. 11.

4
Corpus Inscr. Lat. VI, 768.
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lo attesta 1'epigrafe d'un eques singularis Aug., ed e dell' anno 207.

Matribus Paternis

Et Maternis Meisque
Sulevis Candidini

us ' Saturninus Dec

Eq - S - Impp NN
Voto ' Libens Posui

Le Fatae erano tre, come le {iocpai, presedevano alle sorti degli uoinini.

Pare che ci fosse distinzione, nella teologia gentilesca, tra i fati o le

fatae, e le parche, quelli furono considerati come ministri di Plutone,

queste come ministre di Proserpina. Da un luogo di Procopio, citato dal

ch. Marucchi, si ricava che i fati fossero tre; ra Tpta 9ara '. In una

moneta di Diocleziano sono rappresentate tre donne con tre cornucopia ;

1'iscrizione e questa: fat-is victricibus. In Tertulliano leggiamo: dum
ultima die fata scribunda advocfAtur z

; adunque dissero i latini, fa-

turn, fatae, fata. II passo di Tertulliano tutto intero e questo:

Dum in partu Lucinae et Dianae eiulatur; dum per totam liebdo-

madam lunoni mensa proponitur; dum ultima die fata scribunda

(alii, scribundo] advocantur; dum prima etiam constitutio infantis

super terram statinae deae sacrum est. Descrive qui Tertulliano i riti

religiosi del pagani nella nativita dei figliuoli, cf. S. Aug. Civ. IV, 21;

e come nel cap. XXXVII, fato inscribi, si ha da intendere nel senso

di divinita personale, cosi in questo luogo che abbiamo tra mano, fata

scribunda advocantur, ove si abbia da intendere dei felici augurii, non

e senza allusione a quelle divinita dalle quali i pagani li faceano dipen-

dere, come si cava e da ci6 che precede, e da ci6 che siegue la frase

notata. Tertulliano e sant'Agostino, nei luoghi citati, descrivendo le di -

vinita inventate nella teologia gentilesca, secondo i diversi stati degli

uomini, ci spiegano perche a tutta quella serie di numi si dedicavano

le iscrizioni degli equites singulares.

11 P. Garrucci stabilisce 1'accennata distinzione tra fati e parche,

dette anche matres e matronae, da un luogo d'Igino
3

; e avvegnache

parli del fatum in singolare, tuttavia, dai luoghi teste citati, bisogna

ammetterne tre. Quanto alle tre persone dell'ipogeo di Pretestato, col-

1' iscrizione, fata divina, veggasi il P. Garrucci *. Non tralascer6 di

notare che, nelle nostre iscrizioni degli equites singulares, quest; divi-

1 De Bello Gothico, I, 25.

2 De anima, cap. 39; cf. cap. 37.

1 Arte Crist. VI, pag. 173.

* Loc. cit.
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nita sono sempre poste nell'ordine seguente: Fatis - Campestribtts

(Sihano - Apollini Dianae Eponac) Matribus Sulevis Queste

ultime, dette anche Suleviae, e Silvanae, sono, come le Campestres,
divinit^ boschereccie.

La seguente iscrizione degli equites singulares ci da una nuova di-

vinita straniera:

Herculi Magusano
Ob Reditum Domini nostri

M Aureli Antonini Pii

Fclicis Aug - Equites Singulares
Antoniniani Eius Gives

Balavi Sive Thraces Adhcti
Ex Provincia Grermania

Inferior* Votum Solverunt

Libens Merito III Kal Oct

Imp D N Antonmo Aug II Et
Tineio Sacerdote 11 cos a., 219

Tra le iscrizioni dedicate ad Ercole questa sola lo chiama Magusano,
voce che si legge in pochi monumenti, trovati in paesi settentrionali ;

il Brambach, Cor. I. L. Rhenan., ne da tre, nn. 51, 130, 134. Quest!

cives Batavi, i quali dedicano il monumento, ci danno ad intendere,

che, con questa voce, fosse nel loro paese chiamato un dio, simile al-

1' Ercole romano. L' iscrizione aggiunge, sive thraces, per dinotare che

questi cavalieri, di origine Batava, erano stati iscritti in un'ala di

Trad, secondo la spiegazione del ch. Comm. Henzen '. Questo monu-

mento fu posto il 29 settembre dell' anno 219, in onore di Elagabalo, il

quale, eletto imperatore nel maggio del 218, era giunto ia Roma nel-

1'estate del 219.

Sopra altri monumenti appariscono divinita orientali.

lovi

(urceo) Dolicheno (patera)

Pro Salute N
Eq ' Sing Aug
Q Marcius

Artemidorus

Medicus Gas

trorum Aram
Posuit

Ann. 1st. 1885, pag. 274.
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Q. Marcio Arternidoro, medico degli alloggiamenti (castra), pose un

ara a Giove Dolicheno. Giove Dolicheno e noto ancora per altri monu-

menti ;
fu cosi detto perche si venerava a Doliche nella Commagene, e

fu anche chiamato Deus Commagenus, e gli si danno gli attributi della

divinita solare, sia neU'epigrafi, sia sui monuraenti figurati. E nuove

pruove ne forniscono i monumenti degli equites singulares, tra i quali

una lastra di marmo (O
m 85 x Om 43) sulla quale sono rappresentati due

busti, con in mezzo una testa di donna; e nell'angolo, a destra di chi

guarda, e incisa un'iscrizione 1
. 11 busto, a sinistra, rappresenta un gio-

vine imberbe con lunghi capelli e colla testa radiata, a cinque raggi ;

e vestito di clamide annodata sulla spalla destra. A destra di chi guarda,

vi e un altro busto, un po' piii grande del precedente, stretto nel pallio,

e gli scende dal mento una lunga barba sino a mezzo il petto. Tra questi

due busti di grandezza naturale, vi e una piccola testa muliebre, lau-

reata, con una mezza luna sulla testa, ed attorno due stelle. E chiaro

che il busto radiato rappresenla il sole; la piccola testa nel mezzo e

immagine della luna tra le stelle. Quanto al busto a destra, teste de-

scritto, a noi sembra essere Giove; non par busto di persona reale, ma

piuttosto di alciina divinita; e 1'artefice gli die piii importanza, come a

personaggio principale. E qui dunque rappresentato Giove ed il suo sim-

bolo. L'epigrafe incisa sulla lastra e questa :

Soli Invicto

Pro Salute Imp
Et Genio - N Eq Sing
Eorum - M Ulp
Chresimus Sacerd

lovis Dolicheni

r-S-L-L-M

Abbiamo, adunque, da questa iscrizione e dalla precedente, che gli

equites singulares aveano il loro medico, il loro Sacerdote, i loro allog-

giamenti, detti, castra, come quelli dei pretoriani, ma da questi distinti;

e la seconda ci dimostra che il Giove Dolicheno fosse una divinita solare,

soli invicto, come hanno le iscrizioni mitriache, adorato nella Siria, a

cui fu la Commagene incorporata nel tempo della conqiiista romana. II

Sacerdozio di M. Ulpius Chresimus conferma 1'esistenza d'un sacello

di Giove Dolicheno sull'Esquilino, come fu notato dal ch. G. L. Visconti,

presso la stazione della seconda coorte dei Vigili
3

.

1 Bull. Com. 1886, maggio.
1 Butt. Arch. Com. 1875, p. 204 segg.
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Un'altra divinita, simile alia precedente, apparisce suirepigrafe che

segue qui appresso:

I- 0- M-
Deo Sabadio Sacrum

lulius Faustus^ Dec N
Eqq Sing DN - Ex Votum
Posuit Et Conalarium

Nomina Inseruit

Ex dla prima Dardn(norum) Moesiae Inf

Sul lato sinistro del cippo si legge la data : Dedicata IIII non Aug -

Domino N Gordiano Aug II et Pompe ano Cos (an. 241). La frase,

ex ala prima Dardanorum Moesiae inferioris, indica il corpo del-

1'esercito romano, dal quale furono scelti gli equitc-s singulares; i loro

nomi sono incisi sovra un lato del cippo; e nell'epigrafe citata sono detti,

conalares.

Questo Dio Sabadius, detto anche Sebadius, Sebesius, Sabazius, e

I
1

appellative che portava in Frigia il Bacco-Sole dei Greci, non diverse,

nel sincretisrao, dall'Ati frigio, Dio Sole, Sole-Mitra
l

.

Insigne e il monumento stampato dal P. Garrucci nella Storia del-

TArte Cristiana 2
. Sono tre Arcosolii del Cimitero di Pretestato sulla

via Appia, e pare che, in origine, da questo cimitero fossero separati.

Sulla parete superiore ad uno dei suddetti arcosolii e una iscrizione di-

sposta in quattro linee; nelle due prime Vibia defunta parla a Vincen-

tius, e dice : Vincenti Hoc Ostium Quetes Quot Vides Plures

me Antecesserunt Omnes Expecto Manduca Vibe Lude Et
Beni Ad me Cum Vibes Benefac Hoc Tecum Feres. Nelle

due linee seguenti si ha: Numinis - Anlistes Scbazis Vincentius

Hie Est ' Qui Sacra Sancta Deum Mente Pia Coluit. La

voce, Sebazis, e in caso retto, come aUs per alms, Brutis, Caecilis,

Clodis, Salvis, Furis 3
. Si nelle pitture di quest! arcosolii, come nelle

iscrizioni, si osserva UD miscuglio di credenze gentilesche e cristiane

innegabile. Del resto e cosa notissima che, come si cerc6 e si riusci ad

introdurre nell' olimpo romano i numi di tutte le nazioni, e di questo ci

forniscono le pruove anche le nostre iscrizioni degli equites singulares^

cosi pure si tenl6 di unire insieme paganesimo e cristianesimo, e lo di-

raostrano i monumenti mitriaci, ed anche la setta dei Marcioniti. Abbiamo

una frase cristiana nel supplemento delle lettere svanite, al principio del-

1' iscrizione citata: Vincenti, hoc 0(stiumJ quetes; supplemento da pre-

1

GARRUCCI, Storia del?Art. Crist, vol. VI, p. 172.

1 Loc. cit.

1
GAHRUCCI, Syll. inscr. lat. pleniss. indices, p. 590.
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ferirsi a qiialunque altro, stante che una grande porta di Citta equivi,

sot to 1' iscrizione, rappresentata. Per questa porta Vibia entra, menata per

raano dalVAngelus bonus, per assidersi tra coloro che hanno riportata,

nel giudizio, la sentenza dei buoni. II riposo, quies, di cui parla 1'iscri-

zione, e simboleggiato in una cena, preparata sopra un campo fiorito, a

quell'istessa guisa che i cristiani soleano nei loro monumenti rappresen-

tare il conseguimento dell'eterno riposo.

Questa adunque era la religione di Giulio Fausto Decurione e dei

suoi compagni, dei quali fece incidere i nomi sul monumento dedicate

al Dio Sabadio, et conalarium nomina inseruit. E doveano essere ini-

ziati a quei misteri, dipinti in uno dei tre arcosolii teste citati, dove si

vede il modo tenuto da questi settarii nell'iniziazione '.

Degna di osservazione e pure un' altra divinita, adorata da questi ca-

valieri, ed e a noi nota dalla seguente epigrafe:

Dfs Deabusque
lovi Beellefaro

Sacrum Pro Salut

T ' Aur Bomani Et
luliani Et Diofanti

Fratres - Eq Sing Imp - ~N

V - S- L-M
Questo monumento adunque e consecrate agli Dei ed alle Dee, ed in modo

speciale lovi Beellefaro. Non vi e dubbio che la voce Beel in questo

marmo e i monumenti citati dal ch. Marucchi accennano ad una divinita

orienlale, e al Dio dei Fenici. La difficolta e nel riconoscere, in questo

Giove Beellefaro, il *ltyS 7jn della Bibbia
2

. Di molta importanza sa-

rebbe questo monumento, ove qualche altra scoperta confermasse die il

Giove Beellefaro di questa epigrafe fosse il Dio dei Moabiti, adorato sul

mome Pelwr.

III.

Iscrizione greca portuense.

Nel Bullettino della C. A. G. del mese di maggio dell' anno 1886, fu

annunziata la scoperta d'un monumento in questi termini: Pe'lavori di

conduttura dell'Acqua Marcia, nel tratto della strada comunale che at-

traversa 1'antica citta di Porto, vicino al cancello d'ingresso al Campo-
santo di Fiumicino, e slata trovata una colonna grezza di marmo, alia

m. 1,22 e del diametro di m. 0,29. Su di essa e incisa una pregevole

iscrizione greca.

1
GAimucci, Loc. cit. p. 174 segg.

s Num. XXV, 3, 5, 18bis
.
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Nell'istesso Bullettino del mese di giugno, lesse ed illustrd il monu-

menio scoperto il prof. Giuseppe Gatti, e la lettura del ch. professore e

questa:

Au 'HXico

TOV

Trflit$ldV M.

M.

rep x(a)i fA)p77oxpa(7)iwvt

|3o(o)XeUTtf

TtoV Ae

p.ev ST

Sotto 1'iscrizione e incisa una corona ed una palma, e nella corona e

iscritta la voce, xP'JC7a
'

v^tva -

Le lettere di questa iscrizione sono bellissime, ed il marmo, corroso in

qualche parte, e facile a supplire. Al principio della quinta linea non e

possibile supplire altrimenti ; poichk e certo che le prime lettere sono r.x

e le ultime iov, e non vi e spazio intermedio, se non per due lettere. Dal

supplement di questa linea dipende la spiegazione di tulta 1'epigrafe;

ma, per buona ventura, il supplement delle due lettere corrose e certo,

e deve leggersi TT(I)IOV. Cio messo, si credette che 1' artjcolo TOV della

voce precedente fosse errore del quadratario. Ma, a nostro avviso, niuno

errore vi e, perocche quella e una costruzione xara cru'veaiv, usata dai

greci, secondo la quale si fa concordare un nome col genere reale dell'altro ;

il che avviene nei diminutivi, i quali passano da uno in altro genere; cosi

diciamo in greco, TO TratS'tov dfaftos, T0 Yuva ^xtov Ta^' Un'altra

specie di costruzione, xaroe auveatv, si vede usata in questa stessa epi-

grafe, nelle parole, eu^ap-evot Tu^ovTe? ave^nQxajjisv. E generalmente

usata, nel greco Alessandrino, invece di ave'^sjuv, la forma avs^xap-ev.

Ci6 premesso, accenniamo sommariamente il commentario del ch. pro-

fessor G. Gatti. Era gi noto per altri monumenti che nel Porto ostiense

vi fosse un tempio consacrato a Serapide, e come in esso fosse invocato

col titolo Zsu's "HXto? jieyat; Sa'pa^i?. La nostra epigrafe conferma 1'uno

e 1' altro fatto. La frase xai rot? auwaotg eoi?, diis contubernalibus,

indica, che, nel serapeo, erano venerate altre divinita secondarie, delle

quali doveano, per avventura, trovarsi le statue, e tra le altre divinita.
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dovea anche nel suddetto serapeo venerarsi Iside, la quale con culto

speciale era adorata nella vicina Ostia.

11 dono che M. Aurelio Serapione e il padre di lui consacrarono a

Serapide e il Srs^iXeVraTov Trai^iov, cioe, il simulacra d'un fanciullo,

posto sulla base, che porta 1'iscrizione. La divinita rappresentata in

questo simulacro ci e suggerita dalla seguente iscrizione ':

Isidi

Sign Harpocratis
C Didius

Acutianus

don ded

Hums simulacrum in Sacris Isidts et Serapidis adhibebatur 2
.

II motivo che determin6 M. Aurelio Serapione a fare, insieme con

Demetrio suo padre, questa offerta, fu certamente qualche beneficio ri-

cevuto; poiche 1'epigrafe dice: dopo aver supplicate (sulap-evot) ed aver

felicemente conseguito (su TU/OVTSS), dedicammo (ave^xap.ev), senza altra

determinazione. Tuttavia il vedere una palma, una corona agonistica,

amendue rappresentate soito 1'iscrizione suddetta, il

$oo$ dell' iscrizione stessa, e, sopra ogni altro, la voce

iscritta nella corona, ci fanno pensare a qualche vittoria conseguita da

M. Aurelio Serapione nei ludi pubblici.

La voce, xpo^a'v^va, accenna ai ludi sacri e solenni che celebravansi

in Sardi, citta della Lidia, e sono spesso ricordati nelle monete di questa

cilia \ Di piii, non solo in allri monuraenti di palestrili si trovano iscritli

nelle corona i nomi dei ludi solenni, nei quali aveano riportata la vitloria,

indicala colla corona, e, nel noslro monumento, colla corona e colla palma ;

ma ancora se ne trovano alcuni, nei quali leggiamo 1'epigrafe

ev

Quanto alia data del nostro monumento, il ch. professore dice cosi:

1 nomi di M. Aurelio, che qui s' incontrano, e sono frequentissimi nelle

iscrizioni attenenti al culto ed ai templi d' Iside e di Serapide, dimostrano

che il monumento deve attribuirsi agli ultimi anni, in circa, del secondo

secolo, o ai primi del terzo. E noto, del resto, che, dall' eta di Commodo
a quella di Severn Alessandro, il culto isiaco raggiunse il massimo grado

del suo splendore; ed, appunto, a questo periodo di tempo, appartengono

le piu belle e le piu ricche memorie, che sono state ritrovate in Ostia

ed in Porto.

1 Cor. I. L. V, 2796.
1
FURI.ANETTO, Lex. in v. Harpocrates.

!
ECKHEL, Doctr. numm. Ill, p. 117.

4
Corpus Inscr. Graec. 5913.
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IV.

I Vigili Sebaciari deUa coorte VII*.

E noto come a ciascuna coorte del Vigili erano affidate due delle

quattordici regioni della citta di Roma, perche vegliasse alia sicurezza

ed alia quiete pubblica. Ciascuna di queste coorti avea una stazione

principale e due corpi di guardia, excubitoria, T uno nella regione, nella

quale avea la stazione principale, 1'altro nella seconda regione allidata

alia sua vigilanza.

La coorte VII
a
ebbe la sua stazione principale nella regione XIV, ed

un escubitorio, ed e giusto quello scoperlo nel 1866; 1'altro escubitorio

della suddetta coorte YII
a

era nella regione IX, presso le terme nero-

niane. II ch. Visconti, che diresse gli scavi dell' escubitorio, tra i graffiti

delle pareti lesse la voce, Sebadaria, e tosto, confrontandola con la voce

Sebum, Sebaceus, intese essere quella nuova voce riferibile alia lumi-

naria, che solea farsi con candele di sego. Proseguendosi gli scavi del-

Y escubitorio, si lessero, nei nuovi graffiti venuti alia luce, altre voci

riguardanti la Sebadaria; si parla del Sebadarius, a cui era affidato

1'ufficio della luminaria, e di uno di loro si legge, mese suo omnia tuta;

d'un altro, sevadaria fecit ex Kalendas iulias in Kalendas augustas;
d' un Rogatus si dice, sebadaria fedt ex K. feb. in pridue Kal Martia.

II Sebaciario in molti graffiti aggiunge, salvis commanipulis suis -

salvis commanipularibus omnia tuta sine querella.

Nella solenne adunanza dell'Istituto del 24 aprile 1874, il ch. Com-

mendatore G. Henzen espose la serie di questi graffiti, nei quali si leggono

le frasi teste citate. Trascriviamo due di questi graffiti, togliendoli dal

Bullettino della G. A. G. maggio 1886. II primo dice cosl:

GOH VII VIG GORDIANI D N
n MARCELIANI EGRILII RVFINIANI
S VBACIARIAM TV<%)A FECIT

OLEV CVR AVRELIVM AGRIPINVM OPTIONE
SEBACIA

LVCINIVM
LVCERNAS

AD PORTA
AD POMPAS

SEMPRONIANVS PN

II secondo e questo:

COH VII VIGVL CENTVR
IAM CRISPINI SEBACIARIA FE
MESIS MARTI V AVFIDVS . SECVN(di)
NVS FVSGO SVO (sic)

FILICIS1ME INTEGRE -



ARCHEOLOGIA 225

Un Flavio Rogaziano, dopo avere scritto il giorno 29 maggio del 21 (
.}

la memoria delle Sebaciaria da lui fatte durante un mese, aggiunge

questa frase:

AGO GRATIAS EMITVL1AR10

Un Rubric Destro, dopo aver ricordato le Sebaciaria aggiunge:

SALVO EMITVLIAR10
FELIGITER

Fondandosi su questi ed altri graffili deU'escubitorio scoperto, il

ch. Gomm. G. Henzen, negli Annali dell' Istituto, 1874, p. 122, espose
la sua opinione, ed e questa: Sappiamo che le pattuglie dei Vigili per-
correvano di nolle le slrade della cilia, nelle quali pare non fosse ancora

in uso la pubblica luminaria ; era dunque necessario servirsi di torce,

forse di Sevo. Parimenli doveano essere illuminate le stazioni dei Vigili,

ond'e che la cura di questo uflicio era commessa ad un soldalo. Le
iscrizioni insinuano ancora che si facesse da ciascuno per giro, e da cia-

scuno durante un mese. Un graffilo, letto da ch. Gomm. G. L. Visconti,

ha la frase, fysgo (fisco) suo Sebaciaria fecit, da noi qui notato, e fa

credere che le Sebaciaria fossero fatte a spese del miles sebaciarius;

cerlo di Aufidus Secundinus bisogna pur credere che cosi sia slato, ma
1'averlo ei nolato ci fa sospellare che queslo non sia stalo comune a

tulli; e anche perchfc pare che lo annunzii con un certo fasto, Sebaciaria

fecit fisco suo felicissime integre. Nella nota delle cose oscorrenti alia

luminaria, che si legge nel primo graffito citato, olenm-sebacia-lucinium,

e quel che siegue, lucernas ad porta(m) ad pampas par che si tratli

di rischiarare la slazione dei Vigili, e le ronde nollurne. Di piii, leg-

giamo, nello stesso graffito, tre persone addette allo stesso ufficio, Egri-
lius Rufinianus, Aurelius Agrippinus, Sempronianus PN; il che

dimoslra che il Sebaciarius era aiutato da altri suoi compagni. E forse

in quesio senso deve intendersi la voce Emituliariiis nel graffito di

Flavio Rogaziano, e neH'altro di Rubrio Destro, amendue gia citati;

quantunque sembri cfte quesla nuova voce dinoli qualche cosa di piu

determinate e speciale che i monument! sinora scoperti non ci hanno

spiegato. Pertanto notiamo che come in alcuni graffili colui che ha fallo

la Sebaciaria, duranle il suo mese, soggiunge, salvis commartipulis, cosi

Rubrio Deslro, dopo aver annunziata la sua, aggiunge, salvo Emituliario.

Ma di questo tema diremo qualche parola in fine di questa appendice
di Archeologia.

II ch. Erneslo Desjardins, nella frase sebaciaria fer.it, non intende

propriamente il preparare quel che occorre per la luminaria, ma vuole

che per essa si dinoti la paltuglia stessa che di nolle percorreva le strade

di Roma, la quale non era allora rischiarala da lampioni posti in diversi

punti della cilia. Per la qual cosa, la ronda nollurna dovea farsi dai

Serie Kill, vol. V. fasc. 878 15 8 gennaio 1887
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Vigili con una o piu fiaccole, qualunque ne sia stata la forma, e queste

pattuglie erano comandate o guidate dai soldati che poriavano la fiaccola;

e poscia per estensione si applic6 alia pattuglia stessa il nome della fiac-

cola, ed il soldato che la portava fu chiamato scbaciarius. Cos! il citato

autore spiega la frase sebaciaria fecit. II soldato che, nei graffiti, dice

aver fatto le sebaciaria, soggiunge, mese suo omnia tuta-fcliciter-tuta-

salvis commanipulis-salvis comnianipalaribus-felicissime-integre, colle

quali par che dica che, nel mese, assegnatogli a fare le sebaciaria, tutto

era andato bene; ed il lodarsene suppone che egli comandava o, almeno,

guidava la ronda notturna. 11 sebaciarius facea alia pattuglia quell' istesso

che il servo laternarius facea al suo padrone, accompagnandolo colla

lucerna, durante la notte.

II Gav. Alessandro Gapannari ha stampato un raro monumento, tro-

valo durante gli scavi fa\Vescubilorio transtiberino, nella piazza di Monte

di Fiore, a pochi passi dal suddetto escubitorio *, e si conserva nella

sala del bronzi, al palazzo dei Gonservatori. Nel Bullettino della G. A.

G. an. 1873, p. 302 e cosi descritto Grande face, alta m. 1,30, il cui

fusto e composto di tre caulicoli, entrant! 1'uno nell'altro, e termina in

purita acuminata per essere conficcata nel suolo. Nell'estremita superiore

fmisce in un globo, imitante la forma della fiamma, vuoto nell'interno

per contenere la maleria combustibile. Adunque questo globo contenea

la materia combustibile che alimentava il lucignolo; ma il foro pel quale

era introdotto iion e in cima al globo, ma piuttosto sulla superficie la-

terale. Bisogna ancora osservare se il foro porti segni di essere stato

fatto in tempi posteriori, ovvero nella fusione del bronzo; che nel primo
caso potrebbe essere diversa la destinazione di questo istrumento, e nel

secondo riesce molto difficile spiegare in qual modo sia stato adoperato.

I Graffiti dell'escubitorio scoperto colla data consolare comprendono
un breve intervallo dall'anno 215 al 245. In questo periodo di tempo,

come osserva il Gav. Gapannari, la mensione della sebaciaria va, mano

mano, diradandosi, sino a che cessa di essere questo ufficio notato sulle

pareti dell' escubitorio. Di piu, osserva 1' istesso scrittore che nei later-

coli celimontani 2
,
nei quali si fa menzione degli ufficii piu umili eser-

citati dai Vigili, non si ricorda mai il miles sebaciarim. Ora i suddetti

latercoli, essendo stati incisi nell'anno 210, altra ragione probabile di

questo silenzio non puo darsi, se non questa, che le Sebaciaria non fos-

sero state ancora istituite. Forse deve attribuirsi al tempo di Antonino

Caracalla il miglioi'amento, in questa parte, delle perlustrazioni notturne,

e laddove prima vi era un miles laternarius, si ebbe di poi un mihs

sebaciarius, e le sebactaria ordinate nel modo gia descritto.

II Gav. A. Gapannari propone una nuova spiegazione ed e questa:

1 Bull, della C. A. C. agosto, 1886.
2
KELLERMANN, Vigilum romanorwn latercula duo coelimontana, Romae 1835.
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Che le sebaciaria debbano riferirsi alia pubblica luminaria delle vie

di Roma, commessa ai Vigili. Noi non crediamo avere i graffiti sinora

scoperti form to argomenti da poterci rendere accettevole questa nuova

spiegazione; n6 le ragioni, esposte dal dotto scrittore ci hanno convinti.

Aspettiamo, adunque, che nuovi monumenti vengano alia luce e ci dicano

qualche cosa di piu sulle Sebaciaria.

V.

L'ufficiak della coorte del Vigili defto EMITULIARIUS

Abbiamo gia accennata questa nuova voce, Emituliarius, la quale si

legge nei graffiti faWEscubitorium scoperto: e pare che si accenni con

questa voce un ufficio secondario, esercitato da un commanipulus, sotto

la direzione e dipendenza del miles sebaciarius.

II graffito seguente ci mostra il sebaciarius, Segulio Massimo, il quale

avea adempito 1'ufficio suo, durante il mese assegnatogli, insieme con un

Elio Apodemo, commanipularis, che par sia stato il suo Emituliarius.

SEGVLIVS MAXIMVS
MILES GOH VII VICr

ANTONINIANA
]
SECVNDI

SEBACIARI FECIT MESE
DECEMBRE CVM AELIO
APODEMO COMANIPVLO MEO (Suo)

Se ci volgiamo a considerare la voce in s6 stessa, pare che confermi

quanto abbiamo detto. In effetto, dal verbo tulo, (tu)-latum, la cui ra-

dice si & conservata intera n&Yopi-tula-tus di opi-tulo-r deve derivare

il nostro tul-i-arius, ed il suffisso aggiunto e frequentissimo presso i

latirii, come, ostiarius, vestiarius, cancellarius, tabeUarius, ed anche il

nostro Sebaciarius; come pure abbiamo, e congius, e congiaritim, dove

si osservi che il suffisso fa cangiare il nome di genere, come, nel greco,

xiqroepiov, -rcatS'aptov, xuvapiov. E difficile determinare se questo suffisso

abbia avuto presso i latini il senso di diminutive dispregiativo, come

presso i greci. Nell'esempio congius-congiarium, teste indicate, ammet-

teremmo volentieri che primitivamente cosi fosse, ma che di poi, come

presso i greci, il diminutivo si sia cangiato in positive.

LVjju- nella voce (s)Emi-tul-i-ariust significa che d'un istesso tutto,

qualtinque esso sia, peso, ufficio, etc., se ne toglie una parte, una meta.

Adunque, VEmituliarius sara stato quel soldato della coorte dei Vigili,

il quale adempiva parte dell
1

ufficio, commesso al miles sebaciarius, e

da questo dipendeva. L'imperfetta conoscenza della sebaciaria, in cui

tuttora ci lasciano i monumenti, non ci permette di determinare, con

piu precisione, 1'ufficio fo\VEmituliarius.
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Firenze, 7 gennaio 1886.

I.

COSE ROMANE

\. 11 ricevimento in Yaticano del Sacro Collegio 2. II discorso del Santo Pa-

dre 3. I giudizii della stampa liberalesca 4. Impudenza seltaria 5. II

Giubileo sncerdotale del Santo Padre 6. Le beneficenze di Leone XIII e il doverc

del cattolici iialiani 7. Yittoria della Sacra Congregazione di Propaganda

8. Muniilcenza del Sovrano Pontefice.

1. Sul meriggio del 23 dicembre il Santo Padre riceveva nella Sala

del Trono il Sacro Collegio del Cardinal!. L'Emo Cardinale Sacconi,

Decano di esso Sacro Collegio esprimeva alia Santita Sua in un oppor-

tune indirizzo i voti e gli augurii suoi e degli Eminentissimi Colleghi

per la ricorrente solennita del Santo Natale.

II Santo Padre, nelF accogliere quest! voti rispondeva all'indirizzo

dell'Emo Decano con un discorso di tanta importanza che ha riscosso

gli applausi del mondo caltolico, ed ha fatto fremere di satanica rabbia

la stampa liberalesca d' Italia.

Assistevano a questo ricevimento varii Arcivescovi e Vescovi italiani

e forestieri, i Collegi Prelatizii, ed una numerosa accolta di Camerieri se-

greti di onore si ecclesiastic! come secolari, i quali dopo essere stati am-

messi al bacio del piede, espressero a Sua Santita 1'omaggio della loro

devozione ed amore insieme agli augurii per la festiva ricorrenza.

2. Ecco il testo dell'Allocuzione del Santo Padre, quale ci e stata ri-

portato dall
1

Osservatore Romano nel numero 295 del giorno 25 dicembre.

La parte che il Sacro Collegio per la bocca del suo Decano prende

alle Nostre amarezze, e gli augurii felici che Ci porge per la lieta ri-

correnza delle feste Natalizie, accogliamo coi sens! del miglior gradi-

mento; ed in ricambio facciamo anche No! per tutti i membri del Sacro

Collegio i vot! piii fervidi di ogni piii desiderabile prosperita. Possa la

gioia che si diffonde dalla cuna del Redentore divino penetrare gli animi

di tutti e sostenerli in mezzo alle angosce e ai timori della sconvolta

eta presente, e riempirli del conforto delle celesti consolazioni.

Delle quali,' a dir vero, sentiamo ancor No! vivo il bisogno. Non
e gia, come abbiamo avuto occasione di dire altre volte, che Ci afiligga

ed amareggi ci6 che si commette contro la Nostra persona, fatta segno

ogni giorno alle offese e agli oltraggi piii sanguinosi. Quando questi si
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soffrono per la Chiesa e per la giustizia, hanno in se stessi potent! ra-

gioni di soprannatiirale conforto. Qnello che piii vivamente Ci cruccia e

la guerra che sempre piii fiera si muove contro la Chiesa cattolica e

contro la divina istituzione del Papato. Deploriamo amaramente, come

e giusto, tutto ci6 che ai lor danni si attenta in seno di altre nazioni

anche cattoliche; e non lasciamo di far quanlo 1'Aposlolico dovere G'ira-

pone per difendere e tutelare da per tutto le sacre ragioni di Dio e della

Ghiesa. Ma piii profondamente Gi tocca ed addolora quello che accade

in Italia ed in Roma, centro del cattolicismo e sede privilegiata del "Vi-

cario di Gesii Gristo; dove le nemiche ofTese sono tanto piii gravi, quanto

piii direltamente vanno a colpire il supremo potere, a cui e si stretta-

mente legato il bene, la vita e 1' azione sociale della Ghiesa nel mondo.

Ora i motivi, che qui sempre abbiamo avuti di acerbamente dolerci, sono

da qualche tempo cresciuti a dismisura, e sempre meglio rivelano quali

intendimenti, sotto il velo di mendicati pretesti e di vane distinzioni, si

celano contro la Chiesa. Le sue piii benefiche istituzioni, le sue dottrine,

i suoi ministri, i suoi diritti, nulla e risparmiato: nuove leggi si minac-

ciano, le quali, a quanto ne dice la pubblica voce, mentre colpiseono

le poche sostanze lasciate ancora in proprieta della Chiesa, mirano a

favorire 1'ingerenza dei laici nelle cose ecclesiastiche, con tutti i disa-

strosi effetti che sempre ne derivano. Contro 1' insegnamento e 1'edu-

cazione cristiana della gioventii si aguzzano ora tutte le armi ; e secondo

le aspirazioni delle sette ora piii che mai si vuole che essa non sia punto

informata a principii cattolici: vi haipersino chi la reclama apertamente

anticattolica. Effetto di crescenti ostilita sono altresi le odiose misure

prese recentemente contro povere ed innocue religiose, degne di ogni

compassione, a cui vien tolta la compagnia e 1' aiuto di persone .care,

che liberamente avevano prescelto di vivere con esse nei modesti loro

ritiri. Ma gli assalti piii furiosi e gli odii piii implacabili delle sette,

e di chi le seconda, sono rivolti a preferenza contro il sommo Pontifi-

cato, pietra fondamentale su cui poggia il sublime edifizio della Ghiesa.

Basti dire che si oso pubblicamente denunziarlo come il nemico d' Italia

in tutti i tempi, e designarlo con tali nomi di villania e di scherno che

la lingua rifugge dal ripetere. E dopo ci6, qual maraviglia che nelle

popolari adunanze, in pubblici comizii, per le stampe si siano scagliati

contro il Papa i vituperii piii vili, le ingiurie piii indegne? Qual maraviglia

che, rinfocolate le ire, si siano fatti in diverse citti d
1

Italia orribili sfregi

alia dignita. pontificia? E procedendo a piii feroci propositi, qual mara-

viglia che contro di Noi e la Nostra pacifica dimora si siano minacciale

le violenze piiiestreme? II peggio e che queste manifestazioni di odio e

di furore contro la piii benefica istituzione che sia mai esistita a vantaggio

comune del mondo e specialissimo dell' Italia, abbiano potuto compiersi

libeiamente, senza che siasi fatto alcun che per eflicacemente impedirle.

In questo stato di cose ognuno comprende in qual modo sia rispet-
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lata la dignita e salvo 1'onor Noslro; qual sicurezza, qnal sorta di li-

berta Ci sia lasciata nell'esercizio del ministero Apostolico! Si dicer

e vero, e di continue si ripete che, nelle attuali condizioni, non Gi resta

impedito il governo della Chiesa. E che perci6? Governarono i Papi nei

primi secoli la Chiesa anche in mezzo alle persecuzioni ; la governarono r

come meglio poterono, anche dal carcere e dall'esilio; e queslo prova

la divina virtu di essa, non la liberta di cui godessero i Pontefici di quei

tempi. Ma poi, se non del tutto impedito, non Ci si rcnde questo go-

verno sempre piii malagevole? Non dipende dall'arbitrio di chi ha in

mano il potere di acccescerne e di aggravarne gli ostacoli? Quindi

e per Noi evidentemente impossibile acconciarci alia presente condizione

di cose. E poiche i nemici, forti dei presidii dell' umana potenza, nulla

lasciano d'intentato a perpetuarla, Noi da parte Nostra sentiamo il do-

vere di rinnovare contro gli antichi e i nuovi attentati le piu formali

proteste, e di rivendicare a tutela della Nostra indipendenza le sante

ragioni della Chiesa e della Sede Apostolica. La Nostra fiducia e in

Dio, a cui soggiacciono tutti gli umani avvenimenti. Accolga Egli be-

nigno le Noslre umili preci e qnelle di tutta la cattolicita in questi giorni

di grazia e di misericordia ; e si degni far paghi gli ardenti Nostri voti.

Con questa speraiiza rinnoviamo al Sacro Collegio 1'augurio di ogni

bene; ed a pegno del Nostro specialissimo affetto impartiamo a tutti e

a ciascuno dei suoi membri, come agli Arcivescovi e Vescovi e agli allri

qui present! con effusione di cuore, 1' Apostolica benedizione.

3. Questo discorso tanto temperato nella forma quanto elevato e nobile

nei sentimenti, ha grandemente turbato tutti gli Erodi del giornalismo

massonico. Dalla Gazzeita di Torino alYAmico del Popolo di Palermo,

e dal plebeo Messaggert di Roma all' immondo Fieramosca di Firenze,

tutti in coro i portavoce della rivoluzione italiana, non hanno mandato

che un grido, somigliante a quello che prorompe dalla bocca di belva

ferita. La Biforma p. e. rileva 1'estrema violenza di linguaggio adoperato

dal Papa e nota che i partigiani della coriciliazione non avranno piu

motivo di vagheggiare un modus vivendi impossibile. L'Opinione giu-

dica eccessivamente violenta la requisitoria pontificia e la biasima. La

Tribuna dice che il discorso del Papa e una riproduzione delle infinite ed

inascoltate proteste, di cui son pieni gli scaftali e gli archivii del Vaticano.

Ma coloro, risponde 1' Unita Caitolica del 28 dicembre, che dicono

inascoltati i discorsi del Papa, dimostrano invece d'averli essi stessi

bene ascoltati, d'averne raccolto il grande significato e di apprezzarne

le conseguenze che tardi o tosto debbono produrre. Chiamano Violen-

tissimo il discorso del Papa; ma sapete perche e violentissimo? Perche

e verissimo. II Diritto dei 27, e poi il piii furibondo nell'insultare il

Santo Padre per la sua stupenda Allocuzione. Dopo avere infalti chia-

mato violentissimo (parola d'ordine della setta) il discorso del Papa, e

detto che la virulenza del linguaggio vaticano crescit eunlo ripiglia
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che il Papa stesso e il nemico che insidia ed insulta la patria italiana,

e soggiunge che se insulti ed insidie perdureranno non sappiamo dav-

vero dove si andra a finire ; giacche tutti si uniranno per far pagare

careal Vaticano le anlicristiane invocazioni dello straniero. Delia stampa
straniera non sappiamo che ci sia stato altro giornale, che il Morning
Post, il quale abbia levato la voce contro 1'Allocuzione pontificia. Infalli

queslo diario, le cui relazioni coll'ambasciata italiana a Londra non sono

nn mistero, biasima il linguaggio del Pontefice e con la logica di chi e

pagato per cantare il motto suggerito, aggiunge che se S-ia Santita pole

vantarsi piu volte che la Santa Sede abbia acquistato un prestigio ec-

cezionale nei recenti corifliUi, questo felice successo si deve anzi tutto

all'essere la Santa Sede priva della Sovranita temporale. L'articolo del

diario anglicano tradisce lo stile della Cancelleria della Consulta ; come

il linguaggio dei giornali liberaleschi italiani non e che 1'eco delle logge

massoniche. Laonde, conchiuderemo ora noi coll'egregia Unione di Bo-

logna del 29 dicembre: Se mai le solenni afTermazioni del Papa di

essere fatto ludibrio continuo delle nequizie di procaci nemici avessero

bisogno di prova, di dimostrazione e di conferma, questi indecenti insulti

che si lanciano contro un augusto vegliardo, per lo meno venerando e
'

rispettabile per la sua tarda eta e per la sua personale virtu, sono piu

che sufficients per appalesare a chiunque, come in mezzo ad una nazione

cattolica e civile non si sia paghi di tenere moralmente rinchiuso fra

quattro mura il sovrano e il Padre di trecento milioni di spiriti e di cuori,

ma con ignobile bassezza si vuole insultare la sventura e la vecchiaia, che

atlraggono simpatia e rispetto perfino dai popoli piu barbari e selvaggi.

1 Ma la stampa massonica in Italia non s'e mostrata soltanto in-

giusta e villana nel giudicare I'ammirabile discorso pontificio, ma im-

pudente al segno da vincere in impudenza ogni piu sfrontato mascalzone.

Ci vuole infatti una faccia di bronzo, per chiamare vi.ohnto anzi viohn-

tissimo il discorso del Papa, che non e in sostanza che il riassunto di

ci6 che e avvenuto in Roma e in Italia negli ultimi quattro mesi. Non

fu egli violento il discorso di Bernardino Grimaldi, che il 15 agosto

allMnaugurazione della ferrovia Attigliano-Viterbo chiamb il Papa nemico

d' Italia, nemico di ieri come sara quello di domani^ aggiungendo che

bisognava essere concordi a combaltere questo comune nemico ? Non fu

ma violwiza contro il Papa 1'apoteosi e il panegirico di Gesare Lucatelli

che avea assassinate un gendarme pontificio? In quella circostanza il

pornale la Capitate non and6 sino a minacciare il Vaticano dicendo che

non resterebbe pietra sopra pietra di quel palazzo? E qui volentieri

cediamo la parola aH'ottima Unita Cattolica che nel suo numero 303,

emmierando le violenze settarie dice: II Bacchiglione del 1 di ottobre

ii. 272, diceva impunemente contro Leone XIII: Non sa, no, il Leone

senza unghie, che trenta milioni d' Italiani sono disposti a far saltare la

patria piuttosto che perderla? Non pensa che in tal caso dovrebbe pagare
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di persona 1'immane dclitto di aver tradita la patria? L' Italia ha una

cancrena: bisogna tagliarla. Ed il Tehfono di Livorno pubblicava

testualmente quanto segue: I cannoni che hanno abbattuto la Porta Pia

serviranno pure, lo sappiano i clericali, ad atterrare il Vaticano, ultimo

baluardo della reazione. E queste eran dolcezze ! le violence trovansi

solo nel discorso del Papa !

Lasciamo stare il telegramma famoso di Roma intangibile, trattandosi

di un intangibile telegramma. Ma contemporaneamente in Padova por-

tavasi in processione un ritratto capovolto di Leone XIII in mezzo ai

sarcasmi ed ai motteggi della plebaglia, dopo di che Timmagine del

Santo Padre fu solennemente bruciata sulla pubblica piazza, senza che

le autorita vi si o.pponessero. II Vescovo di Padova, il 24 di settembrer

levava la voce a protestare contro i sacrileghi eccessi onde di recente,

in questa nostra citta, coi modi piii indecent! si recarono sanguinosi

oltraggi all'augusta persona del Vicario di Gesu Cristo, il nostro S. P.

Leone XIII, ed a quella religione che si dice EeUgione dello Stato e che

e professata da quasi tutti i cittadini...

E poi vennero i Comizi anticlerical^ cominciati a Bologna il 19 di

settembre coi dolcissimi discorsi del Saffi, del Minelli, del Fortis, del

Costa; e il 26 si tenne nel teatro He Umberto il Comizio anticlericale

fiorentino, dove dopo infernali bestemmie si domandb una piu cruda

persecuzione contro la Chiesa. II Papa veniva solennemente accusato d'aver

restituito alia Compagnia di Gesu i suoi privilegi! Era questo un delitto

imperdonabile, e Papa e Gesuiti dovevano essere egualmente combattuti

e soppressi. Nello stesso giorno un simile Comizio si tenne a Siena nel

teatro della Lizsa, e poi un altro il 3 di ottobre nella nostra Torino,

Comizio, a cui aderirono alcuni magistral! ed il prefetto della citta; e il suo

presidente Ariodante Fabretti dichiarava: Noi sapremo combattere fino

all' ultima battaglia. E \ ultima battaglia era contro il Papa. Fra gli

altri, il deputato De Maria esclamava: Poiche non e possibile una

riconciliazione col Vaticano, sia possibile un' altra via >
; e la via che

egli indicava era uno scisma !

Nello stesso giorno parlava a Treviso il deputato Bonghi,e il suo discorso

veniva riferito, prima dalla Persevemnza, poi il 6 di otlobre,dairOpm20iie,

e diceva del Papa : Che non e solo il primo sacerdote del mondo, ma

e, almeno rispetto all' Italia, il piii ostinato clericale del mondo. Ed

avvertiva che il Clericalismo ha in Europa una base forte e larga in

una organizzazione potente, la Gerarchia Ecclesiastica, che ora e nelle

mani del Papa. Donde derivava la conseguenza, che i Comizii anticle-

rical! tenevansi contro il Papa il piii ostinato clericale del mondo
,
e

contro la yerarchia ccdesiastica, che ora e nelle mani del Papa.

Piu tardi lo stesso Bonghi in una lettera spiegava il proprio concetto,

dichiarando che il Papato era il canchero della vita pubblica in Italia !

E questa serie d'insulti fu continuata anche nella Camera fino al
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dicembre, quando il Bonghi ricordava il Concilio Vaticano provocato

ad esagerare il potere del Pontefice (Atti ufficiali delta Camera,

pag. 794); quando il deputato Bovio diceva del Gattolicismo: Voi avete

in casa vosira una religione che e antinazionale (Atti ufficiali delta

Camera, pag. 791); quando il deputato Gallo affermava che da noi

il Cattolicismo e qualche cosa di piii della religione, trascendendo in

Clericalismo. (Atti ufficiali della Camera, pag. 793). Ed ora tutti

coloro che hanno gettalo contro del Papa, contro la Chiesa, contro la

Religione cattolica i piu bassi insulti, le piii ingiuste accuse, le piii

sfacciate calunnie, che hanno minacciato la rovina del Vaticano, 1'eccidio

della Chiesa, la morte del Papato, ed abbruciarono perfino il Papa in

efligie: tulti costoro si nettano la bocca e si lamentano del violentissimo

discorso del Papa ! ! !

5. In tanto furore delle potesta d'abisso collegate colle passioni degli

uomini, ci e di grande conforto lo spettacolo di devozione, di pieta e di

amore che danno di loro i Pastori della cattolicita, nel fare a gara perche
sit dai loro diocesani degnaraente festeggialo il Giubileo sacerdotale del

regnante Pontefice Leone XIII.

L'Arcivescovo di Parigi ha diretto una eloquente pastorale al clero

ed ai fedeli della sua diocesi per annunciare questa grande e cattolica

manifestazione, alia quale prendera parte il mondo intero. In questa pa-

storale 1'egregio Prelato dice:

In nessun tempo 1'attacco contro la Santa Sede e stato organizzato

dall'empieta con maggiore raffmatezza e con odio maggiore, e in nessun

tempo la potenza spirituale del Papa e giunta ad un simile grado.

11 Goncilio del Vaticano ha rischiarato di nuova luce la tradizione

cattolica sulla podesta suprema e sul magistero infallibile di Pietro nella

persona dei Pontefici romani suoi successori. In conseguenza, quantunque
il Papa sia oggi prigioniero, la parola di Dio non e incatenata: Verbum
Dei non est alUgatum.

La voce di Leone XIII non ha cessato di farsi udire al mondo da

nove anni. L'anarchia regna nelle intelligenze; gli animi fluttuano ad

ogni vento di dottrina e si lasciano trascinare di negazione in negazione

nello scoraggiamento del dubbio e negli abissi dell'errore. II Sommo Pon-

tefice, nella sua Endclica sull'insegnamento della filosofia cristiana, ha

indicato alle intelligenze la via sicura che conduce alia verita. Mentre

le scuole che hanno scosso il giogo di questa autorita salutare si agitano

invaao nella dbcussione delle loro dottrine, le scuole cattoliche riprendono

in nuovo vigore nello studio della filosofia tradizionale della Chiesa.

Isse si danno alle ricerche della scienza o della storia con un'operosita

into piu grande per essere preservate, merce 1'autorita della Chiesa

lagli errori in cui si vanno ad urtare le intelligenze che ne ripudiano la

?nefica tutela.

Ne raerio di queste sono eloquenti le parole, che per lo stesso fine
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rivolgeva testfc ai suoi diocesani 1'Eminentissimo Cardinale Alimonda

Arcivescovo di Torino. Porporato degno dell'alta stima che gode presso

il Romano Pontefice, e Pastore ammirato non meno pel suo grande

ingegno che pel suo apostolico zelo, il Gardinale Arcivescovo ha tracciato

nella sua bellissima pastorale un vasto e compiuto programma di pre-

ghiere ed opere per la faustissima circostanza. Lo splendido documento,

riprodotto sui fogli cattolici di Torino, parla delle relazioni del Papata

coll' Italia, della vilalita poderosa di questa istituzione divina, della gloria

e del benessere che per essa viene al nostro paese, e del dovere che tutti

abbiamo di difenderla dagli assalti di coloro cha la vorrebbero dispersa.

Non secondo ne all'uno ne alTallro dei due mentovati Arcivescovi

ha voluto mostrarsi in quest' occasione il Cardinale Michelangelo Celesia

Arcivescovo della diocesi di Palermo. L'eminente Pastore, tutto zelo ed

amore per il Papa, e sempre tra i primi, tutte le volte che si tratta

della sua causa e dei suoi sacrosanti diritti, volendo efficacemente, Egli

dice, nelle disposizioni pel Giubileo sacerdotale di Leone XIII, che la

sua Archidiocesi non resti indietro a verun'altra nel celebrare la gran

festa giubilare con parole ispirate al grande afTetto e alia grande ve-

nerazione del Capo della Chiesa eccita il suo clero e i suoi diocesani,

perche si adoperino a concorrervi nel miglior modo possibile. Quiudi

scrive: Accogliendo a piene mani la fausta occasione, che ci si oflre

con la ricorrenza del suo Sacerdotale Giubileo, accorriamo volenterosi

a questa festa, come alia festa del padre di famiglia, e mostriamo di

essere quelli, che sempre ci onorammo di essere, figli devoti della Cat-

tolica Chiesa oggi retta e governata da si illustre Pontefice. La solen-

nita giuhilare di Lui trasportando ai suoi piedi gli attestaii della gioia,

della riverenza e dell' amore di tutti i suoi figli, ribadira una volta di

piu in faccia ai detrattori del Papato 1'importanza di quella suprema

autorita, che Dio costituiva sulla terra come anello di congiunzione col

cielo. E lo spettacolo del mondo cattolico, che si commove come un

sol'uomo innanzi a Colui, che e il rappresentante ed il depositario di

questa suprema autorita, sara una pruova novella della vitalita della

Chiesa mediante 1'unione di tutti i membri del mistico corpo di Gesu

Cristo al loro Capo visibile.

6. Fin dalla vigilia di Natale V Osservatore Romano annunziava nel

suo numero 294 : II Santo Padre, per la prossima solennita del S. Na-

tale, ha elargilo lire dodicimHa a beneficio dei poveri di Roma, le quali,

da S. E. Rma monsig. Saniminiatelli, suo elemosiniere segreto, gia sono

state distribuite ai piu bisognosi. E poi soggiungeva: Non poche

infelici famiglie di Roma, avendo fatto sapere al Santo- Padre che sa-

rebbe stato loro di grande e gradito sollievo 1' essere provvedute di un

leito, Sua Santita, degnandosi esaudire tali richieste, mise, nella gene-

rosita del suo cuore, si.no dai primi del corrente mese, a disposizione

dell' Elemosineria Apostolica un'altra somma, perche fosse erogata nel-
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Vacquislo di cenfosessanfa letti nuovi, e forniti ciascuno di tutto il ne-

cessario, da distribuirsi ad allrellaole famiglie della citta povere e me-

ritevoli. Siamo in grado di annunziare che tulle le famiglie," le quali

polevano essere prese in considerazione, godono gid della indicata so-

vrana beneficenza, ed implorano dal Dator d'ogni bene lulii i favori

celesli sopra il loro auguslo Padre e consolaiore.

Quesio splendido esempio e slato poi imitalo da Re Umberlo e dalla

Rcgina Margherila, che hanno elargilo cento mila lire ai poveri di Roma,
cosi il Papa Leone XIII ha poiulo doppiamente beneficare quei poveri.

E non e da dubitare che le cento mila lire sieno slate omai lulle di-

slribuite, come te elemosine ed i letti dati dal Papa furono disiribuili

ancor prima che 1' Osservatore Romano ne annunziasse 1' elargizione.

Solo vuolsi ricordare che la Santila di Leone XIII non ha alire rendite,

eccetto le offerle de'suoi figli, e che gli stessi giornali della rivoluzione

italiana, due settimane or sono, notavano che il bilancio del Papa era

in deficien/a. Lo che fa da una parte meglio risplendere la sua carita;

e dairaltra dee servire di eccitamento ai callolici per raddoppiare le

loro offerle al povero ed in pari tempo generoso Pontefice.

7. Annunziamo colla piii viva soddisfazione che con sua Sentenza

pubblicata il di 23 dicembre la Suprema Gorte di Cassazione di Roma
ha dato vittoria pienissima e definitiva alia Sacra Congregaziorie di

Propaganda nella Causa che ha dovuto sostenere per 1'Azienda degli

Spogli (che e una delle Amministrazioni dipendenti dalla Gongregazione

medesima) aH'oggetlo di far rispettare i suoi diritti all'applicazione in

Roma e nelle Sedi Suburbicarie, delle Gostituzioni Apostoliche che da

Innocenzo IV, Bonifazio VIII, e Giulio III, fino al presente, hanno re-

golato e regolano la percezione del frutti beneficiarii, ed in virtu delle

quali appartengono all'Azienda degli Spogli le rendite dei benefizii nel

tempo della loro vacanza, e quelle lasciate inesalle dai beneficiati al

giorno della cessazione del loro godimento dei benefizii.

La difesa della S. Gongregazione di Propaganda e stata sostenuta

dagli egregi avv. Corso Donati di Firenze e aw. Antonio Forani di Roma,
i quali con larga copia di dotlrine e di aulorila hanno luminosamenle

dimoslrato che le leggi promulgate in Roma dopo il 1870 hanno lasciato

integroed illeso il diritto dell'Azienda degli Spogli ad amministrare i be-

nefizii vacanti in Roma e nelle Sedi suburbicarie, senza veruna ingerenza

della polesia civile, ed a percepirne le rendite, comprese pur quelle non

csatte degli investiti (ancorche fossero gia scadute) al giorno della ces-

sazione del possesso dei respettivi benefizii.

La grave importanza di tal questione, dice nel suo numero 297

Tottima Voce della Veritd, resultava manifesta dal solo riflesso che

1'accoglimento deirassunto conlrario avrebbe in parte paralizzali gli ef-

fetti della cosi delta Lcgge delle guarentigic, perche non sarebbe slalo

altrimenii vero che il Sommo Pontefice avesse, nemmen qui in Roma e



236 CRONACA.

nelle Sedi suburbicarie, liberta incondizionata nell' esercizio del diritto

di nomina e coUazione dei benefizii maggiori e minori, e gli sarebbe

stata interdetta anche 1'applicazione delle Costituzioni Apostoliche che

regolano i diritti della Camera degli Spogli all' amministrazione ed alia

percezione dei frutti dei benefizii vacanti; e per la Congregazione di

Propaganda sarebbe stato un colpo gravissimo, non tanto pel danno ma-

teriale che sarebbe venuta a risentirne, quanto pel danno assai maggiore

di vederne vulnerate le sue organiche costituzioni, di esser costretta a

riformare i suoi sistemi di amministrazione, e di trovarsi esposta a con-

tinue liti coi sempre cupidi eredi d^gli investili.

Sia lode alia dottrina ed alia imparzialita della Corte Suprema che

anche in questo caso ha resa piena ragione al buon dritto di Propaganda,

ed ha affermato una volta di piii che il Diritto Canonico vive e vige

tuttora come parte integrante del diritto pubblico interno, e continua ad

essere la legge da osservarsi nelle controversie riguardanti la materia

beneficiaria, ed in tutte quelle che concernono islituzioni religiose sorte

sotto Timpero delle leggi ecclesiastiche.

8. L' Osservatore Romano nel suo numero 1 scrive: L'lstituto di

Propaganda, splendido monumento della sollecitudine Apostolica dei Pa pi

e del loro zelo per la propagazione della fede nel mondo, se fu sempre
a cuore del regnante Sommo Pontefice ed oggetto speciale delle paterne

sue cure, molto piii lo addivenne, dopo che una istituzione tanto bene-

merita di tutti i popoli civili, fu fatta segno in Italia ad odiose misure

con essere stata nella proprieta dei suoi beni assoggettata a vincoli che

ne impediscono o ne intralciano Tazione.

Quindi fin dal 1884, nel quale anno fu compita la conversione dei

beni che le appartenevano. il nostro giornale pote annunziare come con

atto di sovrana larghezza il Santo Padre aveva voluto subito accorrere

in aiuto della Propaganda, assegnando alia medesima la somma di cin-

quecentomila lire.

Ora siamo lieti di far conoscere ai nostri lettori altro simile atta

di pontificia generosita. Che, avvicinandosi il tempo del suo Giubileo

Sacerdotale ed avendo gia il Santo Padre ricevuti speciali doni, ne ha

voluto offrire come le primizie per 1'incremento della fede, dostinando

alia Propaganda altra somma di cinquecentomila fire, che colle prime

vengono cosi a formare un milione.

Lo sviluppo che prendono da per tutto le missioni cattoliche, i

bisogni straordinarii che si manifestano in molti luoghi a cagione o di

persecuzioni o di pubbliche calamita, mentre richiedono da Propaganda

sempre maggiori soccorsi, rendono immensamente opportuni e piu pre-

ziosi questi tratti di pa pale munificenza. E quanti hanno a cuore gl'in-

teressi della religione e della vera civilta apprenderanno con viva sod-

disfazione ci6 che sa fare, per promuoverli, la carita del Sommo Pontefice,

quantunque ridotto alle difficili condizoni che tutto il mondo conosce.
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II.

COSE ITALIANE

1. I 130 deputati della maggioranza alia Minerva e 1ft dichiarazioni del Depress

2. La chiusura del piu important! stabilimenti industrial! 3. L'esposizione

iinanziaria fatia alia Camera dal Magliani 4. II doppio deficit 5. I bilanci

provvisorii 6. L' Italia e i suoi supposti alleati 7. II galeotlo Cipriani clrtto

per la lerza volta a deputato 8. Pottegolozzi e scandal! a Montecitorio

9. 11 Municipio di Milano e la statua di Napoleone III 10. Li Circolare

Taiani contro gli Ordini religiosi.

1. II 17 dicembre, la sera, la maggioranza parlamentare fu rappre-

sentata nella riunione della Minerva da 130 deputati, secondo i computi

sempre larghi degli ufficiosi, soliti sempre di stravedere tutte le volte che

loesiganoi loro padroni. Quest! 130 accorsi alia riunione per comando del

loro duce, servono per allro a dare ancora una volta al nome di mag-

giorariza un significato cosi relativo, da fargli perdere oramai ogni ira-

portanza parlamentare. Fu d'altronde un'adunata quatito breve, altrettanto

insignificante. Gontro ogni previsnne, non vi si tenne affatto parola del-

1'esercizio provvisorio; il presidente non par!6 neppure difTusamente del

programma legislative per la ripresa dei lavori dopo Natale: non disse

verbo n& della legge sui rainisteri, ne della riforma comunale e provinciale,

ne delle altre proposte di legge che si trovano pronte per la discussione,

poiche se n'e gia distribuita la relazione. 11 Depretis par!6 soltanto dei

progelti per la revisione delle taritTe doganali e pel riordinamento degli

istituti d'emissione. La dichiarazione piii importante per gl' intervenuti

alia riunione, e che al tempo stesso rimarr^ senz'effetto, e quella fatta

dallo stesso Depretis, di volere cioe accorciare in quest
1

anno le vacanze

di Natale. E diciamo che restera senza effetto, perch& la maggior parte

degli onorevoli, che non risponde mai all'appello quando la convocazione

avviene nelle epoche normali, non rispondera nemmeno questa volta che

si tratta di rompere anzi 1'ora gli ozii beati.

Anche 1'opposizione ha tenuto, nello stesso giorno, la sua seduta, sotto

la presidenza del Cairoli. Ma se le riunioni della maggioranza non rie-

scono mai o quasi mai ad aggruppare il quinto dei deputati, quelle poi

dell'opposizione difficilmente giungono a superare il decimo; ed ant-be

juesto nucleo, riunendosi, di prova di tutt'altro'fuorc-he di armonia e

di sapere o voler seguire un ben determinate indirizzo politico.

2. L'anno 1886 fu davvero fatale allMndustria italiann; nfe 1'anno che

3ramai e sorto accenna a migliorarne le sorti. Parecchi infatti dei piu

important! industrial! hanno deciso di chiudere i loro stabilimenti ; ri-

soluzione estrema che, prescindendo dal lato morale, dimostra come per

;ssi, a conti fatti, e danno minore il lasciare inoperosa un'officina, che
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rappresenta ingenti capital! infrtittiferi se non lavora, che non il continuare

un lavoro che mena dritto a perdite piu gravi. E sono tra le piu antiche

ed accreditate le officine che si chiudono: officine che hanno attraversato

crisi numerose e dure, e intorno alle quali a mano a mano s'erano creati

interi villaggi che direttamente o indirettamente vivono della loro vita.

A Vaprio per esempio in quel di Bergamo, la industria del cotone e

antica, Essa ha seguita la legge del progresso, si e giovata di tutti i

miglioramenti suggeriti dalla meccanica, e venuta a mano a manotra-

sformandosi ed allargandosi secondo i bisogni nuovi ; e riondimeno e sul

punlo di cessare e darsi vinta! La ragione addotta e 1'aumento delle

tasse, o meglio la ingiusta applicazione di esse. Ragione che fa stupire,

vuoi per la sua enormita, vuoi per la sua piccolezza. Oggigiorno si e a

tal punto ridotti, che un'officina la quale in un anno avra un giro di

afTari per oltre un milione, deve chiudere per 1'aumento di spesa d'un

migliaio di lire. La cosa non pare ne seria, ne vera, eppure tant'e. E la

vecchia storia della goccia d'acqua che fa tfaboccare il vaso. Ci6 che

piu affligge e il vedere che la crisi continua ed il Governo non tutela

la povera industria. Che avviene? quel che e avvenuto: i nuovi mercati

non solo sfumano dall'orizzonte, ma, quel ch'e peggio, passano tranquil-

lamente in mano di quelle nazioni, la diplomazia delle quali ha 1'incarico

dai rispettivi Governi di favorire 1' esportazione e di studiare seriamente

trattati e scambii allo stesso tempo che le mutahili vicende politiche si

svolgono. In compenso 1'esattore aggrava la sua mano di piombo ed

opprime colle tasse! Un nemico non farebbe peggio. L'Austria nel Lom-

hardo-Veneto, quando voleva subordinare alle sue industrie paesane quelle

della regione italica, non seppe immaginare il fiscalismo del cosi detto

Governo nazionale: privilegi6 e vero le imperiali e regie fabbriche austria-

che, boeme, slave, ma Iasci6 vivere le italiane, quelle cioe che 1' agente

delle tasse del Governo italiano oggi costringe a perire.

3. L'argomento piu importante della tornata del 19 dicembrefu 1'espo-

sizione finanziaria, fatta alia Camera dal ministro Magliani.

Per quanto abituato il paese a queste annuali rappresentazioni piu o

meno teatrali della finanza italiana, accolte con diffidenza ognora crescente,

quella del 19 dicembre ha prodotto un'impressione, quale non s'era per

I'innanzi prodotta, perche in essa, meno larvata che nelle precedenti, si

ravvisa la vera e reale situazione finanziaria dell' Italia, che e tutt'altro

che florida e rassicurante. Gli stessi fogli officiosi, il Popolo Romano
in prima linea, hanno -riconosciuto che il tenore dell' esposizione non e

consolante e che il Magliani, abborrendo si dai veli pietosi e si dalle

tinte esageratamente fosche, ha lasciato intravedere il vero stalo delle

finanze italiane. Ecco perche 1' esposizione di quest' anno ha prodotto una

cattiva impressione. II Magliani ha riassunto cosi la situazione finanziaria:

Sarei indegno di sedere a questo banco, sedisperassi dell'avvenire della

finanza, ma lo sarei altreitanto, se delle sue condizioni mi dichiarassi
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interamente soddisfatto. In una parola, il ministro non ha voluto mo-

strarsi interamente scoraggiatn, ma neppure ha celato i suoi dubbii e le

sue apprensioni sull'avvenire. Paragonando queste preoccupazioni chia-

ramente confessate in quest' anno, alle balde e pompose affermazioni degli

anni precedent!, si ha quanto basta per comprendere esattamenle la gra-

vila della situazione. La prima parte dell'esposizione, in cui si accerta

1'eccedenza sulle previsioni dell'esercizio corrente, non pu6 sorprendere

alcuno, sia perche trattasi di cose gia note, sia perche questo fat to non

e il risultato di migliorate condizioni economiche del paese. Le tante in-

dustrie italiane colpite nel cuore, ed uccise in sul nascere dalle cre-

scenii sevizie del fisco, dimostrano chiaramente che non la ricchezza

progredisce, ma si bene rimpoverimento della nazione. Premesso ci6, gli

impegni del bilancio per le spese militari, per i lavori pubblici e per la

Cassa pensioni, che il Magliani stesso ha chiamato#ft uneri del future,

sono altrettanti aggravii certi ed imminent! che minacciano il bilancio

dello Stato, e per cui sostenere lo Stato si dichiara impotente. Quello

delle spese ferroviarie rimane un problema difficile a risolversi, giacche

i bisogni, raddoppiando sulle previsioni, sono inconciliabili colle richieste

della finanza. Anche la questione relaliva alle obbligazioni ecclesiasliche

non e slata abbastanza svolta dal ministro. Da queste povere obbligazioni

verranno senza dubbio tolti i venticinque milioni per le maggiori spese

militari. Ma ci6 che non e punto provato si e, che queste obbligazioni

corris^ondanoa beni realmente esistcnti e vendibili. L' ultimo punto oscuro

dell'esposizione e il primo passo che il Magliani vuol fare colla crea-

zione di un nuovo litolo 4 '/ 2 per cento, verso la conversione della rendita.

E da notare finalmente che 1'esposizione finanziaria ci ha recato la con-

ferma che i 3 milioni realizzati dal Tesoro, per la prescrizione a favore

dello Stato dei biglietli provvisoriamente consorziali, verranno impiegati

nel ritiro dalla circolazione e neH'annullamento d' altrettanti biglietli di

Stato, anziche versali nella Cassa pensioni degli operai, come s' era detto.

E un altro inganno iriflitto agli operai, verso i quali si e sempre larghi

di promesse che non si effetluano mai. Riassumendo pertanto la situa-

zione, osserviamo che i punti neri e le incognile paurose che siamo

venuti accennando, costituiscono altretlanti pericoli gravi e imminenti, ai

quali il Magliani non trova da contrapporre che un avanzo di uno o due

milioni, i quali potranno per altro sfumare per 1'ulteriore abolizione del

secondo e terzo decimo di sovraimposta fondiaria.

4. Ma la realta sconfortanle che il Magliani ha dovuto confessare non

ispaventerebbe il paese che sino a un certo punto, se al mal dissimulate

deficit del bilancio dello Stato non si aggiungesse il deficit ancora piu

evidente, che aggrava il bilancio economico della nazione. Si pu6 guardare
aU'avvenire con occhio tranquillo, quando lo stato economico del paese
e prosperoso e Hondo, anche se circostanze eccezionali rendono necessarie

spese eccezionali e turbano momentaneamenterequilibrio fmanziario; ma



240 CRONACA

non quandn, col costante aumento delle tasse, 1'industria soffre e cre-

scono le importazioni e diminuiscono le esportazioni, e molto meno quando

1'ipoteca, 1'usura, la mancanza di credito isteriliscono 1'agricoltura, e

agonizza la marina mercantile, e le colonie si vanno dissolvendo ; in tal

caso il guardare all'avvenire e imprevidenza. La conclusione di questo

doppio deficit dello Slato e della nazione, che in Italia fin ora s'e

voluto subordinare la finanza alia politica, e che questa finir^ col portare

il peso di quella. E la colpa non e tanto di chi governa, quanto della

maggioranza della Camera, la quale e di questa politica e di questa

finanza e stata complice non pure ma provocatrice.

5. La votazione del bilancio della guerra e riuscita secondo i desiderii

del Governo, non si puo negare; e quando diciamo Governo intendiamo

i due ministri della guerra e della marina, ai quali 185 voti favorevoli

dovettero recare la consolazione di sentirsi alleggeriti di un peso enorme

che gravava sulle loro spalle. I discorsi pronunciati dal Ricotti e dal

Brin, ne sono una prova. Non diciamo che siansi fatte delle affermazioni

esplicite: ma allusioni evidenti non sono mancate, sulla piii che proba-

biliia di essere costretti ad uscire in campagna entro 1'anno 1887. Forze

di terra adunque ci vogliono, bene equipaggiate, bene ordinate, e facili

a muovere: altrettanto per le forze di mare. Inoltre le nuove spese che

sono state vot-tte dal Parlamento si son fatte precedere da una esplicita

dicbiarazione, chesaranno davvero bastevoli a conseguire un grandissimo

etTeito. Insomnia a Montecilorio si e fiutato 1'odore della polvere e, vo-

tando i fondi richiesti dai ministri della guerra e della marina, s'e

voluto essere non solo pronti ma ben apparecchiati. In questo caso solo,

disse il ministro Brin, potremo essere degli alleati apprezzabili. II tempo
e gli eventi diranno poi, se questa prontezza sia un sogno ovvero una

realta. Intanto e notevole che dal banco dei ministri sia autorevolmente

sorta la voce della quasi nullita delle forze material! dell' Italia, che non

e giunta ancora, dopo tanti sacrificii fatti dal paese, e dopo tanti milioni

versati per 1'esercito e per la marina, ad essere, non diciamo un alleato

ambito, ma neppure apprezzato. Di che, mentre noi prendiamo atto, non

crediamo che se anche riuscisse ad avere un valore reale come potenza

militare, 1' Italia rivoluzionaria giungerebbe mai ad averlo per la sua

forza morale. Vi si oppongono le circostanze di'lla sua costituzione in

Regrio, che si riducono in ultima analisi alia violazione di trattati, di

convenzioni, e di legittimi diritti preesistenti, violazione che non e la

migliore misura del suo peso morale. Di piii,
T Italia uon verra mai a

capo, e questo 1'Europa lo sa, a far tacere il Papa, il quale innanzi al

mondo dichiara e dichiarera continuo, che la sua posizione e intollerabile

perche affatto anormale. E siccome il Papato e una potenza con la quale

volere o no hanno da trattare per necessita anche i Governi eterodossi,

cosi e facile argomentare che 1'alleanza di un' Italia nemica del Papa non

ne desiderabile ne apprezzabile.
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6. Che questa forza morale manchi all' Italia legale si pu6 vedere

anche dalla forza e audacia che vanno ogni di piii acquistando le fazioni

sovversive. Prova ne e la terza elezione a deputato del galeotto Amilcare

Cipriani Bisogna rieleggere Cipriani! gridava sin dal 19 dello scorso

dicemhre, nell
1

Emancipazione di Roma, il Comilato elettorale di Forli,

e' nori grid6 al deserto. 1 conati infatti dei suoi amici polilici riuscirono

per la terza volta, come riuscirono la prima e la seconda. Gli elettori

dei due Collegi elettorali di Ravenna e di Forli, lo hanno collocato, come

gigante, sul piu alto piedistallo, cui la sovranita del popolo innalzasse

mai a verun altro degl' Italiani. Invero, in meno di un anno, egli galeotto,

egli relegato nel bagno di Portolongorie, e sequestrato dall'iimano cou-

sorzio, e stato elelto depulato al Parlamento per sei volte, trionfo, djce

1' fnitd Cattolica nel suo numero '293, non raggiunto e neppure sognato

ne da Cavour, n& da Garibaldi, n da Mazzini, ne da quanti passano per

gli atleti del risorgimenlo e della unificazione d' Italia. Dicono che questo

successo e dovuto, piu die al numero degli amici del galeotto, all'astensione

dei suoi avversarii. Ci6 in parte e vero, ma e vero altresi che rielle gare

politiche sono sempre i piu audaci che vincono. Nessuno, oramai, piii

osa contrastare che questo succedersi di inaudite apoteosi elettorali, in

onore di un omicida, ire volte omicida e galeotto, non sia stato opera

dei socialist!, i quali entrando, insistendo e vincendo nell'agone, non hanno

mirato che a misurare le proprie forze, e da queste prendere norma per

le loro future e piu vaste imprese. Raramente infatti, e forse non mai

dopo che 1'Italia e in rivoluzione, si ebbe esempio di tanta concordia di

volonta, tenacita di proposili, unanimita di sforzi e disciplina di partito,

quanta se n'e palesata in queste tre elezioni del Cipriani. Ne in Francia,

ne in Inghilterra, ne in Germania, dove sono assai piii potenti e nume-

rosi, i socialisti non si trovarono mai alle prese col Governo, con tanto

accanimento e fortuna di lotta.

7. Un'altra prova della debolezza morale dell' Italia rivoluzionaria e

il frequente rinnovellarsi di certe scene scandalose e pettegole, che

convertono 1'aula dei legislated in arena di pugilatori politici. Nella

tornata infatti della Camera, il di 20 passato dicembre, si ebbe una ri-

petizione di quello che un anno fa era avvenuto nella tornata del 19.

Raccontano i giornali, che gli Austriaci, prima di abbandonare Verona

dopo la loro vittoria riportata a Custoza, uccisero una donna di nome

ii'lotta Aschieri, soltosopra come si accusano i soldati pontifici d'averne

iccisa un'altra nel 1867 a Roma. Ora i nemici degli Austriaci, volendo

ifamarne il nome in Verona, deliberavano di apporre sulla parete este-

riore della casa dove moriva 1'Aschieri, una iscrizione (lavoro del depu-

tato Bovio) che ricordasse ai posted il truce avvenimento. Ma il ministro

Depretis proibi severamente 1' iscrizione, e richiesto del perche, rispose

al deputato Righi che Tavea proibita per motivi di polilica interna-

Seri,; XIII. vol. V,fasc. 878 16 7 gennuio 188r
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zionale. II Righi non fu contento della risposta, ma * lasciando impre-

giudicata la questione di massima, desiste per debito di patriottismo.

Non per6 1'intese cosi il deputato Pantano, che furibondo grid6 al De-

pretis: Vergognatevi, austriacante! Che cosa avvenisse dopo questo

insulto non e facile a ridire. 11 Depretis non perde il suo sangue freddo,

e volto al Righi disse: I termini di quella lapide non erano tali da poter

essere consentiti da un Governo che ha un programma politico all'interno

e all'estero, approvato dal Parlamento e dal paese (!) e da cui, per niente

al mondo si dipartiva.

8. Ci6 che si prevedeva si e avverato: le vacanze infatti sono arri-

vate prima che la Camera avesse avuto il tempo di compiere la discus-

sione dei bilanci. E ci6 dopo un esercizio provvisorio di sei mesi, ai

quali per tanto si sono dovuti aggiungere altri due mesi. Provvisorio

sopra provvisorio. Come tutto e provvisorio in qiiesta povera Italia! I

due terzi dell'esercizio saranno in tal guisa trascorsi, senza alcun sindacato

parlamentare. Eccoci dunque fuori della legge come diceva benissimo

il Chiaves, nella tornata del 20 dicembre. Ma di chi la colpa ? Altri

dicono del Governo, altri dell'opposizione. Questa dice al Governo: Siete

voi la causa prima ed unica di tanto male; voi che per sottrarvi ad

ogni sindacalo fate di tutto perche si arrivi a dicembre senza avere

votato i bilanci. E dire che per evitare gli antichi inconvenienti s'e

creato un anno finanziario a cavallo fra due astronomici ! Invece siete

di una fecondita ammirevole in espedienti capaci di sottrarvi ad ogni

sindacato. Ma anche Fopposixione ha la sua parle di colpa. II Governo

infatti con le piii ,buone intenzioni del mondo non e riuscito ad affrettare

la discussione dei bilanci, per la semplice ragione che ha dovuto troppo

lottare con la smania dei deputati, specialmente dei nuovi, di parlare a

lungo. Ma questa scusa e assai magra, sicche il valore delle censure

che gli vengono mosse, e sempre lo stesso. II fatto e per6 che il Governo

sotto questo rispetto e fuori della legge e della costituzionalita, e tutte

le barzellette del Depretis sulla loquacita dei deputati novellini non valgono

ad altenuare, neppure di un gramma, il peso della colpa che gli si at-

tribuisce e che esso scientemente commette, perche cosi gli torna comodo.

9. Dopo che, scrive F Osservatore Cattolico di Milano, i bravi che

spadroneggiano in Milano e che fanno capo a Casa Sonzogno, diretti dai

deputati radicali milanesi, vollero intimare al Sindaco e al Prefetto di

non erigere il monumento a Napoleone III in Milano, pareva che se ne

fosse posta in silenzio la questione. Invece il Sindaco Gaetano Negri salt6

fuori teste con un discorso, per provare al Consiglio comunale che deve

accettarsi dai soscrittori il monumento e innalzarsi in -piazza d'Armi,

quando vi siano costruiti i nuovi quartieri. Contro il Sindaco Negri si

elevarono subito i quattro deputati radicali di Milano, Marcora, Maffi,

Cavallotti e Mussi, dichiarando che il Sindaco Negri era fuori della

legge e del diritto e che il monumento a Napoleone III non si dovea
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erigere. Ma la protesta riusci vana, perche il Consiglio municipale a

grande maggioranza di voti (74 contro 6) si dichiar6 fa\orevole alle se-

guenti proposte del Sindaco.

I. II Consiglio comunale di Milano accetta 1'offerta di un mo-

numento, eretto per pubblica sottoscrizione, ;illa memoria di Napoleone III

e dell'esercito francese.

II. II Consiglio comunale decreta che, intorno al basamento di

granito, siano infisse delle lamine di bronzo, portanti i nomi di tutti i

francesi, ufficiali e soldati, caduti nella campagna d' Italia del 1859.

III. II monumento sara collocato fra il giardino della piazza

d'Armi e 1'Arco della Pace, nella localita segnata nel tipo esposto.
-
Telegrafano in data del 28:

Ricomincia 1'agitazione demagogica contro la proposta di collocare

in pubblico il monumento a Napoleone III.

Per stasera e indetta un'adunanza al Consolato operaio. L'inviio

dice che si deliberera circa il modo di mantencre le promesse, allu-

dendosi evidentemente alia promessa fatta altra vnlta di opporsi colla

for/a alia erezione del monumento.

10. Se non s'avessero altre prove per dimostrare 1'ipocrisia di quel

vero logogrifo, che e il detto di Cavour: libera Chiesa in libero Staio,

basterehbe la famosa Circolare che, a nome del Tajani, la direzione Ge-

nerale del Fondo per il Culto mandava col giorno 11 del passato di-

cembre ai Prefetti, Procuratori Generali e a tutta la falange degli in-

quisitori fiscali, che servono tremanti Governo e massoneria. La Circolare

e un capolavoro di fiscal ita giulianesca e giuseppina, e quel che piu

monta, ispirata a quell' odio medesimo, che informa sempre gli atti del

Governo italiano tutte le volte che si tratta, di Papa, di Chiesa, e di

Ordini religiosi. Noi la riproduciamo in questa cronaca, perche i posteri

sappiano un giorno quanto hugiarde fossero le parole dell'uomo di Stato

subalpino, e quanto ingiusti i suoi seguaci, che della sua nota formola

di Chiesa libera in libero Stato, fecero un'arma per oppugnare atrocemente

la vera Chiesa di Dio.

Li 11 dicembre 1886.

In esecuzione degli ordini ricevuti da Sua Eccellenza il Ministro

Guardasigilli, debbo richiamare i signori Intendenti di Finanza del Regno
e tutti i funzionari dipendenti a prender conto delle abusive occupazioni

di locali nei soppressi conventi maschili per fatto di persone apparte-

nenli a sodalizi monastici non piu riconosciuti dalla vigenle legislazione

dello Stato.

E pur troppo generalmente noto che dopo lo scioglimento della vita

comune dei religiosi e dopo lo sgombro dei chiostri, effettuati in appli-

cazione della legge 7 luglio 1886 si verificano non infrequent! i casi di

ivligiosi, antichi e moderni, degli Ordini soppressi, che volontariamente,

o chiamati, o spinti, si raccolgono nuovamente nei locali lasciati come
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case od abitazioni canoniche per uso esclusivo dei sacerdoti incaricati

del servizio delle attigue chiese gia conventuali.

Questi fatti abusivi devono essere accertati e denunziali per i prov-

vedimenti necessarii a recarvi riparo, epperci6 dispongo quanto segue:

1 I signori Intendenti di Finanza, diretlamerite o col mezzo degli

uffizi dipendenti, faranno riconoscere per ciascuno dei convent! soppressi,

gia di Ordini religiosi maschili, se la Ghiesa annessa sia aperta al culto

ed uffiziata permanentemente con funzioni pubbliche, a chi trovisi affi-

data con quale titolo ed in forza di quali disposizioni.

2 Faranno pure riconoscere se sia avvenuta la materiale chiu-

sura di ogni comunicazione interna tra la Ghiesa ed i locali del soppresso

convento; come pure se una parte dei locali medesimi sia stata concessa

aH'incaricato del servizio della Ghiesa per uso personale di casa o di

abitazione canonica.

3 Qualora nei locali consegnati per uso esclusivo e personale di

casa o di abitazione canonica all
1

incaricati del servizio della Chiesa

ex conventuale, abbiano preso stanza altre persone appartenenti a Ordini

religiosi, i signori Intendenti di Finanza eseguiranno queste norme:

a) Se la Chiesa e 1'annesso convento appartengono al Comune

od alia Provincia per cessione avutane ai sensi dell'articolo 20 della

legge 7 luglio 1866 denunzieranno il fatto abusive al signor Prefetto

della Provincia ;

b) Se la Chiesa ha il carattere di parrocchiale, la denunzia del

fatto abusive deve essere rivolta al Regio Economato Generate dei be-

nefizii vacanti;

c) Se la Ghiesa trovisi tuttora in possesso ed alia dipendenza del

Fondo per il Culto, diflideranno il sacerdote incaricato del servizio della

Chiesa di far sgornbrare nel termine di giorni qui.ndici le persone abu-

sivamente accolte con avvertimento che in caso di trasgressione sara

esonerato dall'incarico ricevuto.

4 Occorrendo provvedere alia soslituzione di alcuno degli attuali

sacerdoti incaricati del servizio di dette Chiese alia dipendenza del Fondo

per jl Culto, non saranno accettate proposte che di sacerdoti secolari o

di ex religiosi provveduti di decreto di secolarizzazione perpetua.

5 Entro il mese di gennaio 1887 i signori Intendenti mi riferi-

ranno con separate note per ciascun caso, e cine separatamente per cia-

scuna Chiesa gi5 appartenente ad Ordini religiosi maschili soppressi della

Provincia, gli accertamenti fatti, le disposizioni prese, ed i risultali con-

seguili.

Prego favorirmi un cenno di ricevuta della presente.

// Dircttore Generate

E. FORM
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HI.

COSE STRANIERE

FRANCIA I. La questione egiziana e la Francia 2. II deficit del bilancio e gli

spedionli per coprirlo 3. La caduta del min ;stpro Freycinct 4. I] nuovo

ministero Goblet 5. Le dichiarazioni doll'opposizione conservatrice 6. Mal-

contento generale.

1. Diamo luogo nella presente cronaca delle cose di Francia alia

controversia, in cui la Repubblica si trova impegnata coiringhilterra

per 1'Egitto. Innanzi tutto crediamo di far osservare ai lettori, che gli

avvenimenti della Bulgaria son parsi alia Francia una occasione op-

portuna, per rivendicare in Egitto il posto che avea perduto. Di fatto,

com'essa lasciava la mano libera alia Russia e alia Germania nei Bal-

cani, cosi confidava che queste non si opporrebbero nel suo tentativo di

ridestare la conlroversia egiziana, che da qualche tempo pareva sopila.

La Russia non fece alcuna obbiezione e il principe di Bismark, stando

a cio che venne aflermato da giornali autorevoli, se ne sarebbe appa-

rentemente lavato le mani. La Francia ha, per tal guisa, reso un segnalato

servigio al Governo di Pietroburgo. Ha giovato del pari a se stessa? Gi

e lecito di metterlo in dubbio. Quanto all' Inghillerra, a noi sono sempre

parse inesplicabili le lentezze e le incertezze con le quali essa ha pro-

ceduto. Quesla mancanza di un programma beri chiaro e ben deter-

minato, fu cagione che la questione egiziana rimanesse aperia. Repressa

la ribellione di Arabi pascia, bisognava irapadronirsi definitivamente

dell' Egitto, o non volendo far cio, affrettarsi a dargli uno stabile assetto,

il qualo permettesse aU'lnghilterra di ritirare le sue truppe. Invece si e

tenuta la peggiore delle vie, dichiarando che 1'occupazione era provvi-

soria, nulla operando seriamente per riordinare politicaraente e ammini-

strativamente il paese, raostrandosi impotenti a reprimere la ribellione

del Sudan. E ora che la Francia le reca molestia, che risporide 1' In-

ghilterra? Rinnova la protesta di non voler prolungare indefinitamente

1'occupazione dell' Egitto. Solamente vuol essere lasciata giudice del mo-

mento opportune per ordinare lo sgombero. Essa ammette del resto il

diritto delle potenze d'ingerirsi nelle cose egiziane, ed afferma di averlo

sempre riconosciuto, e ne da in prova 1'appello indirizzato ai principal!

Stati interessati per regolare in Egitto la questione fmanziaria. Ma d
x

ahro

canto pu6 il Governo inglese pretendere che 1'Europa lasci insoluta la

vertenza egiziana, fino a che aU'lnghilterra non tornera comodo di pren-

dere una risoluzione? II torto della Francia non e dunque d'invitare il

gabinetto inglese a cbiudere la quesiione egiziana; 1'illusione sua sta

nell' immaginare, ch la quesiione debba essere risoluta a vantaggio
esclusivo degli interessi francesi. Se la Francia voleva davvero far cosa
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utile, doveva parlare nell'interesse di tutti gli Stall e insistere affinche

alia questione egiziana si restituisse da tutti il suo carattere veramente

europeo, e non la si abbassasse alle meschine proporzioni di un conflitto

anglo-francese.

2. Nell' ultima cronaca delle cose straniere, lasciaramo la Camera

dei deputati di Francia, com'Ercole al bivio, ovverocome 1'Aio nell'im-

barazzo: cioe nella impossibilila di coprire 1'enorme deficit del bilancio

ne mediante un prestito, ne mediante nuove imposte, atteso che il paese

mostravasi intollerante d'ogni nuovo onere. II gabinetto Freycinel, posto

tra 1'uscio e il muro, prese la risoluzione di proporre alia Camera, di

fare dell'economie. Non 1'avesse mai proposto! Giammai Parlamento fu

visto far tagli al bilancio cosi spaventevoli, come quelli escogitati nella

Camera francese; basti dire che, senza ascoltare ne la Commissione, ne

il Governo, and6 sino a formarsi un bilancio da se, dando prova in tal

modo della p'iu crassa ignoranza in fatto di pubblica amministrazione. La

Camera infatti, agitata dalla febbre delle economic, voleva sopprimere la

Corte di Cassazione, la Corte dei Conti, e Tambasciata presso la Santa Sede.

Ci voile 1' intervento dell'opposizione conservatrice, per salvare queste isti-

tuzioni minacciate dal fanatismo repubblicano. La Corte di Cassazione

avrebbe potuto essere soppressa, permettendo il ricorso, in determinate

condizioni, da una Corte di appello ad un'allra. Ma la soppressione della

Corte dei Conti avrebbe lasciato un vuoto generale. In ogni Stato deve

esservi una tale istituzione, per verificare i conti dei ragionieri dell'erario

pubblico, affinche si evilino le concussion!, i furti, lo scialacquo e la

bancarotta. Ma la Camera francese non avea teriuto alcun conto di queste

cose, e non ci sarebbe da stupire se ignorasse che cosa sieno la Cassazione

la Corte de' Conti.

Quanto alia soppressione dell'ambasciata presso il Vaticano, essa

avrebbe avuto conseguenze funeste ed immediate. Anzi tutto avrebbe

condotto il Governo francese alia rottura delle relazioni diplomatiche col

Papa; e poi, siccome basterebbe una scintilla per accendere la questione

della separazione tra la Chiesa e lo Stato, cosi la soppressione dell'am-

basciata presso la Santa Sede poteva essere benissimo quella fatale scin-

tilla. Ora la maggioranza dei deputati repubblicani, tanto opportunisti

quanto radicali, ha votato per la soppressione, la quale si sarebbe etfettuata

se non intervenivano le desire conservatrici.

II solo a non soffrire amputazioni e slato il bilancio della guerra. 11

generale Boulanger osservo in tale circoslanza una condotta pienamenle

corrella, per cui oltenne 1'unanimita, a destra e a sinistra, con applausi

per soprammercato. Da qtii un certo giuoco per cui la France miUiaire,

ed altri suoi organi chiedono modestamente la sua dittalura, che egli

non meno modestamente respinge, come Cesare respingeva gli allori di

Antonio.

3. 11 Freycinet ha colto il primo preteslo che gli si present6 per
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uscire dalle difficolta interne ed esterne che da ogni lato lo circondavano;

e dieiamo pretesto perche 1'abolizione, non consentita dal ministero di

alcune sotto-prefetture, non c'e parso un motivo abbastanza grave per

dimettersi. I sotto-prefetti, come tutti sanno, furono istituiti nel principio

del secolo, quando eioe la Francia non aveva ne ferrovie, ne telegrafi,

con iscarsita di strade e porte insufficient!, coll' idea fissa nei governanti

di arinicbilire le ultime vestige dell'antico regime, fino negli angoli piii

riposti del paese; essi non hanno oggi piu ragione di esistere, non par-

tecipando per nulla aH'amministrazione, se non in quanto servono di

agenti per informare il Governo, o intrigare nelle elezioni, agenti per6

mediocri che hanno circoscrizioni troppo estese e vengono mutati a libito

di un ministro degli interni qualsiasi. II Freycinet non avrebbe dovuto,

a rigore, spaventarsi troppo della soppressione. Di vero, nella passata

legislatura il stio ministro dell'interno, Sarrien, 1'avea votata. Convien

dunque credere che il Freycinet, provocando la crisi, abbia ceduto piu

che altro all'irritazione eal tedio per le continue guerricciuole, sul terreno

dei bilanci, ed al convincimento di avere omai esaurito tutte le sue

piccole astuzie e coi radicali e cogli opportunist!, ed infine all'accusa

generale che gli era mossa, di non piu governare. 11 Freycinet non credeva

per altro alia serieta della crisi ; supponeva anzi di uscirne coll'aureola

di governante indispensabile della Francia. Ma non senza una ragione

voile ostentare fermezza nella questione dei sotto-prefetti: parevagli in-

fatti questa una propizia occasione, per ribattere le accuse che egli non

governasse il paese; atteso cbe i solto-prefetti possono passare agli occhi

del volgo per dentatura necessaria nella pubblica azienda, specialraente

nei comuni rurali dove quei funzionarii governativi sono i soli conosciuti

dalle popolazioni. Se non che la Camera ha preso 1'abitudine di arrove-

sciare d'un colpo coloro, che spiccatamente vogliono far vedere la propria

importanza, per elevare piu in alto le proprie mire, sino alia dittatura

o alia presidenza della Repubblica, come ne vedemmo gli esempii, in

Thiers, nel maresciallo Mac-Mahon, in Gambetta, nel duca di Broglie, in

Ferry e Brisson. Lo stesso dunque accadde e dovea accadere a Freycinet:

1'opposizione conservatrice e 1'eslrema sinistra furono in questo voto le

interpreti della Camera.

4. Dopo lunghe e laboriose trattative, il nuovo ministero e stato final-

mente costituito, ma si ha ragione di credere che non sia-nato per vivere

lungamente. S'era da prima pensato di chiamare alia presidenza del

gabinetto il Floquet, presidente della Camera dei deputati, ma poi se ne

abbandon6 il disegno, perche il suo nome sarebbe parso sanguinosa

ingiuria alia Russia. Tutti ricordano che ai tempi dell'Impero, quando
il padre dello Czar attuale si rec6 a Parigi per visitare Napoleone III,

il Floquet, allora giovanissimo, lo apostrofo insolentemente sulla via. Di

questa scappata di gioventu, egli si dev'essere amaramente penti^, ma
certe memorie non si cancellano. Pare che il Gre'vy abbia tastaio il ter-
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reno a Pietroburgo, per sapere se la nomina del Floquet sarebbe stata

accettata benevolmente, ma & probabile eziandio che del malcontento della

Russia per una scelta cosi poco opportuna abbia avuto prove manifeste.

Fallita la combinazione Floquet, la presidenza del Consiglio venneafiidata

al Goblet, ch'era minisiro deiristnizione pubblica nel gabinetto Freycinet.

11 Goblet e un oraelto vivace, violento, fracassone, detestato, del pari,

dai repubblicani e dai conservatori. Egli e provinciale fino alle midolle ;

ha lo spirito gretto e settario, perseverante nelle persecuzioni, ma e in-

telligente e fornito di un eloquio copioso. Alia Camera 6 chiamato il

bulldoff. Nelle questioni religiose voi sapete subito come regolarvi con

lui, ch6 egli non v
1

indora la pillola come il signer de Freycinet. 11 Goblet

ha maritenuto al posto quasi tutti i suoi antichi colleghi del cessato mi-

nistero: il generale Boulanger e rimasto alia guerra, 1'ammiraglio Aube

alia marina, il sig. Lockroy al commercio ed all'industria, il sig. Millaud

ai lavori pubblici, il signer Granet alle poste ed ai telegrafi,il signor Develle

airagricoltura. II Goblet, inoltre, ha fatto passare il signor Sarrien dalFin-

terno alia giustizia, in sostituzione del signor Demole; ha dato il portafoglio

dell
1

istruzione pubblica al senatore Berthelot, il dotto chimico che tutti

conoscono, ma le cui qualita polifiche sono ancora un
1

incognita, ed in so-

stituzione del signor Carnot, ha affidato le finanze ad un altro senatore,

il signor Dauphin, primo presidente della Gorte di Amiens, ma che non

ne finanziere, ne oratore e la cui riputazione politica non e delle migliori.

Quanto agli esteri, dopo avere battuto a tante porte, gli e riuscito ad

affidarne il portafoglio a Gustavo Flourens, demagogo e socialista, figlio

del medico e fisiologo Giampietro, uomo interamente ignoto alle Cancel-

lerie dei diversi Stati d'Europa. Si dice che dietro di lui continui a stare

il Freycinet, e se ci6 fosse vero, si verrebbe moltiplicando in Francia il

numero dei ministri occulti. II Goblet intanto ha fatto a nome del nuovo

gabinetto alcune dichiarazioni al Parlamento, che furono freddamente

accolte. Egli, che in piii occasioni s'era mostrato nemico acerrimo della

Chiesa e del Glero, diventato presidente del Gonsiglio, non ha voluto as-

sumere 1'impegno di presentare un progetto di legge per la separazione

della Ghiesa dallo Stato, e per 1'abolizione del bilancio dei culti, come

chiedeva il Clemenceau e 1'estrema sinistra da lui capitanata. II Goblet

ha risposto non essere 1' opinione pubblica in Francia abbastanza prepa-

rata a questa riforma. 11 che e vero, ed egli ebbe ragione di asserirlo,

ma i radical! hanno essi pure ragione di notare le contraddizioni tra le

antiche e le nuove opinioni del Goblet che, diventato capo del Ministero,

si e fatto, ad un tratto, cauto e prudente nelle controversie ecclesiastiche.

Comunque sia, un Ministero in siffatte condizioni non puo vivere a lungo.

La Camera gli ha concesso 1'esercizio provvisorio per due mesi, ma si

vede chiaramente che contro il Goblet dura la medesima coalizione che

atterro il Ministero Freycinet.

5. II quella che il Gabinetto presieduto dai Freycinet era abbattuto
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da una coalizione della Sinistra radicale colla Destra conservatrice, questa

riunita in assemblea plenaria, votava all'unanimita una dichiarazione nel

senso di continuare ad astenersi da opposi/.toni sistematiche al Governo.,

votando ci6 che i repubblicani proporranno di utile al paese, ma respin-

gendo con uguale fermezza ci6 che fosse nocivo, segnatamente qualsiasi

alto contro le istituzioni religiose e qualunque proposta di prestiti o di

nuovi balzelli. Siffatta dichiarazione e lodevolissima; perche le opposi-

zioni irreconciliabili non si addicone che a gruppi deboli di numero e

animati da spirito demagogico. II paese vedrebbe per altro di mal occhio

un ostruzionismo inteso a gettare bastoni fra le ruote del Governo, per

il solo piacere di creargli noie. Inoltre siccorae i signori Raoul Duval,

Lepontre, De'berly, Jules Delafosse ecc. hanno manifestato rintendimento

di fare una opposizione temperata ed equa, cosi gli altri gruppi conser-

vatori hanno volulo colla delta dichiarazione dimostrare quanto illogica

e inesplicabile debba giudicarsi una risoluzione da parte di quei signori

di segregarsi e formare una deslra repubblicana o costituzionale. I re-

pubblicani, sentendo le difiicolta di mettere la discordia nelle file della

destra, van gridando all'ipocrisia. In che cosa di grazia?

6. A chi guardi anche superficial mente le cose di questa scorn bus-

solata repubblica, apparira chiaramente che andando di questo passo, la

Francia precipitera in un abisso dal quale umana forza non p'ltra raai

ritirarla. D'allra parte il malcontento e generate, le condizioni economiche

del paese non sono punto liete, una dolorosa crisi industriale lo travaglia;

il disavanzo finanziario ingrossa, e, quel che e peggio, gli uomini com-

petent! non sono d'accordo sulla somma cui ascende. In presenza di questi

pericoli i repubblicani invece di unirsi, si dividono e lasciano la Francia

priva di una guida sicura anche nelle question! esterne. Se il Ministero

Goblet non potra reggersi, converra pure che il Presidente Grevy si

appigli al disperato partito di sciogliere la Camera, il che equivale al-

1'andare all'ignoto. Chi pu6 prevedere infatti come riuscirebbero le ele-

zioni generali?

IV.

PRUSSIA (Nostra corrispondenza) 1. Timor! di guerra 2. La questione

militare e i partiti; il bilancio dell'Impero 3. I negoziati con Roma; 1'inci-

dente di Fulda; minaccia di ricominciare il Kulturkampf 4. Stato dclle

cose in Baviera 5. 11 Kulturkampf nell'Assia e nel Baden 6. Disogni della

Erammassoneria 7. Conversione.

1. L'orizzonte d'Europa si e alquanto abbuiato. II discorso del trono,

pronunziato il 25 di novembre per 1' apertura del Reichstag, pone in sodo

le buone relazioni della Germania con gli altri Stati, e i suoi sforzi pel

mantenimento della pace e per 1'unione delle potenze; manifesta la spe-

ranza in una soddisfacente soluzione delle question! pendenti, grazie al-
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1'amicizia, che unisce 1'Imperatore con le corti di Russia e d' Austria;

ma prende le mosse dall'annunzio di nna proposta tendente ad accre-

scere in modo considerevole 1'esercito, affine di guarentire la sicurta

dell'Impero. Nel tempo stesso e stato sottoposto al Reichstag il disegno

di portare Tesercito a 468,000 uomini, ossia aumentarlo di 41,000, af-

fine di stabilire la forza armata nella proporzione dell' 1 per cento della

popolazione germanica qual e risultata dall' ultimo censimento. L'espo-

sizione di motivi, che accompagna cotale disegno, si diffonde assai sul-

raumento degli esercili fraricese e russo, per quindi dedurne la necessita

per la Germania d'innalzarsi ad un grado eguale. Poscia vi e detto che

la Germania potrebbe trovarsi costretta a difendere i suoi due confini

nello stesso tempo. Vi saranno, pertanto, 16 nuovi baltaglioni, 24 nuove

balterie, con piii 9 compagnie di truppa da vie ferrate, ecc. Tutti i nuovi-

corpi debbono esser pronti per la prossima primavera. Allorquando il

seggio presidenziale del Reichstag presentava, il 29 di novembre, i suoi

omaggi all'Imperatore, S. M. fece nella sua risposta risaltare la neces-

sita assoluta di accogliere il disegno d'aumento, annunziando che il mi-

nistero si sarebbe trovato nel caso di fare su questo proposito important!

rivelazioni, notantemente per quanto concerneva la Francia.

Sebbene la gente sia ormai avvezza a veder evocato lo spettro della

Francia ogni qual volta si tratta di aumentare 1'esercito, la cosa sembra

questa volta assai piii grave. 11 conflitto, infatti, fra Russia ed Austria

puo scoppiare da un momento all' altro. L' Austria, per bocca del come

Kalnoky, domanda 1'indipendenza degli Stati balkanicirla Russia rnira

apertamente a ottenere a ogni costo la sottomissione di quei medesimi

Stati a'propri voleri. Essa vuol andare a Costantinopoli. La politica del-

1'uno e diametralmente opposta a quella dell' altro Impero; talche ogni

conciliazione e impossibile: oltre a ci6, 1' eccitazione del popolo russo

contro la Germania va aumentando a dismisura. C'e dunque da aspet-

tarsi che tra i due Imperi si manifestino, un giorno o 1' altro, gravis-

simi dissidii. Ora, qual sarebbe in tal caso 1'aggruppamento delle po-

tenze? Giusta 1'avviso di coloro, che comprendono il vero utile della

Germania, non potrebbe trattarsi che d'una stretta alleanza con Austria

e Inghilterra per proteggere gli Stati balkanici, preparare un nuovo ordine

di cose in Turchia, e impedire alia Russia di estendersi da quel lato.

Se non che, il buon senso e 1' ulile vero non hanno sempre la preva-

lenza in politica. Esiste fra noi, specialmente in Gorte, un partito, che

sacrificherebbe addirittura 1' Austria all
1

alleanza russar, da cui e certo

che 1'Imperatore non si dipariira che all' ultimo istante. II popolo, invece,

caldeggia a tal segno 1'intima u'nione con 1'Austria, e 1' alleanza offen-

siva e difensiva con essa, che e pronto ad accordare al Governo tutto

quanio domandera, purche stringa siffatta alleanza. Disposizioni corri-

spondenti e dato notare in Austria, se si eccettuino alcune teste esaltate

fra i capi del partito czeco.
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A giudicarne da certi indizi, il principe Bismark vorrebbe 1'alleanza,

qualora si avesse la certezza della cooperazione dell' Inghilterra. Infatti,

se I'lnghilterra sostenesse fino all' ultimo la Turchia e gli Stati balka-

nici, gl'Imperi tedeschi saprebbero resistere con efTicacia a un'alleanza

franco-russa. D'altra parte, e possibile chela Francia, la quale ha bi-

sogno di pace per le sue faccende interne, voglia raccoslarsi all' Austria

e alia Germania per riguadagnare il terreno perduto in Egilto e in

Oriente. In questo caso, potrebbe la guerra esser evitata, perche la Russia

non persisterebbe nelle sue pretensioni, ove sapesse di non aver dalla

sua alcuna delle grandi potenze. Sembra che a Parigi siansi ben pene-

irati dello stato delle cose; imperocche il signor Freycinet si espresse

il 27 di novembre in termini assai fermi e spiranti notevole sicurezza

a proposito delle faccende esterne. Si vede bene ch'ei sente quanta im-

portanza presenti in questo momento la Francia: la quale non pu6, e

vero, dettar la pace e la guerra all'Europa, ma potra col suo atteggia-

mento esercitare un'azione decisiva sugli avvenimenti. Se vuol serbarsi

fedele alle sue tradizioni di potenza cattolica, essa non favorira le pre-

lensioni della Russia, che andrebbe sempre a finire con lo scadimento

della Francia mediante lo scadimento del cattolicismo in Oriente. 11 si-

gnor Freycinet e perfettamente d'accordo col conte Kalnoky sopra un

punto: nel volere cioe 1'osservanza dei trattati, e naturalmente anche di

quello di Berlino, manomesso oggidi dalla politica russa.

2. Accogliendo la proposia del signor Windhorst, il Reichstag ha

rieletto il suo seggio presidenziale dell' ultima sessione, nel quale il posto

di primo vicepresidente e occupalo dal barone di Franckestein, deputalo

del centre. I conservatori, i conservator! liberi e i nazionali-liberali sono

disposti a sancire I' accrescimento dell'esercito; ma non dispongono in

tutti che di 159 voti, I progressist!, i democratici, i socialisti, i Polac-

chi e quei d'Alsazia-Lorena non si curano menomamente di dar voto in

favore, ne v'ha speranza di poterli guadagnare alia parte del Governo.

Rimane il centro con 110 voti, che, uniti coi 159 governativi, posson

forrnare una maggioranza : ma la popolazione cattolica e oltremodo mal-

contenta non tanto a cagione del Kulturkampf, quanto a molivo della

cattiva condizione interna. Le faccende procedono in guisa poco soddi-

sfacente, I'agricoltura patisce per la concorrenza straniera, e le imposte,

malissimo ripartite, gravitano immensamente sulle infime classi del po-

polo. Non e, dunque, punto probabile che il centro accolga il disegno

del Governo, nonostante che la stampa ligia a quest' ultimo ineoiniuci

gia a minacciare della dissoluzione il Reichstag. II centro non ha niente

paura delle nuoVe elezioni.

II disegno del Governo chiede si siabilisca la forza dell'esercito in

468,409 uomini per la durata di sette anni, cioe fino al 1894. II fatto

e che, organizzato com'e adesso 1'esercito, sarebbe atto di grande im-

prudenza e sommamente nocevole alia nostra potenza militare il dover
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fissare ogni anno la forza dell' esercito. lo sono certo che il popolo ac-

cetterebbe senza diflicolta 1'aumento delle gravezze militari, quando il

Governo si mettesse risolutamente sulla via delle riforme, desse opera

alia soluzione delle questioni sociali ed economiche, consolidasse le gua-

renligie dei dirilli religiosi, politici e individual! dei cittadirii, in una

parola ponesse ogn'impegno a soddisfare ai voti e ai bisogni delle po-

polazioni. Ma fino a qui esso non si e dato pensiero che della propria

autorita e de'mezzi d'azione suoi proprii.

II bilancio presentato pel 1887 ascende a 750,946,865 marchi, dei

quali 119,601,700 sono spe.se straordinarie. L' esercito ne richiede

349,453,500; la marina 38,338,200. II proposto aumento dell' esercito

esigera un soprappiu di 23,000,000 di spese ordinarie e di 24,200,000
di spese straordinarie. Fra gl'incassi figurano 172,395,000 marchi rap-

presentanti le quote di vari Stati germanici, vale a dire 33,176,500 in

piii di fronte all' anno corrente. Poiche i piii di questi Stati, che gi& tro-

vavansi in condizioni finanziarie non troppo prospere, debbono ora sog-

giacere a nuove gravezze, ne segue che 1'esigenze dell'Impero per 1' eser-

cito sono assai difficili a sopportarsi. II popolo e malcontento; i cattolici

sono indignati a cagione del Kulturkampf, che non e ancora del tutto

sepolto, e che ha loro imposto sacrifizii e scapiti gravissimi. La popo-

lazione agricola patisce le conseguenze della crisi promossa dalla con-

correnza dei prodotti americani e russi. Anche lo stato dell'industria

lascia molto da desiderare. I partiti poi sono essi pure malcontenti, perche

il Governo, dopo essersene servito a suo piacere, non pensa che ad an-

nientarli. Nella politica interna, il principe Bismark non ha mai pensato

a impegnarsi con un programme stabile, che avrebbe potuto procacciargli

una maggioranza duratura.

3. Stando a informazioni degne di fede, proseguono senza interruzione

i negoziati con Roma. Tratiasi adesso di regolare la scelta e 1' educazione

del clero. La questione del richiamo degli Ordini religiosi non e, a quanto

sembra, slata per anco toccata. Si ha da piu lati notizia che un disegno

di modificazione delle leggi di maggio verra sottoposto al Landtag della

Prussia nella sua prossima sessione, che si aprira dopo il capo d'armo.

Lo stato, in cui sono ora le cose, presenta molti e molti inconvenienti.

Basta la malevolenza o il soverchio zelo di solo un pubblico officiate per

costituire nella condizione piu penosa i cattolici, e per far condannare i

loro preti o porre ostacolo all'esercizio del loro ministero. Non essendo

ancor regolata la questione dell'elezioni ecclesiastiche, i Vescovi sovente

si astengono dal procedere ad esse in modo definitive. Su questo pro-

posito, e gia sorto un dissidio tra 1'Arcivescovo di Gnesna-Posnania,

monsignor Binder e il Governo. La prima lista di eletti, sottoposta alia

presidenza, fu da questa accettata senza restrizioni, senza la benche mi-

nima obbiezione; ma nell' ultima lista il presidente addil6 tre preti v'ha

chi dice cinque ,
la cui elezione ei respinge. Monsignor Binder resiste,
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ed e naturale : imperocch lion puo ammettere in chicchessia un simile

diritto; non pub consentire al sacrifizio di preti non d'altro colpevoli, che

di aver sofl'erta la persecuzione. Tutte le diocesi mancano oggi di preti, e

i giovani, che sentonsi chiamati ad abbracciare lo stato ecclesiastico, si

dirigono piutlosto ver^o il clero regolare ed all'estero, essendoche il Vescovo

non possa loro guarentire uno stato convenienie e una protezione efficace.

II dissidio di monsignor Binder ha destato una sensazione profonda; i gior-

nali cattolici ban preso unanimemente le parti dell'autorita ecclesiastica.

II barone di Schorlemer, prefetto del Seminario minore, ha date le

sue dimissioni, pel fatto seguente. Essendosi presentato un commissario

del lioverno per procedere a una ispezione dell'istituto, il signor di Schor-

lemer ne riferi al Vescovo monsignor Kopp, che gli die istruzione di

lasciar fare. II Prefelto allora rassegn6 il suo ufficio, annunziando aver

ricevuto ordine dal Vescovo di chiudere 1'islituto nel caso che il Governo

tentasse di sottomelterlo a un' ispezione. Pare che monsignor Kopp si

fosse inteso col presidente della provincia quanto ad assoggettare il Se-

minario minore al diritto d' ispezione generale, che lo Stato esercita su

tutti gl'istituti d'istruzione. Disgraziatamente, questo diritto d' ispezione

generale e dal Governo interpretato in modo singolare e tale da com-

prendervi tutto, non esclusa la facolta di ordinare la chiusura d' un Semi-

nario minore, se i suoi direttori non si conformassero alle ingiunzioni

degl' ispettori. Nel 1873, piuttosto che ammettere 1' ispezione dello Stato,

i Vescovi avevan chiusi i loro Seminarii minori: non possono, adunque,

lenere oggi un diverse contegno. Del resto, la questione verra trattata in

comune dall' episcopato della Prussia, che e stato informato di tutte le

particolarita dell'affare di Fulda. Non conviene, infatti, che un Vescovo

si separi dai suoi venerabili colleghi in questione cotanlo importante.

Parecchi giornali ufficiosi, segnatamente la Koelnische-Zeitung (Gaz-

zelta di Golonia) minacciano un ricominciamento del Kulturkawpf, se

la Chiesa non ceda su tutti i punli. II fine tenuto principalmente in

mira dal Gancelliere e da' suoi seguaci e sempre 1' aunientamento del

centro, afFnie di formare de'suoi rottami un partito ministeriale. II principe

Bismark, la cui superiorita consiste particolarmente nella conoscenza della

politica esterna, e stato sempre malcontento degli ostacoli, che possono

opporre a' suoi disegni i Parlamenti. Egli intraprese il Kulturkampf per'

raccogliere sotto la sua bandiera e render docili a' suoi valeri i diversi

partiti; infatti, i primi anni del Kulturlcampf segnarono 1'epoca del-

1'onnipotenza del Gancelliere nclla politica inlerna. Ben presto, per6, egli

si accorse che non si sarebbe potuto spingere tant'oltre quanto volevano

i liberali e i progressist! : costoro percib si separarono da lui, e, poiche

in tal tempo il centro erasi fortificato, non e oggi piii possibile al Can-

celliere 1'avere una maggioranza assolutamente a se devota. Adesso col

por lermine al Kuliurliampf si spererebbe di annientare il centro, e cosi

ricostituire una maggioranza, con 1'appoggio della quale procedere al-
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I'attuazione delle molteplici riforme divenute da si gran tempo necessarie,

e senza le quali nnn potra 1'Impero esser giammai stabile e prospero.

Ma il popolo cattolico non si lasciera cogliere al laccio; esso ben sa che,

se non fosse stato il centre, il Cancelliere difficilmente si sarebbe mai

inchinato a cercare un accomodamento qualunque colla Chiesa.

Duole dover notare il rinnovamento di una pratica, che credevasi abolita

fino dal 1840. A Neisse, per esempio, le reclute cattoliche sono state condotte

alia Chiesa protestante per la prestazione del giuramento alia handiera.

4. 11 5 d'ottobre il Fremdenblatt, di Monaco, fu condannato per aver

fatta ingiuria al minislero col rimproverarlo di aver mancato al proprio

dovere verso il Re, la cui alienazione menlale era da parecchi anni co-

nosciuta. Ora, il cameriere dell'augusto defunto, Maier, trovasi costretto

a confessare dinanzi al tribunale che da anni e anni i domestic! del

monarca erano persuasi del suo disordine mentale. Allorche il difensore

interroga il Maier s'ei non fosse talvolta stato interposto mediatore fra

il Re e il suo ministera, e che, per aiutare la sua memoria, gli cita un

fatto preciso, il Maier si fa scudo del suo giuramento di professione! E
lo stesso che confessare ci6 che tutti sanno. Ma non e egli sufficiente

per condaunare il ministero Lutz il fatto di non essersi questo, per anni

e anni, dato alcun pensiero dello stato mentale del Re, di non avere, per

anni e anni, veduto il Sovrano, sol contentandosi di comunicare con esso

per via di domeslici? II tribunale ha pronunziato sentenza contro 1'eccel-

lente giornale, ma le deposizioni del cameriere Maier e di parecchi altri

testimoni sono la piu assoluta, la piii esplicita condanna, che abbia

giammai colpito un ministero. 11 signer von Lutz portera sempre dinanzi

alia storia imparziale la responsabilit^ della tragica fine di Luigi II.

Ebbene! poche settimane dopo le rivelazioni aggravantissime uscite

fuori dal processo del Fremdemblatt, il Principe reggenle conferisce al

signer von Lutz la carica di membroa vita del Reichsrath, e a due delle

creature di lui, signori Ziegler e Mayer, quella di consiglieri di Stato!

Di piii, monsignore Arcivescovo di Bamberga, che passa per amico del

signer von Lutz, e il barone di Gette, altro suo slrumento e ministro presso

la Santa Sede, ricevono la gran croce dell'Ordine di San Michele! Simili

fatti non abbisognano di commentiril Principe reggente e ancor piu devoto

al signor von Lutz e piii ostile ai cattolici che non fosse il povero Luigi II.

II principe Luigi di Baviera, figlio del principe reggente ed erede pre-

suHtivo della corona, ha passato incominciando dall' 11 di novembre, una

settimana presso la corte di Berlino, cheloha accolto con maggiori ri-

guardi. 11 padre di lui ha annunzialo una sua visita pel 7 di dicembre.

Com'e naturale, si da a cosi fatte visile una grande importanza. Fino ad

ora il principe Luigi e sempre passato per un cattolico sincere e per un

uomo di gran capacita.

Continua, frattanlo, a fiorire in Baviera il sistema Lutz. A quest!

giorni, 1'ispettore scolastico ha significato, in nome del Governo, agli
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istitutori del Palatinato, non dover essi tener verun conto delle prescri-

zioni di monsig. Vescovo di Spira intorno all'islruziorie religiosa nelle

scuole. Nella stessa provincia, a Kaiserslautern, i protestanti ban fondalo

una casa per le loro adunan/e, e in occasione dell'apertura di essa il

predicante ha fatto un lungo discorso, che allro non era se non un

tessulo di menzogne e di assalti contro la Ghiesa cattolica. Dopo averla

incolpata di tutti i delitti possibili, egli ha proclamato che la casa sa-

rebbe una lizza per combattere la menzogna, il gesuilismo, rultramonta-

nismo e tutte le usurpazioni della Curia romana. Ha poi finito con

un'apostrofe delle piu violente contro tutto che sa di cattolico.

In quesli ultimi giorni e stato pubblicamenle rappresentato a Monaco

un dramma, che il signer Heigel aveva composto pel re Luigi II e che

questi avea fatto eseguire per sfe solo sette o otto volte. II successo fu

men che mediocre, e un lavoro cosi meschino sarebbe a quest'ora ca-

duto in obblio, se il Principe reggente non ne avesse interdetta I'ultima

rappresentazione. 11 dramma teste pubblicato deve il principale suo effetto

alle accuse e agli orrori, che 1'autore pone a carico della Ghiesa cattolica

e specialmente dei conventi. II rettore d'una grande Abbazia e dipinto

come un delinquente emerito, che commette per fanatismo ogni sorta di

misfatti. Ecco qual era 1'arte protetta da Luigi II !

I cattolici della Baviera, non altrimenti che i loro avversarii guidati

dal ministero Lutz, vanno con sempre maggiore alacrita occupandosi

delle prossime elezioni. I ministeriali lentano tutti i mezzi per dividere

i cattolici, affine d'indebolirli e costituirli in minoranza nella Camera.

Contuttoci6, 1'avversione pel governo presente e cosi generale, che i cat-

tolici non si lasceranno scuotere da simili maneggi. E assolutamente

necessario che i cattolici della Baviera rimangano e conservino la mag-

ginranza nella Camera, per poter mettere un termine al KuUurkampf.
Imperocche, fino a tanto che la Chiesa rimanga in Baviera fra le catene

dello Stato, nessun altro degli Stati germanici, in specie 1'Assia e il

granducato di Baden, si dara pensiero di restituirle i diritti, che ad essa

spettano in virtu di tutti i principii.

5. Sembra che, cedendo a reiterate istanze dei cattolici, il governo

dell'Assia abbia aperto negoziati con Roma aH'oggetlo di rivedere la

legislazione politico-religiosa, che inceppa e soffoca la Chiesa.

Anco nel granducato di Baden la condizione della Chiesa e intolle-

rabile. Lo Stato la tiene sotto la sua tutela, si e impossessato dell'am-

ministrazione dei beni, delle scuole e di altre istituzioni di lei, e non le

lascia nemmeno la liberta necessaria per formare il suo clero. II nuovo

Arcivescovo di Friburgo, monsig. Roos, ha iniziato 1'esercizio deH'allo

suo ministero con un atto di vigore, procedendo a molte elezioni eccle-

siastiche senza punto curarsi delle pretensioni del Governo. Giova sperare

che il venerabile prelato riceva un valido appoggio dal suo clero e dai

fedeli nella lotta intrapresa per 1'indipendenza della Chiesa.
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6. Sotto il titolo Die Papstkirche und die Freimaurerei (la Chiesa

papale e la Frammassoneria), e comparso in Lipsia un opuscolo, che

svolge il programme per la distruzione della Chiesa in cinque articoli:

1 Annientamenlo di qualsiasi autorita ecclesiastica, valendosi all'uopo

della parola, della penna e del pennello; 2 Separazione assoluta fra la

Chiesa e la Scuola, escludendo totalmente il clero dall' insegnamento, che

ha da essere interamente aftidato a maestri antireligiosi; 3 Soppressione

di qualsiasi insegnamento religiose; 4 Ordinamento umanitario della fa-

miglia, sostituendo al religiose il matrimonio civile, all'uflicio divino

puhbliche feste, alle immagini sacre immagini profane; 5 Attrazione

delle donne alia propaganda antireligiosa, fondando convitti di fanciulle,

da cui sia esclusa affatto 1'istruzione religiosa, e modellando tali con-

vitti sulla foggia di quelli della Francia e del Belgio.

7. Fra le conversion! avvenute in quest! ultimi tempi, e degna di

special menzione quella di un giovine coltissimo nella persona del ba-

rone Massimiliano di Miinchhausen-Schwalber, d'Annover, il quale, dopo
molti e molti anni di accurate e coscienziose iniagini, fece il 18 di no-

vembre la sua professione di fede cattolica a Mariaschein in Boemia.

Allorquando egli annunzi& la sua risoluzione al proprio padre, questi,

lungi dal mostrarsi disposto a fargli violenza, gl'ingiunse di condursi da

gentiluomo, abbracciando pubblicamente e senza rispetti umani la fede,

cui si era, dopo tanti anni di ricerche e di lotte, accostato.

AVVEBTENZA

Dobbiamo sempre piu riconoscere. che la carita dei cattolici italiani e ine-

sauribile. Contuttoche i bisogni di tante opere di zelo e di misericordia im-

plorino da per tutto il concorso delle loro offerte, e contuttoche la miseria da

ogni parte li circondi, pure all'invito cfie abbiam loro fatto di sovvenire le

povere monache, ora pih che mai, nella nostra Italia perseguitate, hanno cor-
'

risposto con una generosita e prontezza mirabile. Gran merce di questa, ci e

stato possibile inviare a numerosissime e miserrime Comunita il sussidio delle

strenne natalizie, che con gran desiderio aspettavano, e sollevare ancora piu
particolarmente alcune di quelle, che piu hanno patito di vessazioni e di an-

gustie. E tutte ci hanno commessi, non solo i loro ringraziamenti pei bene-
'

fattori, ma i loro voti per la prosperita di ciascun d' essi; colla assicurazione.

di preghiere incessanti a Dio, secondo le intenzioni dei vivi ed in suffragio
dei defonti. E noi aggiungiamo che tutti i pietosi cattolici, i quali ci largi-

scono le loro carita, a conforto delle sacre Vergini, partecipano al frutto di

piu migliaia di Comunioni, le quali ogni settimana si offrono a Dio, oltre

molte altre orazioni per loro, nei Monasteri. E lo facciamo noto, poiche il

saperlo pud essere di singolare consolazione alia fede di molti fra essi. Vero

e che la estrema indigenza cui, son ridotte queste venerande serve e spose
del Signore dall'umana durezza, non ha piu conveniente r.iparo: ma e pur
tuttavia gran ristoro, nel colmo dei patimenti e delle privazioni, il ricevere

una limosina, che fa lor vedere come sieno ancora al mondo anime conipus-

sionevoli, che si ricordan di loro e pensano al martirio che elleno soffrono

per I'amore di Gesu Cristo. II merito del qual atto Dio solo pub pesare e

premiare quanto si addice.



DELLE ODIERNE ACCUSE

CONTRO I GESUITI

I.

Assistemmo nella seconda raeta dell
1

anno decorso ad una di

quelle terapeste antigesuitiche, di cui si ebbero per lo passato in

Italia e fuori troppi altri esempii piu gravi, e che si verranno

senza dubbio rinnovanclo per tutto il tempo avvenire, nelle societa

dominate dall'influsso Inassonico, finche la Compagnia si man-

terra sulla via designatale dal suo Fondatore. Nei primi giorni

dell' anno corrente la tempesta seguitava tuttavia a romoreg-

giare a Roma, nel discorso pronunziato dal senatore Auriti, Pro-

curatore generale, per la riapertura dei lavori giuridici: come a

Torino aveva levato il suo strepito piu romoroso, sia nell' elabo-

rata arringa del deputato Villa, gia ministro dei Regno, sia nella

buffonesea diatriba di un cotal Vassallo che gridava in quei co-

mizio: Si, noi vogliamo rispettate tutte le religioni, ma non

vogliam gesuiti. Vogliamo che la giustizia protegga tntti i cit-

tadini, anche i preti; ma non vogliam gesuiti. Vogliamo liberta

per tutti; ma non vogliam gesuiti: come il Giusti, citato dallo

stesso Vassallo, cantava: E non vogliam tedeschi. In quei giorni,

anzi in quei mesi, sarebbe parso ad un giornale liberalesco di

non avere imbandito ai suoi lettori il frntto della stagione, quei

di che non avesse loro offerto qualche articolo o almeno qualche

paragrafo malevolo contro i G-esuiti. II volgo dei foglietti di pro-

vincia si sguinzagliava all'abbietto ufficio di spiare e deferire,

ciascuno al suo pubblico, il numero di Gesuiti abitanti nella sua

citta, e il loro domicilio, e gli arrivi e le partenze, e gli acquisti

veri o imaginarii, e il numero dei giovani commessi in tutto o

in parte alia loro educazione. Era uno spionaggio dei piu triviali,

Serie XIIf, vol. V, fine. 879 IT 25 gennaio 1387
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a cui partecipavano a gara i fogli liberaleschi di piu rispetto, i

democratic! per rinfocolare con ogni mezzo 1'agitazione a cui

miravano, i cosi detti moderati per non parere gesuitanti, mentre

dissuadevano i mezzi tuinultuosi e consigliavano i procedimenti

legal! .

Alia guerra giornalistica poi si credette di aggiungere il rin-

fianco del comizii, fra i quali si segnalavano quelli di Firenze, di

Livorno e di Torino, quest' ultimo segnatamente per la solenne

adesione e per 1' intervento di un numeroso stuolo di senatori e

di deputati. La Gazzetta del Popolo di Torino pote per parecchi

giorni empire piu colonne coi testi di tali adesioni, delle quali

alcune prestavano al comizio uno scopo piu vasto, altre lo con-

sideravano come rivolto principalmente contro i Gesuiti. II se-

natore Guido San Martino aderiva tanto piu volentieri perche,

sono sue parole, ricordo fra gli atti della mia vita parlamentare

di aver dato voto favorevole alia legge di soppressione delle Cor-

porazioni religiose. > II senatore Pacchiotti accettava con piacere

1' invito, rammentando che Torino, fin dal suo risorgere a nuova

vita, seguiva gli alti insegnamenti del grande maestro Gioberti,

che affrettava la cacciata del G-esuiti, che esultava alia promul-

gazione della legge Siccardi ecc. E la stella del Gioberti gui-

dava nella sua adesione anche il senatore Oamillo Colombini,

dappoiche, scriveva, e mia convinzione che la citta, la quale

diede i natali all' autore del Gesuita moderno, non possa assi-

stere impassibile al risorgere di una setta, che attenta all' unita

e alia liberta d' Italia. >

II.

Ora noi non negheremo che in tutto quel chiasso di piu mesi

1'elemento che regno da sovrano non fosse il ridicolo. Regn6 il

ridicolo nell' impaccio del giornalismo antigesuitico, ridotto a

condurre la guerra senza altre armi che di pettegolezzi insulsi,

di citazioni di leggi non esistenti, di asserzioni vaghe, di ca-

lunnie viete attinte nei libelli di secoli passati. II primo a ri-

dere dei proprii assalti dovette essere quel giornalista, di cui la
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fauia indiscreta rive!6 il soldo percepitone (sorte anzi unica che

rara) in 5000 lire. Ed anche si sa che gli fu sborsato da un alto

massone, non pero dei denari della massoueria, che non paga cosi

lautamente i suoi manovali.

Regn& il ridicolo altresi nelle diinostrazioni che si vollero fare,

sia in luoghi chiusi, sia all' aperto per le vie, come in Firenze,

dove la folia dei curiosi spettatori cercava indarno colPocchio un

pugno di gridatori raccolti dai paesi e dalle citta d'intorno, e

poco meno che perduti nelle pieghe delle loro bandiere. II ri-

dicolo regn6 finalmente nella stessa adunata di Torino incomin-

ciando dal sussiego, onde piCi di una quarantina di deputati e

senatori aderirono, si raccolsero, parlarono, senza sapere propria-

mente che cosa si volessero. Chi 1' intese forse meglio fu il sena-

tore Ranco, che 1'espresse scrivendo da Morozzo in istile morozzese

col seguente logogrifo : Mi e pervenuta la di lei gentilissiina

lettera, colla guale ella degnossi partecipare, essersi costituito

un Comitato di egregi cittadini, presieduto dalla S. Y. Oma, il

guale fecesi promotore in cotesta citta di un solenne Gomizio,

il quale associandosi a quelli che si terranno in altre citta d'ltalia,

richiami 1' attenzione della popolazione e del governo sui pericoli

che il partito clericale niinaccia al nostro paese. >

Del ridicolo adunque, in quella vertigine di assalti antige-

suitici, ve ne fu d'avanzo, e lo confessiaino di buon grado: ma
ci6 non diininuisce nulla la gravita del fatto in se stesso, che

fu una inanifestazione dell'odio implacabile nutrito dalla fazione

dominante contro quell' Ordine religioso in ispecie, e voluto da

lei propagare, quanto le 6 possibile, in tutte le classi della so-

cieta. Non si e contenti di denigrarne il buon norne, di travol-

gerne la storia, di attribuire a' suoi meinbri tutti i vizii che ren-

dono piu odioso un uomo od un istituto nella societa, di eccitare

contro di loro le basse invidie del volgo, non sempre pezzente.

No: nel tuinulto di voci levatesi contro di essi, abbiamo seutito

contro loro, cittadini, italiani, viventi nell'osservanza delle leggi

costituite, quanto e, per quest' ultimo capo, meglio di inolti fra i

loro delatori, chiedersi il bando, suggerirsi iiuove confische, invo-

carsi imaginarie leggi di Governi decaduti, insinuarsi la crea-
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zione di nuove leggi di oppressione. Tali idee e tali voti si sono

espressi, non solo in foglietti plebei e in comizii cosi indecorosi,

da rivoitare il sentimeuto non delicato delleguardie di questura;

ma implieitamente o esplicitamente si espressero in giornali

che si reputano gravi e moderati, in comizii onorati dal fior fiore

della fazione liberale.

Lasciamo in disparte i primi; de'cui odii vi sono sempre cento

spiegazioni da dare, indipendentemente dal merito di chi e da

loro osteggiato. Fissiamoci sui secondi, il cui accauimento contro

alia Coinpagnia, non potendosi supporre gratuito in uoinini gravi,

deve sugii animi degli onesti cittadini indurre la persaasione

che i membri di quell' Ordine religiose sieno al popolo italiano

una peste, micidiale per delitti gia compiuti, e pericolosa per

quelli da loro minacciati. Antichi magistrati, incanutiti nel ge-

loso ufficio dell' amministrare la giustizia, si associarono a chi

chiedeva per quegli uomini il bando e le confische; pene estreine

di altri tempi, le quali applicate da altri Governi a chi era con-

vinto di congiure sedi/iose, attrassero a quelli la taecia di tiran-

nici. Politici, che si professano i gran campion i della liberta,

evocavano vecchi decreti di Governi, che essi rovesciarono come

dispotici; ed invocavano arbitrii di persecuzione sotto nome di

leggi. E magistrati e politici, senatori e deputati nel gridare la

croce addosso a cittadini pari a loro davanti alia legge, liberi,

inviolabili, in possesso di tutti i diritti sociali qnanto loro, sen-

tivano cosi bene la taecia a cui si esponevano di promovitori di

tirannie, che provavano ad ogni passo la necessita di riprote-

starsi difensori della liberta e dei diritti di tutti i cittadini.

Ma se queste non sono vane ipocrisie, conveniva dunque che,

volendosi tolta ai Gesuiti la liberta e i diritti comuni a tutti

i cittadini, ed applic&te ad essi delle pene che non sono piu del

nostro codice, se ne allegassero evidenti ragioni : perocchd se

ognuno crederebbe di dover cosi fare trattandosi di pene e di

provvedimenti ordinarii, molto pill quando se ne invocano dei

cosi straordinarii. E le ragioni, di fatto, si sono allegate; scarsa-

mente bensi, che la maggior parte de'gridatori e mestatori si con-

tentft di domandare la condanna senza pur formolare un'accusa;
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ma non mancarono i parlatori, che, massime nolle circostanze piu

solenni, riducessero a chiari capi i criinini, onde pareva giusto

inettere tutta P Italia a roinore coiitro quei religiosi e proporli

all'odio del popolo italiano e additarli alia severita del Governo

e metterli al bando delle leggi. Scorsi oramai parecchi mesi in

questo sfogo di articoli giornalistici e di filippiche oratorie, ab-

biamo diritto di credere che le piti evidenti accuse, a convincere

la reita dei Gesuiti e a giustificare la persecuzione aizzata loro

contro, siano state dai loro nemici tratte tutte fuori. E questo

aspettavamo per trarre noi alia nostra volta gli accusatori davanti

al tribunale della gente onesta e di spirito indipendente. Di tali

inolti ve ne sono che, seguendo i pregiudizii della societa in cui

vivono, riguardaiio i Gesuiti, a s6 d'altronde sconosciuti, come

gente per lo meno sospetta, se non anche rea di ogni misfatto

private e sociale. Noi desideriamo, poichS se n' e pcrta cosi buona

occasione, che li imparino a conoscere e non dalle apologie dei

loro amici, ma dalle requisitorie dei loro nemici nel maggior

ardore dell' invocare contro di essi la cooperazione del popolo e

i rigori despotici del Governo. Che se dalla semplice considera-

zione di tali atti d' accusa apparisca evidente la mancanza di

ogni appiglio contro i convenuti e la mala fede degli accusatori,

ogni spirito retto rivolgera per lo meno contro i secondi la diffi-

denza che nutriva contro i primi; e i piu serii pensatori si ve-

dranno posto innanzi un problema piu vasto di cui desideriamo

che trovino 1' ultima soluzione.

III.

Se vi fu mai chi abbia dovuto convincersi con buone prove

della molteplice reita dei Gesuiti e del merito che hanno ad es-

sere sbandeggiati e peggio, e il deputato Villa, che, essendo mi-

nistro, tent6 a un tratto colla famosa sua Circolare di richiamare

a vita tutti i provvedimenti draconiani, emanati contro essi in

varie province nei primi e tumultuarii furori della rivoluzione.

Per venire a quell' atto, il Villa < uoino di leggi e di tribunali

come egli stesso si denornino nel coinizio di Torino, doveva cer-
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tamente conoscere a fondo gli uomini di quella societa, per avern&

veduti comparire sa Dio quanti davanti a se, nell' esercizio della

sua vita giuridica, prima aceusati e poi convinti sia di delitti

comuni o sia di congiure politiche. Senza di ci6 quel suo atten-

tato contro i diritti di un inigliaio di cittadini italiani viventi in

tutto conforme alle leggi, non poteva essere altro che uno sfogo

tirannico di odio private, o 1'esecuzione servile di un ordine avuto

dalle logge massoniehe.

E invero di ci6 diede, piu che sospetto, certo indizio il tro-

varsi ripetute nella Circolare fin le parole di un decreto che la

precedette, della Loggia d'Aneona. Ma data ancora per vera questa

supposizione, nessun uomo onesto si persuadera, fino a certa prova

in contrario, che il Villa non raccogliesse a quiete della sua co-

scienza d' antico magistrate tutte le condanne criminal! e poli-

tiche riportate dalla Compagnia da qualche lustro in qua, tutti i

nomi dei Gesuiti precettati o prevenuti presso la polizia. E percio-

saviamente, net comizio di Torino, Ariodante Fabretti priino au-

tore e promotore di quell' adunata, pronunziate appena alcune pa-

role d'introduzione, si fece premura di dare la parola all' antico

ininistro. Ne 1'incarico poteva affidarsi ad uomo piu preparato

che il Villa, ne il Villa poteva trovare occasione piu propizia

per istendere davanti agli occhi d' un pubblico bramoso tutto il

cumulo da lui raccolto di frodi, avvelenamenti, estorsioni, mene,

congiure gesuitiche.

II Villa incominci6. Egli parlo in prima, al dire della Gazzetta

del Popolo, della formazione della Compagnia di Gesu, la quale

aveva per principio che 1'obbedienza dovesse andare fino al pec-

cato mortale. Abbiamo gia dichiarato che riniettiamo al sem-

plice buon giudicio di quante v' ha persone oneste, il decidere

della natura di queste accuse e dello spirito degli accusatori.

Ora esse chiederanno al Villa, uomo di leggi e di tribuuali

su quali prove egli asserisca degli antichi Gesuiti un' accusa cosi

incredibile e mostruosa : e il cercarne le prove, innanzi tutto

per cautela propria, onde non cadere in una calunnia o in una

stolidita, era obbligo di senso coinune e di coscienza : cercandole

poi nello stesso Istituto di sant'Ignazio, avrebbe trovato che, ove
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s' ingiunge ai sudditi im' obbedienza perfettissima ai loro supe-

rior!, qual e quella dei militari, vi si esclude espressaraente il

caso in cui si conosce manifestamente peccato > n& solo mortale

ma anche veniale. Alia fin fine basta non avere perduto il senno

per non capire che tali papere non sono da contare che ad una

adunanza di gente, che se la ride del peccato mortale, ne se ne

scandalizza se non quando le mette comodo di vederlo nei Gesuiti.

Ma diamine! L'Istituto della Compagnia non fu egli lodato dal

Concilio di Trento, approvato e commendatoognora dai Soinmi Pon-

tefici? Non fu lodata e incoraggiata dai medesimi la Compagnia?
E tali encomii si sarebbero dati ad un Istituto e ad un Corpo,

contaminati da un principio cosi scellerato ed ereticale? E un

tale Istituto e un tal Corpo sarebbero stati accolti eon favore in

tutti i Regni e le Repubbliche cattoliche, e i Gesuiti richiestivi

a gara per Peducazione della gioventu, per la direzione delle

coscienze, pel ristabilimento della morale cristiana nei popoli,

vi sarebbero stati riconosciuti per ottimi operai, direttori ed edu-

catori, se avessero professato un principio cosi avverso ad ogni

buou termine di coscienza? Eh via! quel che e troppo, 6 troppo:

e Papporre ai Gesuiti una tale accusa, & un volerci rimenare ai

tempi della Riforma in cui i Protestanti, capitando un Gesuita

nelle loro terre, guardavano curiosamente se egli avesse vera-

inente i piedi di caprone, come aveano loro predicate i loro mi-

nistri. Che se e cosi, P esordire con tali enormita, e indizio

manifesto o di dabbenaggine superlativa o di pari mala fede

nell'oratore; e 1'uno e Paltro sara, per chiunque ha criterio, un

pregiudizio assai grave contro tutte le accuse susseguenti.

Ma di piu ogni uomo onesto domandera a s^ stesso perche

mai il Villa abbia accagionati di quella enormita i Gesuiti an-

tichi, che non ci riguardano, e non P abbia estesa ai Gesuiti

moderni, dei quali qui si tratta. Di questi importava al piu di

sapere se si sieno legati ai loro superior! colla promessa di

)inmettere al cenno loro qualunque scelleraggine. Che se ci6 di

loro non si avvera, come puo nuocere ad essi la supposta mal-

^agita dei loro antenati? fi da supporre che neanche il Villa,

lomo di leggi e di tribunal!, non abbia mai condanuato veruno
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per delitti apposti non a lui ma ai suoi maggiori. II perch5 non

e neppure credibile che quest' accusa facesse parte degli atti da

lui raccolti, in occasione della sua Circolare di bando, e la cui

esposizione si aspettava a buon diritto nel comizio di Torino.

Ma si aspettava indarno.

IV.

II Villa prosegui: e prosegui dicendo che non farebbe la

storia della Compagnia, intorno alia quale il Grioberti ha scritto

delle pagine iinmortali. Poi il Villa conchiuse; e conchiuse di-

cendo che egli nondimeno, uomo di leggi e di tribunali si va-

leva di un solo documento la senteuza che un magistrate di

Parigi einanava nel 1762 contro i Gresuiti. La sentenza porta la

data del 6 agosto 1762 (cosi terminava 1'oratore) ed e un vero

stato di servizio della Compagnia. Sicche un rinvio indetermi-

nate alle immortali pagine > di Vincenzo Gioberti e una sen-

tenza data nel 1762 da un magistrate di Parigi, ecco i due grandi

allegati, che quest' uomo di leggi e di tribunali opponeva ai Ge-

suiti nel comizio di Torino; ecco i due gran pregiudizii, che, es-

sendo egli ministro, lo mossero a voler risuscitare contro gl'in-

dividui di un corpo legalmente disciolto le sevizie che da dieci,

venti, trent' anni addietro si erano decretate comunque contro la

Compagnia esistente. Non un solo documento, che scoperto nella

subita invasione delle loro case nel 48, nel 59, nel 60> nel 66,

nel 70, avesse rivelato alcun delitto contro ai privati o contro

la societa: non un solo processo dovuto sostenere dipoi da ve-

runo dei mernbri di quel corpo soppresso, non che da parecchi

insieme, per mene illegal! e sediziose : non una sola conferma di

fatto potuta scoprire nella vita di questi uoinini, viventi fra noi,

delle innuraerevoli accuse apposte loro dai loro avversarii. Tale

e lo stato di servizio che il Villa magistrate, e giurisconsulto

italiano, da egli stesso ai Gesuiti col suo silenzio, nelF atto che

pretende di bollarli con una vecchia ed esotica sentenza di un

magistrate di Parigi. La data del 4 ottobre 1886, e, in una

causa che si agita oggi, qualcosa piti concludente che non quella
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del 6 di agosto 1762; e il silenzio del Villa conchiude troppo

meglio in difesa degli accusati che non le * immortali pagine >

del Gioberti in loro condanna. Che potea saperne dei Gesuiti,

specie degl' italiani, il Gioberti, uomo private in paese straniero,

se non qualehe pettegolezzo, ovvero cose gia stampate da Pascal,

e da cento altri tali libellisti? Ne altro contengono i suoi ver-

bosi volumi, ai quali bast6 contraporre le antiche risposte gia

stampate anch'esse, e Faffare fu finito. Ma non cosi si confuta,

per lo contrario, Teloquente silenzio di un Yilla, uomo di legge

e di tribunali e stato ministro, che confessa di non aver tro-

vato nulla a carico degli accusati, e rimanda perci6 i giudici

alle pagine, siano pure immortali, d'altrui.

Quanto al perentorio documento, a cui si appellava il Yilla,

non crediamo di doverne frodare coloro, al cui tribunale abbiamo

citato lui e la sua requisitoria. Egli e il giudizio pronunziato

dal Parlamento di Parigi nell'atto del proscrivere dalla Francia

la Compagnia. In esso, due secoli dacch6 la Compagnia viveva

e operava in Francia secondo il suo Istituto, senza che per6

i suoi membri fossero convinti mai d' alcun trascorso contro le

leggi o contro 1'ordine sociale, il Parlamento dichiarava il loro

Istituto inammissibile di sua natura in ogni stato politico,

siccome contrario al diritto naturale, attentatorio ad ogni au-

torita spirituale e temporale, e tendente ad introdurre negli

Stati, sotto pretesto di un Istituto religioso, non un Ordine che

veramente ed unicamente miri alia perfezione evangelica, ma

piu veramente un corpo politico, la cui essenza consiste in una

continua operosita onde giungere, per ogni sorta di vie dirette

ed indirette, segrete e pubbliche, primamente ad un'assoluta

indipendenza e poscia all'usurpazione di ogni autorita. >

Per fermo e cosa per lo meno assai strana che nelle piu

solenni proscrizioni, decretate nelle societa civili contro la Com-

pagnia, i loro nemici abbiano rifuggito sempre da quel criterio

pift elementare di giustizia, che e di esaminare in particolare

gli andainenti di coloro che si vogliono proscrivere, ne altro che

sopra le loro azioni proferirne la condanna. Anche il Parlamento

di Parigi, lasciata in disparte la ricerca dei reati, se alcuno ve
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ne avesse, si volge alPesaine teorico dell'Istituto; e dalla con-

danna di quello deduce la reita del suoi seguaci, mentre dalla.

incolpevolezza di quest! doveva secondo ogni equita dedursi la

bonta dell'Istituto.

Ne meno evidente e per ogni giudice spassionato 1'esorbitanza

della stessa coudanna, pronunziata dal Parlamento contro Flsti-

tuto. Perocche' o la questione si ha da risolvere eoi principii

della religione cattolica, secondo la quale la Chiesa non puo-

errare approvando e lodando come buono un Istituto intrinse-

camente vizioso; e, sapendosi che la Chiesa ha solennemente

encomiato ed approvato F Istituto della Compagnia, Fatto del

Parlamento di Parigi, che lo condanna, 6 gia condannato per

se stesso come erroneo, nullo, temerario e scismatico. la que-

stione si vuol risolvere coi soli principii del senno umano, e-

quell'atto apparisce come un ridicolo impasto d' insipienza e di

vanita togata. Quel consesso di laici che contro al giudicio della-

Chiesa decidono intorno alia incompatibility di un Istituto col

mantenimento dell'autorita della Chiesa stessa, e intorno alia,

sua opposizione coll' ideale della perfezione religiosa, mostra di

ignorare il volgare proverbio, che vale piu un pazzo in cas&

propria che non un savio in casa altrui. E quel raduno di francesi

che nel 1762 fanno la scoperta dell'essere 1' Istituto della Com-

pagnia inammissibile in ogni Stato politico, doveano pur cre-

dersi i soli savii politici nel mondo, inentre tutti i Eegni e le-

Repubbliche cattoliche e la stessa Francia da circa due secoli

aveano giudicata la Compagnia come, non solamente ammissibile

nei loro Stati, ma utile ad ogni classe di persone. Non s'aspetta

due secoli per iscoprire che un Istituto, posto sotto gli occhi di

tutti, e" contrario al diritto naturale, che tende a formare un

corpo politico, e non religioso, come s'infinge, e che la sua

essenza consiste in una continua operosita per giungere al~

rusurpazione di ogni autorita. Per la qual cosa il Parlamento

di Parigi, se voleva fare cosa seria, doveva allegare in conferma,

della sua peregrina scoperta la ripruova dei fatti sovversivi del

diritto naturale e dell'ordine politico, e dimostranti la Compagnia-

o giunta al supremo potere o colta in flagranti di stendere ad
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esso la mano. Senza 1'appoggio di tali ripruove, la sua sentenza,

smentita dal giudizio due volte secolare di tutti gli Stati di

Europa, nou significava altro piu se non la futile presunzione

di chi la proferiva, spintovi da odio di parte o da impegni

segreti.

E tale e il documento che Ton. Villa scelse fra gli altri come

11 piu convincente a carico dei Q-esuiti: documento di altro secolo,

di altro paese, intessuto di imputazioni vaghe, incredibili per

la loro evidente esagerazione, smentite dalla storia del secolo

presente, come dei secoli passati; giacche, se se ne tolgano gli

Stati dove spadroneggia 1'influsso massonico, la Compagnia si

vide ammessa dappertutto in Europa e fuori, sotto ogni forma

di governo; e dappertutto operando conforme al suo Istituto, in

nessun luogo fu convinta di attentare ai diritti dei privati, o

alia pubblica morale, o agli ordini costituiti. Dopo cio noi chie-

diaino con piena fidanza ad ogni uomo di spirito retto, se in

presenza di una tale accusa noa si senta inchinare naturalmente

a sospettare di reita piuttosto 1'accnsatore che non gli accusati.

V.

II sospetto e con esso ii disdegno dei cuori leali e bennati

dee crescere, non che scemare, vedendo cotesto metodo di accusa

ammesso per sistema dagli avversarii dei Q-esuiti. Nel comizio

di Firenze un cotal Malenotti, direttore di un giornale chiamato

a buon diritto pornografico, dopo aver declamato in una serie

di articoli contro la corrotta e perversa morale dei Gesuiti, si

Iev6 a domandare ii loro bando. Essi, egli grido, come lo furono

-da tutti i popoli civili (domlnati da una fazione incivile) deb-

bono essere cacciati dalle nostre citta e dalle nostre terre e

richiamava coutro di essi i bandi tumultuarii del Valerio, del

Garibaldi, del Pepoli, del Farini, e il decreto di Eugenio di

Carignano e la espulsione dei Gesuiti gia soppressi dalla Toscana

per decreto del Granduca Leopoldo I: del qua! fatto fu mostrata

jia la falsita, in uno dei quaderni passati. A voti cosi draco-

liani il Malenotti fece precedere naturalmente la serie delle
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accuse che li giustificavano. Ma quali accuse? Eccole: Chi essi

sieno (i Gesuiti), lo sapete: e inutile dunque che ve ne tessa

la storia (anche il Villa se ne dispensdj. Quanto male abbiano

fatto e facciano alia societa, al progresso, alia stessa religione

(le solerti cure del Malenotti e del suoi colieghi per la reli-

gione !) lo dicono tanti secoli di dura esperienza pei Pontefici

(encomiatori tutti della CompagniaJ, per i Sovrani ('nessuno

dei quali fu mai rovesciato da congiure gesuitiche) e pei popoli

('nessuno dei quali si dolse mai d'averne ricevuto altro che

bene). Di che mezzi si servano per raggiungere i loro fini lo

dimostra la prima delle massime loiolesche: il fine giustifica

e santifica i mezzi (I mezzi leciti e per se indifferenti si; per

grilleciti, s'e sjidato mille volte ancora con premii di trovare

un solo gesuita, che abbia insegnata a voce o in iscritto quella

massima: e nessuno lo cito mai. E un"
1

altra enormita che fa
riscontro a quella del Villa, circa all* ubbidienza gesuitica

estesa al peccato mortale). E infine i seguaci di Loiola, piu

pericolosi di prima, cospirano alia rovina del paese. Se i seguaci

del Loiola potessero sperare la giustizia, che a tutti si deve

ed a nessuno si nega negli Stati civili, essi avrebbero diritto

.di citare davanti ai tribunal! sotto accusa di calunnia atroce il

Malenotti, il quale come non ebbe una sola prova da recare in

conferma delle sue osservazioni nel comizio, cosi non ne avrebbe

nessuna nel contraddittorio. Ma quale giustizia spererebbero essi

contro tali sfacciate inenzogne, se vi si associano o ne danno

Fesempio gli stessi uomini che si dicono di legge e di tribunal!?

Ne il Villa fu il solo. Ai 7 di gennaio del corrente anno, il

senatore Anriti, Procuratore generale alia Corte di Cassazione

di Roma, egli pure interpretaudo lo spirito del decreto di con-

fisca, lanciato dal Garibaldi sui Gesuiti di Napoli e di Sicilia,

asseriva essersi giustamente negata a quei religiosi una miser a

pensione sui loro beni confiscati, perch6 il motivo dei severi

decreti fu il proposito di bandire in perpetuo un'associazione

avida di occulto dominio, infesta alle liberta civili, nemica ir-

reconciliabile di tutte le conquiste politiche dello Stato moderno.

E a questo punto, soggiunge la Riforma, non mancarono segni
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di approvazione per parte dell' uditorio come non mancarono

applausi vivissimi, alle parole piu violent! del Malenotti e a

tutto il discorso del Villa. Ma per chi rispetta la dignita dell a

propria ragione, le approvazioni e gli applausi non supplirono

mai alia mancanza di prove, e non diraostrano altro che la

complicita o la leggerezza di un pubblico, che non ne cura o ne

vuol anzi coprire la mancanza.

YI.

Ne si dica che la pubblica notorieta rende superflua ogni

prova. Innanzi tutto cotesta notorieta nel caso presente non

esiste. Essa non esiste precisamente in quella parte del pub-

blico, presso cui sarebbe da cercare, cio& presso coloro che co-

noscono personalmente gl' imputati, che si avvicinano a loro per

affari o per altra qualsiasi occasione, che convivono e convissero

con loro e dopo averne ricevuta, a un bisogno, 1'educazione, ne

poterono ben anche abbandonare i principii, ma nessuno si offre

a testiuionio di alcun loro reato. Neanche esiste la persuasione

della loro reita presso quegl' innumerevoli, che per libera scelta

si servono di loro a direzione della propria coscienza, che ascol-

tano le loro prediche, leggono le loro opere, frequentano le loro

scuole, affidano loro i proprii figliuoli. Fare di tutti costoro un

mondo di ciechi e d'insensati, non si pu6; essi sono troppi,

e poi converrebbe associare loro sotto la medesima denomina-

zione gli stessi accusatori, i quali spiando la vita di questi

nomini sinistri, avutene spesso in niano le carte piu segrete,

ricevutene le relazioni piu accurate dalle autorita locali e dagli

ufficii di polizia, non v'hanno saputo vedere quello che ognuno

avrebbe veduto se v'era, cio6 qualche indizio sulle malvagita che

loro appongono.

Con tali fatti in mano i Gresuiti sono essi quelli che invocano

per se la pubblica notorieta e la persuasione comune di coloro,

che soli hanno il diritto di venir considerati da un giudice

imparziale. E contro essa qual peso possono avere i pregiudizii

largamente diffusi nella moltitudine, che non li conosce, dalla
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colluvie di libri, libelli, romanzi, articoli, declamazioni onde sono

e furono sempre assaliti dai loro avversarii? La calunnia ebbe

serapre un potere formidabile sulle menti umane. Prescindendo

dalla segreta e pure comunissima passione, che fa trovare Fin-

nalzamento proprio nell'abbassaraento altrui, la naturale retti-

tudine c'inchina a non credere possibile la calunnia, se non

quando ella sia dimostrata come tale: e questo ufficio si lascia

al calunniato, senza cercare il piu delle volte se egli lo abbia

felicemente corapiuto. Dateci quindi 1'uomo o Fistitnto piu in-

nocente e benefico: se egli venga esposto ad un assalto non

interrotto di accuse caiunniose, non pu6 fare che molti non vi

prestino fede; ne per6 la loro persuasione creerebbe in nessun

caso il menomo pregiudizio contro Finnocenza dell'imputato :

quanto raeno potra crearlo contro Fopinione favorevole di chi e

piu in grado di conoscerlo ?

Si replica da molti i quali, portati dalle circostanze a conoscere

i G-esuiti di persona, vorrebbero pur conciliare i loro pregiudizi

coi fatti che veggono al tutto contrarii: Contro alle singole

persone non v'6 che dire: ma il corpo, il corpo e reo in s& e

dannoso alia societa. Cosl e: ogni G-esuita preso da se e persona

rispettabile, cittadino onesto, quieto e osservante delle leggi :

ma il corpo e reo di ogni malvagita, turbolento e sempre inteso

ai danni dello Stato. Ma se il ciel vi salvi; dite almeno che

nella Compagnia vi sono due classi d'individui, la prima di

gente dabbene, Faltra di furfanti, salvo il mostrarci una volta

un esempio di cotesta seconda classe che nessuno ha saputo

additarci finora; e salvo altresl lo spiegare come quei Gesuiti

dabbene s'acconcino a stare in cosi trista compagnia. Ma il dire

che un corpo, composto tutto di persone dabbene sia reo, non

di mille, ma di una sola ribalderia o congiura, val quanto so-

stenere che una persona abbia commesso un omicidio pur con-

cedendo che egli non v'ha adoprato ne le mani ne 'i piedi ne

il capo ne altra parte della sua persona.

Altri vi sono i quali per conciliare la manifesta irreprensi-

bilita delle azioni a tutti visibili dei Gesuiti, colla reita che al

tutto si deve supporre in loro, s'appigliano ad accagionarli di
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una fina ipocrisia e di ua' attivita soppiatta, che per poco non li

rende padroni del inondo, ma certo pericolosi a chiunque essi

vogliano male, privati o societa politiche. Anche 1'Auriti addi-

tava la Compagnia come ana societa avida di occulto dominio,

a quella guisa che il Parlamento di Parigi le apponeva di am-

bire per vie segrete all'usurpazione di ogni autorita. > Ma se

questo artifizio oratorio e assai comodo per iscusare la poverta

delle prove ottenute a carico di chi si accusa, non e pero ugual-

uiente bastevole a supplirne 1'assoluta inancanza. S'intende bene

che un Procuratore del Re, convinto che egli abbia un individuo

o un' associazione di ordir traine contro allo Stato, e dimostrata

la finissima astuzia dei congiurati, li metta in sospetto di trame

piu vaste, e piu frequenti che non risulta dalle prove dirette ;

ma non si capisce ne e conforine a nessun termine di procedura

amuiesso nelle nazioni civili, che un individuo od un' associa-

zione si dichiari rea e si coiidanni per reati nei quali per molto

cercarne non fu mai trovata involta. II giustificare un siffatto

procedere coll' attribuire all' iniputato una ipocrisia ed una rna-

lizia che passano la misura del credibile, non e altro che assu-

mere 1'impegno di dimostrare un genere di reita piu grave del

primo e piti incredibile: o per dir ineglio egli e un gettar gift

la rnaschera e dire aperto che s' intende di dichiarar colpevole

ogni innocente quante volte ci aggradi. Perocche quando egli

abbia ben dimostrato non avervi contro di lui prova alcuna a

dimostrare il reato appostogli, il Procuratore gli rispondera senza

scomporsi : E questo e appunto quello che io dico : essere cioe

tanta la furberia del reo, che ora non abbiamo in mano nessuna

prova della sua reita.

VII.

Uno dei piti frequenti rimproveri che si facciano ai Gesuiti,

quando si tratta di applicare loro le peggiori sevizie di proscri-

zioni, e che essi si mescolino di politica e attentino all'assetto

dato dalla Rivoluzione ai varii Stati ed all'Italia in particolare.

Ai loro maneggi politici accennava gia a suo modo il Parlamento
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di Parigi citato dal Villa nel Comizio di Torino, come il Male-

notti in quello di Firenze li accagionava di cospirare alia rovina

dltalia, e 1'Auriti a Roma li additava come nemici dei progressi

politici moderni.

Sulla politica dei Gresuiti la Civilta Cattolica pubblico gia

u n seguito di tre articoli
]

,
chiarendo su questo panto le idee

e i fatti
;
e a questi rimettiamo chi ne voglia restare pienamente

sincerato. Qui senza ritessere le cose gia dette, e tuttavia non

divietandoci di ripeterne qualcuna che ci sembri a proposito, pro-

porremo soltanto alcune osservazioni al giudizio di qualunque
siasi lettore spassionato.

Si dice che la Compagnia s'impaccia di politica. Supponiamo
che do fosse vero: che al tempo delle elezioni si vedessero i

Gresuiti agitarsi fra i piu operosi capi di fazione, e, scelti dei

candidati, capaci, a giudizio loro, di promuovere il bene della

nazione, li fiancheggiassero con tutte le loro forze per assicurare

loro la vittoria neH'arringo elettorale: poi gittatisi a combattere

sia la destra sia la sinistra, sia un ministero sia 1' altro, o tutta

in un fascio la fazione che ora presiede alia pubblica cosa, non

dissimulassero le loro aspirazioni per un assetto in cui gl'inte-

ressi morali e material! della nazione fossero meglio tutelati.

Chi avrebbe ragione di fame loro un difetto non che un delitto?

La Chiesa, essa soltanto, la quale potrebbe richiamarli ad occu-

pazioui piu coavenienti alia loro vocazione tutta di minister!

spiritual! e non di cure politiche. Ma non cosi potrebbero scan-

dalizzarsene i liberali ne il Groverno, che li dichiarft prosciolti da

ogni vincolo, ne disconobbe la professione e li voile rimessi alia

condizione di liberi cittadini.

Nel fatto sta per6 che i Gresuiti non furono mai veduti ser-

virsi di quel loro diritto di mestatori politici : non si videro mai

parteggiare per una fazione della Camera piu che per 1' altra
;

non furono sorpresi in atto d' insinuare alcuno dei loro partigiani

nelle sfere governative. E ci6 noudimeno e vero che essi hanno

coininciato nei tempi piu recenti ad impacciarsi di politica. Ma
da quando in qua? Dacch& si vollero comprese sotto questo nome

1

Quad. 734, p. 29; quad. 735, p. 257; quad. 737, p. 513.
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question! che realmeute sono non politiche bensi religiose. Quando

una fazione di cittadini, sia pur essa giunta ad afferrare la pub-

blica cosa, abusando del potere politico fa ordinamenti sovversivi

della religione, e oppressivi della Chiesa e della liberta dovuta

alia coscienza cattolica, noa e gia piu questione di mera politica,

bensi di religione, lo svelare la nequizia di tali atti e mantenere

viva contro essi la coscienza del popolo cattolico. E quaudo quella

fazione per incarnare 1' idea propostasi d' un'Italia pagana, tor-

reggiante sulle rovine del Papato, spoglia il Vicario di Cristo

dei suoi diritti e lo niette in una condizione die il medesimo di-

chiara incompatible col suo ufficio e colla sua dignita, non sono

piil i Gesuiti che, combattendo unitainente col Papa e coi catto-

lici tali esorbitanze, invadono il campo della politica, bensi la

politica che viene a cercarli nel campo religioso. E ci6 quanto al

non uscire essi dai termini della loro professione religiosa col-

1'ingerirsi in tali questioni.

Nel rimanente, volendo pur cousiderare tali lotte come appar-

tenenti alia politica, ad ogni cittadino sara libero il sentire e il

diportarsi a riguardo di esse secondo la sua persuasione, dentro i

termini della legge. Sia pure che la fazione dominante e gau-

dente metta come doinma che ii bene della patria richiegga la

sua dominazione o 1' applicazione dei suoi principii anticristiani.

Sara pur lecito ad ogni cittadino 1' opinare in contrario e il dif-

tbndere le sue persuasioni o piuttosto mantenerle nel popolo che,

essendo cattolico, ha nella sua grande maggioranza le persuasioni

inedesirne, conform! agl' insegnamenti della Chiesa.

Supponendo di discorrere ad un lettore qualunque, noi non

pretendiamo affatto di trovarlo d'accordo coi Gesuiti nei suoi prin-

cipii di politica ecclesiastica. Essi sostengono che 1'Italia dee

rappacificarsi col Pontefice, rifacendolo dei suoi diritti
;
ed opi-

nano che anche cosi sia possibilissimo un assetto, il quale as-

sicuri all'Italia i vantaggi offertile dall' assetto massonico, senza

recarne gl' incalcolabili danni : domandano che si sconfessi il

mostruoso principio del diritto del male alia liberta, e si riduca

a quello di una tolleranza, dov' e necessaria, del male minore

Serie XIII. ml. V, fasc. 879 18 25 gcnnaio 188:
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per risparmiarne uno maggiore; e cosi via discorrendo. II lettore,

forse imbevuto di principii liberal!, potra opinare diversameate,

ne noi possiaino pretendere di condurlo qui dalla nostra. Yo-

gliamo soltanto die egli giudichi se in uno Stato, in cui si pro-

fessa come principio fondaraentale la liberta delle opinioni e

della parola, i Gesuiti e qualunque altro si possano per tale dis-

senso riguardare come cittadini pericolosi, non alia fazione do-

minante e alle sue brame, ma alia societa; e chiedere per loro

il bando, e autenticare come giuridico lo spoglio fattone, sotto

Pimputazione di essere nemici delle conquiste politiche della ci-

vilta moderna. Se cosi e, perch6 non dire chiaramente che nelle

formole liberalesche la liberta e tutta e sola pei dominant!, e

che si estende fino a potere esiliare e spogliare chiunque s' op-

pone ai loro disegni?E la tirannia piu dispotica richiese mai

tanto?

Un solo caso vi sarebbe in cui la potesta civile potesse pro-

cedere, non diciamo giustamente, ma legalmente contro tali av-

versarii dei suoi procedimenti ; quando cioe essi uscissero dai

limiti, contro i quali la legge consente 1' espressione delle opi-

nioni e la lotta pel loro trionfo. Perocche in ogni Governo non

dispotico ii determinare che tale o tale azione costituisce un

delitto di Stato, che tali o tali uomini siano da riguardarsi

come nemici pubblici, non e abbandonato all'arbitrio delle fa-

zioni e neppure di chi governa, ma e regolato dalla legge, la

cui applicazione, in cio che spetta I'amministrazione della giu-

stizia, e riservata ai tribunal!. Persino nelle pubbliche rivolte,

cessata appena la necessita del reprimere un assalto armato,

gl' imputati vengono sottratti agli arbitrii di chi ha la forza in

inano, ne si puniscono se non dopo averne dimostrata la reita.

Tali guarentige contro il dispotismo dei Governi e i soprusi delle

fazioni dominant! si contano fra le pift vantate conquiste della

civilta liberale. Pertanto se i loro pift caldi sostenitori, nel creare

decreti di proscrizione contro i Gesuiti e nel chiederne e lodarne

1'esecuzione, rifuggono soprattutto da ogni forma d'istruzione

giuridica, due cose parranno evident! ad ogni uorno di buon
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senso: la prima che cotesti avversarii dei Gesuiti rinnegano

spudoratamente i loro principii liberal!
;

la seconda che i gesuiti

debbono essere innocent! dei delitti politici a loro attribuiti.

Ricapitoliamo. Se mai v'ebbe occasione, in cui le persone oneste

e non bene informate potessero crearsi un giudizio intorno alia

reita tanto dibattuta della Compagnia di Gesu, opportunissima

fu certaraente quella che ne ebbero nella seconda meta dell'anno

decorso. In quel tempo, per lo spazio di parecchi raesi, gli avver-

sarii, radunati persino in comizii, ebbero tutto 1'agio di trarre in

uiezzo tutto ci6 che sapevano a carico di lei : doveano anzi farlo,

dappoiche, in uno stato liberale, chiedevano contro la Compagnia

1'applicazione di rigori tirannici. Le accuse furono formulate; e

quale ne fu la somma? Uomini di legge e di tribunal! non seppero

allegare contro ai Gesuiti, viventi qui sotto agli occhi di tutti,

se non accuse, o prive di senso comune, apposte per di piu a Ge-

suiti di altri secoli
;
ovvero rifiutate dai soli testimonii auto-

revoli; poi la citazione generica del Gioberti, e una sentenza del

Parlamento di Parigi. Dimenticavamo la soppressione dell'Or-

dine, avvenuta un bel secolo fa: ma ce ne sdebiteremo di buona

voglia in un prossimo articolo. Intanto il primo giudizio che si

affaccia qui ad ogni persona di buon senso e, che una tale ac-

cusa si risolve di fatto in un'assolutoria, pronunziata dagli stessi

accusatori. Ci6 basterebbe a noi; ma non bastera alle persone

savie, le quali, entrate una volta nella questione, vorranno toc-

carne anche il fondo.
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21. I nostri oppositori e TAuioRE del Sillabo.

Le molte cose tra s& ben diverse che abbiamo distinte nell'ar-

ticolo precedente s'hanno a tenere present! anche in tutto quello

che andremo soggiungendo. Le difficolta de' nostri avversarii raro

e che non pecchino per la confusione di che peccano rignardo a

que'punti. II Sillabo, secondo essi, non e composto dal Papa.

Ma chi per poco distingua il doppio modo con cui un docamento

pu6 dirsi ed e realmente pontijicio, secondo che abbiarao accen-

nato, capisce subito il sofisina, e riconoscs il castelletto di pa-

role si mal fermo che non regge, e cade al rainimo soffio di

vento. II Papa stesso non ha composto il Sillabo. Benone, e

chi mai ha voluto affermarlo? Quel che non pu6 ammettersi e,

che a dispetto della logica se ne conchiuda che il Sillabo non

e altro che opera di anoniino privato dottore. Ignorano dunque

che il Sillabo, quantunque non fosse composto dallo stesso Papa
in persona, fa tuttavia composto PER ORDINE del Papa, composto

SOTTO GLI OCCHI del Papa, elaborate sotto la DIREZIONE del Papa.

E questa forse la maniera onde fanno i loro trattati i privati

autori? II documento e lavoro d'un privato anonimo, se conside-

risi chi scriveva, trascriveva eccetera. Questi si che dovea essere

un privato; e quindi il documento dovea essere necessariamente

anonimo, appunto perch la mano d' opera era posta da un pri-

vato; dovea essere anonimo perche nel Sillabo dovea figurare in

tutto e per tutto il Papa; dovea essere anonimo perche" il Sillabo

era cosa del Papa; dovea essere anonimo perche non altri che i]

Papa par!6, quando condannft quelle proposizioni, che Egli voile

si raccogliessero in un elenco. Ne si dica che andiamo in sotti-

gliezze. No, chi parla in simil gnisa non pud scusarsi dicendo che

1 Vedi vol. IV, fasc. 876, pagg. 680-693.
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il Sillabo fu da loro detto anonimo, non gia perche vi manca il

norne di chi pose la mano d'opera, si perche non vi appare il nome

del Papa, il Pius Papa IX. Ci6 non vale. Irapercioccho quando

si disse il Sillabo anonimo, si disse e ripete in questo senso, ch'esso

e opera d'un dottore privato, un trattato d'un dottore private

anonimo. Ora ci rispondano gli oppositori. Se il Sillabo e a dirsi

anonimo perche manca il nome del Papa, a chi dobbiamo noi

riferire quel dottore privato ? Forse a Pio IX? Cos! per

certo dovrebbe essere. Ma di grazia con qual fronte verrebbero

costoro a dirci che il Sillabo, perch& non porta espresso nella

sua forma speciale, che ha, il Pius Papa IX, e opera di Pio IX

come dottore privato? Se sono coerenti ai loro principii deb-

bono dire che il Sillabo non e opera di Pio IX n& come dottore

privato ne come dottore pubblico; dappoiche, secondo essi, non

fu composto da Pio IX, ne questi e quegli che parla in esso.

Oitreche, con quale logica ci direbbero, che il Sillabo fu composto

da un qualche dottore privato e non da Pio IX, se poi in questo

dottore privato dovessimo riconoscere lo stesso Pio IX? Ci si

spieghi un po' quest' enimma. Dunque per quel dottore privato

non s' ha a intendere Pio IX, si bene altri. Ma se e cosi, non

possono sostenere che ii documento deve dirsi anonimo, perche

non porta in fronte il Pius Papa IX. Dappoich^ quando si dice

che un documento e anonimo, s'intende sempre che e tale, perch&

non v' e espresso il nome faVCautore che V ha composto. Sia pure

un nome fittizio quello che manca; sempre per6 sara vero che

quel qualunque nome si deve riferire all' autore del documento,

e non a chi non ebbe alcuna parte in esso. II senso dunque della

difficolta de' nostri bravi oppositori o e che il Sillabo deve dirsi

anonimo, perch& vi manca il nome di colui che pose la sola mano

d' opera, come 1' intendemmo noi di sopra, e si da nel ridicolo;

ovvero perche manca il nome di Pio IX, e si cade in un'aperta

contraddizione.

Dal che si fa manifesto con quanta ragione noi possiarao e

dobbiamo dire che il Sillabo in rigore di termini e di Pio IX.

Esso e di Pio IX, se si riguarda la materia, vogliamo dire le

80 proposition! che furono condannate da lui stesso in persona.

^ di Pio IX altresi se parlisi della forma, in quanto benche
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non da lui personalmente conipilato, pure fa coinpilato per suo

ordine e sotto i suoi occhi. Quindi il dirlo anonimo e un abu-

sare della buona fede od ignoranza altrui. Che il documento non

porti ne in principio n& in fine il Pius Papa IX e evidente.

Ma ci6 dara diritto a conchiuderne SOLAMENTE che il Sillabo nella

sua forma, non 6 ne un Breve, n& una Bolla, ne un'Encidica,

e che non presenta in se stesso, preso separatamente, e nella

sua forma al tutto speciale che ha, veruna formola dommatica

prommziata da Pio IX in persona: e che perci6 in quella non

apparisce contenuto Vatto giudicativo di condanna degli ottanta

errori. Ma tutto questo non pu6, in buona logica, permettere che

s' insolentisca, e manomettisi il documento pontificio, come fanno

i nostri oppositori.

Anche in ci6 la lettera del Cardinale Antouelli li condanna.

Essa scritta dal Segretario di Sua Santita non ha alcun nesso

interno colla Enciclica Quanta cura; e siccome era scritta per

accompagnare il Sillabo, cosi tutta a questo si riferisce. Nulla-

dimanco il Card. Antonelli fa menzione dell'Enciclica indiretta-

mente, per indicare cio& Voccasione ed il tempo in cui Egli dovea

trasmettere il Sillabo all' Episcopato. II Santo Padre avea fatto

raccogliere in un Elenco le proposizioni da lui condannate du-

rante il suo Pontificate, ed avea ordinato si spedisse detto Elenco

nel tempo stesso in cui il medesimo Santo Padre mandava la

Lettera Enciclica Quanta cura a tutto F Episcopato. Mihi vero,

sono le precise parole, in mandatis dedit ut hunc Syllabum
ad Te, III. ac Rev. Domine, perferendum curarem hac oc-

casione et tempore, quo idem Pont. Max., pro summa sua,

de catholicae Ecclesiae ac totius dominici gregis stfn divinitus

commissi incolumitate et bono, sollicitudine, etiam Encyclicam

Epistolam ad cunctos catholicos Sacrorum Antistites scriben-

dam censuit. Donde hassi a ricavare: Primieramente che il

modo di parlare riguardo alia forma dell' uno e dell' altro Do-

cumento, & diverso. Dell' Enciclica dice che il Papa scribendam

censuit; del Sillabo al contrario che voluit ut wrumdem er-

rorum Syllabus... conficeretur ; e cosl fa arguire quantunque

in modo indiretto qualche cosa eziandio della forma del mede-

simo. Secondamente, per quel che spetta alia rnateria d'amendue
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parla allo stesso modo. Dell'Enciclica dice che il Papa la scrisse

pro siimma sua de catholicae Ecclesiae ac totius dominici gregis

sibi divinitus commissi incolumitate et bono sollicitudine... Si

manifesta cioe che Pio IX aveva scritto come Pastore universale

della Cristianita per il bene ed incolumita della medesima. Delle

proposition! del Sillabo parimenti affenna che il Papa de anima-

rum salute ac de sana doctrina maxime sollicitus... numquam
destitit suis Epistolis...falsas doctrinas proscribere et damnare.

Si attesta doe che gli errori (proprio quelli fatti raccogliere in

un Elenco: eorumdem errorum Syllabus) furono condannati da

Pio IX come Pastore supremo per il bene ed incolumita della

sana dottrina e dell'aniine dei fedeli. Ci6 posto i nostri lettori

non dureranno fatica a giudicare puerili le esclamazioni de' no-

stri oppositori rincontro a questo diverso modo di parlare dei

due document!. Cotesto e un parlare esatto, esclamano! Sape-

vamcelo. Ma appunto perche' un parlare esatto, noi soste-

niarao che essi hauno parlato molto impropriamente del Sillabo.

Appunto perche e un parlare esatto, s'ha a dire che il Sillabo

& un documento Pontificio che presenta i principali errori e

le false dottrine de'nos'tri tempi condannati dallo stesso Pio IX

guate Pastore e Dottore Supremo della Cristianita. E con-

seguentemente appunto perche e parlare esatto non possiamo

ne dobbiamo soffrire che un documento cosi fatto, venga detto

opera o trattato d' un qualche autore privato anonimo. Prodigiosa

perspicacia invero ed acuine d'ingegno sorprendente ! S' avveg-

gono i nostri oppositori del differente modo con cui il Cardinal

Segretario parla dell' Enciclica e del Sillabo, presi in se stessi,

cioe riguardo alia forma che hanno, e non s'accorgono del par-

lare loro DiVERSiS8iMO, anzi onninamente CONTRARIO a quello, che

pur 6 parlar esatto, del medesimo Cardinale !...

22. I nostri oppositori e TINVIO del Sillabo

a tutto rEpiscopato.

Non si tratta qui di provare che il Sillabo sia stato man-

dato ai Patriarchi, Arciveseovi e Vescovi dell'Orbe cattolico; e un

fatto evidentissimo e a nessuno cadde mai in mente di negarlo.

Quello che dicono i detrattori del documento Pontificio si e, che
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esso non fu indirizzato autorevolmente dai Papa ai Vescovi.

Tutta la questione si versa in qu&l\.'autorevolmente ; di esso

pertauto intendiamo oceuparci. Prima d'ogni altro per6 fa d' uopo

che distinguiaino bene due cose.

L'atto d'invio d'un documento pontificio, e possiara chia-

marlo, se cosi piace, atto missivo, non e sempre la stessa cosa

che Yatto giudicativo. II documento mandate dalla Santa Sede

conterra sempre materia giudicata, il giudicio per6 portato sulla

medesima pu6 essere emesso in altra circostanza od in altro

documento che non sia precisamente quello inviato. Non man-

cano esempii in confermazione di ci6 che andiamo dicendo.

II decreto Sanctissimus Dominus dell' Inquisizione, 24 ago-

sto 1690, presenta due proposizioni condannate da Alessan-

dro YIIL Questi, secondo che dice esso Decreto, cum sui pa-

storalis officii munus sit oves sibi creditas a noxiis pascuis

avertere, et ad salutaria semper dirigere commise a moiti

teologi ed agli Eminentissimi Cardinali Inquisitori 1'esame delle

due proposizioni. Recitate le quali cosi prosegue il medesimo De-

creto: Quibus peractis, Sanctissimus, omnibus plane et mature

consideratis, primam thesim seu propositionem DECLARAVIT

HAERETICAM, et uti talem damnandam ?t prohibendam esse, sicuti

DAMNAT et PROHIBET...
;
secundam thesim seu propositionem DE-

CLARAVIT SCANDALOSAM... et uti talem damnandam et prohibendam

esse, sicuti DAMNAT et PROHIBET, ecc... Bullarium Romanum,
torn. XX, p. 77. il evidente che le due proposizioni sono condan-

nate per 1'atto giudicativo del Papa, e non per la forma del

Decreto, il quale non e atto personale del Papa, ne contiene quindi

in se stesso Patto giudicativo, ma 1' attestazione autentica, giu-

ridica e pubblica che 1' atto giudicativo di condanna fu emesso

da Alessandro VIII in persona. Cotesto Decreto s' ha da dire

Documento Pontifaio quanto alia materia e quanto alia forma,

perche la Congregazione agisce in nome del Papa; documento

pontijicio DOMMATICO, solo riguardo alia materia in esso contenuta

ed autenticamente presentata. Somiglianti esempii si avranno nei

Decreti, 24 settembre 1665 e 18 marzo 1666, che contengono le

45 proposizioni condannate da Alessandro VII, loc. cit. t. XVII,

pagg. 387-89, 427-28; e neli'altro del 4 marzo 1679 in cui
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sono le 65 proposition! condannate da Innocenzo XI, loc. cit.

torn. XIX, pagg. H549.
Posta pertanto la distinzione sopra indicata, non senza dif-

ficolta si potra determtnare quello che e proprio dell' uno e del-

Faltro atto. L'atto missivo puo essere fatto dal Papa in due

modi, o da se stesso in persona, ovvero per mezzo d'un suo

ministro, sia questo una persona singolare, sia una riunione di

uoinini da lui designati che in nome e virtu sua agiscono. Nel

primo caso abbiamo 1'atto missivo personalmente, nei secondo

solo moralmente del Papa. NelF uno e nell' altro deve dirsi con

verita che il Papa agisce, sebbene in diverso modo, cioe o in

persona sua, o mediante il suo ministro. L'atto giudicativo per

contrario, trattandosi in materia di fede, di morale e di diritti della

Chiesa eccetera, affinche abbia 1'effetto proprio dell' insegnamento

infallibile deve essere emesso dal Papa stesso in persona, vuoi

in iscritto vuoi di viva voce, e non basta per detto effetto che sia

emesso solamente da un suo ministro di quale genere si voglia.

In altre parole: L'atto giudicativo, col quale il Vicario di

Gesu Cristo insegni come Maestro supremo della Cristianita,

vuoi esser del Papa personalmente e non moralmente soltanto.

Quinci appare: 1 Che 1'atto missivo nel solo caso che sia

personalmente del Papa pu6 esser confuso coll' atto giudicativo,

e poste le medesime circostanze avra senza dubbio lo stesso

effetto. 2 Che, in caso contrario, differente e" il modo con

cui hassi a parlare del primo e del secondo atto. 3
'

Che a

piu vasto campo s' estende 1'atto missivo che non il giudicativo ;

potendo in tal caso 1'atto missivo essere personalmente ed ezian-

dio solo moralmente del Papa, non cosi il giudicativo, quando

trattisi d'ottenere 1'effetto sopra accennato. 4 Che 1'atto mis-

sivo pud essere autentico e giuridico senza che sia dommatico.

5 Che un documento Pontih'cio, se contenga 1'atto giudicativo e

missivo personalmente del Papa, sara, ove la materia e le altre

circostanze richieste si verifichino, dommatico quanto alia forma e

quanto alia materia. In caso diverso non sara dommatico quanto

alia forma
;
e neppure sara quanto alia materia, ove non consti

quella aver gia subito 1'atto giudicativo personale del Papa,

benche emesso in altra occasione o differente documento. Imper-
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ciocche siccouie la materia gia venae giudicata con giudizio si

fatto, non fia che essa cessi d'esser qtiella che e, qualunque sia,

e di qualsivoglia forma il doeumento in cui essa e raccolta.

Ora veuiamo a noi: I nostri oppositori allorche impugnano
Fautorita del Sillabo asserendo non essere stato indirizzato

autorevolinente dal Papa, o confondono cose tra s& ben distinte,

ovvero fauno, come suol dirsi, un buco nelP acqua e nulla piti.

meglio: essi di fatto col loro dire non conchiudono nulla ap-

punto per la confasione in che si ritrovano.

Per verita, se vogliono dirci che il Sillabo 6 tale doeumento,

che non contiene nella sua stessa forma F atto giudicativo per-

sonale di Pio IX come Maestro della Cristianita, noi non in-

tendiamo di perdere il tempo a contendere il contrario. Se poi

vogliono farci intendere che le proposizioni raccolte nel Docu-

niento non sono a dirsi giudicate dal Dottore infailibile della

Chiesa come errori e false dottrine, perche la forma stessa del

doeumento non contiene Fatto giudicativo, s'ingannano a partite.

Eh dovrebbero provare nientemeno che 1'atto giudicativo di

quelle proposizioni non fu mai emesso dalla persona stessa del

Papa! Ma ci6 sarebbe un lottare contro Fevidenza di quelle

parole del titolo errores QOI NOTANTDR in Allocutionibus eccetera!

Se da ultimo intendono farci sapere che Finvio del Sillabo, fatto

dal Papa per mezzo d' un suo ministro pubblico, non e autore-

vole, perche non e esso stesso nel tempo medesimo eziandio

atto giudicativo delle 80 proposizioni, confondono tra Vauten-

tico ed il dommatico.

II Sillabo e doeumento dommatico per certo quanto alia ma-

teria che contiene; Finvio fu atto missive pubblico autentico

giuridico d'una raateria gia giudicata con giudizio dommatico.

E quantunque il Papa avrebbe potuto nell'atto stesso d'inviare

F Elenco ripetere con le formole usitate Fatto giudicativo emesso

antecedentemente, nondimanco dal non averlo fatto non segue

che Finvio non sia autorevole, e che la materia cessi dal sot-

tostare al giudizio con cui gi& venne riprovata. Ch"5 anzi F invio,

benche, come tale, sia semplice atto missive, pur e testimone

autentico, pubblieo del precedente atto giudicativo. ^ testimone

autentico, pubblico della efficace volonta del Papa che si cono-
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scessero in modo piu facile e spedito da ognuno gli errori della

falsa civilta da Lui gia irrevocabilmente giudicati. fi testimone

autentico e pubblico della perseverante volonta del Papa che

quegli errori fossero esecrati da tutti i fedeli. Domandate infatti,

di grazia, al cardinale Antonelli perche e dove e quando il Papa
Pio IX condannft (ecco Fatto giudicativo) gli 80 errori dell' Elenco:

vi rispondera che per tutela del bene delle anime e della sana

dottrina in atti apostolici lungo il decorso del suo Pontificate.

Eccovi nello stesso tempo il fine ed il carattere del Maestro e

Dottore supremo della Chiesa nell'emettere 1'atto giudicativo.

Interrogate il medesimo perche, fatti raccogliere in un Elenco

gli 80 errori condannati, li invi& per suo mezzo a tutto 1' Episco-

pato (ecco 1'atto missive), vi rispondera apertissimamente: quo
iidem Antistites prae oculis habere possint omnes errores ac

perniciosas doctrinas, quae ab ipso reprobatae ac proscriptae

sunt. Li condannb per Fintegrita della sana dottrina e salute

delle anime; li invio perche tutti li avessero in un modo facile

e spedito davanti agli occhi. L' atto missivo e distinto dal giu-

dicativo: il Papa manda autenticainente raunato in un Elenco

ci6 che egli stesso in persona avea giudicato dommaticamente in

precedent! suoi atti. Oh non e questo un agire con autorita ? Che

dunque richiedono i nostri oppositori, affinche s' abbia a dire che

il Papa indirizz6 autorevolmente il Sillabo? Che hanno di grazia

a ridire ? Hanno forse dimenticato la Regola LXXII del Giure :

Qui facit per alium, est perinde ac si faciat per seipsum ?

II felicemente regnante Leone X[II, nell'alta sua perspicacia

distinse F atto giudicativo dal missivo. Non absimili modo (sono

parole che non cessererno mai di ripetere, e che per la solennita

della circostanza e del carattere di Maestro in cui son dette,

coine non hanno le eguali neppure in atti posteriori al Sillabo

dello stesso Pio IX, cosi sono nostra sicura guida e validissima

difesa) Pius IX, ut sese opportunitas dedit, ex opinionibus

falsis quae maxime valere coepissent, plures NOTAVIT (ecco 1' atto

giudicativo) easdemque POSTEI in TJNUM cogi iussit, ut scilicet in

tanta errorum colluvione haberent catholici homines quod sine

offensione sequerentur '. Eccovi Fatto missivo col suo fine spe-

1 Enciclica: Immortale Dei, 2 novembre 1885.
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dale, e che va all' unisono col prae oculis habere omnes errores

scritto dal Card. Antonelli per ordine di Pio IX. Oh sta a vedere

die ua docuinento ch' ha a servir di norma ai fedeli non e man-

date autorevolmente ! Or bene tale lo voile Pio IX, tale lo disse

Leone XIII! Come servire di norma sicura? Mettendo autenti-

camente sotto degli occhi d'ognuno gli error! dommaticamente

condannati. L'atto giudicativo precedente fa dommatico, 1'atto

missivo e pubblico ed autentico. L'atto raissivo, benche nol con-

tenga, nondimeno pubblicamenie ed autenticamente indica, com-

prova, dimostra ratio giudicativo dommatico.

23. I nostri oppositori e r ADESIONE dell''Episcopate al Sillabo.

IJ vero che F adesione deli' Episcopate cattolico appartiene al-

1'argomento estrinseco, anzi questo e" da quella interamente co-

stituito, come dalla medesima trae tutta la sua forza; nondi-

meno & necessario che vi torniamo sopra, in modo pero che se

vuol dirsi una e stessa la cosa di cui ci occupiamo, non sia lo

stesso il rispetto sotto il quale la riguardiamo. Perche s' intenda

ci6 vie piu chiaramente, ricordinsi i nostri lettori che gia al-

trove osservammo doversi distinguere una doppia questione. La

prima, se le 80 proposizioni del Sillabo sieno a riguardarsi come

condannate con giudizio dommatico dal Capo e Maestro supremo

della Cristianita. La seconda, dove si ritrovi e donde s'abbia a

ripetere 1'atto di condanna. Quanto alia prima diceinmo che la

sentenza affermativa e assolutamente certa e posta fuori d' ogni

dubbio dall' argomeuto dedotto dall' adesione dell' Episcopato, e

che in affermare detta sentenza convengono tutti gli autori sin-

ceramente cattolici. Quanto alia seconda facemmo osservare esservi

qualche discrepanza tra i medesimi autori; non inancando per6

di notare che detta discrepauza 6 cosa puramente domestica e

non pregiudica menomainente la prima questione, in cui e il punto

essenziale e cardinale della nostra controversia coi sostenitori

dell' autori ta puramente uinana del Sillabo.

Ora quello che si domanda e : L'Adesione dell' Episcopato come

vale a dimostrare eyidenteinente che le 80 proposizioni sono

80 errori condannati con autorita apostolica, e che perci6 essi
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debbonsi fuggire da ogni sincere cattolico; giova forse anche a

decidere la seconda questione, che e domestica, e riguarda pro-

priaraente 1'argomento intrinseco, e sulla quale si pu6 sentire

diversamente senza aver nessun diritto al mondo di parlare meno

riverenteiuente del Sillabo? L'oggetto, coine ognua vede, della

conclusione che si deduce nell'imo e nell'altro caso e molto di-

verso, e diversa quindi e la relazione sotto cui s'ha a conside-

rare 1'Adesione dell'Episcopato. Nel priino caso Foggetto della

dimostrazione e questo Le 80 proposizioni sono errori condan-

nati dal Maestro infallibile dei fedeli
;
nel secondo sarebbe

quest' altro II giudizio con cui furono condannate le dette pro-

posizioni s' ha a ripetere da tale o tale determinate fonte.

Oltrech& fa duopo osservare che chi affenna la prima que-

stione non affenna per ci6 stesso in un senso determinate anche

la seconda; sebbene chi affermi questa affermera necessariamente

anche queila. Donde e manifesto che chi nega la prima sentenza

avra meritamente contro di se i sostenitori dell'una e dell'altra

conclusione; perche con ci6 si va a toccare quel punto in cui

tutti convengono, e cui tutti unitamente afferniano. D' altra parte,

essendo le due question! distinte e diverse (eppero negare la se-

conda non e negare anche la prima) e chiaro che chi combat-

tendo la seconda sentenza s'arrischiasse a dedurne alcun che

eziandio contro la prima, pel manifesto vizio nel sillogizzare

avrebbe contro di se i difensori della prima, ed eziandio quelli

della seconda, ove questi ultimi non intendessero difendere la

loro determinata conclusione in senso esclusivo, come gia ab-

biamo accennato in altro articolo.

Ci6 posto, prima di rispondere ai nostri oppositori veggia/mo

quale relazione abbia 1'Adesione dell'Episcopato alia seconda

questione delle sopraccennate, cioe riguardo al dove si ritrovi

e donde s' abbia a ripetere 1'atto di condanna emesso da Pio IX
delle 80 proposizioni che ci presenta ii Sillabo. Dalle presso

che 600 tra pastorali o lettere o altri document! che ci dimo-

strano il giudizio de'Vescovi possiamo dire che molti di questi

non s'occupano della detta questione: un gran numero 1'accenna

e non oscuramente fa capire che 1' atto di condanna e da loro

riconosciuto nei document! anterior!, vale a dire negli Atti Apo-
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stolici einessi da Pio IX durante il suo Pontificate. Qualcuno

finalinente ve n'ha che pub, nessuno per6, per quanto a noi

sembra, che debba essere inteso diversamente.

Dal che deduciamo con evidenza che, -inentre 1' adesione del-

1' Episcopato serve mirabilmente a stabilire che le proposizioni

del Sillabo sono errori condannati dalla Sede Apostolica, per-

che a ci6 concorre unitamente il giudizio di tutti; non pu6 ser-

vire allo stesso modo a dirimere 1' altra questione. Diciamo allo

stesso modo; imperocche chi volendo provare che 1'atto di con-

danna e contenuto e presentato qui ovvero cola desiderasse ser-

virsi dell'Adesione dell'Episcopato, o se ne serve in inodo asso-

luto, supponeado cio6 1' unanimita nel giudizio, e la conclusione

sara piu ampia delle preinesse: o 1' assume con distinzione, e

cosi non potfa conchiudere nulla da coloro, che parlano in modo

indeterminate, non potendosi da ci6 che 6 tale ricavar alcun che

di determinato; ma solo potra servirsi di coloro che, venendo

piu al particolare, indicano veramente ci6 che ha relazione al-

1'oggetto della conclusione, che vorrebbesi stabilire ed accertare.

Un' altra cosa non meno manifesta da notarsi e che quan-

tunque F Adesione dell' Episcopato appartenga al primo apparire

e pubblicarsi del Sillabo; nondimeno il valore di essa, assunta

quale argomento, rimane sempre lo stesso vuoi riguardo all'og-

getto della prima questione, (che cio& le 80 proposizioni sono

da ritenersi come errori condannati dalla Santa Sede) ;
vuoi con-

siderata la relazione della medesima Adesione rincontro all' og-

getto della seconda questione (che e donde s'abbia a ripetere

1'atto di condanna). Epper6 se in processo -di tempo la questione

sul valore doinrnatico del Sillabo assumesse un aspetto piu par-

ticolare, e fosse proposta in un senso coraplesso, come abbiarn

detto farsi da alcuni autori cattolici, 1'Adesione dell' Episcopato,

nel caso che venga addotta in mezzo, vuoi esser presa quale

essa fu e giusta quella relazione che ebbe allora quando fu inani-

festata, e non altrimenti. E la ragione e chiara, richiedendo il

sano discorso che non gia le premesse s'accomodino alia con-

clusione, si che questa dipenda da quelle.

Ora e tempo di venire in particolare a giudicare le risposte

de'nostri oppositori. I nostri lettori dopo tutto quello che ab-
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biamo riportato intorno all'Adesione dell' Episcopate, s' aspette-

rauno di sentirne delle belle davvero, mentre veggono che, essa

non ostante, costoro s' ostinano nel dare al Sillabo non altro che

aittoritA umana. E cosi e infatti. Qual cosa piu strana che porre

in dubbio un fatto si pubblico, si luminoso? Eppure tant'e. Ma

qual meraviglia dopo che abbiamo udito dalla loro bocca che il

Sillabo non fu pubblicato? Ne minore audacia vi voile nell'as-

segnare in conferma di ci6 la segaente ragione : Se 1' Episcopate

1'avesse fatto, avrebbe operato male: sarebbe stato un dissen-

tire dal Papa. Come pnossi supporre ci6 dei Vescovi ? Dunque.

Eccovi la diinostrazione bell' e fatta. Ognuno, per poco che goda

del ben dell' intelletto, s'accorge subito che siffatta dimostra-

zione ci mette nelle raani un' anna validissima a distruggere

la loro conclnsione. Appunto perche non si pu6 supporre che

1' Episcopate operi male e dissenta dal Papa trasgredendo i suoi

ordini e interpretando stortamente la sua parola, deve dirsi che,

se consta del fatto, esso ha operato bene.

Ora del fatto consta ad evidenza, come abbiarao visto. II fatto

e sempre fatto; ed i mezzi che ci accertano Yesistenza d'un fatto

sono diversi da quelli che ci fanno conoscere la moralita del

medesimo. I primi direttamente riguardano Yordine fisico, i

secondi F or'dine morale; i primi 1'esistenza, i secondi la re-

lazione che il fatto esistente ha con i principii della moralita.

Donde apparisce che anche in altro modo possiamo servirci della

sopra esposta dirnostrazione e ritorcere 1' argomento cosi : Ammet-

tiamo come vera la proposizione che se i Vescovi avessero pubbli-

cato il Sillabo avrebbero operato male. D' altra parte e evidente

che essi 1' hanno pubblicato. Dunque fecero male. Ma come pu6

stare ci6 coll' altra proposizione, che cioe questo non puo dirsi

deU'Episcopato? In altre parole abbiamo un ritorcimento nel-

1'argomentazione completo. Imperocche, essendo certo il fatto

della pubblicazione, noi dalla verita della maggiore del loro ar-

gomento ricaviatno la falsita della minore del medesimo
;
e vice-

versa, dalla verita di questa dimostriamo la falsita di quella.

E poi come possono i nostri bravi logici affermare che i Ve-

scovi pubblicando il Sillabo avrebbero fatto male, senza supporre

ben e meglio la loro affermazione cioe che il Sillabo sia quella
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si strana cosa e mostruosa, ehe essi pur vorrebbero che fosse,

e si studiano coi loro sofismi di far passare e dimostrare? Che

noh opera male chi pubblica un Doctiraento realmente Pontificio.

Essi si ban fitto in capo (faremrao torto al loro buon senso se

credessirao che del resto ne sieno veramente persuasi) che il

Sillabo, e un essere acefalo, inanime, deforrae e se vi piaccia

eziandio nocivo. Qaesto, e proprio questo, non e'e verso, deve

star fermo, immutabile. Altriinenti come spiegare che con tanto

coraggio affrontino il superlativainente ridicolo, in cui uecessa-

riamente cadono negando un fatto pubblico, aniversale, luminosu?

Ma v'e di piu. Povero Pio IX se s'avesse a giudicare secondo

F inconcludente dimostrazione de'nostri egregi oppositori! Egli

infatti quando rispondeva ai Vescovi, che aveano aderito all' En -

ciclica ed al Sillabo; quando li lodava ed incoraggiava; quando

nel Concistoro del 27 marzo 1865 davanti al Sacro Collegio

de'Cardinali encomiava lo zelo dei inedesimi, alludendo apertis-

simamente alle Lettere con cui Essi pubblicarono i Document!

ricevuti nel decembre del 1864 e vi aderirono e li difesero;

quando, diciamo, Pio IX faceva tutto cio, attestava un fatto, che

dagli oppositori viene disconosciuto, un fatto che se i Vescovi

1'avessero emesso avrebbero operate male! Quando Pio IX faceva

ci6 vendeva lucciole per lanterne, come suol dirsi, enunciaudo pub-

blicamente che questo male operare de' Vescovi era diretto a difen-

dere catholicam veritatem et unitatem, a pascere i proprii fedeli

sana doctrina, ed a condurli ad salutis semitas! Ah si, e proprio

cotesto il modo con cui si descrive un' azione che e inal fatta !

Ne basta : il paradosso e evidentissirno quando costoro ti di-

cono che se i Vescovi avessero pubblicato il Sillabo avrebbero

oltrepassato e contradetto la volonta del Papa Pio IX; che questo

significano le loro parole dissensoe dissenso a destruzione. Pio IX

mand6 il Sillabo per mezzo del suo Cardinale segretario di Stato.

Die' forse ordine che non fosse pubblicato ? No. Come dunque

pubblicandolo si oltrepassano i suoi ordini, si contraddice alia

sua volonta ? Dirassi : Ma neppure diede ordine che si pubbli-

casse. Grli e vero, che perci6? Forseche avea dato ordine di pub-

blicare FEnciclica Quanta Cura? No. Dunque potrerno dire che

i Vescovi fecero male nel farla conoscere ai fedeli?
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Pio IX mando il Sillabo, credeva forse di mandarlo a Pastori

muti e senza voce? Pio IX avea eondannato quegli error! (ed

erano i principal! del tempo) maxime sollicitus de animamm
salute et de sana doctrina, e spediva ai Vescovi una Raccolta

auteatiea del inedesiini, affinche li avessero avanti gli occhi
;
li

conoscessero cio& d'una cognizione non tanto specolativa, quanto,

e soprattutto erainenternente pratica; in altre parole affinche

tenessero d'occhio quegli error! condannati nella cum di pascere

le proprie pecorelle, A'istruirk nelle cose della Fede, tfindi-

rizzarle nella via della salute. Quindi lo stesso e solo invio del

Sillabo, fatto in quelle determinate circostanze, era di natnra

sua un eccitamento a parlare ai fedeli, che vivono in mezzo alia

presente societa, della condanna fatta dal supremo Maestro degli

error! principal! della medesima societa. Imperocche questo era

il solo vero mezzo e raodo d' ottenere in pratica il fine ai tutto

pratico del quale Pio IX nel condannare quegli error! era stato

sommamente sollecito, vale a dire la salute delle anime, la con-

servazione della sana dotfcrina. E con ci6 s' ha a sentire che i

Veseovi pubblicando il Sillabo avrebbero dissentito dal Papa?
Y'e un solo caso in cui Essi non avrebbero al certo pubblicato

TElenco, e questo e, se il Sillabo fosse stato un essere imper-

sonale, acefalo, inanime: ma poiche non lo riconobbero tale, si

tutt'altra cosa, parlarono con tanta forza, con tanto coraggio

pubblicamente. Quindi dobbiamo dire che v' ha si per parte del-

1'Episcopato un dissenso; dissenso vero grave aperto dichiarato

ma dissenso non gia dal Papa, si bene e solo daila irriverente

sentenza degli oppositori. La costoro si povera e meschina idea

del Sillabo fu e doveva essere sconosciuta a tanti e tanti vigili

Pastori della Greggia di Gesu Cristo. Fu loro sconosciuta
; per

questo parlarono, e si verific6 col fatto quello, che la natura

stessa della cosa si chiaramente richiedeva.

Dal fin qui detto si ricava un'altra conclusione, ed e che sempre

piu si conferma quello che sosteniamo : vale a dire che il poco

rispettoso parlare degli oppositori riguarda tutto il Sillabo, e non

la questione speciale di quegli autori cattolici, i quali difendono

che nella forma stessa e sola del Sillabo si contenga Patto giu-

Serie Kill. vol. V. fasc. 879 19 27 gennaio 18&7
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dicativo di condanna delle 80 proposizioni, e che quindi il Sil-

labo sia docameato dommatico non solo per la materia ma eziandio

per la sua fonna. Questa tesi speeiale servi per alcuni degli

avversarii come di occasione a parlare nel modo che fecero;

quello per6 che da essi si ebbe di mira fu il Sillabo e niente

altro che il Sillabo, e propriamente le proposizioni in esso rac-

colte; dacche queste fanno loro ombra, e non vorrebbero che ab-

biano a credersi coudannate, oppure vorrebbono che si dicessero

condannate solo di nonie. Per impuguare quella tesi bastava a

sufficienza, secondo le distinzioni che sopra abbiamo indicate,

dire che 1' adesione dell'Episcopato non poteva servire a provare

la loro conclusione; essendo diverse Voggetto di questa e di

quella. E nel rispondere in questa maniera non potevano non

accorgersi della solidita, con cui per la medesima Adesione viene

accertato il valore della condanna fatta da Pio IX delle 80 pro-

posizioni, ossia il valore dommatico del Sillabo considerata la

MATERIA in esso contenuta.

Oltreche deduciamo che se alcuni degli oppositori appellarono

ancor essi ai Documenti od Atti Apostolici, da cui quelle 80 pro-

posizioni vennero estratte; e in questo senso sembravano iinpu-

gnare la tesi di que'cattolici; ci6 non era che a parole, ove pur

non voglia dirsi aVer que'medesiini perduto il bene dell'intelletto,

mentre conchiudendo s'ardivano di parlare del Sillabo in quel

modo si irriverente che abbiamo notato *. In altre parole i nostri

1 Non pochi furono coloro, i quali fin dal primo apparire del Documento Pon-

tificio mostrarono *di riconoscere 1'atto di condanna degli 80 error! negli Atti Apo-
stolici precedent!, dai quail erano stati estratti

;
cio non ostante lung! dal disprezzare,

come fanno i nostri oppositori, il Sillabo, lo venerarono sommamente, lo tennero

sempre in grandissima stinia e ne discorsero con la dovuta adesione e sommessione di

mente e di cuore al Magistero della Santa Sede. Vedi per esempio : Le STIMMEN A us

MARIA-LAACH nell' opera: DIE ENCYCLICA PAPST Pius' IX. Vol. I, I. Eine Vorfrage

iiber die Veryflichtung, anno 1S66, pagg. 87-88; 90 (nota); 94-95. 11 Perio-

dico: L\ SCIENZA E LA FEDE, Vol. LV, anno 1864: La Santa Sede e le dotirine

correnti, pagg. 458-59. L'UNiTA CATTOLICA 1864, 23 e 29 decembre; 1865,

5 e 15 gennaio; 3 febbraio. L'ARMONIA 1865, 8 gennaio: Schiarimenti sull'En-

ciclica, Corrispondenza particolare da Roma. L'OSSERVATORE CATTOLICO 1865,

12 e 28 gennaio; 13 marzo: Letters, sul Sillabo annesso all' ultima Enciclica

Pontificia delV 8 'decembre 1864. L'OsSERVATORE ROMANO 1864, 22 decembre;

1865, 10 gennaio: L'Enciclica dell'8 decembre ed i suoi effetti; 11 gennaio:

L'.Enciclicct ed il signor Garcin.
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oppositori rincontro all'Adesione dell' Episcopate debbono passare

o per ignorant!, o per illogici, o per maligni. Ci si trovi tra Ye-

scovi pur uno solo il quale dica che il Sillabo & un trattato

di qualche dottore privato anonimo, che & cosa abborracciata

alia peggio, che & un essere impersonate, acefalo, inanime e

va discorrendo. E si che moltissiini di essi ricorrevano per 1' atto

di condanna agli Atti Apostolici, ina parlavano ben diversamente

del Sillabo. Infatti:

Vi ricorreva F Episcopate delle Due Sicilie, (il numero

delle firme passa il centinaio) nelle due lettere, Puna di pro-

testa al Re Yittorio Emmanuele, 1' altra d' adesione a Pio IX.

Ambedue furono da noi riportate. Or bene essi cosl scrivevano

al Papa : Syllabum errorum, quos ALIAS IURE DAMNASTI, vene-

ranter suscepimus, gratanter in corde nostro servabimus, et

jideliter ore projitebimur... E a Yittorio Emmanuele dicevano

il Sillabo un catalogo di 80 proposizioni Gil in varie Allo-

cuzioni e Lettere apostoliche CONDANNATE, soggiungendo non

esservi bisogno d' altra pubblicazione perche siffatto catalogo

cV errori abbia forza d' obbligare il cattolico, ed invocando il

celebre detto di Agostino : Roma locuta est, caussa finita est.

Yi ricorreva 1' Episcopato Modenese e Parmens.e nella sua

lettera a Pio IX, eppure conchiudeva parlando di cose condan-

nate proscritte e riprovate dalla Santa Sede, e della dovuta

riverenza al Supremo giudizio della medesima.

Yi ricorreva 1'Episcopato delPUmbria, eppure diceva 1'Elen-

co : Sillabo delle 80 proposizioni che il LABBRO INFALLIBILE del

Capo della Chiesa proscrive e condanna.

Yi ricorreva il Concilio Provincial II, di Quito, e stabi-

liva del Sillabo: Quasi INFALLIBILIS TUTAquE doctrinae NORMA...

commendatur quam maxime Syllabus...

Yi ricorrevano gli Arcivescovi o Yescovi di Malines, di

Brouges, di Tonrnay, di Seez, di Coulance, di Nizza, di Stra-

sborgo, di Nimes, di Beauvais, di Moulins, di Granada, di Leon,

di Zamora, di Barcellona, di Cadiz, di Yalladolid, di Anagni, di

Novara, d'lvrea, di Treviso, di Yienna, di Ratisbona, ed altri

che tralasciamo di nominare, i quali tutti, benche riconoscano

1'atto di condanna delle 80 proposizioni negli Atti Apostolici
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precedent!, pare parlano del Siilabo in quel modo che abbiamo

altrove notato. Pio IX, dice il Vescovo di Rosnavia, censuit...

Istiusmodi errores in TJNO COMPLEXU cum provocations ad prae-

cedentes Encyclicas Allocutiones et alia scripta Apostolica

IN QUIBUS DE ILLIS PROSCRIBENDIS EX PROFESSO AGEBATUR Epi-

scopis trasmittere... e fa sue a tal proposito le parole di S. Leone:

Vox ista vox vitae est.., E il Vescovo di Giavarino, dopo aver

esposto che nel Siilabo non v' ha proposizione quae iam prius

sive in Allocutionibus, sive in Encyclicis aliis conjixa non

fiiisset, ut adeo nihil plane novi nunc statuatur, sed recapitu-

lentur dumtaxat ALIBI et ALIAS fusius pertractata atque REIE-

CTA: finisce conchiudendo: Unde nemo sibi integrum existimet

propositiones in Syllabo, per Summum Pontijicem vulgato,

notatas, inconsulta levitate defendere. IRREFRAGABILI Sanctae

Sedis Apostolicae ORACULO illae reprobatae, proscriptae, dam-

natae sunt!

Che dicono i nostri oppositori di cotesto modo di parlare?

Da chi dissente 1' Episcopate, dal Papa Pio IX ovvero dalla loro

conclusione irriverente ed illogiea? Non e egli evidente che il

Siilabo s' ha dire documento dommatico per la materia che con-

tiene, checch& sia della sua forma speciale che presenta ? Dunque,

concludiamo con non minore evidenza, essi sono inescusabili

quando impugnando la tesi tfalcuni autori offendono le orecchie

dei sinceri cattolici in parlando a quel modo del Siilabo
;
sono

inescusabili quando ci dicono d'appellare ancor essi agli Atti

Apostolici da'quali furono estratte le. 80 proposizioni. Ai medesimi

Atti Apostolici appellarono i Vescovi in grandissimo numero
;
ma

parlarono, e insegnarono, e conclusero molto diversamente. Pre-

scindano pure i nostri oppositori della forma del Siilabo presa

in se stessa come han fatto i commemorati Vescovi
;
ma arnmet-

tano la conclusione dei medesimi riguardo al Siilabo. Finche non

vengono a do, la logica e la riverenza dovuta al Magistero eccle-

siastico saranno sempre lo scoglio a cui miseramente romperanno.



E LORO IMPORTANZA

CONTINUA IL CAPO I.

Struttura, posizione e numero de' Nuraghi

o) Sotterranei Ai sei sotterranei gia noti di Nulvi, Porto

Torres, Nuoro, Bonarcadu, Abbassanta ed Abini
J
dobbiamo ag-

giungerne iinpriina altri otto, uno del Madili della Griara, due del

Nuraceadde" di Gestori, un quarto scoperto in un fianco e sor-

retto nell'alto da pietre ritte presso il Santu Perdu di Genoni,

un quinto per cui comunicano insieme due Nuraghi vicini della

Regione Caddarzu di Chiaramonti, un sesto per meta artefatto,

per meta fiancheggiato da rupi, il quale formava un'uscita segreta

dal Sant'Antine verso Levante, e sopra tutti le gallerle da cui

ha nome il Tuvus d' Isili. Queste traforano da parte a parte un

gran cilindro calcareo su cui siede il Nuraghe, e lasciansi in

mezzo un vano di si grande apertura, continuata sino alia sominita

del cilindro, che un bove profondatovi no morl. N6 v'e luogo

a supporre che lo scavo sia posteriore all'eta dei Nuraghi, atteso

che la stazione sembra essere stata abbandonata sin dal termine

di quel tempo, nulla trovandosi cola sopra o d'appresso di costru-

zione meno antica, salvo una calcinaia. Ma questa che sorge appie

del sentiero cavato nel cilindro per salirvi sopra, si provvede delle

pietre da cuocere in un semicerchio postole a fronte, sicche" toglie

il sospetto dell'essersi aperte le gallerie per averne calce. Or

vediamo come da questi quattordici sotterranei se ne possano ar-

gomentare molti altri
3
.

1 Vedi quad. 877, pagg. 42-55 del presente volume.
2 PAIS 284; BAUX et GOUIN Mate'riaux 1. c.; CRESPI, 1. c.

3 Fu troppo difficile in ammettere sotterranei, attestati dai paesani, lo Spano, che

percio non ne ammette uno di Paulilatino vicino ad altro assai grande e in parte

artificiale che egli descrive
;
sebbene il primo spieghi, come il secondo divenga ora
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Quasi tutti appartengono a Nuraghi semplici o di poca compli-

cazione che cosi procacciavansi qualche stanza, e comuuicazioni

ed uscite utili del pan a molti altri Nuraghi di simil fatta. E
tutti in generate i quattordici sotterranei son aperti o nelle crete

o nel inasso tenero o nel fesso, o in una crosta sottile di terreu

sodo, qualita di suoli comuni a molti altri Nuraghi. E sette si

troiarono verso Yalenza, epper& mostrano un uso bastevolmentd

seguito in tale contrada. Gli altri stanno in diversissiine parti

mostrando un uso sparse per ogni dove. Ma quasi tutti non si

poterono percorrere se non a] piu per un quindici passi, e quelli

del Madili e del Nuraceadde" son ora impenetrabili per le rovine,

e cinque alraeno non si ritrovarono se non rifacendoyi scavi. E

quauti altri adunque debbono occultarsene in fondo al terriccio-

e ai rottami che ingombrano taati Nuraghi o dovettero in tanti

secoli venir altramente otturati per chiuderli ai malfattori?

Se il popolo dei Nuraghi, a differenza di tanti altri dell'an-

tichita, avesse abborrito per solito dai sotterranei (altrove rico-

nosciuti segnataniente utili per depositi), doYremmo si credere

che non nsasse scaYarne. Ma sempre abbiam dovuto parlare di

sotterranei fabbricati di pianta con fatica titanica nel trattare

de' suoi maggiori edifizii, e ci fa maraviglia veder sotterrate da

esso per mezzo alle cinte le sue cupole piu grandiose con altre

camere, piccole e scarse in paragone del massiccio, tra cui stanno

intanate. Yenuti poi i conquistatori, molta parte di quel popolo,

anziche" sottomettersi, prefer! per secoli le caverne che al dir di

Diodoro [V, xv. 4] avevansi adattate ed aperte per abitarvi. Or

quale spiegazione piu acconcia di questi fatti, se non che fosse

gia avvezzo ab antico a scavarsi dei sotterranei, e dalPutile

sperimentatone passasse a Yolerne tanti nelle sue costruzioni, n&

si stirnasse sepolto nel rintanarvisi per eustodirvi il tesoro della

all'inverno un abbeveratoio. Lo Spano ricorda altrove per favolosi gli anelli che

si dicono dai contadini fissati gia nell'alto delle montagne per le navi approdate

<lopo il diluvio ! ma gli anelli realmente si trovano nelle rupi di Ghilarza, anche

in un podere dei Licheri; e ne trovammo la spiegazione vera al monte di sant'Antine,

dove uno ve ne avca manifestamcntc per 1'uso di raccomandarvi funi e cosi calar

<lo!cemente dai monle massi quadii e lastroni tagliati nelle rupi vicine, in cui se ne

vode 1'incavo.
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sua liberta ? E il Nuraghe de is Tuvus non accenna per giunta

a scavi piu grand! d'altra natura ?

Ci fece maraviglia il trovar quivi casette ovali o rotonde se-

condo il consueto, ina piccolissime, da ricordarci quelle di simil

forma e struttura trovate in una stazione egiziana di minatori

verso Wacly Magharah nel Sinai
l
. E quivi ancora, come al Sinai,

un sol sentieruolo conduceva alia cima piana d'un poggio cir-

colare, e presiedevano alia stazione due camere circolari maggiori

(per esservi due Nuraghi congiunti). Stroraenti silicei, conterie,

terraglie trovate alia stazione del Sinai corrispondevano a quello

.che sapevaino trovarsi nelle stazioni de' Nuraghi. Or per aver an-

che al Tuvus sotterranei da miniere, nulla di piu ci voleva che

le sue gallerie col vano del centre e sopravi la grande apertura.

Che se non sappiamo se al Tuvus si trovasse il minerale, ben ab-

biamo ragione di dire che vi si cercasse. Perche certi terreni cal-

cari sou tra quelli in cui il minerale si trova piu abbondante in

Sardegna, e precisamente sotto al Tuvus corre un'acqua ferrugi-

nosa, e dirimpetto negli ultimi contrafforti del Sarcidano s'apre

.un gran campo di antiche miniere coltivate sin dal tempo dei

Nuraghi. Infatti cola procedendo dai Nuraghi Erbixi e Sanarba

al Pajolu, al Trapalitza, al Nuraxi Nieddu, ci venia posto in

mano da cinque gentili Nurallesi il minerale di rame, anche assai

pouderoso e lucente, che raccoglievasi a fior di terra; finche" sotto

un Tres-Nuraghes raccogliemmo scoria di ferro. E segnatamente

al Nuraxi Nieddu vederamo gl' indizii di stazione importante da

miniera, abitata sino al tempo roiuano od anche al pisano ;
e la

tra un quadrilatero di Nuraghi o costruzioni circolari della stessa

fattura, due piu in alto, due piu in basso, crediamo certo per

altri riscontri che fossero gli scavi deU'eta de' Nuraghi, credendo

non gia corridoio proprio di miniera, ma di tomba, un corridoio

coperto che sta piu sopra. Ma dir quante tracce d'operosita nel

lavorar miniere e minerali sin dall'eta de' Nuraghi e sino alia

Romana e alia Pisana si trovino non pure tra il Trempu, ,il

Sarcidano e la Giara, ma in ogni direzione per Pisola, richie-

derebbe una descrizione a parte che non e di questo luogo. Qui
1

CHABAS, op. oil. 349 segg.
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solo aggiungiamo che ad un cento passi dal Nuraghe Serra

Elixi situato tra Nuragus e Nurallao 11 dottor De Yilla scoprl

la miniera del rame, di cui sin dal 1858 avea trovate presso

il Nuraghe assai ricche le scorie con esso cinque pani di quel

inetallo improntate con marchi, che il Cocco trovft pure incisi

sopra un cippo calcareo di regione indipendente dai Cartaginesi

e che piu o meno s'assomigliano a diverse forme di pugnali

sardi, improntate pure sugli amuleti
l
. Ma altri scavi e sotterranei

ci attendono nel seguente paragrafo.

p) Pozzi, cisterne, condotti, monumenti religiosi e sepolcrali.

Se gli scavi occorrevano per le rainiere, assai piu spesso occor-

revano^per la provvigione dell'acqua, scarseggiante in Sardegna.

E la gente de' Nuraghi fu inolto sollecita di cercarla, racco-

glierla e custodirla. Ne 6 testimonio un pozzo fatto alia maniera

de' Nuraghi, che non ostante la sua singolare utilita era riinasto

obbliato in fondo ad ua Nuraghe, finche allo spiantarsi di questo

riapparve a dar 1'acqua inigliore di cui beva Solarussa. Cosi un

altro assai profondo, fatto a bottiglia, del Nuraghe Taulera d'Al-

ghero, ejcosi la cisterna a pera del Massenti, ed altra assai ar-

tificiosa del Piscu, tutti riapparsi in diversissime parti per nuovi

scavi. Senza questi, sino a dodici pozzi fatti alia maniera de' Nu-

raghi, e due di essi gia noti con canali costruiti a massi ciclopei

[S. M. 100], ci si poterono noverare dal Rev.' Licheri in una

lista per altro incompiuta di ben 106 Nuraghi di Paulilatino.

E cisterne tonde o quadrate, cavate sotterra od anche elevate

all'aperto, si veggono presso i Nuraghi di Sant'Antine e di Planu

is Fais di Nurallao.

Ma le fonti ed i corsi perenni d'acqua sono principal ric-

chezza delle stazioni pastorali e di molte industriali. Epperd se

assai comunemente i Nuraghi stanno presso le acque, vediamo

che sopra tutto le stazioni anzidette son gelose di possederle.

Pare ancora che le fonti dotate di virtu singolare fossero vene-

rate. Giacch6 non altro che sede di un idolo mostra di essere

stato il Nuraghe de s'abba cadda ossia dell'acqua tennale d'At-

zara, si stretto qual e ed insieme in proporzione si alto : e lo

1 S. 1858, pp. 11, 27; P. B. 130.
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stesso dicasi di un Nuraghetto situato sopra una delle fonti

migliori del Genonese, appie" del quale arrivata la via, si biparte

per incoronarlo e poi subito ricongiungesi per condurre in pochi

passi al Nuraghe Munagini della Giara.

Se non che venerazione ben piu manifesta riportarono presso

i Nuraghi le tombe maggiori. Chiamansi le piu frequenti sepol-

ture di giganti, non pero in conseguenza di tradizione che fos-

sero generalmente fatte per veri gigauti, giacchd nelle parti

settentrionali dell' isola, dove si trovarono le piu grandiose,

chiamansi sepolture bensi, ma semplicemente di paladini. Ben

significa il priino nome che sarebbero proporzionate a giganti,

e che si e data con esse ai sepoltivi almen T apparenza di gi-

ganti, secondo Puso comune a tanti popoli civili e barbari di

rappresentar con colossi o con altri monumenti colossali la gran-

dezza de'loro Numi, capi ed eroi. E piu precisarnente i Sardi

cosi raffiguraronsi i Lari giganti per passate iinprese e presente

possanza, che riposino in una o due toinbe appresso i Nuraghi

da essi fondati, od acquistati ed illustrati, ricevendovi glorifica-

zioni ed offerte da ricambiare col patrocinio. E per introdurre

le offerte serve una porticina in cui potrebbe appena traforarsi

un fanciullino
;
e questa e orientata (non sempre, come tutte le

esaminate dal Lamarmora, ma per lo piu) a 10 gradi sotto

1'oriente equinoziale, cioe ad una levata di sole notabilmente

piu vicina alForiente equinoziale, che non a quello del solstizio

invernale; quasi per significare che il sole avvicinandosi all'equi-

nozio di primavera recasse novella vita come alia terra, cosi

a'defunti che in essa riposano. Con questo e probabile che a

tal porticina si chiedessero oracoli, unendosi con lunghissimi

sonni a quel dei defunti e pigliando poi per oracoli i sogni,

come facevasi sopra sepolcri affhcani dai Nasamoni l
. Queste due

supposizioni acquistano probabilita maggiore da un semicerchio

di pietre, non di rado anche a spalliera od anche a tre gradi,

che sta dinanzi alia porta, quasi per dar agio di assistervi, dopo

il sacrifizio, al lungo sonno fatidico. E il medesimo appare piu

credibile da un recinto semiovale assai grande che cinge alle

1
ERODOTO, IV, 172.
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volte la tomba, e potea servire si per accogliervi molto popolor

si per farvi panegirie o procession!, alternando le lodi del sole

e del defunto. Non sembra adunque una favola quella che vien

riferita come tale da Aristotele
1

de' lunghissiini sonni che dor-

mivaiisi in Sardegna presso le tombe degli eroi : ed i fatti mo-

derni del sonnainbulismo uiagnetico, dello spiritismo e dell'ipno-

tismo spacciati pur essi per favole e poi pur troppo riconosciuti

per yeri, confermano questa fama. Ne vale in contrario la spie-

gazione che da Simplicio
2
dell' origine della favola, quasi venisse-

dall' essere paruti dormenti gli eroi sepolti in Sardegna, perch6

erano imbalsamati : mentre appunto dal prenderli come dormenti,

potevano i superstiziosi affidarsi di riceverne oracoli partecipan-

done il sonno. Ma or descriviamo le tombe.

Fig. XXXIV.

FACCIATA E LUNGHEZZA DJ DUE DIVERSE TOMBE Dl GIGANTI (Dallo Spano)

Principalmente consistono, come moltissime altre d'Europa,
Asia ed Affrica, in una galleria coperta; e sono corridoi da Nu-

raghi, alquanto affondati nel terreno e benissimo lastricati con

sotto la ghiaia
3
,

le cui pareti s'incurvano leggermente, sinche

vengano ricoperte da lastroni piatti, se non da pietre che s' as-

_sottigliano in punta. Ma sirnili corridoi non sono per ordinario

AniSTOTELE, Fisica, IV, XI, 1.

2 SIMPLICIO nel commento al 1. c. di Aristotele.

3
SPANO, Paleoetnologia Sarda, 12.
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Bell' interiore gran fatto piu larghi od alti d'un metro [L. 30];

lie si allargano sino a due presso Luras nella Gullura, dove pur si

prolungano sino a trenta e quaranta [A]. E cominciano da una

gran lapide o da un complesso di lastre in figura conica od ovale

con sottovi la porticina, e con nel mezzo per lo piu un incavo clie

lascia rilevato un lembo e una o due striscie oriz/ontali od anche

un listello attorno alia porta. Se per ornaoienti si seniplici le tombe

de'gigauti (che pur non di rado ne mancano) si dicessero posteriori

a'Nuraghi, contraddirebbe a tale sentenza la consuetudine pres-

soche d' ogni luogo, e d'ogni tempo, di far sovente qualche fregio

singolare alle tombe, che in Egitto erano pure il primo pensiero

di tutti, quasi fossero la vera casa dell'uomo. E piu chiaramente

contraddirebbero a tal sentenza le opere in creta, pietra, e metallo

irovate nelle tombe de'giganti, che son le stesse trovate ne'Nu-

raghi e loro dintorni [P. 284], e tra queste ancora le terraglie

rozzissime. Nemmen si pu6 dire che servissero ciascuna ad una

persona sola. Infatti una tomba di quindici metri presso il Nu-

raghe Tamuli ha nell' interiore una lastra che la divide in due,

e mostra dinanzi all'entrata incisi un dopo Faltro in due lastre

un cono ed un triangolo [L. 10], che si considerano presso gli

oriental! come siraboli de'due sessi: laonde tal tomba sembra

fatta per due consorti, non men che un'altra di Dualchi, di

gran lunga piu breve ed insieme larga al doppio delle consuete.

Terminano poi generalinente le tombe in forma ovale quasi per

accogliere il capo del defunto, e talor hanno sopra all' ovale un

mezzo Nuraghetto quasi una nicchia. Ma in tutti i particolari

(nemmeno eccettuandone il corridoio) avremmo a riferir varieta

che servirebbero pure a rnostrar meglio Paffinita di queste tombe

con monument! del Sinai, delle Baleari e delle Canarie. Riferiamo

solo il piu inaspettato. In tre gigantini d'01iena.(corne la chia-

mansi tali tombe) il Teologo e Parroco Fele trovo la lapide, non

gia ovale ma quadra, con dentro incavatevi quelle parti che nelle

tombe solite di giganti si veggono rilevate. Inoltre non la trov6

nemrnen ritta in fronte del monumento, ma rovesciata ad arte

sopra 1' ovale in cui esso termina, di tal guisa che di fuori uon

apparisse che la porticina, e gl'incavi stando di sotto s'incastras-
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sero nelle pietre piu alte delle pareti un po'centinate. Ed ecco

il prospetto del di sopra del gigantino maggiore di simil genere,

posto presso il Nuraghe Gonnorigori; nel quale prospetto ab-

biamo fatto trasparire con una punteggiatura la direzione delle

pareti sottoposte e degPincavi incastrativi, ponendo 'dallato il

prospetto della lapida sollevata secondo UQ accurate disegno del

prelodato Teologo.

Fig. XXXV.

PIANO SUPERIORS E LAPIDE ROVESCIATA DEL GIGANTINU GONNORIGORI

Jbnt St

G-enti si dedite ad onorare i principali defunti non potevano

lasciare inonorati gli altri. Ne e impossible che la toinba d' un

capo, se era sola, accogliesse sovente tutta la sua discendenza,

o essendovene una seconda, questa fosse serbata per la faraiglia.

E ci6 confermarono le ossa di piu cadaveri trovate in tali tonibe

dallo Spano ;
ossa per altra parte non gigantesche, come nemmeno

certe trovate a G-enoni, quantunque uno de' ritrovatori volesse per

un istante darci a credere che la testa pareggiava un catino !

Ma or vediamo varieta di tombe o certamente o probabilmente

tali, che or s' accompagnano, ora suppliscono alle tombe de'gi-

ganti. Alia selvetta di pietre coniche del Corazzu corrisponde,

dinanzi al vicino Lorias, quasi un pomerio di cerchi di pietre

ritte con un' altra nel mezzo; altrove cumuli di pietre, e altrove

una spirale, altrove un anello di pietre che chiudesi da due tra
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esse in forma di cosce coi pid che s' incontrano
; spessissimo in

altri luoghi cavernette, chiamate per lo piu case di streghe, o

fornetti, non certo cartaginesi, perche abbondano nelle monta-

gue, e da noi riputate sepolcri, aiiche perchd par che si alter-

nino coi test& nominati. Di piu nelle montagne ad Aritzu, tombe

simili ai conchas dell'Affrica: a Pauli Latino e Lanusei presso

Nuraghi, edifizi sotterranei assai artificiosi ad imbuto, siuiili nella

forma a tombe pur trovate nell'Affrica: a Sorgouo una came-

ruccia da Nuraghe chiusa sotterra e coronata tutto intorno alia

sua copritura da un cerchio di muro con in mezzo due fori da

ricevere il sangue di vittime e con sottovi carbone, armille ed

un idoletto: a Nulvi due tombe trovate a mezzo un corridoio

sotterraneo che univa due Nuraghi: a Buddus6 [L. 52] presso

a tre tombe di giganti un Nuraghe, che ha dirimpetto all'entrata

nella camera terrena una nicchia piu alta delle ordinarie e trian-

golare, sol buona per un idolo o simbolo sepolcrale, e a fianco

della nicchia una buca con sotto incavatavi una sepoltura, e a

fianco della buca uno spiraglio ben adatto per chi si coricasse

cola per dormirvi i lunghissimi sonni, e in faccia alia prima buca

una seconda che poi si slarga quasi per accogliere piu sepolcri.

Quanto alia scala che un dotto autore scrisse corrispondere alia

prima buca, vi corrisponde secondo i disegni chiarissimi del La-

marmora col muovere a sinistra dell' entrata, come le piu, e col

cosi trovarsi dopo mezzo giro assai alta sopra la buca, non gia

cornunicando ab origine con essa ne cosl mostrandola disadatta

a servire sin dall' origine per sepoltura.

Con tale osservazione guest' ultimo sepolcro appare importante

per altro rispetto. Le tombe de' giganti e le altre maggiori non

si trovano di frequente presso i Nuraghi piu complicati : e questo

6 segno che in tali Nuraghi, come si concentravano altre parti

della stazione, cosi concentravansi forse ben di frequente monu-

iiienti di culto e sepoltura. Un cippo di pietra trOvato nella gal-

leria del Piscu e formato d'un piedistallo quadrangolo con sopravi

una palla basata in un disco, ne porge altro segno, e cosi certe

pietre rizzate in cima ai Nuraghi, tra gli altri al Baumendola.

Ma il Nuraghe di Buddusd con intorno sepolcri di giganti piu
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numerosi del solito e piu chiaro argomento, che culto e sepoltura

poterono ben far capo ne' Nuraghi. G-uardinsi poi al Borghidu

[Figg. XVII e XXYII] le pietre rizzategli in cima. Son tre for-

manti triangolo isoscele, ed appianate alia sommita ed insieme

grandi in inaniera che si potesse collocare sopra ciascuna un agnello

o capretto per sacrificio: e il suolo onde sorgono 6 fatto a baciuo,

nou certo per raccogliervi 1' acqua piovana, ne tauipoco olio o

mosto, al che non servirebbero le tre pietre, ma si per racco-

gliervi il sangue di vittiuie. E perche poi sotto il baclno tanto

spazio di muro, che se era massiccio, gravava troppo oltre il

consueto la cupola? Non e probabilissimo che nel muro si iia-

sconda un sepolcro ? Ma gia e da parlare del culto de' Sardi.

II numero ternario di certe stele e certe forme di pietre se-

gnatamente coniche o manirnellate, o con incavi corrispondenti a

mammelle [L. 2-20J, son avute a buon diritto per sacre, mas-

sime vedendole collegate con le gran sepolture ch' erano obbietto

di culto. Ma il culto negli esempii recati dagli scrittori non si

vede diretto precisamente alle pietre, ne si allega vestigio di su-

perstizione bastevole a mostrare 1'adorazione antica di certi ternari

di grandi monoliti, che fecero supporre al Lamarmora poca docilita

dei Barbaricini inverso san Gregorio Magno circa 1'abbattere le

pietre da essi adorate \ Vero e che il Lamarmora nel cosi dire

non pose inente ad un fatto intervenuto in tutto il mondo pa-

gano ;
ed e che per toglier fede alle superstizioni basto non rade

volte uno sfregio recato all'idolo od al suo sacrario senza di-

struggerlo; ne e diverse il caso de' monoliti in parte abbattuti

della Barbagia, massime se si considera che tre od anche quattro

ternari di essi cominciando da Perdas Fittas d' Ovodda e proce-

dendo sin presso a Nostra Signora d'lttria stavano, secondo le

osservazioni dell'Angius, in una fila diritta sopra una parte piu

alta delle montagne ben fornita a Nuraghi, e aggiuntovi un quinto

1 La superstizione sarebbe che credendosi nascosti sotto i monoliti de' tesori

credevansi quest! guardati da avari spirit!, e si aspettoTanno santt) per atterrarne

molti. Ma la superstizione si estende a qualsiasi luogo dove si supponga un tesoro;

laonde si va a cercarlo pronunziando parole m;igiche con in mano una candela o

lampana accesa, la quale spegnendosi toglie ogni speranza.
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di Maraoiadaformavano in quel luogo eccelso, per uu 15 chilometri,

un sacro confine, il quale violato in un punto gia era profauato

tutto, ne pift lasciava riputarlo difeso da virtu sovrumana.

Ma or vediamo sei recinti del tutto sacri, esaminando insieme

1' obbietto del culto che quivi si professava. Cinque di tali recinti

sono in forma quadrata, cosi mostrandoci che tal forma era solita

per luoghi sacri, quale abbiam supposto che fosse il Nuraghe Pedru

Cossu di Norbello. E tutti hauno idolo o altare o amendue queste

parti. Ma tre son volti al sole nascente, tre all' occidente, cosi

mostrandoci, in accordo con le tombe, che il Sole in tutto il suo

corso era principale obbietto di adorazione, come principio su-

premo di vita pei vivi e pei defunti. Altro diranno i particolari

di ciascun luogo.

Fig. XXXVI
IL CORONG1U DI NURECI E UN OBELISCO DELLA GIARA l

II primo idolo d un corongiu o macigno sporgente dal suolo,

ch'6 situato sopra Nureci in un promontorio del monte Majore,

e dovette adorarsi come una rappresentazione fatta dalla stessa

1 Notisi che il corongiu non piii alto d' un 4 metri fu ingrandito, per farlo

scor?ere.
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natura della sua forza fecondatrice, perche ha forma di tronco

a due rami con davanti un rilievo a guisa di piccola mensa

sopra cui depor le oblazioni
;

e questo rilievo noi trovaramo in-

cavato, non sappiaino se in virtu dell'acque o ad arte. Questo

corongiu doveva esser chiuso in un Nuraghe di cui riraane un

lembo, rimanendo intero il cerchio di due torri vicine che do-

vevano servire ad accogliere i custodi e il tesoro dell' idolo; ma

entrambe son colme delle lor pietre, ne lasciano veder la porta

da noi supposta, che pote essere supplita in amendue le torri

da fori aperti nell'alto, venendosi ai medesimi dal poggetto se-

gnato sopra.

II secondo idolo e un piccolo obelisco spezzato assai basso, con

due pietre coniche, or alquanto piu alte dell' obelisco cui stanno

a qualche spazio dai lati. Dirimpetto ha il Nuraghe Trementi

che pu6 significar Sacerdote tremante per sacro orrore; e qui

1' idolo sta ad occidente, potendo significare che il sole nel na-

scondersi sotto la terra continua a vivificarla con la sua fiamma

(significata dall' obelisco
!

),
ed ella cosi continua a nutrire, qual

madre, i viventi, mentre la luna succede ad illuminarli
2
. Ade-

rente al Nuraghe qui evvi una rainpa con tre are quadre ma

smussate agli spigoli, di cui ciascuna potea ricevere un toro, e

per incoronare ed immolare le vittime, al lato di mezzogiorno

v' e un cerchio di undici o dodici pietre piatte alia cirna e larghe

per modo, che sopra ciascuna potesse stare un uomo, rnentre due

altri pontando il piede nel mezzo sopra due piani inclinati te-

nessero per le corna immobile il toro iielP atto dell' irnmolazione.

Sotto al Nuraghe v' e un abitato con case piccolissime come al

Tuvus, e il simile (ma con un sol Nuraghetto) vedesi sotto al

Nuraghe Munagini vicino da settentrione, stando di fronte nella

costa il Nuraghe Tasonis, e tutto intorno cinque altri Nuraghi,

e fuor della valle un giro di altri. Or che & codesto, noi dice-

vamo ad un vecchio avvedutissimo, giacch& il sito non e de'piu

felici ? Ed egli stringevasi neile spalle dicendo : Cosi anche ve-

1 Cosi Porfirio, Plinio, Ammiano Marcellino [L. f].
2 Le pietre coniche essendo gemelle potrebbero peraltro significare ancora i due

Geraelli, come nota il Lamarmora parlando de'ternari di grand! monoliti.
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desi nelP Ogliastra. Ma per 1'Ogliastra vale una spiegazione nota

a quel vecchio, ch' egli potea recare per questa valle. Nelle rocce

sottostanti al Munagini si vedono chiari vestigi di minerale. E
il minerale si trova prccedendo verso il Trementi. Ora qui ap-

punto piu sotto al Trementi crediamo che fosse aperta un'antica

miniera. E forse il Tremante era Sacerdote del Sole si, ma come

Osiride, identificato al tramonto col Dio dell' inferno, Signor dei

defunti e delle ricchezze sotterranee.

Fig. xxxvn.
IDOLI E LUOGHl SACRI DEL SANT'ANTINE

Oytsi

Nerd

II terzo idolo e un cono naturaie massiccio, inchiuso in un altro

;he gli faceva intorno corridoio e che ora 6 ingoinbro delle pietre

Serie XIII. vol. V, fasc. 879 20 27 gennaio 1887
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che lo eoprivano. E questo pure e volto ad occidente, ne mostra

altare; che gli bastava a ricever le vittime la sua propria cima

stendentesi col tetto del corridoio per un diametro non per6 al

tutto regolare di undid rnetri e con dallato due torri minori, per

la cui sommita facilrnente si passa tuttora sopra la sua. II tutto

si chiama Nuraghe Larunza, forse,da' lauri che F ombreggiavano.

Gli sta di faccia il quarto idolo che -e pur esso un corongiu

di gran inasso grauitico che naturalmeiite si sparte in tre lastre

come un ventaglio, ed ha sotto e da lato due altri gran massi

parimente granitici e pendenti al quadro ;
T inferiore de' quali in

una sua parte alquanto inclinata par tutto tinto di sangue: ina il

superiore solo ha il recinto volto a ponente, e cavato nella terra-

del inonte, come F antecedente. Qui intorno son mucchietti di

pietre che per gli arboscelli intrecciativi sembrano antiche tombe.

Fa triangolo co'due idoli il Nuraghe Pobulus con sottovi a

poca distanza un dolmen da altare, unico che si conosca in Sar-

degna; ed e formato di due gran massi natural! tondeggianti

con istesavi sopra altra pietra naturalmente fatta in forma di

lingua o di fiamma, e sotto ha un semicerchio piccolissimo, fatto

di pietre sopra cui salendo si pu6 operar sulP altare; piu in

basso poi vengono due ripiani del monte, che potevano contenere

uniti da cento persone. Questo dolmen non mostra idolo; e quan-

d'anche avesse sotto o dinanzi una tomba, di cui non si vede

traccia, forse serviva per adorare sopratutto il sol nascente a cui

& rivolto, come altri simili trovati nel paese di Moab; significando

la pietra a fiamma (che e tutta sua propria), il calore vivificante

del sole e le tonde simboleggiando le poppe della madre terra.

In altra direzione accanto al Nuraghe v'6 poi una tomba da

gigante assai lunga col semicerchio solito, ma volta al nord.

Compie un quadrangolo coi tre idoli il Nuraghe Tresvias non

disegnato che ha questa forma. In mezzo, un Nuraghe del diametro

esterno di tre metri e venticinque centimetri con sopravi un'aper-

tura d'un trenta centimetri da sfogar bene il fuino di vittime che

la si bruciassero ; e dallato tre Nuraghetti del diametro esterno

di soli due metri al piu, che non erano davvero adatti ad altro

rneglio che a contenere un idolo, seppur non facevano da idoli
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per so" stessi. Di fuori son due piedistalli toadi, dei quali il

maggiore ha diametro di tredici metri. E la mediana delle tre

vie che s'appuntano a questo Nuraghe, conduce sotto la Giara

al piccolo aitopiano di Cixius che e" tutto cinto, ad ogni accesso,

di piccoli Nuraghi. I Nuraghi che trovansi da quella banda

dentro o sopra una valle settentrionale lunga mi cinque chilo-

metri, larga assai meno, soininano sino a quaranta; e vi abbon-

dano le stazioni di cui tre si trovano a Cixius. E Cixius fu

anche stazione Cartaginese, come mostrano le monete trovatevi

sparse ed una gran tomba in sul mezzo; ed esso era abitato

anche nel 1300, cioe" sin dopo piil secoli dalle conquiste Pisane,

come appar dall'Aleo. Or donde tante difese delPeta de' Nuraghi

e donde poi tanta predilezione di conquistatori? Non da uberta

singolare di suolo, situato com'e a ridosso della G-iara a setten-

trione, e di grandezza si modica che un Nuraghe sarebbe ba-

stato a dominarlo. Ma quivi son occulte ricchezze
; quivi (e piu

oltre nella valle, come anche al Monte Majore che col Sant'An-

tine la chiude) sta il minerale
;

e quivi all' adito di un sotter-

raneo fu trovato un sepolcro con dentrovi pezzi di minerale o

metallo, e ad un adito (diverso dal primo, come crediamo) tro-

vossi un arco di bellissimo ammattonato che ci ricorda un fram-

mento di mattoae bellissimo da noi trovato a Nuraxi Nieddu con

esso un ornamento in pietra da decorarne appunto un' entrata, da

noi trovato in entrambi i luoghi.

E indizi di scavi si scorgono pur sotto ai Nuraghi Sussuni e

Rio Argento che vengono appresso. Inoltre al Monte Majore,

dove sono piriti di ferro, in veduta del Nuraghe Biriu, trovasi

una scala nel masso con un sotterraneo, entro cui gittando una

pietra odesi risuonare il vuoto, qual di campana. Cosi Nuraghi,

stazioni, santuari si collegano con le miniere. Ma il quadrangolo

chiuso a Tres vias appartiene al monte di Sant'Antine il cui Nu-

raghe vede pur Cixius. Or quella cima centrale non sara consacrata?

Osservisi la scala oggigiorno coperta da terreno arato, della quale

per altro tuttora vedesi il giro e che un dl vedevasi fiitta a struttura

di Nuraghi. Mena agiatamente per un viadotto di grosse pietre ad

uu'area di pietre maggiori e senza cemento, assai simile all'ierone
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di Fiammignano nella Sabina [L. 162], la quale ha nel fondo

internata tra le rupi una cappella doppia gia dedicata a Costan-

tino Magno e Sant' Elena, ma con ci6 nasconde nel fondo mede-

simo una nicchia o spelonca, dove avea da essere il sacrario del

luogo. Un piccolissimo cerchio di grosse pietre postovi sotto potea

chiuder 1'albero o il palo usato negli ieroni per collocarvi Puc-

cello che rendevagli oracoli
1

. E ieroni b il nome che da'contadini

non sol di Grenoni, ma di altri luoghi, si da al villaggio, senzache

questi medesimi contadiui mostrino qui nel lor dialetto la propen-

sione di inutar P erre in enne, mentre invece da inargine han fatto

munaxini e da forno forru. Questo monumento largo sei metri,

lungo quindici e mezzo, ha ora tutte le enormi sue pietre o cadute

o sconnesse e tramezzate da zeppe, grazie ad un immane lavoro

di sette inesi duratovi attorno a fin di scoprire un tesoro pisano

che annunciavasi di sette milioni. E la sua fronte maggiore e

volta esattamente a 45 gradi tra est e sud, cosi mostrando sacra

la direzione preferita in medie misare per Pentrate dei Nuraghi.

E sacro e nel Nuraghe il cono si nella forma esteriore, si nel

terrazzo, come appare dal Nuraghe Larunza : sacra pure la forma

conica interna che e quella del piano delle tombe e della lor

lapide: sacro ne' Nuraghi collegati il numero ternario che vi

predomina: sacra, per tacere altro, la persona del capo discen-

dente o successore ed erede o certo principal custode e natural

sacerdote del Lare sepolto nella gran tomba.

1
Quest! particolari omette il Lamarmora PI. XV nell'esatto disegno che quivi

da dell' area. Cosi omette i coni minori, la via segreta sotterranea che muove, come

par certo, dal terzo, e la cisterna con semicerchio di gross! mass! a sinistra della

scala e il muro di sotto di cui vi son tracce. E poi scorso di stampa quel che si

legge nell' Itinerario che 1'area ciclopea s'allunghi 150m .
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LXV.

LA PATRIA DEL BATTISTA, IL DESERTO E NAZARETTE

II di vegnente per un sentiero aspro e tagliato nelle nude

rocce fu la Carovana in poco d' ora al villaggio di Aen-Carem,

o di San Giovanni in Montana, patria del Precursore di Cristo,

ove sorge sul luogo stesso della nascita del Battista un tempio,

chiuso nel recinto di uno spazioso convento di Francescani spa-

gnuoli. La chiesa e a tre navi, sormontata da una cupola, e

ripartita in due piani o in due chiese sovrapposte; delle quali

la superiore e al di dentro rivestita di quadrelli di sinalto a

varie tinte, strata di marmo, e ornata di alcuni pregevoliquadri;

e 1'inferiore, o la sotterranea, decorata di raarmorei bassirilievi

rappresentanti i fatti principal! della vita del Battista, e co-

ronata di lampane e di fiori. La piu ricca decorazione di questa

da a conoscere ai pellegrini essere quello, giusta la tradizione,

il luogo, ove venne in luce il vaticinate Precursore del Messia.

Questo santuario 6 in grande venerazione eziandio presso a' mu-

sulmani; i quali vi vengono, al pari de' cristiani, a farvi loro

devozioni, a presentare al Battista, da essi chiainato ii Profeta

vivente, i loro pargoli, deponendoli in atto di offerta sul suo

altare, e a dirimere le loro liti giurando in suo nome. La Ca-

rovana ivi inton& il cantico di Zaccaria Benedictus Domi-

nus... > e cantando avviossi alia seconda Chiesa, che sorge a soli

cinquecento passi dalla prima, ed e quella della Visitazione, in-

nalzata sul luogo stesso ove santa Elisabetta, gia incinta, ritirossi

per sottrarsi alia curiosita delle sue amiche e conoscenti; le quali

faceano le piu alte maraviglie del inondo che una vecchia avesse

concepito : Concepit Elisabeth uxor ems, et occultabat se men-
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sibus quinque. Cola la Vergine Madre di Cristo, anch'elia in-

cinta del divin portato, venne fino da Nazareth ad onorarla di una

sua graziosa visita, che le fe' brillare di gioia il cuore e balzare

di tripudio il pargolo in seno. Quivi ella sciolse quel cantico im-

mortale del Magnificat, che in se compendia quanto di piu

eccelso e divino pu6 esprimere umano linguaggio; e i nostri

Pellegrini ne fecero soavemente echeggiare le pareti del terapio,

ripetendolo con ardentissimo affetto.

Dopo la visita alle due accennate chiese, la Carovana tenne

via verso il deserto di San Giovanni, quinci lontano poco men

di due ore di cammino, luogo romito ma non inospito, come

sono le lande sabbiose, ove non attecchisce pianta ne spunta

fil d' erba. A breve distanza dalla Chiesa della Yisitazione la

Guida additolle il ciglio di una rupe, donde vuolsi che il Bat-

tista costumasse di predicare alle turbe, accorrenti in folia ad

ascoltarlo. Indi a due ore in circa di viaggio la Carovana gua-

dagn6 la vetta di un colle, vestito ai fianchi e alle spalle di

verdissimi arboscelli, e che muore in un angusto valloncello,

solcato dall' arido letto di un torrentaccio invernale. Quella

lista di terra e il prolungamento della famosa valle del Tere-

binto, in cui Davidde atterrb il gigante Golia col ciottolo rac-

cattato dall'alveo asciutto del detto torrente. In un fianco del

colle incavernasi la spelonca di San Giovanni, a cui discendesi

per un aspro e scosceso sentiero, e innanzi alia quale apresi un

pianerottolo, ove spiccia dalla viva rupe una sorgente natia. Ma

per entrare nol sacro speco e d'uopo inerpicarvisi, essendone

la bocca alquanto elevata dal piano; e i nostri pellegrini vi

salirono carpone e a piccoli drappelli per 1'angustia del luogo.

Lo speco e largo sol quattro metri e due tanti lungo, con in

fondo uno scaglione incavato nel vivo del masso, ch'esser doveva

il giaciglio del penitente Battista. Un macigno tagliato a foggia

di mensa, e a quello addossato, serve di altare, sul quale nelle

feste del Santo si celebra il divin sacrifizio. Sovrastano questa

grotta i ruderi di un antico tempio e monastero, edificatovi dalla

pieta de' Crociati, e piti sopra in vetta al colle quelli di un'altra

chiesa dedicata a sant' Elisabetta, sulle rovine della quale venne
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innalzata una cappella per onorare un luogo da lei abitato dopo

la morte di San Zaccaria, e dove vuolsi ch'ella abbia altresi

la sua tomba. Quante memorie non risveglia nel pellegrino la

vista di que' luoghi santificati dalla presenza del Precursore di

Cristo, cola ritiratosi fin da' verdi anni suoi a menarvi un' au-

sterissima vita, e a preparare le vie al Messia, che doveva ma-

nifestarsi al mondo!

In sull' inibrunire fecero i pellegrini ritorno a Gerusalemme;

doude il di seguente inossero alia volta di Nazareth, Iontana

dalla priina circa ventiquattro leghe, tenendo cainuiino per la

Samaria e la Galilea. I luoghi piu degni di memoria attraver-

sati dalla nostra Carovana nella sua prima giornata, furono

Anathot patria del profeta Geremia, e piu oltre Gabaa, patria

di Saulle, delle quali citta non rimane altro vestigio che qual-

che rudere o mutilata colonna
; Rama, dove Debora giudicava il

suo popolo sotto un palmizio in campo aperto tra quella citta e

Bethel; Ephrem vicina al deserto, ove Gesu dopo la risurrezione

di Lazzaro rifugiossi coi discepoli suoi
; Giscala, famosa per 1'osti-

nata difesa contro i Roinani; e Beeroth, oggi El-Bir, una delle

citta de' Gabaoniti, i quali colla tanto celebre bindoleria ingan-

nando Giosue, riuscirono a campare dalle sue mani, onde venne

forse a noi la voce gabbare. Stando alia tradizione, questo sa-

rebbe il luogo ove Maria e Giuseppe, scesi ad albergo e ritrovatisi

insieiue, si avvidero dell'assenza del giovinetto Gesu, da essi

condotto alle feste pasquali di Gerusalemme, e diedero tosto

volta per rintracciarlo
l

. Beeroth infatti e la prima stazione per

que'che vengono dalla santa citta; ed ivi scavalcarono i pelle-

grini per passarvi la notte. II di appresso pigliarono Ferta

de'monti; i quali venivano levandosi sempre piu ardui, rocciosi

e nudi, con qua e cola appena qualche misero cespuglio, ve-

nuto su stento stento tra le morse de' macigni o da qualche fen-

ditura di roccia
;
mentre giu a valle il terreno era lussureggiante

di verdura e imboschito di olivi, di fichi e di piante d'ogni

ragione. La Guida indic6 lor poco lungi il luogo, ove sorgeva

1 In memoria di questo awenimcnto fnvvi edificata una chiesa, di cui si scor-

gono tuttora alcune rovine.
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la citta di Bethel, 1' antica Luz, o citta del raandorlo
; presso

la quale Giacobbe, fuggendo 1'ira del fratello Esau, gittatosi

la notte a dormire, ebbe la nota visione di quella misteriosa

scala, poggiante fino al cielo, e la divina promossa di una nu-

raerosa discendenza, a cui era riserbato il possesso di quella

terra. Onde il santo Patriarca, toltasi di sotto al capo la pietra,

che aveagli servito di origliere, 1'eresse a monumento, la co-

sperse d'oiio, e appello quel luogo Bethel, cio&, casa del Si-

gnore. Gia prima di lui Abramo vi avea anch'egli eretto un

altare, e ricevutane da Dio egual promessa e benedizione. Cola

recavansi da ogni banda gl'Israeliti ad adorare Iddio avanti

che il Salomonico tempio li richiaraasse a Gerusalerame. A le-

vante di Bethel la Guida addito loro il luogo, ove sorgeva la

citta di Hai (Haiath), in cui Abramo piantato avea le sue tende.

Di la la Carovana venne al villaggio di Dgiafna, che siede

in poppa a una collina, al cui pie distendesi un'ubertosa valle,

tutta messa a vigne, a oliveti e a pomieri; e quindi prese a

costeggiare le montagne d'Efraim, anch'esse nude e brulle, ma

disegnantisi con graziose curve sul fondo del cielo. Tutta la

contrada porta in se 1'impronta dell'ira di Dio, gia minacciatale

da Osea '. Piccole borgate e miserabili villaggi occupano il sito

di ricche e popolose citta. Squallidi sono i campi, un tempo si

fertili; spogli di verzura i colli, gia coronati di vigne; e appena

in fondo a qualche valloncello vigoreggiano boschetti di ulivi e

pochi filari di viti. La gloria dunque di Efraim e la sua corona

giace nella polvere, calpesta dal pie villano di un popolo infin-

gardo ed infedele. Ivi la Carovana fe' sosta e asciolse a una fon-

tana nei pressi dell' antica citta di Lebna o Lebona, dove oggi

sorge il villaggio di Lubban, di fronte all' altura su cui sedeva

la celebre citta, di Silo, nella quale Giosu& riparti tra le tribti

la terra promessa, e ove per lo spazio di 328 anni 1'Arca Santa fu

venerata. Quantieventi richiamftin mente a'pellegrini la vista di

quel poggio e la rimembranza di Silo ! L& visse Samuele, 1& ebbe

i suoi natali il profeta Ahia; la Iddio pift fiate parlfr ai servi suoi.

Indi a due leghe in circa, la Guida addito loro le rovine di

1

OSEA, IX, 2.
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Corea e di Alexandrion; e dopo tre ore di viaggio per mezzo

ai inonti della Samaria, menolli a una pianura, detta il campo

di Giacobbe, presso alia citta di Sichein, dove adimasi il pozzo

fatto scavare dal santo Patriarca. Su questo pozzo, chiamato

da' cristiani il pozzo della Samaritana, in memoria dell' incontro

che vi ebbe Gesu con la donna di Samaria venutavi
l ad at-

tinger acqua, sorgeva fin dai primi secoli del cristianesiiuo una

chiesa, con allato un monastero di vergini cristiane
;

di cui piu

non rimane che una memoria nelle lettere di san Girolarno e

negli scritti di altri autori, e sul luogo stesso pochi ruderi e

tronchi di colonua giacenti a terra. Quinci a un quarto di lega

la Carovana visit& la tomba di Giuseppe decorata dagli stessi Mu-

sulmani di un monumento di loro stile per la venerazione in che

hanno gli antichi patriarchi. Se il monumento non e splendido

n& pregevole per arte, lo e al certo per le ceneri che rinserra.

Quivi il popolo d'Israele uscito dall'Egitto depose, giusta la

sua promessa, le spoglie mortali di' Giuseppe; e se aggiustiam

fede a S. Girolamo, anche quelle de'fratelli suoi; e quivi si

chiuse, onde avea avuto principio, la grandiosa e cornmovente

epopea del diletto figlio di Giacobbe e di Rachele. Di la at-

traversata una selva di annosi e colossali olivi, furono i pel-

legrini a Naplusa
2
1'antica Sichem o Sicar, gia sede del culto

Samaritano e capitale del regno d' Israele, poi che le dieci tribu

segregaronsi da quelle di Giuda e di Beniamino. Fu patria del

filosofo san Giustino apologista e martire della fede
;
e fin dai

primordii del cristianesimo cont6 nel suo seno non pochi ado-

ratori di Cristo. Ai tempi delle crociate venne in potere di

Tancredi, che scoperto avendo nelle foreste, ond'erano imbo-

schiti i suoi dintorni, travi belle e tagliate, le fe' tosto traspor-

tare al campo dell'esercito crociato, postosi ad oste intorno a

Gerusalemme, acciocch$ potesse giovarsene per la costruzione di

macchine da arietare e bolzonar le mura. II gran cantore delle

crociate, il Tasso, ivi colloco la sua foresta incantata, testimone

delle cavalleresche avventure del prode Tancredi. Naplusa, ca-

1
S. Giov. IV, 5 e seg.

2

Vespasiano ne fe'una colonia Romana, a cui die il nome di Flavia Neapoli,

donde poi derivo quello di Naplusa.
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data sotto il giogo di Saladino, perd& il suo antico spleudore ;

e in seguito desolata da' tremuoti, dalle epidemie, dalle rivolte

e dalle guerre, venne quasi al niente, tauto che oggi non conta

che un otto inila abitanti. Fronteggiano la citt& due monti di

eguale altezza 1'Hebal e il G-arizhn; sul prirao de' quali per

comando di Mose il popolo d' Israele, venuto in possesso della

terra promessa, rinnovft il patto di alleanza con Dio; e il suo

condottiero Giosue erettovi un altare, vi offri gli olocausti e

seolpi sulle pietre la legge. II secondo addivenne il monte sacro

de'Sauiaritani; i quali innalzarono su quella cima un tempio

rivale di quello di Gerusalemme, e a cui alludeva la Samaritana,

quando diceva a Cristo: I nostri padri adorarono Iddio su questo

monte, e voi dite che conviene adorarlo in Gerusalemme. >

I pellegrini, essendo gia cadute le tenebre, si raccolsero ad

ospizio in un piccolo convento Greco
;
e la dimane incamminaronsi

alia volta di Sebaste, Fantica Samaria, stata per due secoli

residenza di re, e piu fiate distrutta e riedificata. San Filippo

diacono vi sparse la buona seinenza del Vangelo, che mirabil-

mente vi si apprese e ftori in uua numerosa cristianita, visitata

in seguito dagli Apostoli Pietro e Giovanni; i quali imposero ai

convertiti le mani, acciocchk ricevessero lo Spirito Santo. Quivi

Simon Mago offri loro del danaro sperando di poter avere a con-

tanti questo dono gratuito di Dio, a cui essi risposero sdegnosa-

mente Pecunia tua tecum sit in perditione >
l
.

In Sebaste, per testimonianza di San Girolamo, erano i sepolcri

di Abdia, d' Eliseo e del Battista; 1' ultimo de' quali peraltro,

per avviso di parecchi autori, sarebbe stato invece sepolto a G-e-

rusalemme. Sul inonte di Samaria veggonsi tuttora le rovine di

uno splendido tempio erettovi dai cavalieri di San Giovanni,

non che i ruderi de' sontuosi palazzi di Erode, su cui oggi sorge

un gruppo di capanne costrutte di mota e rottami di antichi

edifizii. La Carovana data una fuggitiva occhiata a quelle rovine,

prosegui suo viaggio per aspre montagne ;
tra le quali lievasi a

foggia di cono quella di Sanur, piazza forte, che credesi da ta-

luni occupare il sito di Betulia, patria della famosa Giuditta. Di

4
ACT. AP. viii.



LXV. LA PATRIA DEL BATTISTA, IL DESERTO E NAZARETTE 315

la venne alia borgata di Dgennin, nelle cui vicinanze vuolsi che

Cristo risanasse i lebbrosi. Questa tradizione infatti trova una

splendida conferma in un'antica e bellissima chiesa, edificatavi

in memoria di eotesto prodigio. Quindi scese nell' amenissima

pianura di Esdrelon
1

fiancheggiata dalle moutagne di Gelboe

e di Nazareth e signoreggiata dal monte Herinon, che vi cam-

peggia nel mezzo, e verso settentrione dal Taborre, glorioso

teatro della trasfigurazione del Salvatore. I Madianiti, gli Ama-

leciti e altri popoli d'Oriente vi si posero a cainpo; Gedeone vi

sconfisse i Madianiti co' suoi trecento prodi ;
e Saulle vi accamp6

innanzi di presentare sui vicini raonti di Glelboe battaglia a' Fi-

listei. Quivi sorgeva la citta di lezrael, ove F empia lezabele,

che avea fatto lapidare, come bestemmiatore, 1' innocente Naboth

per confiscargli F agognata vigna, pag6 con orrenda niorte il fio

de'suoi uiisfatti. Di rimpetto al monte Hermon sedea la citta

di Nairn, ove due colonne, tuttora in pie", ci rammentano che

quivi Cristo risuscit6 il figlio della Vedova: e giu per la china

del detto rnonte stendevasi la citta di Sunam, dove il profeta

Eliseo richiarno a vita il figlio della Sunamitide, dalla quale

riceveva generosa ospitalita. La Carovana giro F Hermon dalla

banda di occidente
;

e videsi a destra giganteggiare 11 Taborre,

che lieva sui circostanti monti il capo, gia coronato dalla gloria

di Cristo, e dove un tempo sorgevano chiese e conventi di monaci

latini e greci, de' quali piu non restano che poche vestige.

Yerso cola avviossi, e valicato il torrente Cison, sulle cui sponde

gl'Israeliti ai tempi di Debora sconfissero i Cananei, prese

F erta del monte ; e in men di un' ora di salita ne guadagn6 la

vetta. Un grido di gioia proruppe da tutti i petti, quando di

lassfr i pellegrini scoprirono in sulFopposto pendio che inuore in

una Valletta chiusa a foggia di bacino dai monti, la piccola ma

gloriosa Nazareth
2

,
la citto de' fieri

3

,
ove nel sen della Vergine

1 Ou^sta pianura ebbe anchc il nome 'rli lezrael, di Mageddo, di Saba ecc.

2 E cilia della iribti di /abulon nellu Galilea inferiore, popolaia di 3500 abitanti

tra laiiiii, greci, maroniti e musulmani.

J
Sail Girolamo commonlando il Capo II d' Isaia, fa derivare la voce Nazareth

dalla parola ebraica Nezer, ehe suona liore o rampollo. Gli Arab! chiamonla El-Nasra,

che suona vittoriosa, liberatrice.
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Nazarena germoglift il fiore de' colli eterni, e vi crebbe nascosto

in umile abituro. Tatti prostraronsi a terra, e salutarono vene-

rabondi la fortunata citta da Dio prescelta a compimento de' suoi

disegni, delle sue promesse e delle nostre speranze
- - terra

benedetta, ognun diceva in cuor suo, ove si compi il piu grande

e ineffabile di tutti i misteri di Dio, F incarnazione del Verbo!

terra felice ov'ebbe principio la grand' opera delPumana

redenzione! patria augusta delia gran Madre di Dio e del

suo castissimo sposo e terrena dimora del Verbo incarnate!

avventurata Nazareth, io ti saluto.

Tra questi affetti, e ripetendo piu volte con indicibile trasporto

di amore e di gioia F angelico saluto, la Carovana si inosse, e

fe' il suo trionfale ingresso nella citta, accoltavi festosamente da

una turba di fanciulli, che traevano da ogni banda per vederla,

e graziosamente salutavanla nell' idioma italiano, dicendo Ben

arrivati signori, buona notte signori.

Era F ora appunto che la squilla vespertina invitava a salu-

tare Maria, quando scavalco alia porta delF Ospizio latino, che

arieggia a un castello medioevale, munito d'alte e inassicce

mura a difesa contro le frequenti aggressioni degli arabi pre-

doni. Entrata cola, non voile aspettare la dimane per dare esalo

alle focose brame della sua ardente pieta ; ma fu tosto a vi-

sitare la Santa Cappella \ edificata sulle fondamenta della

stanza di Maria, ov'Ella ricevuto aveva il celeste messaggero.

La sacra edicola e tutta messa a marmi e ad arazzi, e ornata

di tre altari, sotto un de' quali leggesi scolpito in argentea

lastra. Verbum caro hie factum est Due colonne indicano

il posto occupato dalla Vergine e dalF angelico visitatore. Gia

vedenimo a suo luogo che quella stanza benedetta nell'epoca in

che i Musulmani, espugnata Tolemaide, invasero la Galilea, venne

da angelica mano trasportata in Dalmazia, e di la in Italia sul

colle lauretano. Tuttavia le fondamenta della santa Casa non

n' erano state svelte con essa
;
e la pieta de' fedeli vi avea eretta

sopra una cappella, che in qualche modo li ristorasse di tanta

iattura. Imperocche se non tra quelle mura, certo in quel sito

1

Questa e chiusa nel sotterraneo della Chiesa dell'Annunziazione.
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medesimo 1'arcangelo Gabriele avea salutato la Vergine cletta a

Madre di Dio, con quell'Ave, che da 19 secoli, quasi angelica

armonia dall'uno all'altro polo risuona; equivi stesso I'Unigenito

figliuolo dell'Eterno al Fiat di Maria era disceso dal seuo del

Padre in quello della Vergine, fatto uorao per amor dell' uomo.

Qui dunque, Emma dicea tra s6 e se, qui il cielo si ri-

verso sulla terra, il Creatore sposossi alia creatura e la divi-

nita assunse la nostra carne mortale! Qui 1' Immenso, F Infinite

si racchiuse per noi nel carcere terrene, il Re della gloria ve!6

sotto spoglie mortali i suoi splendori, si fe' debole infante il Dio

degli eserciti, servo il Signore, mortale FEterno, figlio dell' Uomo

Funigenito figliuol di Dio! Qui scaturi la sorgente della nuova

vita che circola per 1' universe
; qui fu la meta, a cui si volsero

le antiche generazioni, e donde presero le loro mosse le nuove
;

qui insomnia s'inizio la grand' impresa della morale rigenera-

zione del mondo e dell'eterna salvezza delle aniine nostre ! mi-

stero d'infinita sapienza e amore, io non ti comprendo, ma colla

certezza della fede ti adoro! Le dolci lacrime che affacciavansi

sovra ogni ciglio, il devoto atteggiamento, il lungo pregare e il

prostrarsi di tratto in tratto a baciare e ribaciare quella terra

santificata dal gran mistero, e da trent' anni di vita nienatavi

da Cristo, ben davano a divedere gli alti sensi di cristiana pieta

di che tutti i pellegrini erano compresi. A tarda notte si rac-

colsero nelle celle lor destinate, sovra ciascuna delle quali leg-

gevasi: Ave Maria... ma molti di loro, tra quaii Emma e la

madre, per la grande commozione dell'animo appena poterono

velare a un po'di sonno le stanche pupille.

II di appresso, all' udire il suono fall'Angelus, sentironsi ri-

destare in mente tutte le gioconde impressioni e le care me-
morie della notte precedente; e balzando di letto, affrettaronsi a

scendere di nuovo nel santuario, ove udirono piu messe e rifocil-

laronsi col pane degli angeli. Oh come allora ognun raffiguravasi

in uiente il gran mistero: la visione e il saluto dell'Angelo, il

suo colloquio colla piu pura e santa tra tutte le creature, il tur-

bamento di Maria, le sue risposte, il suo consenso e il suo Fiat,
al suono del quale il Figlio di Dio discese in terra!
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Oh quanto e dolce e gioconda cosa rammeinorare quella scena,

sublime, celeste e divina nel luogo stesso deiravvenimento!...

Lungheore ivi passarono in celesti delizie; eposcia sdigiunatisi,

furono a visitare parte a parte la Chiesa
l

;
la quale e" a tre navi

e misura 22 inetri in lunghezza e 17 in larghezza, bellameute

vestita di arazzi, rappresentanti i principali fatti della vita di

Maria. Quivi stesso sorgeva il magnifico tempio edificato da san-

t' Elena, e ch'era degno di lei e della sua pieta e munificenza,

come ce ne fanno testimonianza san Grirolamo, Arculfo, Yilli-

baldo ed altri che lo visitarono. A' tempi delle crociate il pio e

valoroso Tancredi e san Luigi Re di Francia gli accrebbero

lustro e decoro: ma nel 1263 il soldano d'Egitto Bonducdar

diello alle fiainme; e fu per ventura in quest' occasione, che la

stanza di Maria venne con raro prodigio altrove traslocata. I

Francescani nel trecento ottennero a gran prezzo di poter eri-

gere in quell' istesso luogo una cappella; e nel 1620 una chiesa

che tuttora e in pie" *. Ma il Convento e assai piu recente; poi-

ch6 manomesso e quasi distrutto da un'orda di beduini, venue

non prima del 1730 riedificato. A pochi passi di la e 1'Ospizio

de' pellegrini, con allato il Collegio delle Suore di Nazareth per

1'educazione cristiana delle fanciulle. Piu oltre, e dalla bamla

della Chiesa delPAnnunziata, sorge un modesto tempietto sul

luogo ove, secondo la tradizione, san Giuseppe avea la sua bot-

tega, e dove la sapienza incarnata, il Signore dell'universo eser-

cit6 per trent' anni 1'umile inestiere di falegname, soggetto in

tutto all' ubbidienza del suo padre putativo e della sua santis-

sima Madre! Mistero di umiliazione e di annientamento, innanzi

a cui la nostra ragion si confonde e la nostra fede ci grida:

Medita e impara !

Un altro santuario e pariniente la chiesiccinola, ove si custo-

disce la cosi detta Mensa Christ^ cio6 una grossa pietra a

foggia di tavola rotonda, intorno a cui e fama che Gesu alle

volte sedesse a mensa coi diseepoli suoi. Un caro monument o

1 Vi si celebra ogni giorno la messa dell'Annunziata.

s La recente Chiesa e appena un terzo dell'antica ; pero e bellamenle oniata di

pitture rappresentanti i (atti principali della santa iamiglia.
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e altresi la Chiesetta innalzata sul luogo ov'era la sinagoga,

nella quale Gesu ogui sabato leggeva e spiegava la Sacra Scrit-

tura
;
e donde venne un di eacciato a furor di popolo, e trascinato

sul ciglio di un'orrida rupe, che diroccia nella valle d'Esdrelon,

per esservi di lassu precipitate (Luc. IV). A un quarto d'ora da

Nazareth rampolla la Fontana di Maria, la cui sorgente trovasi

entro una Chiesa consacrata all'Arcangelo Gabriele. La Carovana

visit6 a tutto sno agio questi sacri luoghi ;
e dopo due giorni di

dimora in Nazareth, die volta e fe'ritorno a Gerusalemme.

Non n'era ancor lontana un due chilouietri, quand'ecco ve-

nirle incontro il giovane Ali,' da noi lasciato indietro nel viag-

gio da Eamla alia santa Citta
;

il quale guarito dalle ferite e

ammaccature toccate allora che vuoto la sella, se ne veniva adesso

tutto arzillo e ben aitante della persona a riunirsi alia Carovana.

I pellegrini fecergli festose accoglienze, congratulandosi con lui

della sua pronta guarigione. Solamente la Marchesa ed Emma

mostraronglisi contegnoso e riserbate per la ragione che i nostri

lettori possono agevolmente arguire da quanto di lui piu innanzi

contammo. Ali not6 quel freddo contegno, e tra per questo e piu

ancora per la presenza del giovane, che vedeva accanto ad Emma,
ne fu di pessima voglia ;

e tutto aoinbrato e dispettoso, di6 volta
;

e messo il suo cavallo al trotto, precedette la Carovana in citta,

ove fu a scavalcare presso un uffiziale turco, col quale avea stretto

amicizia in Alessandria. Cola dopo i primi convenevoli coll' amico,

ritirossi in una camera sotto pretesto di aver mestieri di riposo;

ina in verita per dare sfogo al cocente dolore e alia gelosa rabbia,

onde sentiasi rodere tutto dentro al vedersi deluso nelle sue spe-

ranze, e soppiantato da uno sconosciuto, prima ancora che avesse

potuto parlare all' amata donzella, e aprirle il suo cuore.

Quando poi seppe daH'ufficiale presso cui alloggiava, che i due,

de'quali essi ignoravano tuttora il vero nome e la patria, erano

due promessi sposi, and6 sulle furie, e giur6 in cuor suo di fra-

stornare quelle nozze
;

e noi vedremo in seguito a quali partiti

si appigliasse per venirne a capo.

Frattanto la Carovana rientrata nell' Ospizio latino, ivi si ri-

pos6 per due giorni ; e il terzo di misesi di nuovo a cammino verso
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del Giordano con una scorta di venti beduini a difesa contro i

ladroni del deserto. All non and6 di brigata cogli altri, come

pur pareva avesse in animo di fare; ma si rimase in citta a

cuocersi dentro la sua pena e la sua stizza. Anche della fami-

glia Belfiore non fu a quella gita che la Marchesa con la figlia

niaggiore e il suo fidanzato, rimanendo nell' ospizio la Mima e

la Mariuccina a guardia di Enricuccio e di Pierino, che la madre

non voile condurre seco a quel viaggio troppo lungo e disagiato.

LXVI.

IL GIORDANO, IL MAR MORTO E I TORMENTI DI UN CASCAMORTO

I pellegrini si misero in via alia volta di Betania, e fecero la

prima sosta poc' oltre a cotesta terricciuola, la dove scaturisce una

fontana delta degli Apostoli; perch' e fama ch'essi ne'loro viaggi

tra Grerusalemme e il Giordano vi venissero a dissetarsi, e a far

acqua pel rimanente del viaggio, non trovandosene nella state filo

per tutto cola intorno insino a Grerico. A partire di qui la valle

allargasi ognor piu arida e selvaggia, con qua e cola appena

qualche misera acacia sulle sponde di un torrentaccio invernale,

dove la tradizione accenna il sito della pietosa scena dal Divin

Maestro descritta nella parabola del Sainaritano e del ferito.

II terreno quinci sale in colline e montagne coi fianchi e le

creste inarsicciate e nude
;
le une tagliate a picco sulla boeca

d' inabisse voragini, ed altre a scaglioni, quaii sparte e torreg-

gianti da s& sole, e quali addossate 1'una all'altra; ma tutte

piu o men dirupate in frane e sfiancamenti di roccia e balzi

ammontati e massi travolti, che si scoscesero in fondo a' borri e

a lacche precipitose, per entro alle quali mugghiano le tempeste

e scrosciano nel verno i torrenti. L' angusto varco, che quelle

aprono di tratto in tratto tra le montagne, mena 1' occhio fino

al mar morto; il quale per la densita delle sue acque riflet-

tendo a guisa di specchio la luce, vedesi fiammeggiare sotto i

raggi del sole, si che lo diresti un mare d'infocata lava o la

continuazione di quell' incendio, che divor6 le cinque citta pre-

varicatrici.
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Le scorie vulcaniche e le pomici, i muechi di cenere, i filoni

di biturae, lo scompiglio delle rupi, gli spessi raonticelli levan-

tesi a foggia di cono tronco, e il suolo arido e inorto, tutto in

soraina ivi ti da a vedere una terra orribilmente tormentata e

fin dalle viscere sconvolta dal fuoco de' vulcani. Ma tanto orrore

di natura fu rallegrato dalla presenza di Cristo e santificato dal

suo digiuno ;
e questo riflesso basta a consolare il pellegrino, e a

fargli dimenticare il disagio del la via e la salvatichezza del luogo.

Infatti in una di quelle orride giogaie, detta anch'oggi la Mon-

tagna della Quarantena, Gesu pass6, come e noto, quarauta

giorni senza gustare briciolo di alimento ne stilla d'acqua. La

Carovana soffennossi alquanto a contemplarla, e con maraviglia

la vide tutta traforata a guisa di alveare. Que' fori, disse

a' pellegrini la Guida, sono la bocca delle tante grotte, in cui

ne'primi secoli della Chiesa e a' tempi delle crociate rnenarono

negli aspri rigori della penitenza la loro vita migliaia di ro-

miti, che vennero poscia dispersi o uccisi da'Saraceni.

Ma gia il cocente dardeggiare del sole su quelle nude e bian-

cheggianti rocce e F afa soffocante e morta di quel deserto ren-

devano 1' andare oltre ogni dire faticoso. I pellegrini, massime

le donne, sentiansi bruciare le cervella, bollire il sangue, mar-

tellare le tempia e mantacare affollati i polrnoni. Distillavansi

tutti in sudore e arrabbiavano della sete; che a temperarne Far-

sura non giovava guari 1'acqua caricata negli otri; la quale

diguazzata sotto un ardentissimo sole, era poco men che bol-

lente. La Marchesa accasciata dall' eccesso del caldo era presso

a svenire; e la figlia anch'essa mal poteva oinai reggersi in

sella. Gli stessi cavalli andavano di mal portante, a testa bassa,

e annasando spesso il terreno per fiutarvi un po' di acqua, che

non trovavano mai; gli Arabi che addestravanli, aveyano perduto

la loro gaiezza e parlantina. II povero Fido, anch' esso, aveva un

palmo di lingua fuori, e non precedea, come aveva fatto fino

allora, la Carovana, ma a orecchie basse e alenante la seguia.

Quando a un tratto un grido allegro rianim6 la Carovana. Era

la voce delle guide che annunziavano dopo otto ore di penosis-

siino viaggio F arrivo alia valle di Gerico. I pellegrini rifiata-

Serie XIII, vol. V, fasc. 879 21 28 rjennaio 1887
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rono; e messo pie a terra, poich5 ivi la china del inonte 6 assai

trarupevole e sdrueciolente, scesero a valle. La plauizie, ove giacea

la citta delle paline, e ora una vasta solitudine, in mezzo a cui

spuntano un quaranta capanne di inota e frasche sul sito me-

desimo dell'antica Q-erico, e vi verdeggiano alcani boschetti; in

uno de'quali scaturisce una sorgente natia, detta la fontana del

profeta Eliseo; perch& 6 fama che di salmastra fosse da lui

resa prodigiosamente dolce e potabile. Le sue linfe limpide e

chiare vi fanno crescere una rigogliosa e lussureggiante vege-

tazione, trasformando quel tratto di deserto in una fresca e ri-

dente oasi, ove tra le altre piante vigoreggia il Zachum della

faraiglia de'terebintacei, da cui frutti spremesi Folio di Gerico,

vero balsamo per le ferite, da parecchi botanici identificato col

balsamo di G-alaad o Gilead, e che corre in commercio sotto

questo nome o sotto quello di balsamo di Giudea, della Siria,

d' Egitto, della Mecca, ecc. A' tempi di Cristo vi fiorivano altresi

molti palmizii, cipressi, mirabolani e ricchi pomieri e giardini,

alimentati dall'onda fecondatrice della prodigiosa fontana.

Ivi attendaronsi i pellegrini, e pernottarono alia bella Diana,

vegliando a guardia del piccolo accampamento i Beduini della

scorta e con essi Bruno, D. Giulio e pochi altri che davansi la

muta. Prirna che aggiornasse, levossi il campo; e al chiarore

delle fiaccole la Carovana si mise di nuovo in cammino verso il

Giordano; ove giunse dopo due ore di viaggio per una landa

inospita, sabbiosa e deserta. II letto del flume e assai basso,

rapido il corso, imboschite e verdeggianti le sponde, dove so-

vente annidansi, protetti dalle fitte macchie e selvette, i ladroni

del deserto. I pellegrini, ad eccezione delle donne, scesero a ba-

gnarsi nelle sacre onde; e tutti ne raccolsero per ricordo vaghe

conchigliette di brillantissimo smalto. Poscia assisi sul verde

tappeto della sponda udirono la lettura di quel tratto del santo

Vangelo, in cui narrasi il battesimo di Cristo, la discesa dello

Spirito Santo sopra di Lui in forma di colomba e la voce pro-

digiosa che tuon6 dall'alto: Hie est jilius metis dilectus, in

quo mihi bene complacent, ipsum audite.

Recitate quindi alcune preci, e fatto 1'asciolvere, si rimisero
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in via alia volta del Mare morto, ove arrivarono dopo un paio

d' ore di viaggio. Questo mare, a cui dassi pur anco il nome di

lago asfaltite, impozza nel fondo di un ampio bacino, chiuso da

una serrata di rocciose e nude montagne, a quattrocento qua-

ranta metri sotto il livello del mediterraneo
;

ond' e il piu basso

tra tutti i laghi e mari del mondo. Allargasi fino a ventidue

chilometri con una distesa di ottantadue e con una profondita

massima di quattrocento trenta metri. La sua salsedine e sei

tanti quella del mediterraneo
;
e quindi 1'acqua e oltre ogni dire

amara e nauseabonda al sapore, grassa, viscosa al tatto, e cosi

densa che non lascia mai vedere il fondo, e risospinge in alto

chiunque vi si tuffi dentro; cotalche vi si pu6 notare anche in

pie e senza 1'aiuto delle niani.

Di tratto in tratto veggonsi salire a fior d'acqua zolle di

asfalto, staccatesi dal fondo bituminoso del mare. E la sola ric-

chezza che se ne pu6 trarre, e da averne gran mercato per le

molte richieste. II mar morto non mena ne pesci ne molluschi

di sorta; e que'pochi che talor vi si veggono morti galleggiare,

vengono dalle pescose riviere dell'Arnon e del Giordano, che vi

mettono foce. II lago asfaltite e verainente il lago di Cocito,

ove sol regna solitudine, silenzio e morte. Le sue rive sono de-

solate e nude
;

e i rari cespugli, streinati e vizzi, che accesti-

scono a qualche distanza dalla spiaggia, hanno gli steli e le

foglie grommate di sale; come pur di una crosta salina rico-

presi tutto ci6 che dalle onde o dai vapori del mar morto viene

bagnato. Salate sono anch'esse le sorgenti, all'infuori di quella

del profeta Eliseo
; perche tra le montagne accerchianti il lago

asfaltite, avvi di quelle che contengono ricche miuiere di sale.

Un cotale entr6 in umore di tuffarsi nel mar morto
;
ma ebbe

u pagar caro il suo uzzolo, uscitone indi a poco colle gambe en-

fiate; e un altro che vi si era parimente gettato dentro, sentissi

quasi soffocare dai densi vapori, e rimbalzare dalle onde a guisa

di una palla caduta sul sodo terreno; ond'egli affrettossi ad

uscirne avanti che peggio gFincogliesse. Non valse poi ai due

bagnanti Fasciugarsi; che rimase loro appiccata addosso una

gromma di sale; i cui cristalli brillavan in sulla faccia e ne'ca-
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pelli a grande sollazzo di tutta la brigata. Fido ebbe piu.giu-

dizio di loro; e bench& amico dell'acqua, non fa mai vero che

si volesse bagnare in quella morta gora, forse perche mal sa-

povagli al fiuto.

Dopo una sosta di circa tre ore in riva al Mare morto, la

(.'arovana die volta per fare ritorno a Q-erusalemme, tenendo

per6 una strada diversa da quella che aveva battuto nel venire.

Essa costeggift la spiaggia, tutta cospersa di sale fino allo

sbocco deila valle del Cedron, ove piaut6 di bel nuovo le sue

tende, e vi pass6 la notte; e alia diinane riinessasi in viaggio,

dopo cinque ore di catnniiuo giunse a un'alpestre rupe, su cui

siede ii celebre monastero di San Saba, abitato fin dal quinto

secolo della Chiesa da moltissimi asceti cristiani, e forse prima

di Cristo dagli Esseni. II sito & deserto, selvaggio, pauroso a

vedersi, tutto roccie nude e sfiancate, aspre brioche di monti,

balzi franati, massi accavalcati e pendenti, e sott'essi spaventosi

borri e precipizii e abissi. Eppure quello fu pe'solitarii cristiani

un terren paradiso, in cui essi gustavano le delizie del cielo!

Oggi non vi abitano che pochi nionaci basiliani dello scisnia

greco. Ivi la Carovana f6 sosta, e visitato il raonastero \ la

Chiesa dedicata a san Giovanni Damascene e la grotta del fon-

datore, rientro in cammino, e di la in sole tre ore si ridusse

a Gerusalemme.

Ne'tre giorni che dur6 questa gita il povero All era rimasto

in citta a rugumare fiele e veleno e a rodersi tutto dentro di

gelosia, pensando allo sconosciuto che contendevagli la mano

della giovane straniera, di cui egli andava perduto. Come che

fosse anch'egli cristiano, e si trovasse la dove tutto concorre a

sublimare lo spirito al cielo, tuttavia non ravvolgeva per 1'animo

che pensieri e affetti terreni. Egli aveva innalzato nel suo

cuore un idolo, a cui sacrificava la sua pace, pronto ad immo-

largli pur anco 1'onore e la vita. Funesta conseguenza di una

educazione tutta mondana e informata dai falsi principii del

' Le donne non sono ammesse dentro il convento; e anche agli uomini si liene

portiera, se non hanno una lettera d'introduzione sottoscritta dal Patriarca greco

di Gerusalemme.
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redivivo paganesiino de'giorni nostril Non avvezzo a padroneg-

giare il suo cuore e a tenere in briglia le sue passion! ,
ab-

bandonavasi facilmente all' iinpeto forsennato di quelle, senz'altro

ritegno che un resto di natural pudore, la cui merce, non tra-

scorreva a certi vergognosi eccessi, a cui dannosi generalmente

in preda quanti ebbero un'educazione pagana. Piu volte affac-

ciossegii in inente 1'atroce idea di rapire la giovane amata o

di sedurla: ma tosto da se la scosse con orrore; e rivolse 1'animo

ad altri disegni piu conformi all' indole sua e a una certa no-

bilta di carattere, di cui somraamente pregiavasi. Ma per quanto

egli torturasse il suo cervello, non vedeva via ne modo da venirne

a capo.

Seduto un di sulle rovine del palazzo di Erode, battagliava

tutto solo co'suoi tumultuanti pensieri, e diceva a se stesso Mi

vedr6 dunque sugli occhi raiei rubare il cuor mio? Ed io lo

porto in pace?... e perch6 cingo al fianco questa spada?... per-

che non la pianto in petto al mio rivale?...

10 assassino?... Ah non sia mail... Dunque?... dunque un duello...

Ma lo vorra egli accettare, egli che a quanto pare, e un giovane

bigotto, non buono ad altro che a biascicare orazioni?... Oh se

egli Faccettasse!... Io, che sono addestrato in maneggiare la

spada e la rivoltella, sarei presso che sicuro di ritrovargli le

coste!...

11 duello non e finalmente che un modo cavalleresco di decidere

le contese
l

. Ma... (e qui tutto rabbuiossi in viso) ma... dato pur

ch'io ne uscissi vincitore, la sua fidanzata mi vedrebbe ella di

buon occhio?...

Bah ! le donne anch'oggi, come ai tempi della cavalleria, amano

sempre di vedere chi si batte per amor loro, e danno volontieri

mano al vincitore ! Dunque un duello si un duello.

Ma come provocarlo ? come costringere costui ad accettarlo ?...

[1 modo sarebbe facile per tutt' altri che per me! Basterebbe

entrar con lui in parole ed insultarlo in pubblico. Egli non sop-

>rterebbe 1'affronto, e vorrebbe ricattarsi; e allora, mentre ha il

;uor caldo e bollente d'ira, lo si sfida a duello. L'espediente non

1 Fatal pregiudizio ed errore di teste balzane, com'era quella di All.
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potrebbe fallire, se e" vero ch'egli ha sangue nelle vene e in cuor

sentimento di onore!

Cotesto mezzo, a dir vero, e basso, villano, traditore
; per6 oggi

e" comune; non vi si bada piu che tan to... non si reputa a vilta...

tutti fanno cosi... perche uon potr6 fare altrettanto anch'io?

Vedr6 tuttavia di salvare il inio decoro, attaccando con lui

briga, e acealorandomi in essa, senza pero oltraggiarlo. S'egli se

ne chiamera offeso, e mi rispondera con mal garbo, peggio per

lui. II torto sara suo, s'io lo sfider& a duello... E s'io ne ri-

manessi al di sotto, o s' egli malgrado la inia provocazioue, non

raccogliesse il guanto di sfida, e se ue andasse tranquillo a,

nozze? Allora?...

Allora non mi restera piu altro partito, che farmi balzare per

aria le cervella, e tutto sara finite!...

Si dicendo in cuor suo, era corso senz'avvedersene con la mano

sul porno della rivoltella, che all' uso de' soldati Musuhnani teneasi

sospesa a manca tra il panciotto e I'auipia fascia ravvolta in

piu giri intorno alia vita. Tra questo scompiglio d'idee e di pas-

sioni Ali non pens6 neppure a informarsi meglio dell' essere e-

della condizione della damigella vagheggiata e del suo futuro

sposo. Veramente piu fiate eragliene occorsa Fidea; ma per uon

dare sospetto di se e di quanto uiacchinava, astennesi per fino

di fame motto al suo confidente ed amico.

Frattanto la Carovana fornito il suo viaggio, era come si disse

rientrata in (jerusalemme
;
donde ne' di seguenti usci a fare

altre corse in varii luoghi che si sogliono da' pellegrini visitare.

Ma questa volta la famiglia Belfiore non and6 di brigata con

essa; perche troppo premeva alia Marchesa di affrettare le di-

visate nozze, e poscia il ritorno ad Alessandria; ove sperava di

riabbracciare il figlio. Ella aveane gia per lettere dato avviso-

al signor Filippo e alia Grhita, invitandoli a venire a Grerusa-

lenime per assistere allo sposalizio di Emma; ed essi tennero,

come in appresso vedremo, gentilmente P invito
;
cosi disponendo

il cielo, acciocche per un felice e inaspettato incontro fossero

consolati i voti e le sperauze della famiglia Belfiore.
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I.

A. DE GUBERNATIS. Peregrinazioni indiane, India centrale.

Firenze, tip. edit, di L. Niccolai, 1886, in 8, di pagg. 379.

II nome del conte de Gubernatis e noto a' nostri lettori per

quel che di lui scrisse' in questo Periodico, e pubblieft poi, a

parte, per le stampe, il P. Cesare de Cara. L'esame critico

ch'egli allora fece de'lavori mitologici del dotto indianista, s'ag-

girava sopra due cose intimaraente fra loro connesse, le qualita

<jioe dello scrittore, e quelle delle sue scritture. Dell' abuso di

quelle e degli errori di queste, gli si dava biasimo; perciocche

ne le ragioni d'una ponderata critica, n& molto raeno quelle

piu alte e inviolabili della religione cristiana e cattolica, erano

rispettate. Se pertanto quel biasimo fu censurato da qualcuno

come troppo acerbo e virulento, e lo stesso Prof, de Gubernatis,

alludendo forse a quell'Opuscolo, pote credere ed anche scrivere

nella Nuova Antologia, che i Gesuiti non avessero da Gesu

imparato no" ad amare ne a perdonare ',
i fatti fortunatamente

dimostrano, che in quel biasimo non era ombra d'un qualsjasi

astio personale; e che i Gesuiti hanno volentieri da Gesu im-

parato ad amare tutti gli uomini, anche quelli che negano o

mettono in dubbio, questo loro universale e sincero amore.

Ed in vero, se nel nostro Periodico i lavori mitologici del

Conte de Gubernatis furono severamente giudicati, saranno ora

in queste stesse pagine, sinceraniente lodate le sue Peregrina-

zioni indiane; anzi quel medesimo scrittore che a lui gia diede

il biasimo, gli dara ora la lode ; tanto allora franco avversario

de' suoi errori, quanto gli e ora verace amico e giusto estima-

tore di cio che di bello e di buono contiene il suo libro.

Per bene iraprendere e coudurre profittevolmente a termine

un viaggio, come quello del ch. Autore, fa mestieri d'animo

1 Nuova Antologia, an. XVIII, sec. ser lasc, XIX, 1 ott. 1883.
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intrepido che non invilisca a'pericoli, ne si sgomenti alle dif-

ficolta sia dell'ordine fisico e sia del morale, fi uopo altresi

che lo scienziato si proponga un fine certo e determinate nelle

sue ricerche, e provveda a'mezzi piu acconci per conseguirlo.

Ora il Conte de Gubernatis meglio che qualsivoglia altro, era

fornito di tutte le qualita necessarie per riuscir felicemente nel

viaggio dell' India. Irnperocche egli ebbe da natura, indornabile

forza e tenacita di propositi, congiunta con incredibile operosita ;

fantasia gagliarda, ingegno pronto e vivace, soavita di modi e

facilita di parola, onde si concilia 1'affetto e la confidenza di

tutti. Per quello poi che s'attiene alia cultura dello spirito, egli

conosceva gia tutto ci6 che 1' India gli poteva dire nella sua

lingua sacra, nella sua letteratura, nella storia delle sue origini

e delle sue sociali e civili vicende ; ne' suoi monumenti e nel-

1'arti. Di qualita che il dotto Viaggiatore meno doveva nel-

1' India imparar con la inente, che con 1'occhio; piu riscontrare

e accertare, che scoprire. Yero e che un solerte indagatore ed

acuto, specialmente se dotato di buon senso e di buon giudizio,

anche neile cose gia vedute e osservate dagli altri, riesce a

trovar del nuovo; o se non tanto, a farci scorgere sott' altro

aspetto, le stesse cose risapute, ingenerandoci diletto con la di-

versita della luce, delle tinte e della maniera sua particolar di

dipingerci la natura. Ed anche in questa parte il Conte de Gru-

bernatis ha il pregio non comune di far rilevare piacevolmente al

lettore, cio che v' e di artistico o di poetico nelle cose, di grande

o di vile negli umani costumi, e di sublime o di abbietto nelle

credenze de'popoli.

L' India, dove per piu mesi and& pellegrinando il nostro

Autore, era sempre stata il piu bel sogno della sua vita, e il

voto piu ardente del suo cuore pieno di arcane speranze e di

poesia. E come suole intervenire agli uomini di gagliardi af-

fetti e di calda immaginazione, anche al nostro Autore pareva

quella dover essere la terra di tutte le maraviglie, de' misteri

piu impenetrabili, delle religiose credenze pid primitive e piu

pure. I Yedi da lui studiati in Italia, nella loro originale fa-

vella, gli rivelarono que' facili, ingegnosi, ma sempre fantastic!

riscontri tra i miti dell' India e i dornmi e riti cristiani, de'quali
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molto egli scrisse, e porse altresi a noi F occasione di scrivere

non poco, a fin di trarlo fuori, se possibil fosse, da quelle so-

porifere caligini, e da quelle nubi che del continue, sotto la sua

magica penna, cangiavano di forme e di colore, e ricondurlo

alia luce serena e immutabile della verita. Ma cio che 1' India

sognata e studiata sui libri, in Italia, e con la scorta piu d'una

viva e leggiadra fantasia, che d' un severo intelletto, non aveva

insegnato al nostro Autore, F India veduta da presso ed esplo-

rata nella sua vita stessa, ne' suoi monument! e ne' riti super-

stiti delle sue religioni, glieF insegn6. Ondeche le Peregrina-

zioni indiane hanno per noi il particolare e gran pregio d'essere

un libro, in cui FAutore, ammaestrato egli stesso, aminaestra

gli altri, e con quel forte insieme e gratissimo accento di chi

confessa liberamente, coraggiosamente e a visiera alzata, i pro-

prii disinganni.

II perche se il viaggio nelF India non avesse altro insegnato

al Conte de Gubernatis, che 1'infinita distanza fra le divine

bellezze del cristianesimo e le stolte e animalesche nefandita

delle religioni indiane, molto gli avrebbe insegnato. Imperocche

avrebbegli cosi strappato dagli occhi la benda die, mentre gli

toglieva la vista del cielo, gliene spegneva al tempo stesso, la

speranza nel cuore. L' India fu dunque pel nobile Pellegrino,

come la lancia d'Achille, la quale impiagava e la stessa sanava.

Egli indiano in Italia, si senti nelF India cristiano, e COD questi

sentimenti fece ritorno alia madre patria, dov' e la sede, il capo

e la corona del cristianesimo.

I quali sentimenti di rispetto e di ammirazione pel Cristia-

nesimo, si leggono nella lettera ch' egli da Tricinopoli inviava

alia Perseveranza di Milano, e che fu riportata da molti gior-

nali; si udirono dalla sua bocca nella Conferenza che fece

nelPAula Magna dell' Istituto di Studii superior!, al cospetto

di quanto di piu illustre nella scienza, nella nobilta e nelle

arti, ha Firenze; e questi medesimi sono ora sotto gli occhi

de'lettori, nell'Introduzione alle sue Peregrinazioni indiane.

Ecco come egli si esprime, a modo suo a pag. 22: Non &

duuque a meravigliarsi, egli dice, se, dopo avere visitato tanti

templi indiani, esaminato dappresso e rovesciato, nella mia mente,
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taiiti idoli, notato, a piu riprese e con qualche disgusto, la

crassa ignoranza e la vile cupidigia di troppi custodi de' templi

indiani, io sentissi piu forte, nel niattino dello scorso Natale,

il bisogno quasi istintivo di rifugiarmi a respirare novamente

un po'd'aria cristiana, nella Chiesa cattolica di Tricinopoli.

Anche quella chiesa era piena di indiani; ma vi si pregava in

modo diverse da quello che si pratica ne
1

templi indu. Si pre-

gava davvero e la preghiera era Candida e schietta, e volava

pura ed agile in alto, ora sommessa, morinorata da centinaia

di credenti in una vita migliore, ora cantata da voci accordato

che venivano su dal cuore e, per Forecchio soavemente accarez-

zato dalle sacre melodie del Dumont, discendevauo al cuore piu

profonde. Sull' altare illuminato splendeva, nel suo candore lu-

niinoso, entro una conchiglia lucente la figura di Q-esd fauciullo,

e pareva dire a quegli indiani e piu ancora a me, ospite in-

solito : non teinete ed accostatevi all' agnello del sagrificio ;

per Famore degli uomini, ho versato il mio sangue, ed agli

uomini insegnai una cosa sola: Famore; una sola preghiera:

Padre nostro che sei ne'cieli dacci anche oggi il pane dello

spirito, il pane della carita. Se la preghiera dell' uomo non puo-

salire al cielo, io feci risorgere a lui daccanto F antica Ila ve-

dica nell'Eva redenta, in Maria piena di grazia, che ama, con-

sola, perdona, ispira e prega per lui; entrate o spiriti ritrosi;

deponete le armi, o spiriti ribelli, e, se non potete piu farvi

apostoli di fede, proteggete almeno F innocenza che crede, e ado-

rate in silenzio il mistero divino.

Entrai dunque anch'io; deposi le armi, e non le ripresi T

uscendo del tempio; ed ora, gia lontano da quell' India che mi

ha cosi fortemente occupato, sento ancora ragionarmi in cuore

Farmonia di quelle voci di richiamo ad un niondo arcano &

migliore, al quale non posso piu accostarmi se non

Con le ginocchia della mente inchine.

Da queste parole dell'Autore credettero alcurii esser lui ri-

divenuto cristiano non pur di fede, ma d'opere eziandio: qualcuna

anzi in Italia e fuori, si rivolse allo scrittore di queste paging

per meglio accertarsi dell'accaduto. Or noi altro non sappiamo-
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se non se quest.) : che 1'Autore delle Peregrinazioni indiane

per ci6 che riguarda il rispetto dovuto alia religione e al cri-

stianesimo, e, senza dubbio, molto diverse dall'Autore delia

Mifologia vedica, della Mitologia delle piante, della Mitologia

zoologica, e della Mitologia comparata.

II qual rispetto non puramente negative, per le nostre cre-

denze, e nelle Peregrinazioni indiane, manifesto e consolante.

Se altro poi vi sia nella mente e nel cuore dell'illustre Pelle-

grino, i nostri lettori, prima che da noi, lo sapranno certamente

da lui stesso; attesoche egli e tal uorao, che, dove una volta

abbia fermo nell'animo e deliberato di ritornar alia fede de' suoi

padri, lo fara di modo, con fatti e con parole, che nessuno mai

ne potra dubitare. II rispetto umano non distorra giammai il

Oonte de Gubernatis da veruna nobile e onorata impresa, ne le

sette 1'avranno mai nelle loro schiere, conciossiache troppo egli

ami la luce e la liberta. Ma ritorniamo alle Peregrinazioni

indiane.

La materia consegnata in questo prirao volume e distribuita

in tredici capitoli, preceduti da una lunga Introduzione. Ogni

capitolo ti porge sempre istruzione e diletto, essendoche 1'Au-

tore ha una mirabile arte d'interessare il lettore, mettendolo

dentro alle cose piu belle, curiose, piacevoli o strane che gli

intervengono, o nelle quali egli stesso si caccia da se, per va-

.ghezza di scoprire alcun che di nuovo. Quindi le avventure si

succedono 1' una alPaltra, varie, inaspettate, triste e liete, e il

protagonista e sempre lo stesso Autore che n'esce fortunata-

mente, ogni volta, incolume e vittorioso, anche quando precipita

di sella, o fa capitomboli da muriccioli inosservati tra le fitte

tenebre della notte. Con le avventure s' intrecciano e si conti-

nuano magnifiche comparse, cavalcate superbe, prauzi d'ogni

ragione, conversazioni con re, con vicere, con principi, con brah-

mini, con europei e con indiani; feste, musiche, luminarie e

gazzarre, il tutto stupendamente descritto, e quasi sempre con

qualche motto di buon umore, onde egli si fa di leggieri per-

donar dal lettore quel parlarci sempre di se, e obbligarci a

ieuergli dietro pertutto e in tutte le sue bizzarre avventure.

Che piu? Ti convien seguirlo alia visita degli ospedali, e fug-
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girne indi seco per non vedere certe mostre di piaghe e di

altri inalanni; dagli ospedali t'e forza passar con lui nelle car-

ceri; da queste alle seuole, dalle scuole alle regie stalle di

quei principotti indiani che si danno aria e importanza di re.

Templi, tempietti, edicole, saeri stagni e fontane; sacriflzii, canti

liturgici, recita di drammi, declamazioni di episodii epici fatte

da' natural! del paese, e di questi stessi naturali 1'arte ora finis-

sima, ora sfaeciatamente iniqua o balorda di smungerti la borsa,

chiedendo a ogni passo che fai, ad ogni occhiata che dai, mance

e regali, tutto ci6 FAutore te lo mette sotto gli occhi, te lo

sciorina, te lo fa assaporare di raodo, che tu sei costretto ad

ammirare, a commoverti, a ridere, a sdegaarti con lui, come lui

e spesso per lui. L' India centrale con le sue inontagne, i fiuini,

le foreste, le citta, gli uomini e le bestie sue, e cosi narrata

e descritta dall'Autore. Di che noi lasciamo al lettore la cura

e il piacere di recarsi in mano il libro delle Peregrinazioni,

e vedere da se i nomi geografici delle contrade, delle citta e

de'popoli; le distanze, le temperature, con tutto il resto delle

cognlzioni scientifiche. II nostro compito era quello di accennare

il criterio, lo spirito, la maniera e 1'anima onde tutte insieme

queste cose furono vedute e scritte dall'Autore.

Difetti e negligenze non mancano in questa peraltro utile e

bella fatica del Conte de Gubernatis; difetti e negligenze sia

ne'concetti, sia uella forma e nello stile. Quelii sono a volte

inesatti ovvero oscuri, perche espressi con frase troppo lirica, la

quale non pu6 facilmente essere intesa da tutti, come p. e.

1'allusione alia dea Ila nel Capitolo 1, p. 31-32; ovvero quel

che egli accenna con impeto e senza considerazione, contro i

fanatici bacchettoni intorno alia liberta de'culti, e alia intol-

leranza. II ch. Autore sa certamente che se dobbiamo amare

gli erranti, non ci e permesso, senza offendere i diritti della

verita, concedere questi stessi diritti all'errore. Ora liberta di

culto vuol dire eguaglianza di diritti per 1'errore e per la verita,

il che e assurdo. La forma poi del racconto e talvolta troppo

semplice e trascurato lo stile. II quale difetto tanto piu spicca,

quanto e piu notevole la maestria dell'Autore in certe narra-

zioni vive e quasi drarnmatiche, e in alcune descrizioni di natu-
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rail spettacoli, di feste e di costumi che felicissime sono e d'impa-

reggiabile bellezza. Qualcuno forse rimproverera all'Autore quelh

continua eomparsa dell'Io; ma noi non gli saremo arcigni fino

a tal punto, sembrandoci cosa molto difficile, che il Conte de

G-ubernatis narrasse il proprio viaggio, senza parlar di s5 e delle

cose sue. Uomo schietto, espansivo, crederebbe di fallire al-

1'arte e al desiderio de'lettori, ch'egli giudica, bene o male,

tutti sinceri e amabili come lui.

Queste nostre poche osservazioni, le quali mal si domande-

rebbero critiche o censure, se fanno manifesta la rettitudine e*

liberta de'nostri giudizii, dimostrano insieme e confennano tutte

le altre belle qualita di queste dotte Peregrinazioni indiane

del Conte de Gubernatis. Ed ora se ci e lecito aprirgli un nostro

pensiero, noi saremrao oltremodo lieti di poter parlar quando-

chessia, in questo Periodico, d'un qualche altro viaggio d'im-

portanza maggiore per noi credent!, quello del Conte de Guber-

natis a'Luoghi Santi, dove alcuiii de'suoi illustri antenati lo

precedettero, e per la fede di Cristo versaronvi il sangue ;
la-

sciando al loro tardo nepote, un glorioso ricordo e un esempio

raagnanimo. Se la vista delle sozze superstizioni dell' India fece

rinascere in quest' uomo di cuore, le dolci e care memorie della

fanciullezza religiosamente vissuta; quali sentiraenti di cristiana

grandezza e fortezza, non gli ispirerebbe la vista della culla e

del sepolcro del Redentore ?

II.

EMMANUEL COSQTJIN. Contes populaires de Lorraine comparts

avec les contes des autres provinces de France et des pays

etrangers et precedes d'un Essai sur Vorigine et la pro-

pagation des contes populaires europeens, torn. I, II. Paris,

F. Vieweg, libraire-6diteur 67, Rue de Richelieu, 67, in 8.

Tutti i popoli del mondo e fin dall'eta piu remote, ebbero

novelline, favolette e fiabe d'ogni genere, onde ingannar il

tempo ne' piacevoli ritrovi, ovvero per adescare il sonno a' bam-

bini. II maraviglioso, il miste^o, la varieta e stranezza de'casi
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e 1'inopinato sciogliniento di nodi intricatissirai che d' ordinario

accompagnano siffatti racconti, li rendono soprammodo dilettevoli,

singolarmente a'fanciulli, ne'quali la fantasia suol essere viva -

cissima, il senno naturalmente ancor troppo acerbo e inanche-

vole. Anche i savii di tutti i tempi e di tutte Ie nazioni non

disdegnarono di servirsi delle favole e degli apologhi, a fin di

erudire il volgo con 1'utile insierne e il diletto. Ma nessuno mai

sogno di prendere sul serio le novelline, e molto meno di cer-

carvi avanzi di lontane origini di popoli selvaggi e di miti,

da'quali sarebbero derivate le credenze religiose de' popoli, an-

che 1' ebraiche e le cristiane. Questa rivelazione nuova e mira-

bile era riserbata al nostro secolo, il quale, nel nome della

scienza, ci vuol disumanare, toglierci cioe la nostra natura e

condizion d
1

uoraini, per trasformarci in antropopitechi ovverosia

scimmie, in monere e simili lordure. Di che segue altresi, che

i nostri maggiori, i prirai padri del genere uniano dovettero,

secondo la nuova scienza, essere selvaggia gente, senza lume di

vero, senza legge ne religiosa ne umana; vivente ne'boschi

ignara di tutto e irainersa nel piu vergognoso feticismo. Cosi,

crediamo noi, si yerifica del nostro tempo, quello che predisse

san Paolo scrivendo a Timoteo : Erit teinpus cum sanam do-

ctrinam non sustinebunt; sed ad sua desideria coacervabunt sibi

inagistros prurientes auribus; et a veritate quidem auditum

avertent, ad fabulas autem convertentur. > Dottriua sana e con-

forme alia umana ragione i nostri cosiddetti scienziati e i loro

seguaci, piu o manco ignoranti, non vogliono; alia verita son

sordi; intendono piu volentieri a studio di favole, di novelline;

e acciocch^ maggiore sia il diletto nella varieta, molti devon

essere i maestri che loro forniscano teorie e sistemi filosofici,

religiosi, sociali e somiglianti.

II ch. signor Cosquin, valentissimo cultore di questo genere

di studii che versa intorno alle novelline popolari, alia loro

origine e propagazione, e alle relazioni maggiori o minori che

hanno fra loro di somiglianza o d'identita, sia nel concetto e

sia nella forma, tolse a scrivere in particolare, di tutte le no-

velline sparse nella Lorena, e da lui diligentemente raccolte e

compilate. Alia quale non picciola ue lieve fatica egli ebbe due
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fini, tutti e due degni di lode; promuovere cio6 lo studio deile

leggende e novelle popolari, adoperaudo un raetodo piu profit-

tevole e facile, quello del riseontro delle novelle deli' India e

dell' Europa fra loro
;
e combattere i diversi sistemi d' interpre-

tazione di queste stesse novelline, messi innanzi da'mitologi.

Nella dotta Introduzione, il ch. Autore espone 1'origine e la

propagazione storica delle novelline popolari d' Europa, dove

hnmigrarono dall' India, e oonfuta 1'opinione de'fratelli Grimm,
di M. Miiller e del de Hahn, i quali spiegano la somiglianza

delle novelline dell' India e dell' Europa, ricorrendo all'unita di

famiglia, cui appartengono gl'Indi e gli Europei, cio5 1'ariana.

Ondech& le novelline dovrebbero farsi risalire al tempo ante-

riore alia migrazione degli Arii, dall'Asia centrale ne' paesi di

Europa. Con la migrazione dunque degli Arii avrebbaro migrato

altresi seco loro le novelline. Esse pertanto non sarebbero che

T ultimo tennine dello svolgimento di miti ariani, o secondo

31. Miiller, gli avanzi d'una antica mitologia mezza obliata, ma-

lintesa, ricostruita. Confutata vittoriosamente questa ipotesi che

diremo mitica, 1'Autore molto piu agevolmente e brevemente

ribatte 1' altra sostenuta dal Lang e da altri, che le novelline

cioe e le leggende popolari sieno come la incarnazione d'idee

coinuni a'selvaggi di tutte le schiatte; mercecche, secondo il

Lang e la sua scuola, gli antenati di tutte le umane genera-

zioni furono selvaggi come i selvaggi de'nostri tempi. Or 1'opi-

nione del Lang che fa 1'uomo primitive selvaggio, e contraria

alia storia e alia ragione; a quella, perche quanto piu rimon-

tiamo a'priinissimi popoli, li troviamo in possesso di arti, di

idee morali e di civile cultura degni della nostra ammirazione,

testimoni la Caldea e 1'Egitto; a questa, perche da un uomo

selvaggio ab origine, non sarebbero mai provenuti che uomini

selvaggi, non essendo possibile che dallo stato selvaggio si

trapassi a civilta, senza il concorso e 1' opera di uomini gia

inciviliti.

Resta dunque la sola vera spiegazione della propagazioue

storica e in tempi storici, delle novelline, dall' India in Europa,
e PAutore dietro il Benfey, il Koehler ed altri, la dirnostra

con irrefragabili prove. La somiglianza perci6, e taloral'iden-
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tita delle novelline che raccontansi non solo fra popoli della

stessa famiglia, come Indi, Persian! ed Europe!; ma di fami-

glie diverse, come Arab!, American! e African!, non pu6 altri-

menti spiegarsi se non per via di cooiunicazione scritta ovvero

orale. II che tuttavia deve intendersi a certe condizioni, secondo

uoi, non trascurabili in questa quistione; che cioe non tutte le

uovelline, le quali sono raccontate fra noi, ci vengano dall'India;

perciocchk si verrebbe cosi a concedere a' soli Indi la facolta

d'inventare, negandola agli altri popoli, senza ragione; che molte

novelline non solamente non migrarono dall'India in Europa,

ma da questa in quella, dove veri fatti storici e credenze cri-

stiane furono trasforrnate in novelline, dalla sbrigliata fantasia

Indiana, come fu osservato dal Weber e da altri, per rispetto

a cert! episodii della vita di Krishna; che alcune novelline

finalmente hanno origine da veri giuochi di parole e di etimo-

logie malintese.

II lavoro del Cosquin sara accolto da! mitografi e da tutti

coloro che si piacciono in questi studii, con particolar soddisfa-

zione e riconoscenza; tanto pel merito intrinseco dell' opera,

quanto per la singolare perizia e buon giudizio delPAutore. In

fatti, fin da quando le sue novelline lorenesi comparvero a in-

tervalli, nella Romania, Gaston Paris, il Koehler e il Ralston,

giudici autorevolissimi in siffatte materie, tributarono all'Autore

le maggiori lodi che si potessero. LT edizione e anche pregevole

per la carta e per i tipi, e soprattutto per le Appendici erudite

e 1'Indice bibliografico sommamente utile agli studiosi di questo

nuovo genere di letteratura che va sotto il nome di Folk-lore.
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ALLEGRO MONS. FILIPPO Omelie e Panegirici di Mons. Filippo

Allegro Vescovo di Albenga. Volume I. Albenga, tip. Vesc. T. Crac-

ciotto e figlio, 1886. In 16 gr., di pagg. XII-388.

I cultori della Sacra eloquenza salu-

teranno con gioia 1'apparire di questo

primo volume di omelie e panegirici che

Mon*ignor Allegro da ora alia luce della

stampa, augurandosi che gli altri tosto a

questo primo tengano dietro.

Rilevando nei Panegirici il carattere

personale dei Santi e le loro relazioni col

pensiero divino, nel loro secolo e nel no-

stro, ei lumeggia particolarmente due

punti, e come i Santi sieno i veri eroi e

i grand! benefattori dell'umanita, e come

la sola religiono generi i Santi, senza

perd trascurare cio che riguarda la vita

pratica di cui sono eglino exemplum et

praesidium.

con eloquenza, per quel che riguarda la

sostanza, soda, ragionata, ordinata, che

non si perde in vane amplificazioni e in fri-

volezze, ma che t persuasiva e stringente

semper ad evcntum festinat: calda,

affettuosa, piena di fede e di amore, con

quell' alito di vita religiosa che si cornu-

nica irresistibilmente agli uditori j : e per

riguardo alia forma, tale che i dotli non

la sdegnino, e la intendono gP indolti, e

che rispeltando i canoni della letteratura

e della lingua e le classiche tradizioni

italianc, ammette un fare piu vivo ft
piii

spigliato richiesto dalle condizioni de' no-

stri tempi, tenendosi in mezzo tra 1'os ro-

tundum degli antichi, e il dire rotto e sal-

tellante di non pochi letterati modern!.E queste cose vengono da lui svolte

ALMANACCO delle famiglie cristiane per 1'anno 1887. Einsieddn nella

Svizzera, tipografia della Santa Sede, di pagg. 74. In 8. Prezzo cent. 50.

E da raccomandare alle buone fami- vignette, di noterelle di persone illustri

glie, poiche al tempo siesso che cristia- ancora vive, e di mille altre cose che

namente istruisce, dilctta grandemente, stuzzicano la curiosita e la brama di

essendo pieno di notizie, di aneddoti, di leggere.

ALMANACCO di famiglia illustrato per 1'anno 1887. Genova, tipo-

grafia Arcivescovile, 1886. In 8, di pagg. 64. Si vende 50 cent.

Quest'Almanacco e prezioso per tanti notizie utilissime, che alle persone per

riguardi. Primieramente perche e il primo

Hmanacco cattolico che vien fuori in Italia

con ligurine e disegni. Gran prova dei

progress! che la stampa cattolica illu-

strata va facendo nella religiosa e nobile

cilia di Genova, la quale anche in questo

vuole stare al paro della non lontana ca-

pitale d'lnsubria. Secondariamente, per-

che, oltre al merito delle illustrazioni,

PAImanncco e ricco non pure di rac-

contini e ciarlette divertenti, ma di tante

bene, che amano leggere nelle ore di

sciopero, riusciranno aggradite e tornar

potrebbero proiittcvoli. Nei racconti poi

c' e del lacchezzo, ma non c' e del pat-

tume, come nelle ciarlette c' e del brio,

ma non del plebeo. La modicita in terzo

luogo del prezzo e tale che, dove le due

mentovate qualita non fossero in grado

eminente, basterebbe essa sola ad invo-

gliarne i buoni cattolici a comperarlo.

&irie -Y///, vol. V. fasc. 879 22 28 gennaio 1887
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AMIGO PROF. UGO ANTONIO -
Elogio di Giuseppe De Spuches

RufTo, principe di Galati. Palermo, tip. del Giornale di Sicilia, 1886,

di pagg. 44. In 4.

II 13 riovembre del 1884 la Hea'e

Accademia di Scienze, Lettere e Belle art!

faceva una perdita irreparabile, nella per-

sona dell'illuslre suo presidenle Giuseppe

De Spuches, principe di Galati, venuto

meno ai vivi. II Segretario di classe Pro-

fessor U. A. Amico, avuto 1' incarico di

tesserae 1'clogio il di 30 maggio del si1 -

guente anno nol Palazzo di cilia, nella

gran sala delle lapidi ove radunata eras!

la Reale Accademia, vi lesse la presente

orazione, alia tarda pubblicazione della

quale diedero luogo lutli e dolori dome-

stic! chc travagliarono 1'Autore.

Egli con ottimo divisamento, prende

del ch. defunto a far risaliare un punto

che lo caraUerizza e che raeglio si addice

all'udienza che circonda 1'oratore, cioe a

dire, le glorie letterarie del De Spuches.

< Tentero delineare questa nobilissima

figura ne! sereno regno dell'arte, ove

disvelo se stesso, non in cerca di gloria,

ma a sollievo del cuore: ov'6 grande per

aver sapientemente conservato il genio

di fama, e con ogni pos<ibile brevila vrrro

dicendovi quanta perdita abbiamo fatta

noi, quanle le buone letlere: che in lui,

mancando di vita, pareva che si estin-

gupssn una delle pochissim siplle cho

brillanoancora di luce nativa nel bel cielo

d' Italia. > E di vero tale egli lo dimostra,

quali: si propone di farlo apparire, svol-

gendo la sui vita letteraria e altingendo

largamente ai moHi poetic! componinipnti

che resero celebre nella repubblica let-

leraria il nome del principe di Galati. E

forse, se bene ci apponiamo, per do pro-

vare non vi sarebbe stale mestien far

menzione dell' idea di una poco ben in-

tesa liberta, die psr breve tempo eccito

la giovane fantasia dl D; 1

Spucli
n
s, pale-

sandosi egli ben piu grande in altri canii

che ne tramanderanno onorato il nome

alia tarda posterita. Cio nonostante, il

De Spuches ci sembra bene delineato, e

1'accento dell'illnstre oratore, animato

daU'afieUo sincere di una inalterabile anii-

cizia che a lui lo lego e lo tenne strelto

per il lungo corso di treiitatre anni, ri-

suona gralo alle orecchie.

della nazione, continuando ed accrescendo

per variela di studii il decoro del patri-

zialo siciliano, per tanti secoli splendido

ANONIMO Dodici meditazioni in onore del SS. Guore di Gesu per

il primo venerdi d'ogni mese e per il giorno della festa. Venezia,

tip. Emiliana, 1886. Un vol. di pagg. 72, in 32.

Un panierino di fiori offerto ai caro S. Giuseppe. Vcnezia, tip. Emi-

liana 1886. Un vol. di pagg. 223, in 32.

Contiene una bella varieta di esercizii divoti per le 7 domeniche, la Novena, la'

Fesia e iM9 giorno d'ogni mese.

Raccomandazione ai ricchi in favore dei poveri; ed ai poveri, perche

abbiano pazienza. Riflessioni ed esempii. Venezia, lip. Erail. 1886.

Un vol. di pagg. 144, in 32.

Grazioso opuscoletto che colle semplici massime cristiane cpnchiude assai piii di

certi grossi traltati intorno alia questions sociale.

Notizie e riflessioni intorno ai santi Re Magi. Venezia, tip. Emi-

liana, 1885; vol. di pagg. 190. In 32.
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ANONIMO Brevi meditazioni per la Novena e la Festa del Santo

Natale, applicate speeialmente al Cuor SS. di Gesu Bambino. Venezia,

tip. Emiliana 1886: vol. di pagg. 93. In 32.

La clivozione alia Snnta Infanzia dnl 1'Epifania, 1'annunzio di questo divoto

liedentore e ai Sanii Magi non essendo opuscoletto e d*>l precedenle tornera gra-

risiri-ua alle Fesie del S. Natale e del- dilo anche adesso a inollc anime divote.

-
11 Sangue adorabile di N. S. Gesii Cristo, moneta preziosissima del

nostro riscatto. Venezia, tip. Emil. 1885. Un vol. di pagg. 178, in 32.

Centime 33 divolissime considerazioni sopra un soggoito Iroppo poco medilalo dai piiu

- Un mesetlo a scuola da S. Giuseppe ossia piccole letture pel mese

di marzo, sulla Vita del Santo. Venezia, tip. Emil. 1881. Un vol.

di pagg. 303, in 16.

- Le primizie dell' anno offerie a Dio. Venezia, tip. Emil. 1885. Un
vol. di pagg. 552, in 16.

L' opportunita del tempo ci consiglia conoscente del mondo, si oflre un breve

a ripetere 1'annunzio di questo opuscolo ma appropriatissimo soggotto di lettura

in cui, da persona quanto pia altrettanto per ogni giorno del carnevale.

- Delle tre virtu teologali Fede, Speranza e Carita. Operetta divisa in tre

parti. Parte IIP Delia carita. Venezia, tip. Emiliana, 1886. Un vol. di

pagg. 369, in 16.

Chi scrive, confessa, nella prefazione, di n& ci perderanno: che la divina carila non

non sapere, Irattando della carita, entrare si nntre di soltigliezze, ma della semplice

in sottili speculazioni. Le anime semplici doltrina, chiusa spesso ai sapient! e rive-

a cui perd si rivolge, non se ne dorranno lata da Gesu ai parvoli.

ARMANDI GIOVANNI Gompendio della Teologia Morale scritto da

Mons. Giovanni Can. Armandi Gameriere d'onore di Sua Santita

Leone XIII. Modena, tip. Pontif. ed Arciv. dell' Immacolata Conce-

zione, 1886. Vol. I, di pagg. 332. Vol. II, di pagg. 331. In 8. Prezzo

dei due vol. L. 4.

L' opera presente che Mons. Armandi, dinato e forbito. Essa adunque non pufi

una delle glorie non poche di Fusignano, non riuscire utile, massime al giovane

mette alia luce, ci sembra che possa es- clero, pel quale il ch. Auiore lo voile

sere annoverata tra i migliori compendi principalmente dettato. Nel mandare al-

di morale teologia. Ln dottrina n'e sicura, 1'illustre Autore i nostri rallegramenti,

ewndosi egli fedelmente attenuto a san- gli auguriamo sinceramente del suo com-

t'Alfonso de'Liguori c. ad altri rinomati pendio ampia diffusione tra i sacerdoti.

Tcologi: lo stile concise, ma chiaro, or-

HATTAGLINI G. GESARE Descrizione della Tavola nella Ghiesa di

S. Giuliano di Rimini, dipinta il 1400 dal Maestro Bitino. Firenze,

lipografia della Pia Gasa di Patronato, 14 Via Oricellari, 1886. In 16,

di pagg. 24.
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BENINATI-CAFARELLA GIUSEPPE II SS. Guore di Gesii con

un'appendice sulla indefettibilita della Chiesa. Conferenze pel Sacer-

dote Giuseppe Beninali-Gafarella socio di diverse accademie. JVa-

poli, Stab. tip. Artistico-letterario Caroziciello a Toledo, 9, 1886.

In 16, di pagg. 48. Prezzo cent. 40.

BARSOTTI MICHELE II Mercenario del Papa-Re. Racconto di Mi-

chele Barsotti Zuavo Pontificio. Lucca, tip. Arciv. S. Paolino 1886.

In 16 pice., di pagg. 292. Prezzo L. 1.

11 racconto che il ch. Autore sviluppa

in questo libro e diretto, da quel che

sembra, a far vedere chi sia quello che

dai liberal! veniva per disprezzo chiamato

il Mercenario del Papa-Re, cioe a

dire, il Soldato Pontificio, e specialmente

il Zuavo. E non pu6 negarsi ch' egli rag-

giunga benissimo il suo fine per tutto il

racconto, massime al c. XV ove Augusto
e Carlino, che sono i protagonist!, nel

loro viaggio da Marsiglia a Civitavecchia

imbattutisi in un tal messere che tanto

spropositava intorno a'soldati del Ponte-

fice, gli rispondono per le rime, e gli

recitano una litania che non finisce raai

di nobilissimi nomi appartenenti all'eser-

citino del Papa. 11 racconto puo classifi-

carsi tra quei romanzi storici de'quali e

si ghiotta 1'eta presente. Esso desta un

vivo interesse per le commoventi scene

d' inalterata amicizia fra Augusto e Car-

lino compagni d'arme, per la varieta dpgli

episodii, per la mo'tiplicita dei fatti d'armi

che richiamano alia mente persone amate

a noi note, e memorie care di tempi non

lontani, e ci riempiono di ammirazione e

di entusiasmo per quegli eroi cristiani

che furono i Zuavi Pontificii. Auguriamo

adunque a questo racconto un' ampia

diffusione massime tra i giovanetti.

BEN1NI QUINTILIO Strenna romana, storico-sdentifica illustrata,

redatta e pubblicata da Quintilio Benini proprietario dell' effemeride

Cattolica: La Palestra del Clero. Anno II, 1887. .Roma, tipografia

sociale via del Governo Vecchio, 39, 1886. In 8, di pagg. 263. Prezzo

L. 3, 00.

La buona accoglienza fatta alia Strenna

messa in luce 1' anno decorso per la prima

volta, ha aggiunto animo al ch. Autore

che si e deciso di pubblicare questa se-

conda a cui, siam certi, i lettori non fa-

ranno viso men lieto che alia prima. Essa

puo dirsi in qualche senso che sia una

continuazione di quella, poiche il ch. Au-

tore con fine nccorgimento non vuole che

le sue strenne facciano ciascuna un tutto

da se, ma sieno collegate tra loro per

guisa che 1'una faccia parte dell'altra,

affine di presentare un ristretto si, ma

chiaro e veritiero sunto della storia dei

tempi piu fortunosi del Pontificato, e far

toccare con mano e far vedere anche ai

ciechi come mai sempre da quesle batta-

glie il debole, 1' inerme n' uscisse lieto

della vittoria, il superbo, il potente scor-

nato da I la sconfitta.

Oltre un bel ritratto del regnante Pon-

tefice seguito da una stupenda epigrafe

dettata dall'aurea penna del notissimo

P. Angelini, vi sono le biografie ed i ri-

tratti di varii altri Sommi Pontelici, come

S. Pio V, Sisto V, Bonifacio VIII, e quelli

ancora di parecchi Re ed Imperatori, Ira'

quali primeggia quello di Francesco Giu-

seppe I, strenue campione dei sacri di-

ritti di Santa Chiesa. Vi sono brevi cenni

storici sui nomi dei mesi, la descrizione

dei costumi de'popoli piu sconosciuti del-



BIBLIOGRAFIA 341

omesso afline di dilettare istruendo, e

d'istruire dilettando il lettore.

1'Asia, delFAfrica e dcll'America, sonetti

satiric!, dialoghi, sciarade, logogrifi; nulla

insomnia pare die il ch. Autore abbia

BERARDINELLI GIUSEPPE Intorno allo Studio storico-critico sul

Cristanesimo primitivo di Baldassarre Labanca, Professore di filosofia

morale nella Universita di Pisa (vol. di pagg. 448, Torino, 1886).

Esame critico del Can. Teol. Giuseppe Berardinelli. Bologna, 1886,

tip. Arcivescovile. In 16, di pagg. 16.

E un accurate esame dell'opera del ticolarmente a' giovani universitarii, per-

prof. Labanca, sul cristianesimo primitivo, che del libro esaminato e di altri di simil

della quale rileva I' em pi el a e gli error! genere concepiscano orrore sempre piu

storici. Ne raccomandiamo la lettura par- grande.

BONANNI GIOVANiNI M. S. I.
-

ghese negli ultimi suoi giorni.

In 4, di pagg. 32.

II sentimento di riconoscenza si pro-

prio degli animi benfalti e gentili, ed il

delicato pension) altresi di temperare al-

quanto Pimmpnso cordoglio di S. E. la

Principessa Donna Teresa, inconsolabile

per tanta perdita, hanno mosso il M. H.

P. Bonanni, che da molti anni presiede

con tania savima al Collegio di Mondra-

gone, a pubblicare queste preziose me-

morie, che riguardano i giorni supremi del

Principe Don Marcantonio Borghese, dalla

munificenza del qnale il sullodato Col-

legio riconosce la sua vila. E di vero ncs-

suno potea mesjlio tramandarci quesle

memorie del P. Bonanni, a cui fu dato

raddolcire gli estremi dolori dell' illustre

infermo coi conforti della religione, e che

quindi ebbe agio di ammirare lo spettacolo

di si eccelse virtu, che in quei giorni di

pena e di sventura risplendettero in lui.

E cio pone egli sotto gli occhi stupefatli del

lettore e dipirige con si bei colori, che

uno ne rimane preso all' incanto. Quegli

alti sens! cristiani del Principe, si nobil-

mente espres-ti, quel suo dislacco supremo
dai beni ppritnri di questa misera terra,

quell'elevazione della sua mente e del suo

cuorc alle cose die non conoscono tra-

monto, quella tranquillita imperturbata in

- II Principe Don Marcantonio Bor-

Eoma, tip. Fratelli Gentenari, 1886.

mezzo a tante pene, quella robusta tempra

di virtu I'ra le soflerenzeegli spasimi di un

male senza rimedio, e soprattutto quella

sublime commoventissima scena del Prin-

cipe agonizzante Ira gli acerbi dolori di

morte, ma rassegnato ai divini voleri, e la

numerosa nobile famiglia attorno al suo

lettd che piange e prega; tale olTre uno

spettacolo che I'animo ne rimane com-

mosso, stupefalto e rapilo. Che se per

un momento la vista di si crude pene ne

rattrisia lo spirilo e lo punge; losto un

soave pensiero scende a consolarlo, ed e

che tante o si gravi sofferenze allro non

hanno fatto, che lavorare una corona piu

fulgida di gloria, che cinger dee le tempie

del Principe, per i secoli che non avranno

mai fine.

Valgano ndunque queste memorie (noi

ripeteremo volentieri col ch. Aulore di

e*se) a disacerbare alquanlo il dolore pro-

fondo di tutli coloro, che lanto amarono

1'illuslre defunlo, e valgano ancora ad

esempio de' Grand! di queslo secolo, i quali

vi apprenderanno a ben vivere, e sopra-

intto a cristianamente morire, portando

altamenle scolpiia nel cuore quella nobi-

lissimn sentenza, onde il Principe chiude

il suo tesiamento e che egli voile tras-
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meltere qualp credit;') d'ogni alira piu

prpziosa agli stessi suni figli: Abbiano

tutti sempre nell' animo, die il benes-

sere materiale non fa la felicita del-

I'uomo, f. che le sole virtu possonv
assicurare per I'eternita, rendendo nel

medesimo tempo meno infelice qucsta

vita sulla terra.

SHE VI MEDITAZLONI per ogni giorno del mese ad uso della gio-

ventii studiosa, seguite da un regolamento di vita per 1'anno scola-

stico e per le vacanze. Torino, tipogr. fratelli Speirani, di pagg. 95.

In 16. Prezzo Gent. 20.

E un tesoretto cui esortiamo i gio- brevi, ma succose, e adatte ai tempi no-

vanelti ad acquistare. Le meditazioni sono stri: il regolamento ordinato e giusto.

BRIGANTI ANTONIO La rinascenza cattolica di T. Mamiani, com-

parata colla rinascenza cattolica di Leone XIII. P. 0. M. ossia col-

1' Enciclica Immortale Dei. Pensieri di Mons. Antonio Briganti, Arciv.

Tit. d'Apamea. Torino, tipogr. Salesiana, 1886. In 16, di pagg. 328.

Prezzo L. 2.

Santo Padre Leone XIII, nell' Encicliea

Immortale Dei, della quale ei svolge in

tre paragrafi il sublime pensiero. Ed inol-

trandosi sempre piii filosofando, prende a

ragionare dell'origine del Diritto, del-

1'armonia della legge evangelica colla

legge scriua e di natura, e fmalmente

domanda perche mai la sociela non

posi ?

Tuttocio ha 1' lllustrissimo Mons. Bri-

ganti, con copia di erudizione e ragio-

nare serrate, esposto e con tal brio e tale

forbiiezza di stile, che rendono il volume

non solo utile per 1'eta nostra, ma an-

cora assai gradito a chi lo legge.

BRUNO MONS. LUIGI -- Nei funerali di Monsignor Francesco Pedi-

cini Arcivescovo di Bari. Discorso letto in quella Gatledrale il dl

10 giugno 1886 da Monsignor Luigi Bruno, Vescovo di Ruvo e Bi-

tonto. Bari, stab, tipografico Gannone, 1886. In 16 gr. di pagg. 72.

11 venerato e da tutti pianto Arcive- per le vie diritte: 2 che giovane e

prete gli diede la scienza dei Santi : 3 che

Vescovo ed Arcivescovo, gli fece nelle

durate episcopal! sue fatiche conseguire

1' approvazione e 1'ammirazione costante

Quell' infelice rivoluzionario che fu

T. Mamiani, ricoprendosi per un istante

del manto di cattolico, detto tra le altre

opcre un opuscolo che porta il titolo di

Rinascenza cattolica, nel quale espone

le ri forme religiose e le politico-religiose

che secondo lui far si dovrebbero nella

Chiesa. E questo il libro che con se-

vera critica prende ad esaminare 1' lllu-

strissimo Mons. Briganti; svelando del

Mamiani il veleno settario, di che egli

aveva infetta la mente e ripieno il cuore.

E perche gli error! del Mamiani sempre

meglio fippariscano, oppone alia sua

falsa rinascenza, la vera additata dal

scovo di Bari Mons. Francesco Pedicini

ha trovato in Mons. Bruno un degno

pancgirista. In questa solenne funebre

orazione che ci presenta, ei ne narra con

affetto di amico la vita, cui vede come

accennata in quelle nobili parole della

Sapienza lustum deduxit Dominus per
vias rectas e fa vedere veramente 1 * che

il Signore, sin da. quando era egli fan-

ciullo se lo tolse per mano e lo condusse

di tutti i buoni, e che ora, morto essendo

non ha potuto non accordargli quella

che, vivo, si merit6, la corona del mar-

tire, et complevit labores illius.

E per fermo Iddio giusto rimunera-

tore delle umane operazioni, avra ora
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falto risplfndi.'re intorno alle tcoipie au-

guste dell'illustre Arcivcscovo 1' aureola

di martiro, che tale cgli fu: martire della

sua carita nel sovvenire il poveivllo e

Palllillo, niartiro della scieuza onde si

rese dogrio nel Vaticano Concilio di ess TO.

collocnto in posto sublime ov'egli brillo

quale astro fulgidissimo: martire del suo

dovere, per il quale egli non dubito di

BRUNO MONS. LUIGI Lettere

scovo di Ruvo e Bitonto.

Sono quattro pregcvolissime lettere

die Mons. di Ruvo e Bitonto ha scritte

in varic ricorrenze, e di piii una quinta

sulle Sette Piaghe della citta di Ruvo

neir ultimo suo colera dell 886, direlta

aflYontare le pene deU'esilio. Al tempo

>ti'sso ehe ci rallegriamo coll' ill us tn; pa-

iii'girista del defunto MonMgnore del

quale lia saputo si bene rilevare i pregi

e le virtu, ci sia lecito di unirci coi nu-

merosi ammiratori ed amici i qunli f-i

raccolijono insieme p<r piangerne la pcr-

dita dolorosa, e deporre sulla venerata

sua tomba una lacrima.

pastoral! di Mons. Luigi Bruno Ye-

a Mons. Camillo dei Marches! di Rende,

la quale vendesi separatamente al prezzo

di una lira nelle sagrestie di Ruvo e

di Ritonto a benefizio degli orfani del

coler;,.

BUSSI DON LUIGI - - L'Iride. Strenna per 1'anno 1887. Casak, tip.

Giovanni Pane, via della Rovere 5, 1887, di pagg. 94. In 16. Prezzo

Cent. 30, per posta Cent. 35.

K una nuova Strenna che apparisce nome. Va ricca di bei racconti, di srelle

invec" del pf-rio'lico mensile dello stesso poesie, di d'tti s?nlenzio?i, e di sciarade.

CARDINI P. EMIDIO Dei supremi principii della Teologia Morale.

Studii del P. Emidio Cardini M. 0. Vol. secondo. Quaracchi, tip. del

Collegio di S. Bonaventura, 1886. In 16, di pagg. 649. Prezzo L. 3.

II ch. Autore dopo di aver tratlato

delle Leggi, della Coscienza, e degli Atti

umani, in un prime volume del quale noi

dicemmo alcun che nel quaderno 673 ;

riassumendo ora dopo lungo intervallo,

frapposto contro sua volonla, i suoi studii

teologico-morali, prende a ragionare in

questo secondo volume, prima delle virtu

in genere, e poi delle virtu teologali, e di

quella della religione per 1'intimo nesso

che questa con quelle congiunge. Cal-

cando le orme del dottor Angelico e del

Serafico, e di altri lodevoli maestri fino

ai giorni nostri, ei cammina sicuro di-

ritto al segno, evilando destramcnte dal-

1'una parte e dall'altra i pericoli del

lassismo e del rigorismo esagorato. Quest!

pregi intrinseci all' opera, che in opera di

morale sono a tenere in alia considera-

zione, come anche quegli eslrinseci di una

esposizione chiara, di una dicitura se non

elegante almeno non trascuratn, della ni-

tidezza dei tipi in buona carta, rendono

questo volume assai commendcvole a

tutti coloro che di tali materie debbono

occuparsi.

CODA DOTT. COSTANTINO Temi religiosi, filosofici, storici, de-

scrittivi per esercizio d'immaginazione, di memoria e di stile ad uso

delle scuole classiche e tecniche. Seconda edizione riveduta ed aumen-

tata. Torino, tipografia e libreria di S. Giuseppe, Collegio degli

Artigianelli, 1886. In 8, di pagg. 547.

- Tracce per componimenti italiani, ed esercizii diversi ad uso delle
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scuole secondarie. Torino, Collegio degli Artigianelli, tip. e libr. S. Giu-

seppe, Corso Palestro, n. 14, 1886. In 16, di pagg. 138. Prezzo L. 1.50.

II hisogno di aver pronto quasi ogni

giorno un tema da deltnre e la neces-

sita di variar del continue gli argomenti,

non solo per addestrar gli allievi in tutti

i generi del coraporre, ma eziandio per

non tedinrli e per rendere loro difficile

il copiare antichi lavori, lanno si che i

libri in servigio dei Professor! non sieno

rnai troppi. Questa considerazione e la

buona accoglienza che gia si ebbero le al-

tre sue operette, incoraggiarono il ch. Au-

tore a pubblicare eziandio la presente,

ne meno gradita. Le tracce ch'ei qui ha

raccolte non sono meno di seicento in

quattro categorie distinte come segue:

1 Narrazioni, sommarii storici, biografie,

descrizioni, ritratti; 2 Ragionamenti, di-

scorsi d'occasione, dialoghi; 3 Lettere

di varii generi; -4 Esercizii grammatical!,

tilologici, mnemonic!.

Auguriamo che la buona accoglienza

fatta agli altri del medesimo Autore, non

sia per mancare a questo certamente uti-

lissimo lavoretto.

sperando che non riuscira ne meno utile

CEISTIANO (IL) indirizzato alia celeste Gerusalemme, ossia, raccolta

di pratiche di pieta e di divozione per molte occorrenze coi Vespri

per tutte le Feste fra 1'anno. Torino, libreria editrice Eugenio Ca-

retto, Via P6 n. 7, 1886. In 16, di pagg. 862. Prezzo L. 2, 50. Le-

gato in tela L. 3, 75.

passione, alia sua croce, alia sua glo-

riosa risurrezione : allo Spirito Santo,

alia SS. Trinita : novene alia Hegina

degli Angeli, agli Angeli stessi, agli

Apostoli, ai varii Santi e Sante del Si-

gnore; orazioni per diverse occorrenze,

per 1' ultimo e per il primo dell' anno,

per le prosperita c avversila, per otte-

Lo zelante sacerdote Giuseppe Arba-

rello ha raccolto in questo bel volume

le migliori orazioni che a suo avviso ha

potuto trovare qua e la sparse in varii

altri libri di pieta a fine di porgere al

cristiano un mezzo comodo e facile di

pregare e di pregar sempre in una ma-

niera conveniente e adattata a tutti i suoi

doveri, a tutti i suoi bisogni e a tutte

le circostanze della vita. Ed invero oltre

alle preghiere solite trovarsi nei libretti

di devozione pel mattino, per la confes-

sione e comunione e per la S. Messa, vi

sono le devozioni al Cuor SS. di Gesii,

nere le svariatissime grazie spiritual! e

temporal! delle quali ha mestieri P nomo

che va pellegrinando su questa terra e che

s'incammina alia patria celeste. Insomma

vi e un po'di tutto: per lo che non puo

non riuscire utilissimo alle anime dei

fedeli.al suo nome, alia sua infanzia, alia sua

DE LUISE D. GASPARE L'Apostolato pratico. Conferenze, omelie,

sermoni, lezioni della Scrittura, istruzioni e discorsi in onore dei Santi,

adattati airintelligenza del popolo. Per D. Gaspare De Luisede'Pii

Operai. NapoU, tipogr. e libreria di A. e Salv. Festa, 1886. Vol. 1*2.

In 8, di pagg. 3'20 ciascuno. Prezzo dell' intiera opera L. 36.

Col dodicesimo volume si da compi- sua vita (com'egli dice) affine di segui-

mento alia prima parte dell' opera che il

ch. Parroco di S. Giorgio Maggiore D. Ga-

spare De Luise de'Pii Opera!, ha voluto

scrivere e pubblicare al tramonto della

tare dopo la sua morie a predicare alle

anime, secondo Fistitnto al quale Iddio

lo chiamo nella sua eta giovanile, e per

dare a' siovani ecclesiastic! maleria onde
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possano con risparmio di tempo e di fa-

tica formare i loro sermoni.

Dicevamo terminare la prima parte

col dodicesimo libro, poiche 1' opera tutta

intera sara compresa in ben 18 volumi.

In questa prima parte pertanto, pren-

dendo le mosse dalla l
a Domenica del-

1'Awento, discorre per tutto quanto

1'anno ecclesiastico, sino all' ultima do-

menica di Pentecoste: e non solamente

per le domeniche fra 1'anno, ma per

tulte le feste della Chiesa e per quelle

dei Santi propone conferenze adattate ai

bisogni de'nostri tempi, lezioni di Scrit-

tura, omelie, istruzioni al popolo, fervo-

rini per la S. Comunione e per la Benedi-

zione del SS. Sacramento: di maniera che

non pare potersi presentar occasione di

predicare al popolo, per la quale il ch. Au-

tore non somministri pensieri adatti alle

circostanze. II qual fine meglio ancora

sara raggiunto quando egli avra posto

termine a tutti i suoi lavori; poiche ci

fa sapere che si pubblica contempora-

neamente un' altra sua opera in altri di-

stinti volumi, che contengono due corsi

di esercizii spiritual!, due corsi di mis-

sion!, esercizii al clero, alle monache,

noveno in apparecchio alle principal)

festivita dell' anno, Mese Mariano, del

Purgatorio, del Nome di Gesu, del San-

FERRETT1 AUGUSTO Institutiones Philosophiae Moralis, Auctore

Augusto Ferretti e Societate lesu. In Pontificia Universitate Grego-

riaua Philosophiae Professore. Vol. I. Romae, Typis Marii Ar-

manni, 1887. In 8, di pagg. 486.

tissimo Sacramento, del Cuor di Gesii,

del suo preziosissimo Sangue ed altri

esercizii predicabili.

vero che lo stile e 1'ordine lasciaiio

un poco a desiderare: ma ci<\ stesso e

inteso dall'Autore: < Qui non avranno i

discorsi gia pronti, completi e perfezio-

nati, e cosi le omelie, conferenze e lezioni

di scrittura
;
ma ne hanno una traccia

perfetta, che dovranno poi svolgere, or-

dinare, secondo il proprio gusto e discer-

nimento. > Ha egli fatto adunque cosa nti-

lissima specialmente a'giovani ecclesiastic!

che vi troveranno come una biblioteca

di materie predicabili. Ed affinche essi

con piii facilita ne possano fare acquisto,

crediamo opportune di qui soggiungere

le condizioni d' associazione che sono le

seguenti. L' opera sara divisa in 18 vo-

lumi di 320 pagine ciascuno. Ogni

mese si pubblichera un volume che sara

spedito franco di posta a domicilio

L'importo di ogni volume sara di L. 3

per gli associati, e pei non associati di

L. 3,50 Chi si associa a tutta 1'opera

pagandone anticipatamente il prezzo per

18 vol., esso sara di L. 40. Per asso-

ciarsi basta dirigere i vaglia postal! ai

signori A. e Salvatore Festa tipografi-

librai-editori in Xapoli.

L'illustre Padre Ferretti comincia ora

a fare di pubblica ragione le dotte le-

zioni di diritto naturale, che egli da pa-

recclii anni tiene a numerosa udienza

nella Pontificia Universita Gregoriana,

dopo di averle dettate gia nell'Universita

di Poitiers e nel Collegio di Laval in

Francia. L' Ktica tutta viene da lui divisa

in tre grandi parti, in generale, speciale

e storica. Universam hanc tractationem

in tres paries distribuendam duxi, quarum

prior generalis esset, et universalia mo-

rum principia exponeret; specialis al-

lera quae ad varies hominum status con-

ditionesque principia ilia applicaret;tertia

deuium historica quae rerum moralium

scriptores recenseret et in eorum libris

sententiisque expendendis versaretur. >

In questo primo volume espone la

parte prima generale, e divide il tutto in

sei grandi capitoli De ultimo fine ac

perfecta beatitudine hominis De actibus
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liumanis De moralitate actunni 1m-

inanornm De lege moral! De con-

scientia moral! De passionibus et vir-

tutilius moralibus.

Le cattedre che il P. Ferretti ha oc-

cnpato ed occupa tuttavia con onore ci

potrebbero persino a priori essere di piu

che sufliciente guarentigia per la eccel-

lenza di questo suo volume; ma volen-

dolo giudicare in se stesso cotesto f;ivo-

revole giudizio ne rimane piu che mai

confermato. Le question! vi sono svolte

magistralmente, trattate con profondita,

con sodezza, con ordine, con chiarezza,con

scelta erudizione, e cio che non e comune

a tutti, con buon senso pratico. II pen-

siero dell' Autore vi si trova espresso

nettamente, 1'argomentazione stringente,

la soluzione delle diflicolta trionfale. Me-

rita anche lode la forma accidentale del

dire: lo stile e piano, la dicitura non e

ricercata, ma nemmeno trascurata come

lo e qnella di certi corsi che fan venire

i brividi a chi li prende in mano. Tiene

egli adunque una via di mezzo, quale pare

a no! che si convenga a un libro di istitu-

zione: onde possono bene a lui applicarsi

quelle parole di Cicerone che il ch. Au-

tore confessa avere avute in mente nello

scrivere quest! precetti : Omne quod de

re bona dilucide dicitur, mihi praeclare

dici videtur. Istiusmodi autem res dicere

ornate velle puerile est, plane autem et

p^rspicue expedire posse docti et intelli-

gentis viri.

L'Universila Gregoriana adunque, di

cui il P. Ferrelti e uno degli ornament!

piii belli, ha ben ragione di gloriarsi di

lui, e noi mentre gli mandiamo per queslo

suo primo volume le nostre sincere con-

gratulazioni, facciamo voti che presto

vengano alia luce le altre due parti, per

veder terminata un' opera cosi felicemente

cominciata.

FESTE CINQUANTENAE1E dell' Apparizione della Madre di Mi-

sericordia in Savona raar/o 1886. Ricordo ai Savonesi. Savona, tip.

Dertolotto, 1886. In 8, di pagg. 50.

L'ltalia e la terra predilelta doir Au-

gusta Regina del Cielo, chi non lo sa ?

Quando meglio che 300 anni sono FEu-

ropa tutta era messa in iscompiglio dal-

Peresia di Lutero e de'seguaci suoi, la

Madre della misericordia, volendo pres?r-

vare P Italia da tanta sventura, rianimo

la fcde e la pieta antica degli Italian!,

santificando di sua visibil presenza or

questa or quella conlrada, quale esperto

capitano che le sue cure principal! rivolge

ai punt! piii minacciati dal nemico. Fra

quest! luoghi privilegiati fu Savona, che

nel decorso 86 voile celebrare il settimo

cinquantesimo anniversario di tale visita

della Madre di misericordia, con solenni

feste : feste rese anche piii solenni dalla

generosita e dalla tenera divozione del

cittadini. Questo libretto che dee servire

di ricordo, insieme colle relazioni di queste

solennita, contiene Porazione panegirica

recitata nella cattedrale basilica di Savona

da Mons. Francesco Omodei-Zorini, la cui

maschia eloquenza (per usare le parole

del relatore) ubertosa di dottrina e ricca

di tutte le grazie dell'arte, e nelle Novene,

ed in tutta la Quaresima riempi la vasta

basilica di un uditorio colto ed attento.

FIORESI P. ANTONIO Le Piccole Sucre dei poveri in Firenze. Fi-

renze, tip. Giardi, 1887. In 16, di pagg. 70.

Chi per Firenze ha veduto alcune Re- gli alberghi, e persino alle porte delle ca-

ligiose in ampio manto bruno, a due a serme chiedendo per elemosina gli avanzi

due, seguite da una vettura di forma tuito piii inulili del cibo e delle vestimenta;

particolare, nndarsene di casa in casa, per avra piii volte domandato a ?e stesso chi
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comandare abbastanza il loro istiiuto, la

loro opera eminpntemente filantropica, ma

di una filantropia punlo non mcntitricc,

e la bellissima narrazione che nc fa il

ch. P. Fioresi in qufsta sna opereila, la

quale si vende a benpfizio della nuova fab-

brica che si sta edificando ppr loro, es-

sendo Tantica divenuta gia iroppo angusta

ai nuinerosi bisogni.

Congratulazioni adunque e lode ben

meritala al P. Fioresi, e a tutte quelle

persone dal cuore compassionevole c ge-

neroso, che ebbero la felice idea di chia-

mare a Firenze quesie eccellenli Religiose,

che le provvidero di convenient ricovero,

e che per mezzo loro asciugano lante la-

crime die piovono lutlogiorno si abbon-

danli dal ciglio della povorta derelitla.

s'eno quelle crealure, corne qua vennle e

qunle motivo le spinira a ciu operare.

II M. R. P. Fioresi delle Scuole Pie in

qiuMo bcll'opuscolo die egli a ragione

vuol dedicate ealla Principessa Strozzi ed

a quolle gcnliklonne die snno anima e

vita dolla cariia privaia in Firenze j, pie-

naniciite soddisfa a tali question!, tessendo

in bivve la sloria di quei veri angeli di

cariia che sono le Piccole Suore dei po-

veri. II suo racconto e veridico, lim-

|)ido, vivo, interessantissimo. Noi abbiamo

avuto la ventura di osservare le Piccole

Suore all'opera e in Italia e fuori d' Italia

e corifessiamo di essere rimnsli ammirati

spccialmente dello spirito di eroico sacri-

lizio onde sono animate queste angeliche

crealure, iiiMgni beriefattrici della povera

umanila. Per il die non sapremmo rac-

FEATEI IOSEPHO MARIAE LAEROCAE Ordinis Praedica-

torum, Magistri General! Mnemosynon. VaUis 'Pompeii, ex typis Bar-

tholomei Lougo, 1886.

Gli student! del nuovo Convento di

Aci, afline di festeggiare il giubileo sa-

cerdotale del loro amatissimo Padre Ge-

neralc, trli offrono questo bel ricordo, a

lui cerlo graditissimo, come quello che

e testimoni? e del loro gran le affetlo per

lui, c di quello piu grande ancora per

1'Eccelsa Reina del cielo, delcui Rosario

furono e sono cosi strenui propagator!

i Padri dell'inclito Ordine Domenicano.

Pcrcio appunto quegli ottimi giovani stu-

GAROFALO PASQUALE II Conte di Sarno, poema storico-dram-

matico. Per Pasquale Garofalo Duca di Donito ecc. Napoli, Enrico

Detken Editore, 1886. In 8, di pagg. 109.

II ch. Autore ha chiamato questa, che cessaria alle loro azioni teatrali. Nulladi-

somhivr.'bbe Trageclia. pocma storico-

draiiiaiatico, perche Ibrse ha voluto rap-

jirescutarelecose come la storia le narra,

e non come Parte drammntica o tragica

ce IP avrcbbe potute dipingere. Ed e

pi'i'cio, crediamo, die non ha dalo al com-

poniuiiMito poetico quella slrctta unita di

tempi* e di lu'ogo che i Greci e dopo loro

i nostri grand! autori hanno slimata ne-

denti non ban creduto far cosa che a

loro meglio si convenga, e che piu gra-

dita riesca al loro Padre in si fausia

occasione, che volgere in buon greco

gl'inni latini soliti recitarsi dall' Ordine

di San Domenico per la festa del Rosario

della loro amata Madre e Regina. Ncl

congratularci con loro, a loro noi ci

uniamo per presentare al molto R. P. Ge-

nerale i nostri ossequii e i piu sinceri

augurii.

meno questo dramma-storico si legge vo-

lentieri, poiche elevato n'e il pcnsiero,

sostcnulo ed elegante il verso, i cam l tori

delle persone, specialmente del protago-

nisla, in generale ben conservati : e quan-

tunque forse il termine degli atti manchi

di quello che chiamasi elHto scenico,

lascia nondimeno il lettore sospeso e dc-

sideroso di vedere del dramma la flne.
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GALANTI Can. CARMINE Al Ghiarissimo Giuseppe Garbone Can. e

pro Vicario Generale in Tortona. Lettera XXI della seconda serie

su Dante Alighieri. Riptttrcwsone, tip. di G. Mecchi e G. Nisi, 1886.

In 4. Op. di pagg. 31.

Vedi cio die asserimmo in genere di queste lettere a pag. 82, vol. 8. serie X.

GIORDANI DOMENICO La gioventii e Don Bosco di Torino; pel

Sac. Domenico Giordani, 1866. S. Benigno Canavese, tip. e libre-

ria Salesiana. In 16, di pagg. 138. Prezzo L. 1.

E questa la terza volta che il ch. Au- mento, pubblicate gia dal ch. Sac. Fran-

tore hn il bene di parlare del suo vene- cesco Cerruti dottore in lettere. Questo

rando Padre f). Bosco. La prima, ragiono terzo volumetto ha dunque il vantaggio

della inesauribile sua carita; la seconda, di raccogliere quanto di meglio era sparso

espose il sistema preventive di educa- negli altri due, e di aggiungervi sulla

zione; cd ora toccato piii a lungo del- questione rilevantissimadeli'insegnamento

1'una e piii brevemente dell'altro, riporta le idee di quell' uomo oggimai si celebre

due lettere del rnedesimo sull'insegna- che e Don Bosco.

GROSSI VINCENZO II Fascino e la lettatura nell'antico Oriente per

"Vincenzo Grossi cultore di Filologia ed Archeologia orientale. In 8,

di pagg. 24. Milano-Torino, Fratelli Dumolard Editori, 1886.

La storia delle superstizioni e del- stessi creduti capaci di fare altrui male

Parti arcane di conoscerecio che non e per mezzi in se stessi disadatti e ridevoli

concesso alle forze dell'ingegno e della ma pur tenuti per sommamente efticaci

ragione, serve a dimostrare due cose : la Questa credenza va sotto il nome di Fa

Unita natura dell' uomo, e la sua fede in scino o lettatura e PAutore la studia bre

poteri invisibili, maggiori di lui, da'quali vemente e con ampia erudizione biblio

pu6 egli aver bene o male, e a' quali per- grafica, 1 nella Linguistica, notando

cio ricorre, per farseli propizii o per im- vocaboli usati da' divers! popoli per indi

pedir che gli nocciano. carla; 11 nell'antico Egitto; 111 nella

11 ch. Autore tratta di un'altra specie Caldea e nelPAssiria
;
IV nella Persia

di potere malefico che viene attribuito antica ;
V nell'India antica.

non ad esseri occulti, si bene agli uomini

GUARINO EDOARDO La pena e Temenda. Studii. Roma, tip. le-

gale, 1885. In 16,' di pag. 152. Vendibile in Ancona presso il Rifor-

matorio maschile sotto il titolo del Buon Pastore al prezzo di L. 2

a vantaggio del Riformatorio.

GUERRA ALMERICO Delle immagini prodigiose e piu venerate di

Maria Santissima che si onorano nella citta e diocesi di Lucca. No-

tizie storiche pel Canonico Almerico Guerra Cameriere d'onore di

Sua Santita. Lucca, tipogr. arciv. S. Paolino 1886. In 16 pice., di

pagg. Vl-518. Prezzo L. 1, 50.

Mosso (fa sanlo afletto alia Vergine cuore Pantica pieta e divozione verso la

Maria e per recare spirituale vantaggio Regina del Cielo, ilch. Autore si erisoluto

a'suoi concitladini che conservano in di pubblicare quest' operetta. E vero che
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piii
di un sccolo fa, vale a dire nel 1760,

dal sacerdote Filippo M. Pieraccini, fu

scrittn su tain argomento; ma se tolgonsi

le notizie ch'ei ci da intorno alia Ma-

donna del Snsso, e quella del Miracoli

venerate entrambe nella citta di Lucca,

delle altre poco piii ci dice di quello che

con molta brevita no scrisse il ven. Kran-

ciotti. Era dunque pregio dell' opera che

si facessero nuove e piii diligent! indagini

per iscoprire di quei medesimi santuarii

piii ample e piii accurate notizie: non

solo delle imagini antiche delle quali

favellarono gli accennaii autori, ma an-

cora di quelle che dopo di loro furono

piii
famose per singolari prodigi, e tenute

pero in grande riverenza presso i luc-

chesi. A quest' opera si accinsc vol'-nticri

il ch. Antore, e vi riusci.

Con giusta critica e moderata giudi-

cando e i document! scritti e le orali

tradizioni, egli ci Ah in questo libro rac-

colto quel meglio che puo sapersi di

tante prodigiose immagini di Maria Ver-

gine, e il tutto svolge con tai naturalezza

ed eleganza di stile, e si bello artilicioso

intreccio, che ne rende la lettura gi-an-

demente gradevole, e ne inliamma di af-

fetto verso una Madre si benefica. Ond'e

che egli a parer nostro non ha fatto

un' opera che rechi spirituale vantaggio

solo a'suoi concittadini, ma a tutti co-

loro che sentono pal pi tare il cuore di

afietto verso la Madre pietosa dei redenti

LAURENTI P. PIETRO Una stilla di balsamo sulle piaghe del-

1'umanita, ossia conforlo ai tribolati. Roma, libreria religiosa di

A. Saraceni, 1887. In 8 pice., di pag. 304.

Grand! sono veramente e profonde le

piaghe onde e si spesso afFlitta la povera

umanita. Calamity pubbliche e private,

poverla, malattie, persecuzioni, morte

de'nostri c;iri, traviamenti de' congiunti,

amarezze dello spirito ed altre mille tri-

bolazioni di ogni genere cbe circondano

la vita in questa valle di lacrime. Ora

a tutte queste piaghe il ch. P. Laurent!

con mano pietosa e gentile infonde bal-

samo col fine pietoso di temperarne 1'acer-

efficace, poiche derivato dall'alto, non

essendovi in questa misera terra medicina

valevole a curar tante angoscie. Noi per-

tanlo mentre ci rallegriamo col ch. Autore

per un' opera si nobile di cristiana carita

quale e quella di consolare gli afflitti, in

premio di quest' opera gli auguriamo

ampio spaccio al bel libro nel quale i

tribolati potranno attingere sodo conforto

e nuova lena a soffrire con cristiana ras-

segnazione e santificare le loro pene.

bita del dolore, ed un balsamo veramente

LIGUORI (DE') S. ALFONSO M. Le Massime Eterne coll'aggiunta

della Messa, apparecchio alia confessione e comunione ed altri eser-

cizii di cristiana pieta per uso delle S. Missioni. Napoli, tip. e libr.

di A. e Salv. Festa, 1866. In 32, di pagg. 190. Pre/zo L. 12 al cento.

MASSAIA CARD. GUGLIELMO I miei trentacinque anni di missione

nell'alta Etiopia. Memorie storiche di Fra Ciuglielmo Massaia Cappuc-
cino gia Vicario Apostolico dei Galla, Cardinale del titolo di S. Vitale.

illustrato da incisioni e carte geografiche. Vol. 3. Roma, tipogr. di

Propaganda, 1886. In fol. di pagg. 220. Prezzo L. 12.

Di quest' opera insigne ci siaino gia gere, che per la conosccnza delle persone

occupati a lungo nelP ultimo volume della

soric 1-2* pag. 93. Onde per non ripetere

il giii detto, al citato luogo rimettiamo

il letlore, contentandoci qui di aggiun-

e delle cose dei paesi qui descritti questo

librodell'Eminentissimo Porporato supera

molt! altri che circolano, e che ban voce

di eruditi.
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MONDELLO-NESTLER C. A.

Romana, 1887. In 8, di pagg.

Contro la scellerata selta del fram-

inassoni non si scriverebbe mai abbasianza

a fine di metlerla in uggia e in odio a

tutto il mondo, e particolarmente alia

incauta gioventii. II ch. Autore in questa

bell' opera ne determina 1'origine, ne di-

segna 1'organamento, ne rivela i piani e

le perfide intenzioni, ne descrive le varie

forme che coll' andare degli anni e venula

prendendo, addita i mali incalcolabili di

che e apporlatrice. Egli dedica il suo

MONSABRE REV. P. G. M. L. Esposizione del dogma Cattolico.

Conferenze. Vers. di MODS. Geremia Bonomelli. Torino, tipog. Pontif.

ed Arciv. 1887. In 8, di pagg. 312. Prezzo L. 2. 50 franco.

MORTILLARO MARCHESE VINGENZO Avvenimenti sincroni, con-

tinuazione delle notizie dei nostri tempi. Palermo, ufficio tipogr. di

G. B. Gaudiano, 1886. In 8 grande, di pagg. XII-214.

La Massoneria. Roma, tipog. editrice

308. Prezzo L. 3.

scritto ai giovani italiani : e a loro noialtri

ripctiamo col ch. Autore Leggele (questo

libro) meditatelo: fatene della lettura un

tesoro, preservatevi dalle societa segrete,

qualunque sia la loro naiura ed il loro

fine. Propagate nelle vostre famiglie lo

dottrine e tutte le idee di questo lavoro,

parlatene ed istruitene i vostri compagni
e tutti gl' ignorant!, e raccoglielene uber-

losi frutti.

Piu volte ci siamo occupali in questo

nostro periodico dello studio che, sotto

diversi nomi, il ch. Marchese Mortillaro

va facendo degli avvenimenti contempo-

ranei; non ci peritiamo dirlo: se aves-

simo ad occuparcene per altre cento volte,

non esiteremmo di farlo, tanto diletto

proviamo sempre nel leggere le opere di

uno scriltore che in avvedimenlo politico,

in coraggio cristiano, e per assennatezza

e imparzialita nel giudicare uomini e av-

venimenti a nessun altro resta secondo.

Per il che non e senza vero piacere che

ci accingiamo a dire del presente volume

non quello che c'ispira 1'amicizia che

nutriamo per la sua egregia persona,

bensi il dovere di rendere ad ognuno il

faito suo secondo giustizia. Ed e giustizia

il dire primierampnte che in questo nuovo

e recente lavoro ritroviamo gli stessi

pregi che mettemmo in rilievo degli altri,

cioe lo stesso amore della verita, la stessa

imparzialila di giudizii, la stessa fran-

chezza nel chiamare le cose coi loro pro-

prii nomi, e finalmente la stessa arte nel

dar vita, movimento e colore ai racconto.

Oltre di che, si sente ai leggerlo die il

ch. Autore giudica c medita sugli avve-

nimenti contemporanei, come uomo che,

per sottrarsi agli influssi deH'ambiente in

cui vive, si collochi in piu spirabil acre,

dove al lume del volto divino possa con

serenita di mente ed animo imperturbato,

rimirare lo speltacolo che ha sotto gli

occhi. Cio spiega, perche il ch. Mortii-

laro riesce soprammodo interessanle in

qusta sua opera, e perche i suoi giudizii

come le sue osservazioni sono senza ap-

punti, di g'uisa che, il suo libro lotto

anche da coloro che non hanno le sue

idee, li costringerebbe a dire : E vero ! e

cosi ! ha ragione ! Gli e che il suo lavoro,

sebbene abbia qualche difetto nella forma,

un po'po' alle volte trasandata, part: non

una cronaca ma, se ci e lecito dirlo, una

fotografia degli avvenimenli, fatta in un

felice momento di lucidita.

II presente volume, contiene, oltre a

un' Introduzione, 26 capitoli, nei (]uali

sono passati a rassegna i fatti piu re-

centi, a principiare dall'inizio del 1860,

anno, cosi egli, variamente appivzzato
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seeondo i rispottivi tiwori c le rispettivc

speranze. II racoon to progressive di que-

st! avvenimenli e fatto c senza esagera-

zione o menzogna, senz'odio o livorc, ma

con quella injronuila consueta,che e scoria

sicura pei present! e pei fuluri della vera-

dicita del faiti success!, non imbelletiati

da spirito di paric, rie magagnati da firii

perversi. >

Tra le tantn cose davvero pregevoli

per clii un giorno vorra scrivere la storia

della rivoluzione italiana, contenute in

que>to prezioso volume sono i document!

sincroni per la storia del 1860 che si

trovano nel capo XX. Quest! document!

inediti o importantissimi si riferiscono ai

primordii della rivoluzione siciliana o a

dir ineglio dell' invasione garibaldina com-

binata col Cavour, Autore che fu delle

balossade subalpine.

PIERPAOLO. Strenna ed almanacco perl' anno comune 1887. An. 27.

Modena, tipog. Pontificia ed Arcivescovile dell'Immacolata Conce-

zione, 1886. In 8 pice, di pagg. 151. Prezzo Cent. 20.

Raccojuandiaino assai questo alma-

nacco a tutti coloro che vogliono passare

un'ora utilmenle e con diletto. E pieno

di raccoiiti edilicanti, di belle poesiole, di

aneddoli piacevoli, insomma e un vero

rcgalo fatto dalla tipografia dell'lmnia-

colata di Modena che ha assunto il lo-

devolissimo incarico di pubblicare una

collezione di letture amenn ed oneste.

Chi desidcrassc pertanto con poco prezzo

far acquisto di molti buoni libri e dilel-

tovoli, non avra che abbonarsi alia delta

socio riceve sei volumi di almeno 200 pa-

gine 1'nno, piu 24 copie di piccoli li-

bretti di 32 pagine da diflbndere gratui-

tamentc fra il popolo.

Tutti coloro che hanno in pensiero

di stabilire delle biblioteche circolanti,

ed in genere che hanno a cuore la dif-

fusione della buona stampa per impedire

la lettura di pubblicazioni immoral! e

anlireligiose, non possono non accettare

con riconoscenza la agcvolez/a si grande

che loro fa la tipografia modcnese.

collezioue. Per cinque lire annue ogni

SICHIROLLO GIACOMO Compendio della Storia d' Italia, conforme

i programmi e le istnmoni pei Ginnasi e Licei, del 23 ottobre 1884,

scritto da D. Giacomo Sichirollo, Professore nel Seminario di Rovigo
- Medio Evo Padova, tip. del Seminario, 1886. Un volume

in 16 gr., di pagg. 417.

Ecco un Compendio di Storia, degno

per tutti i rispetti di essere altamente

raccomandato agli studios!, e sopratutto

alb gioventii dei Ginnasi e Licei, per la

quale fu con ispeciali avvedimenti com-

posto. Esso non solo adempie largamente

a tutte le condizioni volute dai Programmi
e dalle Istruzioni ministerial!, ma le so-

prawinci
1

d'assai, merce i rari pregi onde

il ch. .\utore ha saputo arricchirlo, aflin

d'abilitaro i giovani a ben piu alto scopo
che non quello solo di superar la prova

degli esami.

II racconto, che abbraccia i dieci se-

coli (anni 476-1494) soli ti assegnarsi al

Medio Eco; e diviso in 4 grand! Pe-

riodi: 1 Da Odoacre a Carlomagno;
2 Da Carlomagno a Ottone 1; 3 Da

Ottonelnlla cadutadegli Svevi; 4 Dalla

caduta degli Svevi alia spedizione di

Carlo VIII in Italia. Nelle 400 e piu

pagine dell' Opera, il Sichirollo in bella

lingua, con vivace e forbito stile, espone

in giusta ampiezza e con online chiaris-

simo tutti i fatti important! di quell' cta

memoranda, sponendone le materie, per

maggior distinzione, in altreltanti capi-

toletti, segnati ciascuno del proprio ti-
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tolo. Ma egli non si tien pago al nudo

racconto. Assorgendo alia critica e filo-

sofia storica, 1'Autore intesse alia mrra-

zione le ragioni degli avvcnimenti, ne

mostra il logico concatenamento, ne rileva

il vero spirito, dipinge i ritratti genuini

dei principal! personaggi, c ne giudica

con assennata imparzialita il carattere e

le opere. Inoltre cita, a pie di pagina,

contiimamente le font! precipue. i docu-

ment! capital! delta storia, e gli autori

antichi, modern! e modernissimi, che ne

han parlato bene o male; e se male, li

censura e corregge, raddirizzandone in

brevi parole i torti giudizi e le fallaci

esposizioni. Ho fatto die' egli medesimo

a p;ig. 412, ogni possibile di porre innanzi

schiette schiette le testimonianze dei fatti,

comparandole e discutendole, con solle-

citi richiami di coloro che le travisano,

le intorbidano, le isolano o le accettano a

chiusi occhi. t In fine poi di ciascuno dei

sopraddeUi Periodi, soggiunge alcune

pagine di Osservasioni sul Periodo

rispettivo, che ne riassumono in succosa

sintesi i tratti dominant!, e valgono ad

imprimerne piu nitida e spiccata 1' ima-

gine nella mente dello studioso lettore.

II libro, insomnia, del Sichirollo non

solamente insegna ai giovani in modo

egregio la Storia materiale del Medio Evo

d' Italia, mn ne educa al tempo stesso gli

ingegni, singolarmente quei d'eia piii ma-

tura e di maggior capacita, alia vera

scienza storica; istruendoli nel saggio uso

dei document!, addestrandoli ad appu-

rare i narrati avvenimenti con critica si-

cura, ed a sollevarsi, anche da loro stessi

e per solide induzioni, a solid! pensieri

sulla sioria d'ltalia (pag. 413) ;
e con

cio premunendoli contro la peste delle

tante storie, bislacche o menzognere, che

oggidi si fan correre da chi men dovrebbe

per le man! della gioventii; storie det-

tate da spirito settario, in servigio non

della verita e giustizia, ma unicamente

della Rivoluzione signoreggiante, a cui si

vogliono di buon'ora arrolati i ligli del

popolo.

Rallegrandoci colPillustre Autore, pel

suo eccellente Compondio del Medio Evo,

aspettiamo con desiderio di veder compa-

rire in luce anche quello della Parte '

moderna, di cui, a tergo del presente

Volume, veggiamo promettersi, come non .

lontana, la pubblicazione.

STEENNA (LA BUONA) per 1'anno comune 1887. Anno XXVI.

3Iodena, tip. dell'Immacolata Goncezione, 1886. In 32, di pagg. 52-X.

Cent. 10.

E veramenle una buona strenna questa

che i tip! dell'Immacolata ci offrono in

quest' anno. Per invogliarne i lettori non

faremo che trascrivere 1'indice dei rac-

conti ivi riferiti Miseranda line di tre

nemici della Chiesa A che servono i

Preti? Ed e Pasteur! le sostanze al-

STEENNA ISTEIANA per 1'anno 1887, di Nono Gaio Baccelli.

Anno 15. Firenze, tip. di Luigi Niccolai, via Faenza, n. 68, 1886,

di pagg. -263. In 16. Prezzo L. 1,20.

La quindicfsima volta e questa che la dello Schmid, ecc. il lutto condito delle

suddelta Strenna apparisce, e si legge grazie della lingua toscana, rendono que-

sempre con nuovo piacere. Viaggi istrut- sto volume, pascolo saporito a'p?lali an-

tivi, dialoghi familiari, racconti morali che infermi.

cooliche Un libero Pensatore vittima

del social ismo Eroismo cristiano --

Leone X11I secondo R. Bonghi II se-

greto della confessione Emilia Villa-

campa Stati Unit! d'America II

Domenichino Invece del carbon fossile.



CR0NAG1 CONTEMPORINEA

Firenze, 27 gennaio 1886.

I.

COSE ROMANS

1. I boni del Tesoro Pontificio 2 Le nozze d'oro e il Giubileo Pontificio 3. II

Congo e la Santa Sede 4. I dubbii della Gazzetta del Popolo di Torino, e

le assicurazioni della Riforma di Roma sulla dotazione Pontificia 5. Leone XIII

e 1'Ordine di S. Benedetto 6. I nuovi marliri inglesi 7. Morte del Car-

dinal Ferrieri 8. Una mednglia d'oro ben meritata.

1. Dal giorno in cui il Governo italiano stese il suo rapace artiglio

sui beni di Propaganda, il Santo Padre Leone XIII non ha piii pensato che

a riparare i danni arrecati dalla sacrilega conversione a quella eminen-

temente cattolica Istituzione. Per ci6 fare, Egli ha destinato all'apostolico

Istituto un milione e mezzo, che, come dice un nostro confratello di Roma,

sono le primizie delle offerte fmora ricevute, o che sara per ricevere pel suo

Giubileo sacerdotale. Questa sollecitudine del Santo Padre nel far uso

cosi ammirabile delle elemosine che gli sono offerte, deve incoraggiare

i cattolici a dare generosamente e a non ritardare le proprie oblazioni.

Si vorrebbe dunque che le offerte fossero fin d'ora anticipate; e perche

anticipandole non avessero i pellegrini, quando verranno le feste giubi-

lari, a presentarsi in Vaticano colle mani vuote, 1' instancabile Comitato

bolognese ha provvisto, perch& dando subito al Papa, siano le somme

offerte precedentemente rappresentate poscia per mezzo di Boni pon-

tificii. Questi Boni sono simili ai biglietti di Banca, ma artisticamente

piu belli. Sono di quattro specie e colori ; doe da lire 50, da 100, da 500

e da 1000. Da una parte in un magnifico contorno si vede un angiolo

che leva in alto il vessillo del Nome di Gesu, con sotto T esergo : Chri-

stus vincit, Christus regnat, Christus imperat. In mezzo e lo stemma di

Leone XIII sostenuto da due angioli. Sotto si vede il globo terrestre,

colla Croce e le parole: Stat Crux dum volvitur orbis. Indi un'allusione

al Santo Sacrifizio della Messa, ed e il sole che sorge e tramonta, se-

condo il Vaticinio del profeta Malachia. In capo leggesi : Giubileo sacer-
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dotale del S. P. Leone XIII; e in mezzo: Vale cinquanta (o cento,

cinquecento, o mille) lire da offerirsi al S. Padre Leone XIII in

occasione del suo Giubileo sacerdotale, depositate presso la Segre-
teria di Stato per conto della diocesi di... Segue la data e la firma

del Segretario dell'Amministrazione dei Beni della Santa Sede. Nella

parie opposta del Bono si presenta in mezzo la piazza e la Basilica di

S. Pietro, circondata da quattro altre Basiliche: la Lateranense, Santa

Maria Maggiore, San Paolo e San Lorenzo fuori le mura. La Croce ir-

radia la Basilica e il Palazzo Vaticano, intorno al qnale gira un fregio

stupendo colla leggenda : Oremus pro Pontifice nostro ecc. II fregio e

intercalate da scudi, che recano emblemi e stemmi, il calice coll'Oslia

Santa, 1'Ancora della Speranza, la Carita, 1'Unione fraterna, e via di-

scorrendo. In virtu di quesli Boni Pontificii le diocesi ilaliane, di mano
in mano che hanno somme disponibili, possono spedirle all'egregio Co-

mitato di Bologna, da cui ritireranno 1'equivalente in carta del Papa.
'2. Mentre ci e caro di annunziare queste affettuose industrie del Co-

mitato bolognese, affrettiamoci a far conoscere il gran movimento cat-

tolico, per celebrare il cinquantenario sacerdotale del Santo Padre.

Sin dall'agosto ultimo decorso giungevano dalle coste del Malabar

noiizie, riguardanti i preparativi per la gran festa giubilare. Venivano

queste notizie da Allepey, dove in una adunanza, tenuta nella Chiesa

del Carmelo, s'era formato un Comitato, presieduto dal signor Lloid,

giudice, in nome del Governo vicereale inglese, afflne di raccogliere

I

1

obolo della vedova, e ottenere numerose firme a un indirizzo, che di

1 vuol mandarsi a Leone X1I1. Da un' altra provincia del Malabar, il

Verapoly, arrivava a Bologna un bellissimo indirizzo scritto in lingua e

caratteri malabarici, con la versione italiaria in calce. L' indirizzo e fir-

mato da cinquantasei cristiani di quelle remote plaghe indiane, che hanno

voluto dare un attestato della loro fraterna solidarieta ai promotori della

mondiale manifestazione.

Ne meno atTettuose sono le espressiorii di filiale divozione verso il

Romano Pontefice, che giungono al Comitato bolognese dall'Asia orien-

tale, come si rileva da una lettera scritta a nome di monsignor Osouf,

vescovo di Arsinac e Vicario apostolico del Giappone Sua Grandezza,

e detto in quella lettera, m' incarica di assicurarvi che la Missio/ie ap-

portera ben volentieri il suo umile concorso a tale opera Santa. E sin

d'ora hail piacere di annunziarvi la prossima spedizione d'indirizzi che

1 nostri neofiti giapponesi vogliono mandare da varie parti all' opera delle

Nozzc d'oro del Papa. Ne questi indirizzi han tardato ad essere man-

dati alia Commissione promotrice di Bologna. 11 primo di essi e dei

cristiani di Sokohama, capoluogo del Vicariato apostolico del Giappone

settentrionale. E scritto sopra un foglio di finissima carta di seta, alto



CONTEMPORANEA 355

circa un mezzo metro e largo un venticinque centimetri, porta cinque

firme, come mandatarii della Cristianita di Sokohama. Cotesti man-

rlatarii sono: Paolo Don Tadasu, Andrea Hosobuchi, Shigenosi, Giacomo

Matsumolo, Risuke, Girolamo Minoshi Senzo, Pietro Okubo Masoky. Ad

ogni firma, che come il testo dell'indirizzo e scritta con inchiostro nero,

segue 1'impronta, o sigillo proprio di ciascun firmatario, segnato in rosso,

con cifre e caralteri giapponesi. Soltanto il sigillo del secondo firmatario,

pin grande degli altri, ha al disopra dell'iscrizione giapponese le lettere

latine. A. Hosobuchi.

3. La Gazzetta del Popolo di Torino e stala nei giorni passati, non

si pu6 dir quanto, tormentata da certi dubbii sulla famosa dotazione

fatta al Papa dal Governo delle guarentigie. II diario subalpino diceva

tra se: Se il Vaticano si decidesse un bel giorno a domandare tutti

gli arretrati della dotazione assegnata al Papa dalla legge (?) delle gua-

rentigie, che sarebbe di noi? 11 caso sarebbe grave, diciamo noi, e tanto

piii grave che le finanze italiane versano in critiche condizioni. Difatto

sono sedici annate che, a delta del giornale Torinesie, toccherebbero al

Papa, che e quanto dire la bellezza di 51,600,000 di lire. Or dove trovare

questa ingente somma, se il Governo ha mangiato questo ed altro? Se non

che, a calmare le inqnietudini della Gazzetta, ecco la Eiforma. La qtiale

comincia dal dire che non si pu6 dubitare sulla prescrittibilita della

rendita annua di L. 3,325,000 inscritta sul Gran Lihr'o del Debito pub-

blico, per la semplice ragione che 1'articolo 37 della legge del Gran

Libro (10 luglio 1861) stabilisce che le rate semestrali, non reclamate

per il corso di 5 anni, debbono essere prescritte ; e se ci6 non bastasse,

vi ^ anche 1'articolo 2144 del Codice Civile, il quale stabilisce la pre-

scrizione di cinque anni di tutto ci6 che e pagabile ad anni o a termini

periodici piu brevi. La Eiforma per6 e di una ingenuita superlativa.

Gome! il gran giornale quotidiano, politico, letterario, artistico, finanziario

di Roma, ignora dunque che la cosa rubata clamat ad dominum, e che

contro il diritlo umano non puo esistere diritto se non quello di Dio?

Dirnostri la Eiformi che i 51 milione non sieno roba del Papa, e vedra

che la Gazzetta del Popolo smettera dai suoi angosciosi dubbii. Alia

Gazzetta poi diremo all'orecchio: La stia in pace e non si commova,
che il Papa non e niente disposto ad accettare acconti insidiosi dal Go-

verno italiano ; esso vuole il fatto suo. Gapisce ?

4. Narrammo a suo tempo, che per le decisioni adottate dalle Con-

ferenze di Berlino, le quali attribuiscono alia Francia ed al' Belgio le

immense regioni attraversate dal Gongo, il re del Belgio avea doman-

dato alia Santa Sede, che fossero soltanto incaricati di evangelizzare il

nuovo Stato libero del Congo missionarii belgi. II Santo Padre Leone XIII,

al quale si era indirizzato direttamente quel Sovrano, accolse favorevol-
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mente in principio una domanda, ch'era conforrae a tutte le tradizioni,

e die per altra parle non poteva se non giovare alia propagazione del

Vjingelo nel Congo, attesi i soccorsi materiali che il Governo belga pro-

metieva di accordare al Clero nazionale. Ma come le mission! di quel

paese erano allora affidate in parle alia Congregazione dei Padri dello

Spirito Santo e in pane a quel la dei Missionarii di Algeri, cosi dopo

traitative tra il Governo belga, Sua Eminenza il Cardinale Lavigerie ei

Padri dello Spirito Santo, fu stabilito, e il Santo Padre sanci: 1 Che la

Congregazione dei missionarii belgi di Scheut-lez-Bruxelles sarebbe in-

caricata delle missioni del medio e basso Congo; 2 Che i missionarii

di Algeri conserverebbero le missioni dell' alto Congo belga propriamente

detto; 3 Che la Congregazione dei Padri dello Spirito Santo, in compenso
di cio che perdeva nel Congo belga, prenderebbe la parte del Congo fran-

ceseeleregioni postenel Kassaii, non comprese nello Stato libero del Congo.

Questi accordi sono resi esecutorii con decreto della Sacra Congrega-

zione di Propaganda, e costituiscono da una parle il Vicariato apostolico

del Congo afii iato a mons. Carrie, e la prefetlura del Congo, che sara.

diretta da un Padre della stessa Congregazione; dall
1

altra le missioni

del Congo belga, affidate al Seminario africano di Lovanio, istituito sotto

la giurisdizione dell'Arcivescovo di Malines e degli altri Vescovi del

Belgio dalla Societa dei missionarii di Scheut-lez-Bruxelles, gia incari-

cata di evangelizzare la Mongalia. Finalmenle la Societa dei missionarii

d
1

Algeri conservera, com'ebbe finora, la direzione dei quattro Vicariati

apostolici, i cui limili e nomi si trovano modificati dalle suesposte va-

riazioni, cioe 1 il Vicariato dell
1

alto Congo; 2 quello di Tanganika;

3 dal Lago di Nyanza;4 dell'Ounyaniembi.

5. 11 Santo Padre Leone XIII, il cui paterno affetto si estende a tutti

gli Ordini religiosi, che attestano la grande fecondita della Chiesa Catto-

lica, il giorno 20 del passato dicembre accordava un'udienza particolare

ai tarito benemeriti Padri dell'Ordine benedetlino della Congregazione

francese di Solesmes, convenuti in Roma per celebrare le nozze d'oro

del Cardinale Pi tra, che li presentava a Sua Santita. Erano tre abati di

governo con parecchi altri religiosi. L' udienza fu accordata nella sala

del Trono. Leone XIII sempre pieno di bonta, fe'sedere il Cardinale alia

sua destra, gli abati e i monaci in circolo. Eravi pure il reverendissimo

abate Ordinario di Montecassino. II corrispondente dell' Univers da il se-

guente sunto dello stupendo discorso del Santo Padre.

Sua Santita espresse il piacere che sentiva nel vedere i Benedettini

francesi riuniti insieme per festeggiare il Giubileo Sacerdotale del cardi-

riale Pitra. Alludendo ad una commovente funzione, celebratasi nella cat-

tedrale di Porto, il Santo Padre ricord6 le glorie di questa vetusta sede

suburbicaria, notando che parecchi Vescovi di Silva Candida erano stall
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bibliotecarii della Santa Sede romana. E soggiunse, dopo un complimento
al cardinale Pilra, di volere rialzare 1' influenza dell'Ordine benedettino,

chiamato a rigenerare il mondo moderno, come avea rigenerato I
1

antico.

Secondo questo suo grande disegno, Roma diverrebbe il centre di questa

influenza dell'Ordine di S. Benedetto in Oriente e in Occidente. 1 tempi
sono difficili, ma Leone XIII non dispera.

6. Volgono ora dodici anni die una Gorte Ganonica nominata dal-

reminentissimo porporato Manning, presieduta dal P. Stanwton, si riu-

niva nell'Oratorio di Londra, afline di raccogliere i documenti necessarii

per sottomettere al giudizio della Santa Sede la causa di beatificazione del

martiri inglesi che versarono il loro sangue per la fede catlolica, durante

il periodo di persecuzione inaugurato da Enrico VIII, cioe dal 1535,

al 1588. Alle informazioni giuridiche assai voluminose, che si raccolsero,

il Padre Morris della Uompagnia di Gesii 'postulatore della causa, pote

aggiungere una serie di documenti preziosi tratti da fonti autentiche. Un
illustre convertito, lord H. Kerr, port6 tutti questi documenti in Roma
in nome del Gardinale Arcivescovo di Westminster, e li depose nelle

mani del Gardinale Prefetto della Sacra Congregazione dei Riti. 11 pro-

cesso fu tosto aperto con tutte le volute formalita, ed una Congregazione

speciale dei Riti, venne nominata da Leone XIII per definire questa causa.

Frattanto il cardinale Manning ed altri Vescovi d'Inghilterra aveano in-

giunto speciali preghiere ai cattolici inglesi, i quali traevano in folia nelle

chiese per implorare da Dio un esito felice alia causa, la quale venne

decisa favorevolmente. 11 decreto infatti della Sacra Gongregazione dei Riti

conferma il culto reso, dopo il Pontificato di Gregorio XIII, e fondato sugli

atti pubblici di questo Pontefice, ai martiri inglesi, che confessarono valo-

rosamente la fede col Cardinale Fisher e Tommaso Moro, o poco dopo,

cioe solto il regno di Enrico VIII e di Elisabetta. Questi martin gloriosi

sono in numero di 54. Per essi le prove del martirio e del culto subito

loro tributato, coll'assenso della Santa Sede, vennero esaminale e ricono-

sciute con pieno fondamento nella seduta che la S. G. dei Riti teneva il

4 dicembre dell' anno passato, ed il Sommo Pontefice il 9 dicembre con-

ferm6 il giudizio della S. G., ordinando che il Decreto che equivale ad

una sommaria canonizzazione venisse pubblicato nel giorno sacro a S. Tom-

maso di Gantorbery, del quale questi illustri martiri avevano imitata la

fede e la costanza. I piii celebri di questi testimoni della fede ortodossa sono,

il Cardinale Fisher, Vescovo di Rochester ; Tommaso Moro, gran cancel-

liere; Margherita Polo contessa di Salisbury e madre del Gardinale Regi-

naldo Polo; Riccardo Reynolds, dell'Ordine di S. Brigida; Giovanni Haile;

18 Gertosini, 1 Francescano, 1 Agostiniano, 3 sacerdoti laici e 1 laico, sotto

Arrigo VIII; 18 sacerdoti, 3 Gesuiti, 1 avvocato e 1 laico, sotta Elisabetta.

7. 11 13 di gennaio verso le 9 della sera rendeva 1'anima al suo Crea-
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tore S. E. il Cardinale Innocenzo Ferrieri, Prefetto della S. Congregazione
del Vescovi e Regolari, e della Disci plina Regolare.

L'Emo Ferrieri era nato in Fano il 14 settembre 1810, e Gregorio XVI
10 ammise fra i cappellani pontificii. II cardinale Luigi Lambruschini r

Segretario di Stato di questo Porilefice, conosciutone 1'ingegno perspi-

cace, la mente colta e 1'anima bella, applicollo alia Nunziatura. Nel 1847

era internunzio ail'Aja, e il 4 ottobre di quell' anno Pio IX lo preco-

nizzava Arcivescovo titolare di Sida. Lo spedi quindi in Turchia in mis-

sione straordinaria presso il Sultano Abdul Medjid, per ringraziarlo degli

omaggi presentati da quel Sovrano al Papa in occasione della sua ele-

zione. Al suo ritorno ando Nunzio a Napoli quindi a Lisbona. Dopo-

vent' anni spesi nelle due nunziature la s. m. di Pio IX lo cre6 e pre-

conizzo Cardinale, nel Concistoro del 13 marzo 1868, del tilolo di S. Ce-

dlia. Oltre le Gongregazioni di cui era Prefetto il compianto Porporato

apparteneva alle seguenti: S. R. ed U. Inquisizione, Goncilio, speciale

per la revisione dei Goncilii provinciali, Indice, Indulgenze e Sacre Re-

liquie, Lauretana, Affari Ecclesiastic! straordinarii. Era proteltore dei

Frati Ospitalieri detti Concettini, del monastero di S. Gecilia, ed uno

dei protettori dell'Accademia Teologica. L' Emo Ferrieri la notte avanti

11 suo trapasso era stato assistito dal suo confessore il R. P. Vanni r

Superiore dei Signori della Missione. Agli estremi poi fu confortato dal

rev. Sacerdote Gesarini, addetto alia Gongregazione dei Vescovi e Re-

golari e dal R. Parroco dei SS. XII Apostoli.

8. L'eccellente periodico la SiciUa Cattolica, il giorno 15 gennaio,

e comparso inghirlandato a festa, per 1'onore singolarissimo, accordato

al suo Direttore, il P. Giuseppe Orlando della Gorapagnia di Gesu, di

una medaglia in oro, come quegli che da vent' anni con costanza d'animo

invincibile e con una incrollabile fermezza di principii va propugnando
in Si cilia colla voce e cogli scritti la causa del cattolicismo. La proposta

di questo omaggio allo strenuo pubblicista cattolico, venuta dalla Palestra

Cattolica di Acireale, diretta dall'illustre oratore P. Vincenzo Lombardo

dei Predicatori, fu accolta con entusiasmo. e da ogni angolo dell'Isola

i Vescovi e il Clero risposero all'invito. II di 13 gennaio fu il giorno

prescelto alia presentazione della medaglia, nella seduta ordinaria mensile

della Accademia Cattolica Pahrmitana. L' Emo Cardinale Arcivescovo

di Palermo, nel presentare all'ottimo P. Orlando la medaglia, volse al-

T affollato uditorio parole degne della solenne circostanza e tra le altre,

queste che ci piace di qui trascrivere: Una medaglia d'onore al P. Or-

lando e un encomio, che la Chiesa e la patria, la storia e le lettere

rendono ad uno dei loro piii valorosi campioni... una corona di alloro,

che 1' isola nostra cattolica depone sul capo di chi ne ha vendicato la fede

e 1'onore, contro le male arti dell'incredulita, del protestanlesimo e della

frammassoneria.
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La medaglia fu coniata in Roma, e la bella e significativa iscrizione,

che qui riportiamo, verme dettata da uno dei piii celebri epigrafisli del

nostri giorni, il venerando P. Antonio Angelini S. I.

10SEPHO ORLANDO E. S. 1.

CUIUS INGEMO DOCTRINA '

SCRIPTIS

S1CILIA CATHOLICA

NULLI EPHEMERIDUM VIRTUTE IMPAR

1MPROBORUM ICTUS RETUNDIT

RELIGIONIS VIRES EXPLICAT

AETATIS NOSTRAE HISTORIAM CUSTODIT

SIGNUM AD BENE SPERANDUM EXTOLLIT

VIRO BENE DE RE CHRISTIANA MEP.ITO

PALAESTRA CATHOLICA

ACENS1S

ROMAE
DIE FESTO

IOSEPHI

VIRI CASTISSIMI

MATRIS DEI MARIAE
A MDCCCLXXXVI.

II.

COSE ITALIANS

i. L'inccndio del palazzo Odescalchi "2. Elezioni e scandal! a Viterbo 3. Comizio

anticlericale a Terrii 4. Alia Camera: sciopero di deputati 5. L'opposizione

6. 11 discorso del Depretis 7. Discussione dci hilanci 8. I delcgati bulgari

alia Consul la.

1. La cronaca della quindicina comincia con una disgrazia: il gra-

vissimo incendio ciofe del palazzo Odescalchi, e diciamo gravissimo pel

danno arrecato alia nobile famiglia e per la perdita incalcolabile che

ban fatto le arli. II fuoco s'fc stretto in alleanza col piccone per rapire

a Roma le sue ricchezze artistiche, ed accumulare rovine! L' incendio

si svilupp6 la nolle del 2 gennaio : verso le dieci da diversi punli della

cilia si videro accorrere vigili, guardie urbane, queslurini, carabinieri e

picchelli di soldali; tulti in furia e in fretla iraevano a piazza Santi Apo-

sioli, e la folia dietro, gridando Brucia il palazzo Odescalchi!

Gom'era avvenulo 1' incendio? Racconlano i giornali che verso le 9 della

sera, una cameriera del principe Don Baldassare Odescalchi, mentre an-

compagnava a lelto i bambini, figli del Principe, in una camera, ov'era

un presepio, alligua aH'apparlamento della Principessa, aliaccava inav-

verlenlemenle il fuoco ad una lenda; allri dice che 1' incendio fu cagio-

nalo dalla cadula di un lumicino del piccolo presepio; il fuoco cov6 per
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qualche tempo, e poi divamp6 furioso, quando i bambini erano gia a

letto. Comunque sia stato, siccome le stanze erano tutte coperte di tap-

pezzerie, di portiere, di quadri, la fiamma si propago rapidamente, non

arreslata nel suo corso distruggitore dai pompieri che arrivarono un'ora

dopo traendo a mano una piccola pompa. Tutte le autorita militari e

amministrative furono subito in quel teatro di confusione e di orrore: vi

accorse Re Umberto: ma per quanto si dicesse e si facesse, 1'incendio

non domato a tempo compi 1'opera sua di distruzione. I danni furono

incalcolabili; basti dire che nelle quattordici sale bruciate scomparvero
mille e quattrocento arazzi, un piccolo RafTaello, una collezione di mobili

intarsiati, quasi tutte le gioie della Principessa, la collezione delle ma-

ioliche di Faenza e di vasi di Sevres. Conseguenza di questo incendio e

stata la destituzione del comandante dei vigili, e la scoperta del cattivo

servizio di questo corpo, in una citta che, per essere la capitale dello

Stato, dovrebbe dare 1'esempio a tutte le altre.

2. S'e fatto un gran chiasso nei giornali per gli scandali elettorali

di Viterbo e Velletri. Ministeriali ed Opposizione si sono lanciati a vi-

cenda accuse gravissime di corruzione, di minacce, di arbitrii, di pre-

potenze e simili. Non si pu6 dire, in verita, che gli uni abbiano maggiore

torto degli altri. II Governo ha dato egli il mal esempio per far trion-

fare i suoi candidati. Gli altri han fatto altrettanto. A voce degli uni e

degli altri si narrano fatti deH'altro mondo che nessuno osa stampare,

anche perche difficili a provarsi legalmente. Di che alcuni invocano nuovi

rimedii legislativi ; altri per6 osservano essere inutili le leggi se i co-

stumi elettorali non si migliorario. Ma in fatto di costumi il Governo do-

vrebbe essere il primo a riformarsi. Intanto, per dare una salutare lezione

ad ambedue le parti, la Camera avrebbe fatto opera buona ad annullare

addirittura le elezioni avvenute a Viterbo ed a Velletri, invece le ha

convalidate.

3. L'Umbria non ha voluto rimanere indietro alle altre province ita-

liane in opere di anticlericalismo. Infatti la citta di Terni capoluogo di

circondario nella provincia di Perugia, s' e segnalata di questi giorni per

un Gomizio che non fu un grido di vittoria anticlericale, ma una con-

fessione formale di bastonate prese.

II Gomizio fu fatto a cielo scoperto, forse per fare la scimmia ai comizii

di Roma antica. Gli assembrati, a delta del veridico Messaggero di Roma,
erano cinquemila, convenuti a Terni, per udire e applaudire chi, in un

comitato anticlericale, da un palco gesticola e schiamazza contro il clero.

Invano sopra quelle teste discendeva in quel momento la miglior consi-

gliera dei propositi sensati, cioe una acquerella copiosa : la turba ostinata

fece amicizia colla pioggia, perche entrambe dovevano produrre fango.

Presiedeva il deputato del luogo Ettore Ferrari, e si era fatto rappre-

sentare il suo confratello onor. Pantano, in assenza di ogni altro perso-
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naggio officiale; cosicche il comizio era afTatto radicale, in armonia con

quella progressiva degradazione, la quale, preveduta sul principio anche

da moltissimi liberal!, ma costantemente inavvertita dal Governo, ha in

pochi mesi ridotti i comizii anticlericali a comizii contrari all'ordine

pubblico. S'e cominciato coi clericali, ma si finira coi liberali. Hodie mihi

eras iibi!

II Messaggero riferi solo qualche saggio delle parole pronunziate in

quel comizio, ma si capisce che devono essere state degne della circo-

stanza; doe cosi scellerate contro la Ghiesa, come e naturale che sieno,

quando 1'unico vero oratore e 1'odio, combinato coll'assenso dell'odio che

ascolta, e quando la presenza della forza pubblica, la quale sapra in

ogni caso rimanere inerte, stimola i tribuni coll'attrattiva dei pericoli finti.

L'ordine del giorno non ha avuto per6 1'aria di discendere da tali pre-

messe, perche non vi si parla di preti, e tutto si e ridotto a chiedere il

sullragio universale amministrativo, la intera autonomia dei municipii, e

la riunione d'un comizio dei comizii a Roma, il quale proclami questi voti

con maggiore solennita. Dove se ne e andato ranticlericalismo? EJ vero

che, come corollario della riforma municipale, si domanda che i nominati

alle cariche della loro citta sieno obbligati ad accettare, che sieno respon-
sabili delle loro azioni e che scaduti non possano essere subito rieletti, tre

bagattelle che sembrono riferirsi non at comune, sibbene alia comune:
ma finora non siamo nel campo anticlericale.

Senonche, date le condizioni del luogo dove il comizio e stato tenuto,

bisogna riconoscere che i voti dell'ordine del giorno sono stati di un an-

ticlericalismo spiccato, quantunque preso in modo indiretto.

4. La cronaca della Camera, dal dl in cui venne riaperta, si riduce

a questo, che i deputati, nonostante i molti congedi dati e prodigati a

piene mani, sono, se non sempre, quasi sempre in isciopero; infatti ora

mancano cinquanta ed ora trenta di questi signori per raggiungere il

numero legale.

La Perseveranza, accennato questo sciopero dei deputati, osserva

che fra gli assenti se ne notano molti di quelli, i quali biasimano il Go-

verno per le troppo lunghe vacanze che da alia Camera. La Lombardia
va piu al fondo della cosa colle sue osservazioni. Essa dice che, a buon

conto, molti deputati non possono trovarsi alia Camera in principio del-

1'anno, dovendone restarsene a casa per dare assetto ai proprii interessi.

Questo motive pu6 andare pei deputati industriali e commercianti, che

sono poi in numero non molto grande. Ma per gli altri non crediamo

che si possa seriamente invocare. Non bisogna poi dimenticare che siamo

alia meta di gennaio, e pero e evidente che il tempo di assestare i pro-

prii affari non e davvero mancato nemmeno ai deputati commercianti e

industriali.

La Lombardia meglio si appone riferendo la opinione di coloro i
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quali credono che lo sciopero dei deputati dipenda dall'apatia e dalla

sfiducia che vanno crescendo, stante 1'abbassamento delle prerogative

parlamentari. Di che lo stesso foglio aggiunge: 1 ministeriali sono-

dolentissimi scorgendo nello sciopero i sintomi del disfacimento della

maggioranza che si mostra sempre piii indisciplinata.

Per6 vuolsi osservare che se mancano alia Camera molti deputati

ministeriali, ne mancano anche molti di non ministeriali. La negligenza,

I'indifferenza e la stanchezza invadono ugualmente destri e sinistri, pro-

gressisti e radicali, trasformisti e non trasformisti. N6 questo solo per

lo abbassamento delle prerogative parlamentari, come dice la Lombar-

dia, ma per lo sfiaccolamento generate e per la disistima in cui il par-

lamentarismo 6 caduto fra molti degli stessi uomini parlamentari.

5. E qui ci cade benissimo in taglio di chiedere: In quali condizioni

ha ripreso la Camera i suoi lavori?

La Nazione di Firenze, paragonava teste il Ministero ad una rocca,

che inespugnabile per opera di nemici esterni, non e per questo salda e

sicura sulle sue basi, e pu6, da un'ora all'altra, saltare in aria a causa

dello scoppio di qualche mina interna, alia quale da fuoco qualcuno della

guarnigione. Per fermo non fc la guerra dell' Opposizione che pu6 ispirare

serii limori al Depretis, ma sono bensi le condizioni infelicissime della

maggioranza, numericamente forte, moralmente scompaginata.

Opposizione, nel vero senso della parola, non si pu6 dire che esista:

esistono solo degli oppositori. La pentarchia, malgrado i reiterati abbrac-

ciamenti, scambiati nell'ora calda dei brindisi, 6 sempre rimasta alia

stato di desiderio, senza mai riuscire a rnostrarsi nel campo dei fatti reali.

Del resto, chi se ne ricorda ? La sua memoria si perde oramai nella

notte dei tempi; di lei si puo discorrere accademicamente, come di un

essere antidiluviano, come di un avvenimento preistorico. 11 fiero Crispi

non ha mai potuto stare a lungo in compagnia degli altri; Zanardelli,

da gran tempo si 6 ritirato sotto la tenda, dalla quale assai .raramente

si degna di uscire. Resterebbe adunque, tutto al piii, un triumvirato :

quello di Cairoli, Nicotera e Baccarini, Ire elementi eterogenei, e tali

che, per agitarli che si faccia, non si arrivera mai ad ottenerne alcuna

cosa di organicamente fuso. Nominalmente si ammette I'autorita morale

e direttiva del Cairoli; in realta il titolo di duce supremo ed unico col

quale in una famosa riunione famosa per la scarsezza dei presenti, e

pel valore degli assenti venne acclamato Ton. Cairoli, 6 stato sempli-
cemente un titolo ad honorem, ad pompom. II tftolo c'e, ma la cosa

manca assolutamente.

6. Nella seduta del 12 alia Camera si cominci6 la discussione del

bilancio del ministero dell' interne, e presero la parola in vario senso i

deputati Di San Donato, Arnaboldi, Chiaves, Ferrari Luigi, De Bernardis,

Parma, Pavesi, Bultini, Randaccio, Paternostro ed altri, ai quali tutti
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rispose il relatore Prinetti, limilandosi a dare delle semplici spiegazioni.

Ma qiiando si giunse al termine della seduta, la votazione a scrminio

segreto di quattro progetti di legge, discuss! nella precedente seduta, pose

in chiaro la mancanza del numero legale nella Camera, e quindi la vo-

tazione si ripete il giorno appresso. 11 numero legale voluto dalla legge,

chi non lo sa, e una garanzia stahilita per la validita delle votazioni,

ma che mira in pan tempo a garantire la serieta delle discussioni, esi-

gendo che ad esse prenda parte almeno un numero conveniente di deputati.

Da ci6 per altro ne conseguirebbe che la Camera italiana, nella maggior

parte dei giorni, non potrebbe tenere seduta, e ne deriverebbe alle isli-

tuzioni rappresentative uno scredito sempre piu manifesto. Ad impedire

un tal danno, si e provveduto col rimandare ogni giorno alia fine delle

sedute la verifica della mancanza del numero legale, guadagnando intanto

tempo collo spingere innanzi la discussione. Si ottiene cosi che al mo-

mento opportune i deputati votanti fanno la loro comparsa in Roma e

danno coscenziosamente il loro voto ai progetti, alia discussione dei

quali non si trovavano presenti. Non sappiamo quanto un lale sistema

possa giovare ad allontanare dalle istituzioni quel discredito che si cerca

appunto di evitare, mentre alia noncuranza e negligenza degli onorevoli

si aggiunge cosi 1'ipocrisia e la poverty del sistema.

7. A proposito della discussione sul bilancio dell' interne il Ministro

Depretis, nella tornata del 14 gennaio, ha pronunziato un discorso in

risposta alle domande e! osservazioni degli oratori che aveano preso

parte alia discussione generate. Questo discorso, se non c'inganniamo, e

stato presso a poco quello di tutti gli allri anni. A molli per6 e sem-

brato piii fiacco ed inefficace dell'ordinario, forse perche risentiva 1' in-

fluenza dello squallore, dell'inerzia e dell'apatia in mezzo alia quale fu

pronunziato. Gli organi officiosi invece ne dicono mirabilia, e che fu

come al solito ascoltato con profonda attenzione, soprattutto per la sua

grande sobrieta, dote, che nel linguaggio di un foglio ministeriale, po-

trebbe essere sinonimo di poverta. Gli stessi fogli aggiungono, che del

discorso depretino rimasero pienamente soddisfatti e persuasi tutti gli

uditori, e avrebbero potuto aggiungere, per dar forza all'encomio, perfino i

banchi, considerando che nella seduta del 14 eran questi che pareggiavano

la maggioranza : 209 deputati e 209 stalli vuoti ! proprio quel che ci

vuole per le condizioni attuali del governo di Agostino Depretis.

II piu combattuto e stato il bilancio dei lavori pubblici, a causa delle

ferrovie. Duranie questa discussione si sono udite accuse tali, che se

avessero fondamento non il solo Genala, ma 1'intiero Gabinetto dovrebbe

essere messo in istato di accusa.

8. II 18 alle 2 pomeridiane i delegati hulgari furono ricevuti alia Con-

sulta dal conte di Robilant, ministro degli esteri. L'egregio uomo di Stato

manifesto loro tutto il piacere che provava nel trovarsi con persone che
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non solo godevano 1'interai fiducia del loro paese, ma che aveano saputo

cattivarsi la stima degli altri.

11 signer Stoiloff tanto a nome del suoi colleghi, quanto del suo paese,

ringrazi6 vivamente il rainistro Rohilant e gli espresse i sentiment! di

amicizia che i Bulgari nutrono per 1' Italia. Quindi passo a fare al mi-

nistro degli esteri una lunga e parlicolareggiata esposizione di tutta la

controversia bulgara, dilTondendosi specialmente sulle circostanze della

presente questione, e facendo bene spiccare questo concetto, che i delegati

bulgari non chiedono all' Italia, come non chiesero ad altre potenze, sus-

sidii maleriali o iniziative di mediazione alcuna, ma solo la continuazione

di un' assistenza diplomatica efficace. II Robilant dal suo canto rispose,

che egli pure era di avviso che un'iniziativa dell' Italia o di altre potenze

per comporre la vertenza russo-bulgara avrebbe maggiormente intorbidata

la questione sollevandone altre piii gravi e piii delicate. D'altronde qual

pro parlare di mediazione d'ltalia quando i delegati stessi neppure s'erano

argomentati di chiederla?

Usciti, dopo un'ora e ire quarti, dalla Consulta, i tre delegati si sono

recati alia Camera ove fecero una breve apparizione nella tribuna della

presidenza. Poscia si recarono all'ambasciata lurca ove li attendeva

Photiades pascia.

I bulgari si trattennero presso Photiades pascia oltre un'ora. Ritornati

all'albergo, ove alloggiavano, alle sei i delegati bulgari furono incontrati

da una Gommissione di 15 sludenti, che ricevettero immediatamente nel

loro privalo salone al primo piano.

La flaccolata degli sludenli riusci a un fiasco solenne, perche non

voluta dal Governo; tanto & vero che tutto si pub quando si vuole, purche
non si tratti di religione, ch& in tal caso il Governo e quasi sempre

impolente.

HI.

COSE STRANIERE

BULGARIA LDopo 1'abdicazione del principe Alessandro 2. La missione del

generate Kaulbars 3. L'Austria-Un^heria e le dichiarazioni del ministro Tisza

al Parlamento ungherese 4. La politica di Bismark, dell' Inghillerra e della

Turchia 5. La questione d'Oriente e le nuove alleanze 6. La dimostrazione

navale a Varna 7. La scelta del nuovo Principe di Bulgaria 8. La deputa-

zione bulgara in viaggio.

1. La questione della Bulgaria, dopo 1'abdicazione forzata del Principe

di Battemberg, e diventata un avvenimento che lien sempre gli animi

sospesi, e arresla il corso degli affari; imperocchfc non ci 6 uomo che non

comprenda che 1' invasione della Bulgaria per parle della Russia sarebbe
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il principio di una tremenda ed universale conflagrazione in Europa. Xella

previsione infatti di una guerra tutte le grandi potenze apparecchiano
armi ed armati e fanno a gara di tenersi pmnti per una eventuale lotta

in primavera. Per lungo tempo i gabinetti delle graridi potenze nutrirono

la speranza che la Russia, minata all'interno dalla setta nichilista, per

iscongiurare i pericoli di. una guerra, si sarehbe contentata dell'abdicazione

del Principe Alessandro, lasciando cosi ai Bulgari una larva d'indipen-

denza; ma non furono, almeno finora, che speranze deluse: 1'umiliazione

del giovane Principe pare invece ahbia cresciulo nell'animo dello Czar

lo sdegno contro i poveri Bulgari, non rei d'aliro delitto che di aspirare

a scuotere il giogo russo se non pifi odioso per lo meno ugualmenie
odioso che quello del gran Turco. Da quel momento i timori che la

pace sarebbe tosto o tardi turbata cominciarono a farsi piii serii, e che

i Balcani potevano ben essere il teatro di una lotta spaventosa tra i due

grandi Imperi che aspirano a raccogliere 1'eredita del morihoodo ottomano.

2. Ammettiamo infatti che il Governo russo abbia promesso alia Ger-

mania, e per essa al principe di Bismark, di non far occupare militar-

mente la Bulgaria; ma chi pu6 negare che 1'invio del generate Kaulbars

non sia valso un'occupazione? Di vero, il generale Kaulbars, mandate a

Sofia in qualita di agente officioso, non ha indugiato a prendere atti e

linguaggio di un commissario straordinario dello Czar, in nome del quale

ha consegnato al Governo Bulgaro una Nota contenente ordini perentorii.

La Nota domandava che fossero posti in liberta gli autori del colpo di Stato

contro il Principe di Battemberg; che si levasse lo Stato d'Assedio; che

si rimandasse a tempo indeterminato la convocazione dell'Assemblea per

la nomina del nuovo Principe. La Reggenza non potea piegare il capo

davanti a queste intimazioni senza esautorarsi, epper6 si rivolse alle grandi

Potenze affinch& intervenissero diplomaticamente per indurre la Russia

a piii miti consigli.

3. Gom'era da aspettarsi, questi fatti vennero giudicati molto severa-

mente dalla stampa austro-ungherese. L'odio contro la Russia e comune

alle due parti dell'Impero; e il linguaggio dei giornali di Vienna none

stato meno aspro di quello dei giornali di Pest. Gia nel Parlamento

ungherese furono mosse interpellanze su questo argomento al Gabinetto.

La risposta data dal Tisza fu tale da calmare le inquietudini dei suoi

connazionali. Notiamo che nessun giornale austriaco o ungherese ha osato

farsi paladino, o per lo meno ha tentato di scusare la condotta della

Russia. Ci6 non ostante i giornali tedeschi, nei quali si e soliti di cercare

il pensiero del principe di Bismark, hanno assicurato che non esiste

alcuna probabilita di conflitti tra 1'Austria e la Russia; anzi son andati

piu in la, aggiungendo che la triplice alleanza non s'e punto sciolta e che,

in ogni caso, e piu salda che mai 1'alleanza austro-germanica, e dato sulla

voce alia stampa austro-ungherese che reputa minacciati gl'interessi au-
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striaci dai progress! della Russia nei Balcani. D' altra parte il Memorial

diplomatique, organo della Cancelleria austriaca a Parigi, scrivea nei

giorni scorsi: Le alleanze dipendono dalla volonta dci sovrani, e questi

sono concordi. Ma un sovrano non pu6 raettere in non cale gl'interessi

del proprio paese, e non e presumibile che I'Austria-Ungheria si pieghi

ai voleri della Russia unicamente per far cosa. gradita al Principe di

Bismark. Niuno per ora mette in dubbio la saldezza dell'alleanza austro-

germanica, ma questa deve necessariamente avere per base qualche

compenso da concedersi all'Austria qualora si voglia che essa lasci

piena liberta alia Russia in Bulgaria. Fuori di questa ipotesi Talleanza

austro-germanica si spezzerebbe il giorno in cui il Gran Cancelliere

accennasse a favorire seriaraente la Russia a detrimento deH'Austria-

Ungheria.

4. Son queste considerazioni appunto che tengono incerti e ondeggianti

gli animi sulla situazione presente. Tutti gli sforzi del Principe Cancel-

liere, so.no evidentemente rivolti a tenere in bilico la bilancia tra 1'Au-

stria e la Russia. Molto egli ha ottenuto facendo in modo che I'Austria

non intervenisse e non protestasse contro 1'abdicazione del Principe Ales-

sandro, e riconoscesse, se non altro, la legittimita dell' influenza russa a

Sofia e a Filippopoli. Ora il Gran Cancelliere ha lutto posto in opera

affmche questa influenza moscovita non si muti in una occupazione ter-

ritoriale, che porterebbe al colmo 1'esasperazione, gi grandissima, degli

Austro-Ungheresi. In apparenza il Principe di Bismark non si preoccupa

che delle relazioni tra Vienna e Pietroburgo; in sostanza per6 quello che

gli da martello e il timore che la Russia, non trovando allra via per

soddisfare le proprie aspirazioni, non si gitti nelle braccia della Francia

prontissima ad accoglierla favorevolmente. Quanto all
1

Inghilterra non pare

che il Gran Cancelliere sia venuto a capo di farsi dare da lei assicu-

razioni chiare e categoriche. Secondo le voci piii accreditate il programma
del Gabinetto di San Giacomo consiste nei prepararsi a prendere dei

pegni, nei caso che la Russia avesse a fare veramente qualche passo

innanzi nei Balcani. L' Inghilterra non si cura tanto di far atto di pre-

senza negli Stati balcanici e di tutelarne 1' indipendenza, quanto di pn-n-

dere posizione sul Bosforo; il tempo che per tutti e galantuomo, e per essa,

moneta, le ha appreso che in Oriente la indovinerft chi primo giungera

ad occuparne un pezzo; il che non tornerebbe malagevol'e alle sue forze

marittime. Intanto nulla e ancora trapelato riguardo alia visila fatta dal

duca di Edimburgo al Sultano. La Turchia e solita evitare di assumere

impegni quando non sia coll'acqua alia gola. Molto probabilmente essa

aspetta a prendere una definitiva risoluzione quando sopraggiungera il

momento critico. Non e dunque da prestar fede alle notizie di un'alleanza

stretta della Porta con questa o con quell'altra potenza o magari coi

piccoli Stati balcanici: essa non si fida di nessuno, perche per islinto sa
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che tutti le voglion male. II prevedere, d'altronde, il future e contrario

all'indole dei Turchi e del loro Governo. E assai piii verosimile che per

ora la Porta cerchi di temporeggiare, sperando nelle division! delle Po-

tenze, che si contendono la preda.

5. Da quanto abbiam detto si deduce, che la vertenza bulgara, da un

anno, ha coniinuato a mantenere le preoccupazioni dei circoli politici

vive per modo, che tutte le altre question! han ceduto il passo a quella

d'Oriente. Non v'e dubbio che la gravita delle presenti complicazioni e

tale da incutere spavento agli uomini di Stato piii irapavidi; non pero

conviene perdersi di animo, e n6 prendere sempre sul serio le chiacchiere

e le esagerazioni dei giornali. A buon conto a noi pare che le condi-

zioni generali dell'Europa non sieno tali da far prevedere imminerite una

guerra. Nella peggiore ipotesi la questione d'Oriente, prima che gli Stati

interessati ricorrano alle armi, dovra passare ancora per nn periodo. non

si sa quanto lungo, di trattative diplomatiche. La Russia stessa ha in-

teresse a non adoperare la forza fino a che non le sia chiusa la via dai

negoziali. Ne e una prova 1' ultima sua Nota alle Potenze, con le quali

dichiara di non potere riconoscere la validita delle elezioni teste compiute

nella Bulgaria e nella Rumelia orientale. 11 gabinetto russo ha posto la

questione sotto un aspetto intorno al quale si pu6 discutere, quantunque

sianio certi che nessuno sara per dargli ragione. La Rumelia orientale

e la Bulgaria, dice la Nota moscovita, non si trovano in condizioni iden-

tiche, giacche 1'unione di quelle due regioni non e stata consacrata in

modo definitive dal suffragio delle Potenze, e il Principe della Bulgaria,

chiunque sara per essere non ha nella Rumelia orientale che 1'ufficio

di governatore temporaneo. Gome pu6 dunque, domanda la Russia, con-

cedersi alia Rumelia orientale il diritto di nominare una assemblea per

I'elezione del Principe? Qiiesto modo di argomentare non e privo di

valore; per6 e lecito di dubitare che la Russia, cosi ragionando giovi al

proprio interesse e all'ambito presligio nei Balcani. Tutto ci6 infatti che

tende a spezzare i vincoli fra la Bulgaria e la Rumelia, danneggia ne-

cessariamente 1' influenza russa presso quelle popolazioni. Comunque sia

la questione posta nei termini teste riferiti prova che la situazione si fa

meno minacciosa, perche non e verosimile che il governo Russo abbia

comuuicato le sue vedute alle altre potenze e voglia procedere oltre senza

averne ricevuto la risposta. Intanlo e corsa voce che si voglia riunire

un congresso: se fosse vera la notizia, sarebbe una prova che la diplo-

mazia ha ripreso il suo sopravvento, e che le probabilita di una guerra

imminente son diminuite. Se non che diminuite le probabilita di una

jerra imminente, restano sempre quelle di una guerra piii o meno

)ntana. Nulla prova infatti che 1'intervento della diplomazia sia per

riuscire elficace, e invece non inasprisca la controversia.

Tuttavia se si riunisse un Gongresso forse si eviterebbe una confla-
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grazione e si stabilirebbero le basi di un futuro assetto dell'Oriente. In

ogni caso, si potrebbe avere un'idea esatta delle disposizioni da cui son

raosse le diverse potenze, cosa che, per ora, e un profondo mistero.

Quello poi che riessuno saprebbe dire n6 immaginare e, in quanti gruppi

si dividerebbero le potenze stesse se la guerra scoppiasse imraediataraente.

Difficilissimo sarebbe a determinare la condotta della Germania qualora

fosse costretta a scegliere fra 1'amicizia della Russia e quella dell'Austria.

E naturale pertanto che il Principe di Bismark si affaiichi a prevenire

un conflitto fra queste due potenze. A questi sforzi alludevano i giornali

officiosi di Berlino quando affermavano che 1'alleanza dei tre Imperatori

dipendeva dalla volonta dei Sovrani anzichfc da quelle dei parlamenti o

peggio ancora, della stampa. II che equivale a dire che tra i tre Sovrani

nordici possono essere state stipulate combinazioni finora ignote ai par-

lamenti e forse non ben note neppure a qualcuno dei loro ministri. Di

qui la diceria di un progetto, che fece capolino in qualche giornale, per

dividere le spoglie della Turchia tra 1'Austria -Ungheria e la Russia, fra

le quali, collo smembramento della Turchia si ristabilirebbe il giusto

equilibrio in Oriente. Alia Francia si lascerebbero le mani libere in

Africa con facolta di contrastare nuovamente all' Inghilterra il possesso

dell'Egitto; la Germania cercherebbe i compensi per s6 nell'annessione

di qualche provincia nel cuore dell'Europa. La Turchia, gli Stati minori,

e 1' Inghilterra pagherebbero le spese, e ne pagherebbe una parte anche

1' Italia, lasciandola sola a trastullarsi sulle coste dell'Abissinia.

6. Dopo 1'invio del generale Kaulbars a Sofia e le intimazioni ripe-

tutamente fatte dall'agente russo alia Reggenza, Tatto piu provocante della

Russia & stato la dimostrazione navale a Varna che era un tempo una delle

quattro fortezze del quadrilatero turco, ed oggi e il piu importante punto

strategico per la difesa di Costantinopoli. Or bene questa dimosirazione, fu

un alto, come i due precedenti, consentito dalla Germania e dall'Austria-

Ungheria, forse perche a questo modo Germania ed Austria intendevano

dimostrare alia Bulgaria che 1'unione dei tre imperi rimaneva ancora inal-

terata, e che la sua resistenza ostinata alia Russia poteva condurla alia per-

dita della sua indipendenza. La dimostrazione navale era dunque piu che una

minaccia, una finta combinata dai tre alleati per intimidire la Bulgaria.

7. Di che per altro la Reggenza bulgara non fu punto commossa ;

lanto vero che contrariamente al volere della Russia convocava 1'Assem-

blea per eleggere un nuovo Principe. E qui di nuovo si cominci6 a temere

non fosse la Russia per rompere gl'indugi e far marciare i suoi Gosacchi

sopra Sofia. Ma anche questo timore svani presto, atteso le buone dispo-

sizioni dell'Assemblea di non rieleggere il principe Alessandro, ma di

cercargli un successore non inviso allo Czar. Nfc importa che il nuovo

principe debba essere gradito alle Potenze; imperocche, se 1'Austria e la

Germania sono d'accordo nel volere un principe accetto alia Russia, se
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la Francia ama tenersi in buoni termini col governo dello Czar, se 1'Inghil-

terra e obbligata a tutelare le proprie ragioni altrove, se 1' Italia e con-

dannata dalla propria impotenza a far quello che vuole la Germania, se

tutto ci6 e vero, non vediamo alcun pericolo che non si abbia a scegliere

un principe di piena soddisfazione dello Czar. Sono certamente premature

le notizie che si son fatte correre intorno ai nomi di possibili candidati;

per6 sempre piii ci confermiamo nell'opinione che se nessun avvenimento

impreveduto sopraggiungera, i bulgari non tarderanno a sottomettersi

interamente alia Russia, come del reslo hanno incominciato a fare. E
ci6 perche, se ben si riflette, le loro condizioni sono molto somiglianti,

a non dire identiche a quelle nelle quali si trovava la Grecia poco tempo
fa. Anche il Governo d'Atene, visto che da veruna parte poteva aspettare

un efficace aiuto, fini per cedere. Cosi fara pure la Bulgaria, e pare che

oggimai tutto lo studio della Reggenza si restringa ad ottenere patti men

duri e a salvare almeno le apparenze.

8. La deputazione bulgara che ha visitato le capitali dei principali

Stati, fu accolta dappertutto con grandi riserveallo scopo di non irritare

maggiormente 1'irascibile Czar e di non inasprire la questione. La Russia

intanto persiste neU'imporre la candidatura del principe di Mingrelia,

che i Bulgari respingono sdegnosamente perche capiscono che quel

principe altro non sarebbe che il rappresentante e 1'esecutore degli ordini

dello Czar. Siamo dunque allo stesso punto donde s'era partiti il giorno

dopo 1'abdicazione del principe Alessandro. Come uscirne? Se le potenze,

o per dir meglio, se Russia ed Austria non riescono a mettersi d'accordo

sull' elezione del nuovo principe di Bulgaria, e impossible che questo

povero paese non cada nell'anarchia. Ai bulgari preme assai di schivare

questo pericolo, e nessuno potrebbe ragionevolmente biasimarli se pren-

dessero una risoluzione imposta dalla necessiU di tutelare 1'ordine interno.

Per ora le speranze di un accordo tra Russia ed Austria non acquistano

fondamento. La Germania alTerma che le sorti della Bulgaria non la in-

teressano; ma riiiscirebbero ad interessarla seriamente il giorno in cui si

accendesse una guerra europea. Tutte le cure della Germania sono quindi

rivolte a rafforzarsi per guisa da esercitare un'azione decisiva nei Consigli

della diplomazia europea.

IV.

PRUSSIA (Nostra corrispondenza) i. Assicurata pel momento la pace

2. Questione militare e faccende interne 3. Questione rcligiosa 4. Faccende

Lava re 5. Morte di Mons. Herzog; centenario di Weber 6. Notizie diverse.

1. La pace e assicurala, ma e assicurata con vantaggio della Russia,

che ottiene il suo intento in Bulgaria. La tensione, che pareva esistesse,

e che erasi piii particolarmente manifestata con violent! assalti della
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stampa russa contro la Germania, e scomparsa dopo che il foglio uffieiale

di Pietroburgo ha pubblicata la sua dichiarazione d'amicizia. A quanto

sembra, 1'imperatore Guglielmo aveva precedentemente indirizzata allo

Czar una lettera concepila in termini i piu amichevoli. La dichiarazione,

pero, mette una condizione: la Germania deve astenersi da ogni azione, che

possa ledere la dignila e 1'utile della Russia in quanto concerne le sue

relazioni storiche co'suoi correligionarii d'Oriente. E lo stesso che dire

che la Russia vuole aver carta bianca in Turchia come in Asia. Ai de-

legati bulgari il conte Erberto di Bismark, figlio del gran Gancelliere, ha

dichiarato: non aver la Germania interessi di sorta alcuna in Bulgaria;

1'amicizia della Russia essere la pietra angolare di sua politica; la Ger-

mania non potere, per conseguenza, entrar di mezzo fra la Russia e la

Bulgaria. Bisogna convenire che e atto di grande semplicita per una po-

tenza di prim'ordine il dichiarare cosi di non avere alcun interesse in

un paese posto sulla strada del suo comraercio, e di non esercilare alcun

potere sulla sua migliore arnica. Col suo modo di procedere il principe

di Bismark sacrifica interamente a quelli della Russia i vantaggi della

Germania. Egli abbandona altresi TAustria, che, lasciata cosi sola in

faccia alia Russia, e costretta a sottomettervisi nello stesso modo. Non

puo, invero, chiamarsi una politica seria e meritoria il piegarsi cosi ai

voleri della Russia, e il costringere i propri alleati a fare lo stesso. Grazie

a silTatto atteggiamento della Germania, anche la Turchia si e sottomessa

alia Russia. 11 principe di Bismark, che disponeva della Germania, del-

1'Austria, della Turchia, degli Stati balkanici e dell'Iughilterra, non sa

con queste forze immense porre un freno alle usurpazioni e alia cupi-

digia brutale della Russia ! La minaccia della Francia, alleata con la

Russia, non e bastante a spiegare, e molto meno a giustificare quest' atto

di debolezza; tanto piu che non e un mistero per chicchessia, non essere

una tale amicizia in verun conto ricambiata. Tanto in Germania quanlo

in Russia e ferma e universale opinione, che la potenza in secondo luogo

mentovata non aspetti che la morte dell' imperatore Guglielmo per fare

alia Germania una guerra a morte. Le concessioni, adunque, che il Can-

celliere fa in questo momento alia Russia, hanno, tutt'al piu, 1'effetto di

procrastinare una lotta inevitabile. E con politica siffalta s'intende di

promuovere i vantaggi della pace?

Frattanto, la Russia mette insieme forze considerevoli dalla pane
dell'Austria e della Rumenia. Essa pretende occupare la Bulgaria, e per

far ci6 le bisogna passare per la Rumenia e questa parimente occupare.

Inoltre, sul confine della Germania essa aumenta le sue guarnigioni e le

sue fortificazioni. In una parola, la Russia si prepara a- far uso dei van-

taggi, che con tanta bonarieta le vengono accordati, e ad im porre la sua

volonta all'Europa. 11 dispolismo e la corruzione asiatica vanno ogni giorno

piii guadagnando terreno presso questa potenza, il cui dominio viene ne-

fasto a tutti coloro, che il subiscono.
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2. II discorso del trono per 1'apertura del Reichstag, il 25 di no-

vembre, incomincia dall'esporre la necessita di aumentare 1'esercito, e

finisce con assicurare che la politica dell'imperatore di Germania tende

al mantenimento della pace, appoggiandosi suH'amicizia, che lo stringe

agli altri due Imperatori. Abbiamo gia veduto qual conto sia da farsi di

quest' amicizia, che ridonda interamente a vantaggio della Russia e a

svantaggio dell'Austria. 11 Reichstag si aggiorn6 dal 18 di dicembre al

5 di gennaio, senz'aver nulla deliherato intorno a questo famoso aumento

dell'esercito. La Commissione, dopo aver maturamente discusso il disegno

governativo, risolvette di non accordare che un aumento di 18,000 uo-

mini in luogo di 41,000, e di non votare il bilancio militare che per

tre anni in luogo di sette. II ministro della guerra dichiar6 che il di-

segno, cosi modificato, era inaccettabile; che il Governo erigeva la san-

xiorie del disegno sulla sua integrita. II Governo non lascia intentato alcun

mezzo per influire sul Reichstag, ed esercitare sovr'esso una pressione

per fargli approvare tutto intero il suo disegno. Si cerca inoltre di ecci-

tare 1'opinione pubblica con minacce di guerra, con manifestazioni pre-

parate ad hoc, e piii particolarmente ancora per mezzo della stampa.
Sotto questo rispetto, gli organi ufficiosi appoggiansi piii specialmente su

certi giornali stranieri, notantemente su quelli di Vienna. Perfino il por-

tavoce del ministero austriaco, il Fremdenblatt, pubblica in favore del

disegno alcuni premiers Vienne, che vengono regolarmente riprodotti

da'nostri fogli ufficiosi. Nonostante tutto ci6, 1'opinione pubblica si mostra

fino a qui molto recalcitrante.

II principe Reggente Luitpoldo di Baviera visit6, dal 1 al 10 di di-

cembre, la Corte imperiale di Berlino, che gli fece la piii graziosa e ami-

chevole accoglienza. L'Imperatore e il Principe imperiale recaronsi a

riceverlo alia stazione della via ferrata ; poi il Principe imperiale lo

accompagn6 nella sua visita ai varii monumenti della citta. I Bavari de-

putati al Reichstag vennero presentati a S. A. R. dal barone di Francken-

stein, pari di Baviera e primo vicepresidente del Reichstag. II principe

Reggente raccomand6 loro di cooperare quanto fosse possibile ad affret-

tare la votazione del disegno militare : suo desiderio, soggiunse, esser

quello che, senza pregiudicare in niente le risoluzioni dei Signori depu-
tati al Reichstag, la votazione riuscisse conforme all'intenzione ond'e in-

formato il disegno, che ha per fine essenziale il bene e la sicurezza della

patria comune. 11 signer di Franckenstein rispose, tale esser pure il de-

siderio dei deputati ; ma a questi incombere altresi 1'obbligo di prendere
in considerazione le spese, cui il disegno da luogo. Un cosi fatto inter-

vento del principe Reggente in favore del disegno militare e, a buon

dritto, risguardato come il suggello dell'accordo fra Monaco e Berlino.

L' aumento delle spese dell'Impero non e soltanto dovuto al disegno

militare. II discorso del trono parla di nuove imposte di consume, che



37*2 CRONACA

sole potrebber somministrare i mezzi necessari. Disgraziatamente, la scuola

economica dominante presso di noi e radicalmente avversa ad ogni im-

posta indiretta. Eppure la Germania, coll'enorme suo consumo di tabacco

e d'acquavite, offrirebbe sotto questo rispelto copia straordinaria di mezzi,

senza contare i 42 milioni d'ettolitri di birra, che ora vi si bevono. La

Baviera impone forti dazi sulla birra, e contuttoci6 questa bevanda vi si

fabbrica in miglior qualita e in miglior mercato che altrove. Per la sa-

lute pubblica, sarebbe cosa moltissimo desiderata il diminuire alcun poco

il consumo dell'acquavite e del tabacco per mezzo di dazi piii elevati,

e, occorrendo, anche del monopolio. E un fatto, per esempio, che il ta-

bacco della regia francese e il meno nocivo di tutli gli altri, siccome

quello, che non contiene, per cosi dire, la benche minima particella di

nicotina.

Se e savio ed eccellente consiglio il premunirsi contro gli avveni-

menti esterni con un buon esercito, e per lo meno altrettanto necessario

il soddisfare neirinterno a tutti i bisogni giustificati e ai dirilti di cia-

scuno con opportuni e bene intesi provvedimenti. Sotto questo rispetto,

la legge contro i socialisti fa piii male che bene. Grazie ad essa, si fa

sparire ogni sintomo socialistico dalla superficie, e non ci si accorge del

rapido propagarsi del socialismo nelle moltitudini popolari. Da che vige

questa legge malaugurata, il numero dei voti e dei deputati socialisti e

pressoche triplicato in Germania. Cio nonostante, il Governo non vuol

rinunziare alia legge, e prosegue ad applicarla nel modo piii pericoloso.

Pochi giorni prima del Natale, il Governo imperiale risolvette di stabi-

lire il piccolo stato d'assedio a Francoforte snl Meno. La vigilia della

festa, quando tutte le famiglie trovansi iusieme raccolte sotto Talbero di

Natale e presso al presepio, ecco che vien lanciato 1'ordine d'espulsione

contro uoa ventina di padrifamiglia, i quali dovettero per forza lasciar

Francoforte il giorno stesso di Natale durante 1'ufficio divino! I giornali,

anco piu indifferenti, fan risaltare non esser questo il modo di coltivare

nel popolo lo spirito religiose e di famiglia. II socialismo e presso di noi

la forza risultante dalla politica liberale e dal Kulturkampf, a cui non

si rinunzia che a malincuore e sol per meta. Con una politica risoluta-

mente conservatrice, che avesse per se una forte maggioranza, composta

de' buoni element! del protestantesimo e del centro, il socialismo si tro-

verebbe in breve ridotto a una semplice congrega inoffensiva.

Le stesse considerazioni ricorrono quanto alia germanizzazione delle

contrade polacche. II Governo ha fino ad ora acquistato cola per 6 milioni

di march! ; ma non trova coloni da impiantarvi. Solo un certo numero

di Tedeschi, stabiliti nella Russia meridionale presso il Mar Nero sonosi

a tutt'oggi presentati per colonizzare le terre ufficiali. A quanto sembra,

essi abbandonano la Russia, dove intierisce in questo momento una vio-

lenta persecuzione contro i Tedeschi, cui si vorrebbe per forza far ab-
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bracciare lo scisma. E noto che fra i Tedeschi stabiliti nella Russia me-

ridionale si noverano pure circa 200,000 cattolici amministrati dal Vescovo

(tedesco) di Saratow. Ora, se presso di noi si cercasse soltanto di ger-

manizzare, ma non di protestantizzare, le popolazioni polacche sarebbersi

affezionate alia Prussia piu assai che con tutti i mezzi violenti.

3. Alle notizie, che leggonsi su pei giornali intorno ai negoziati con

Roma, non e da prestare gran fede. A sentir gli uni, non siamo ancora

che ai preliminari; a delta degli altri, e gia intervenuto un accordo- su

varie question! importanti, cosicche verrebbe quanto prima sottoposto alle

Camere un disegno di legge riguardante la Ghiesa cattolica. Speriamo!

Infrattanto, certi servitori troppo zelanti non cessano di prodigare i

loro consigli per trionfare della resistenza dei cattolici. Si fa notare par-

ticolarmente in questa campagna la Koelnische Zeitung, che in unione

co'suoi accolili traccia un disegno particolareggiato quant' altri mai. Oc-

corre, a sentir loro, profitlare dei diritti dello Stato all' elezione dei Ve-

scovi, dei professori, dei parrochi ecc. per affidare tutti i posti importanti

ad uomini devoti al potere civile, e per inculcare al giovine clero lo

spirito dello Stato. Si cita da essi 1' esempio della Baviera, dove il primo

ministro, signor di Lutz, si e cosi ben destreggiato, ha saputo cosi bene

maneggiare il diritto di elezione dello Stato, che i Vescovi e 1'alto clero

trovansi interamente a discrezione del Governo, o, per lo meno, si asten-

gono da ogni atto manifesto di opposizione e d' indipendenza. Da ci6 e

agevole il comprendere lo scopo, cui mirano i nostri avversarii, che spe-

rano potere, un giorno o 1' altro, afferrare in Prussia e in Germania le

redini dello Stato.

ft bene che di tanto in tanto ci venga ricordato, non essere il Kultur-

kampfper anco finito, ma solamente assopito. II signor Circhowski, vicario

a Unislaw, diocesi di Culm, e stato teste condannato, in forza delle leggi

tuttora vigenti, a 120 marchi di multa. Al signor Lewicki, della diocesi di

Gnesna-Posnania, e stato intimato di pagare T ammenda di 184 marchi,

inflittagli gia in forza di quelle medesime leggi.

Un fatto ancora piu grave e la persecuzione di preti, che non erano

stati colpiti dal Kulturkampf. Nella diocesi di Culm, i parrochi Block,

Kunert e Lutzke sono stati interdetti dal loro ufficio d'ispettori delle

chiese delle rispettive parrocchie, la vigilanza sulle quali e stata affidata

a protestanti. Questi degni ecclesiastici sono in ufficio da 30 o 40 anni,

durante il quale periodo non eransi giammai trovati in conflitto col po-

tere civile. V ha pur troppo luogo a temere, non si cerchi di conseguire

per mezzo della scuola ci6, che non si e potuto ottenere con le leggi di

maggio; cioe 1'estirpamento della Chiesa cattolica.

4. In Baviera forman soggetto di continua occupazione e di grandi

preparativi 1'elezioni del Landtag, che avranno effetto in primavera. II

ministero Lutz vi ha dato il segnale con rigorosi procedimenti contro la
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stampa cattolica. Parecchi reflation, fra'quali quello del FrcmdenWatt
di Monaco, stanno al presente espiando il loro zelo in un carcere. Con-

tuttoci6, il ministero non e per anco soddisfatto, e ricorre altresi a prov-

vedimenti amministrativi arbitrari. Per citare un esempio, il signer di

Regner, redattore del Volksblatt di Wiirzburgo, e stato espulso dalla

Baviera per ordine del ministero e sotto prelesto di esser egli d'origine

austriaca.

La grande questione e sempre quella della determinazione dei confini

delle circoscrizioni elettorali. Grazie a una determinazione astutamente

calcolata, il ministero Lutz e riuscito a ridurre la maggioranza conserva-

trice a soli 2 voli (78 contro 76). E poiche nella maggioranza trovansi

spesso deputati, che lasciansi tentare, i conservator! sono ridotti all'im-

potenza, o poco meno. Nelle elezioni ultime, le circoscrizioni erano state

accomodate per modo da affogare forti minoranze cattoliche in deboli

maggioranze protestanti e liberali ; lo che riesce tanto piii efficace, quanto

ciascuna circoscrizione elegge da tre a sette deputati. Per esempio, la

citta episcopale di Eichstaetl e i suoi dintorni, con 53,000 abitanti cat-

tolici, sono riuniti coi distretti di Weissenburg e Gunzenhausen, con

72,000 abitanti protestanti. Essendovi un deputato per ogni 30,000 abitanti,

la circoscrizione in tal modo formata, elegge 4 deputati, che sono sempre,

al pari della maggioranza, anticattolici. Gli abitanti d'Eichstaett hanno

test& indirizzata supplica al principe Reggente per notare il fatto che, in

conseguenza della composizione artificiale della loro circoscrizione, essi

trovansi virtualmente privati de'loro diritti politici, giacche e loro reso

impossible di eleggere un deputato, che goda della loro fiducia. Si at-

tende con ansieta la risposta del principe Reggente ai supplicanti. SeS. A.

R. lascia fare al suo ministero, la determinazione artificiale dei confini

delle circoscrizioni elettorali sara non pur mantenuta, ma altresi perfe-

zionata per rnodo da costituire i cattolici in minoranza nella Camera. In

questo case, non rimarra ai cattolici altro partito che astenersi dalle ele-

zioni, ailine di protestare col fatto contro le astuzie abbominevoli del mi-

nistero Lutz.

Disgraziatamente, v' hanno cattolici, che, forse senza saperlo, servono

ai fmi del signor Lutz. Per citare un esempio, un sacerdote professore di

gius canonico, il signor Silbernagl, e alia testa del partito conservatore in

Monaco, che si compone principalmente di protestanti ortodossi. Grazie

ai 400 voti di quel partito, era stato messo in ballottaggio il candidate

cattolico nella persona del parroco Westermayer. AH' ultimo giro dello

scrutinio, vennero adoperate contro il candidate cattolico tutte le influenze

ufficiali, liberali e protestanti ; cosicch& riuscl eletto, con 14,700 voti

contro 14,500, il socialista Vollmar. Accade in Baviera cio, che accade

dappertutto: al momento decisive, tutti i partiti, niuno escluso n& eccet-

luato, e soprattutto 1'amministrazione, si voltano contro i cattolici. Ogni
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partito o frazione di partito, formata fuori del centro e del cattolici, finisce

serapre col profiltare a'nostri avversarii.

5. 11 giorno della festa dei SS. Jnnocenti cess6 di vivere, in eta di

64 anni, dopo una dolorosa malatlia e soli quattro anni e mezzo d' episco-

pate, monsig. Herzog, principe Vescovo di Breslavia. La sua perdita e

perdita immensa per la Germania e per la Ghiesa. 1 leltori di questa ras-

segna raramenteranno, al certo, la magnifica lettera pastorale, con cui

monsig. Herzog richiedeva in termini vigorosamente eloquenli il riprisli-

namento del potere temporale, protestando nel tempo stesso contro gli at-

tentati, cui 6 falto segno in Roma il Santo Padre. In un' allra pastorale,

avente relazione coll' enciclica Humanum genus, 1'illustre Defunlo tratt6

la questione sociale, e raccomandb 1'istituzione di opere a vantaggio delle

classi laboriose. Frutti di si nobile iniziativa sono, fra gli altri, le asso-

ciazioni di operai e operaie di fabbriche. Reslringendo al puro necessario

le sue spese personali, il rimpianto Presule erog6 le pingui rendile della

sua diocesi nella costruzione di chiese e sulla fondazione di opere di

carita. Fond6 il rifugio di S. Enrico per 150 fanciulli abbandonati, un isti-

tuto pei fauciulli idioli, 1'ospizio di S. Roberto per gli operai vecchi ed

infermi, ecc. ecc. Per supplire ai pastori assenti in conseguenza del Kul-

turkampf, egli recavasi ogni domonica in una parrocchia vacante, vi ce-

lebrava il santo Sacrifizio, amministrava i Sacramenti, predicava.

11 18 dicembre la Germania festeggi6 il centenario della nascita di

Carlo Maria di Weber, capo della scuola romanlica di musica. I catto-

lici vi presero larga pane, essendocb.6 il celebre compositore si mostrasse

in tutto il corso della sua vita si d'artista, come d'uomo, un cattolico

fedele. Pura e casla fc la sua musica, sensibilmente informata allo spirito

cristiano. Inoltre, da ogni pagina del suo giornale trapela la sua pieta e

10 spirito religioso ond'era animato. Dopo la prima rappresenlazione del

Freiscliiitz (Robin des Bois), eseguita in Berlino il 18 di giugno 1821),

11 Weber, notando il successo prodigioso di quell' opera, aggiunse: Soli

Deo gloria.

6. Un certo numero di protestanti, con alia testa il signer Beyschlag,

professore a Halle, pubblicano un premuroso invito ai protestanti per

esortarli a costituire urfalleama evangelica, affine di combattere 1'azione

e la potenza della Chiesa romana, divenuta libera e iudipendente per la

cessazione del Kiilturkampf. Questi messeri, che si piccano di tolle-

ranza, vogliono adunque continuare il Kulturkampf dopo che il Governo

1' ha abbandonato. fi una necessita per noi lo star sempre all' erta-

Allorch^ il Governo vuol mostrarsi equo verso i cattolici, i fanatici pro-

testanti non cessano d'agitare ed eccitare il popolo, finlantochfc 1'ammi-

nistrazione non abbia acconsentito a nuovi atti di persecuzione.

11 Natale b stato, come sempre, splendidamente festeggiato in tutta la

Germania, specialmente a Berlino. Ai poveri e toccata una larga parte;
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n& sono stall dimenticati i prigionieri, i malati degli spedali, gli accolti

negli orfanotrofi, negli ospizi ecc. Sono stall loro preparali gli alberi di

Natale, carichi di regali e di dolci, de'quali si e falla la distrihuzione

dopo i cantici e i sermoni d'uso. Un albero dello slesso genere e slalo

allresi apprestalo per gli operai privi di lavoro, che hanno per soprappiii

ricevuto un po'di danaro e una refezione calda. II loro numero non e

siato grandissimo (circa 200), imperocchk la sola amministrazione delle

poste occupa da 6 a 800 ausiliari, durante il periodo di 3 o 4 settimane,

pel trasporto dei pacchi contenenti regali. A ci6 si aggiunge che la ca-

duta abbondante della neve ha procacciato lavoro a 2 o 3000 operai.

V.

SVIZZERA (Nostra corrispondcnza) \. Funebri onoranzo a Mons. Lachat.

Contcgno stomachevole dei radical! ticinesi 2. La questione della chiesa di

Ifariahiif innanzi al Consiglio federale. Un dif nsore focoso dei vecchi-catlolici di

Lucerna. Espediente ingegnoso, immaginato per risolvere la questione da un de-

putato al Consiglio nazionale 3. Fermo proponimento dei cattolici svizzeri di

lenersi in attitudine di aspettativa armata 4. Conferma da parte del Gran Con-

siglio di una iniqua decisione del municipio di Lichtensteig nel cantone di

San Gallo, prescrivente la fusione delle scuole cattoliche con le proteslanli
-

5. Decrelo del Gran Consiglio di Friburgo, stanzianlp un cospicuo credito per la

fondazione dell'universila cattolica 6. Preparativi pel Giubbileo sacerdotale di

Sua Santila Leone XIII.

1. Un doloroso avvenimento, del quale vi ha erii informalo il voslro

corrispondente del Ticino, e venuto d' un tratlo a gettare un vein funereo

sulla Svizzera cattolica. II 1 di novembre, fesla d' Ognissanli, Iddio

chiamava a s& il decano dell' episcopate elvetico, lo sirenuo confessore

della fede, che aveva al piu allo grado avverata in s& medesimo quella

parola del discorso della monlagna : Beati coloro, che soffrono perse-

cuzione per la giustizia... Sua Eccellenza Rma Mons: Lachat, Arcive-

scovo di Damiata, ararainistratore apostolico del Ticino, non e piu. A
siffalla nolizia, la Svizzera lutta si commosse; la stampa di lutti i colori

mando un rispettoso salulo a quell' insigne personaggio, che spariva dalla

scena religiosa della palria nostra. Si rammentarono con nobile gara i

varii periodi e le numerose vicissitudini di un'esistenza cosi fortunosa-

mente agitata, quale fu quella di Mons. Lachat. Quanti iratti commoventi

rividero la luce! Quante reminiscenze dolorose toroarono ad apparire,

insieme con tutto il corteggio dei drammatici episodii, che contrassegna-

rono il lungo passaggio deH'illuslre prelato sull'antica sede di Basilea!

I piu accaniti persecutori di Mons. Lachat erano scesi nella tomba

prima di lui; ma gli avanzi d' un Yigier, d'un Keller, d' un Teuscher do-

veliero scuotersi agli occhi della commozione universale e delle lamenta-

ziorii, che accompagnarono la loro vittima al luogo del suo glorioso riposo.
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A malgrado dell' orribile inclemenza del tempo, piu di diecimila per-

sone presero parte nei funeral! del venerato Defunto, il cui corpo riposa

oggidi in un sotterraneo della chiesa di Santa Maria degli Angeli, con-

forme il desiderio da lui manifestato prima di morire. I radicali, impla-

cabili fin oltre la tomba, voltero disputare all'eccelso perseguitato anche

quest' ultima consolazione. Bisogn6 che intervenisse un voto speciale del

Gran Gonsiglio, straordinariamente adunato, perche la spoglia venerata

di Mons. Lachat potesse venir trasferita laddove egli avea chiesto d'esser

sepolto. Gli oppositori si mostrarono inirattabili fino all' ultimo; e allor-

quando 1'assemblea legislativa si fu alzata in segno di lutto, alcuni de-

putati intransigent! persistettero in menar vampo del loro spirito forte col

rimanere seduti.

Questo ributtante contegno del radicalismo ticinese desto 1'indigna-

zione di tutti gli onesti in Svizzera. Gli stessi radicali da questa parte

dei monti sentirono sdegno per un modo di procedere cotanto indelicato;

imperocche il liberate tedesco non ha un fare cosi scapigliato, ma conserva

tuttora un certo decoro.

Quindi fu che allorquando i radikalinski ticinesi, seguendo la furi-

bonda loro corsa nella via dell' anticlericalismo, tentarono impaurire

co' loro clamori il Consiglio federate e chiedere si calpestasse la conven-

zione con la Santa Sede, si grid6 loro da tutte le parti: Alto la! Non

s'infrangono cosi alia lesta i tratlati, e noi non vogliamo che la Svizzera

perda la riputazione di lealta, acquistatasi presso le nazioni.

L'eccelso potere federate e il governo del Ticino hanno il fermo pro-

ponimento di risolvere la questione della successione di Mons. Lachat

conformemente alia convenzione, che stabili 1' amministrazione apostolica

del Ticino. Nella tomba, che ha accolte le spoglie mortali del prirao Am-

ministratore, non deve essere seppellita insieme con lui 1' istituzione, ch'ei

fond6 a forza di lacrime e di sacrifizi. A noi giova ripeter qui 1'eloquenti

parole, con che Mons. Mermillod poneva fine alia commovente orazione

funebre proferita nella chiesa di San Lorenzo: Abbiate fiducia! Questa

tomba sara la culla della vostra gerarchia episcopate, sara la pietra an-

golare del vostro edifizio religiose novamente innalzato.

2. La fredda accoglienza fatta nei paesi federali alle recrimi nazioni

del Kulturkampf ticinese sta in armonia con la rilassatezza, che gene-

ralmente si manifesta rispetto ai conflitti religiosi. I pensieri di tutti sono

oggidi rivolti altrove. Neppure la irritante questione di Mariahilf riusci

a destare le addormentate folgori del Kulturkampf. La questione, di cui

ebbi gia a narrarvi 1'odissea a traverse il lungo labirinto dei negoziati,

venne finalmente portata innanzi al foro delle Gamere federali. Invano il

mediatore federate aveva offerto ai vecchi-cattolici lucernes! di raccogliere

a loro favore 60,000 franchi per fabbricarsi un tempio; invano aveva loro

presentato con le sue proprie mani il valore di due campane ; i settarii
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fecero orecchie da mercante. Ci6, che essi vogliono, e il possesso di una

chiesa cattolica per potervi rappresentare la Inro commedia sacrilega.

Sentono essi troppo bene di nulla potere presso le popolaziorii, se non si

presentino innanzi a loro con un'apparenza di cattolicismo e con arredi

usurpati. La mediazione, adimque and6 a vuoto, e bisogn6 attaccare di

fronte sulla scena parlamentare questa formidabile raacchina guerresca.

Fu il 2 dicembre ultimo il giorno, che venne impegnata la gran bat-

taglia nel Consiglio nazionale. Non meno di trenta oratori entrarono nella

lizza; il combattimento dur6 cinque giorni. Mai, come in questa occa-

sione, non erasi fatta udire con tanto spicco e con dialettica tanto vigo-

rosa la parola cattolica. Le pretensioni de'vecchi-cattolici furono vigoro-

samente combattute, e ridotte a nulla con una logica irresistibile. Dal

lato giuridico, si riusci a dimostrare come, volendo rivendicare la chiesa

di Mariahilf, la setta desse di cozzo in un atto di diritto private, in forza

del quale e chiaramente determinata la destinazione di quel tempio. A

tenore, infatti, d'un contralto stipulato nel 1800 fra lo Stato e la citta

di Lucerna, il Governo e incaricato di vigilare acci6 quell' edifizio e i

fondi, che vi sono annessi, rimangano consacrati alle scuole primarie:

tutta la gioventu cattolica di Lucerna, in numero di 2,546 anime, vi

frequenta il culto divino e vi riceve 1' insegnamento religioso. Sotto

questo solo rispetto, adunque, il Governo di Lucerna aveva ragione di

non voler ralificare la decisione del Gonsiglio municipale della citta, che

aveva acconsentito a cedere alia setta la chiesa. L'intronizzazione del

nuovo culto, dice il Governo nella sua esposizione di motivi, distorrebbe,

infatti, la chiesa dalla sua destinazione speciale, dacche nessun sacerdote

cattolico potrebbe, dopo 1'ingressodei vecchi-cattolici, venire nel mede-

simo tempio a catechizzare i fanciulli e dir loro la messa. Geder la chiesa

era, dunque, annullare un'antica fondazione e distruggere diritti acquisiti.

Dal lato ecclesiastico poi, altri oratori cattolici dimostrarono come,

fino daH'origine del cristianesimo, fosse stato interdetto 1'uso simultaneo

de'templi coi dissident!. Citaronsi sull' argomento testi di san Giovanni

evangelista, di san Paolo, di sant'lgnazio martire. Fu rammentata 1'ordi-

nanza del pagano imperatore Aureliano, in virtu della quale, a proposito

d' un conflitto manifestatosi fra i cattolici e i seguaci di Paolo Samosateno,

la chiesa viene aggiudicata a coloro, che erano in comunione col Vescovo

di Roma. Gi6 posto, col vietare la celebrazione del culto. cattolico nelle

chiese dove i vecchi-cattolici hanno introdotto il loro, la Santa Sede non

avea fatto che applicare un principio del diritto cornune della Chiesa. Lo

stesso oratore fece notare che il possesso degli edifizi del culto cattolico,

preso da preti scomunicati, significa trasporto della ribellione ecclesiastica

nel seno stesso del santuario; e questo e il piu gran delitto, che possa

commettersi contro una society bene ordinata.

Fra i deputati, che presero con maggior furore le parti dei vecchi-
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;attolici contro il Governo di Lucerna, si fece piii particolarmente notare

1 landammann di Solura, signor Brosi. Quest' avvocato sottile, freddo,

;upo, maneggiante con rara desirezza 1'arme del sofisraa, e uno degl'ir-

econciliabili avanzi della vecchia guardia del Kulturkampf. Egli e uno

]\ quelli, che lo spettacolo delle ruine non e bastato a saziare, e che

)roseguono a sognare I'annientamento del cattolicismo in Isvizzera. Menlre

jostui parlava, si sarebbe potuto credere per un istante che si fosse tor-

lati ai giorni nefasti del 1873. Accenti sinistri, non mai piu uditi, ride-

itarono certi echi, che credevansi per sempre perduti nella voragine del

)assato; e parte della sinistra, galvanizzata da commozioni bellicose, la-

>ciossi andare alle sue sfuriate d'una volta.

Con audacia rasentante il cinismo, il signor Brosi scagliossi contro il

joverno di Lucerna, accusandolo d'intolleranza, d' oppressione delle co-

cienze, d'eccitamento agli odii religiosi! Rimproveri tutti, che avevano

un gusto singolare in bocca del sostegno principale dell' amministrazione

iolurese, la piii dispotica di tutta la Svizzera. II signor Brosi attentossi

persiuo a dire che i vecchi-cattolici non formavano una setta, ma rap-

presentavano anzi la piu pura essenza del cattolicismo. Gli fu risposto

jol seguente dilemma : o i vecchi-cattolici non sono una sella, ma han

jontinuato ad apparlenere alia Chiesa cattolica; e allora perche si fanno

sglino a rivendicare un culto speciale, ministri speciali, un ordinamento

jpeciale, diflerente affatto da quello della Chiesa cattolica ? sono, in-

rece, una setta avente un credo, un ordinamento separate; e allora qual

liriito hanno essi a possedere le chiese d' una religione, che non e la loro ?

Un altro argomento dell' avvocato solurese bastera a dipingervi e

'uomo e il sistema. Mi si obbietta, egli disse, che i vecchi-cattolici

larebbero meglio a costruir nuove chiese, in luogo di rivendicare le gia

esistenti. A ci6 rispondo che Lucerna possiede gia abbastanza chiese da

ion aver bisogno di costruirne di nuove : torna piu conto serbar questo

lanaro pei poveri!

Fu replicato al signor Brosi, non trattarsi gia di sapere se fosservi

ibbastanza chiese, ma si d'esaminare chi avesse diritto a servirsene:

luanto ai poveri, essere un mezzo assai singolare onde venire in loro

occorso quello di spogliare delle proprieta loro i cattolici.

11 signor Brosi raise il colmo alia sua arroganza, citando come mo-

lello del genere la tolleranza praticata inverso i cattolici nel cantone di

solura. Cola, diss'egli, i vecchi-cattolici, insediati che furono nelle chiese

da essi medesimi prese), offersero graziosamente ai cattolici-roimni di

;elebrarvi il loro culto simultaneamente con essi! E questo appunto ci6,

:he i cattolici-romani non patranno mai e poi mat accettare. SilTatta

ipologia della tolleranza solurese assunse un aspelto del tutto singolare

llorquando un oralore cattolico, recando in mezzo la luce della storia >

)resento agli sguardi dell'assemblea il testo di un decreto, col quale il
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signer Brosi stesso aveva nel 1873 rifiutata la facolta domandata dai cat-

tolici della parrocchia di Starrkirch, scacciati dalla lor chiesa parrocchiale,

di trasferire provvisoriamente la celebrazione del loro culto nella modesta

cappella dei PP. Gappuccini. Spossessati delle lor chiese e cappelle, i

caitolici di Solura non avevan potuto ottenere dal Governo un ricovero

provvisorio, una cappella deserta ; il perche dovettero in tutta fretta co-

struirsi una chiesa a forza di tavole! E I'uomo, che firmava decreti di

tal fatla, ebbe tanta faccia di proporre in esempio ai cattolici di Lucerna

la tolleranza solurese! Ci6 mostra sotto un ben triste aspetto lo stato

mentale, in cui trovansi certi capi della sinistra radicale nel tempo cosi

delto di pacificazione, nel quale viviamo.

In realta, il Gonsiglio federale ha avuta una gran parte nella piega

spiacevole, che ha presa la questione di Mariahiif. Esso fu, che inacerbl

il confliito col prendere d'un tratto sotto la sua protezione i vecchi-

cattolici di Lucerna. Fino allora la questione erasi dibattuta fra il Gon-

siglio comunale della citta e il Governo cantonale. Vessato dalle osses-

sioni tuttodi rinascenti della setta, il municipio di Lucerna fini, or sono

quasi due anni, con accordarle il godiraento in comune della chiesa

di Mariahiif, sotto riserva per6 della ratificazione del Governo cantonale,

che, giusta il tenore delle convenzioni, dovea vigilare sul mantenimento

dei diritti acquisiti, e specialmente suiradempimento delle clausole sti-

pulate nelle fondazioni in favore delle scuole primarie. II Governo, infatti,

intervenne per rifiutare la risoluta ratificazione. Allora il comitato dei

vecchi-cattolici si rivolse direttamente al Consiglio federale, che cassb la

decisione del Governo lucernese sotto pretesto che era appoggiala su

raotivi non plausibili. Uno de'raotivi incriminati era, fra gli altri, quello

di avere il Governo invocata la decisione della Santa Sede interdicente

1'uso comune dei templi fra cattolici e vecchi-cattolici. II Gonsiglio fe-

derale era d'avviso che, di fronte al diritto pubblico della Gonfederazione,

siffatto argomento non avesse alcun valore. Questa maniera di ragionare

del potere centrale appariva lanto piii assurda, quanto 1' esposizione

de' motivi del Governo di Lucerna era direlta all'autorita comunale, che

di per se aveva riserbato il diritto di ratificazione del Governo: ai vecchi-

cattolici non ispettava occuparsi d'uno scambio di vedute fra due auto-

rita, ciascuna delle quali aveva in mira la rispettiva sua competenza. II

signer di Segesser, capo del Governo di Lucerna, fece chiaramente ri-

saltare lo strano procedere del Gonsiglio federale, che si appigliava ai

motivi d'una decisione per condannarne la parte dispositiva. Dopo una

splendida difesa dei motivi invocati dal suo Governo, 1'oratore lucernese

dichiar6 che, in sostanza, il Governo stesso non aveva alcun bisogno di

esporre i motivi del suo rifiuto, e che, se erasi dato la pena di circondare

la sua decisione di una quantita di motivi, ci6 avea fatto per un riguardo

di semplice convenienza verso il municipio di Lucerna. Lo stesso
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signer Brosi, soggiunse 1'oratore, ha riconosciuto che noi avevamo il

dirilto di rifiulare la noslra ratificazione senza indicarne i motivi, ma che

avendoli dati e dati male, la nostra decisione era per ci6 stesso divenuta

caduca e nulla. Ebbene! disse con molio spirilo I'oratore lucernese, se

tutto consiste nei motivi, io non mi oppongo che si sostituiscano a'noslri

i motivi del signer Brosi, e si rispetti allora la parte dispositiva della

nostra decisione. L'assemblea di6 in uno scoppio di risa.

Per dare un fondamento all'iniquo suo decreto in favore dei vecchi-

cattolici di Lucerna, il Gonsiglio federate invocb 1'articolo seguente (50)

della Costituzione federale: I conflitti di diritto pubblico o di diritto

private, che provengono dalla formazione o dalla separazione di comunita

religiose, possono esser sottoposti per via di ricorso al verdetto delle

competenti autorita federal!.

Siffatto articolo, che attribuisce, in termini cotanto vaghi ed elastici,

una cosi esorbitante competenza al potere centrale, e che fa risolvere da

un' autorita polilica conflitti di natura religiosa, era stato nel 1874 in-

trodotto nella Costituzione non per allro che per favorire i dissident!

vecchi-caltolici. Molti oggi vorrebbero vedere la nostra carla spurgata da

quel nefasto ordigno di guerra; ma... dcr Geister, die Ich rief\ werde

Ich nun nicht mehr Jos, ha detto il poeta: gli spiriti, che si sono evocati,

non se ne vanno cosi facilmente.

Quello, che 6 slrano, si 6 di vedere il Gonsiglio federale stesso abusare

di quest' articolo cosi vieto, e ci6 in un caso, nel quale non era nemmeno

applicable. Se 1'interpretazione, ch'esso gli da, venisse a prevalere, ne

risulterebbe che un pugno di dissident potrebbero dappertutto doman-

dare di esser raessi a parte delle chiese e delle propriety ecclesiastiche.

Unicamente, del resto, per far trionfare cosiffatto principio, i dieci o

dodici liberi pensatori di Lucerna si sono eretti in setta vecchio-cattolica,

e aspirano per fas et nefas a impossessarsi del santuario di Mariahilf.

11 Gonsiglio federale comprese cosi bene, a cose fatte, le terribili con-

seguenze della saa decisione, e la profonda indignazione, che avrebbe

destata nella Svizzera cattolica 1'esecuzione d'un tale principio, che in-

gegriossi dappoi a trovare una via d'accordo e di accomodamento. Di qui

i lunghi tentativi di mediazione, di cui ebbi a narrarvi 1'odissea, e che

riuscirono a un fiasco assoluto La setta, comprendendo la forza, che le

derivava dal malaugurato decreto federale, si guarda bene dal disfarsi

di simile arma; mantenne, invece, fino all' ultimo le sue pretensioni.

Trattavansi, adunque, per 1' assembled dei rappresentanti, ossia pel

Gonsiglio nazionale, di sciogliere il nodo gordiano. Esso, per6, non ha

avuto il coraggio d'Alessandro Magno. Non volendo, da una parte, urtare

i cattolici, de'quali ha bisogno; non volendo, daU'altra, bruscamente re-

spingere i vecchi-cattolici, sorretli dalla sinistra radicale, la maggioranza

rifuggita da una soluzione netta; per molti e molti giorni, si 6 messa
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in cerca d'un espediente. Alia fine, il signor Brunner, deputato di Berna,

grande equilibrista, ha trovato il mezzo ingegnoso, che aspettavano i par-

lamentari. Egli ha fatto una proposta a doppia scarica: 1 Rigettare il

ricorso del Governo di Lucerno. Questo per dar soddisfazione ai radicali :

2 Riservare, ci6 nonostante, la quesiione di proprieta della chiesa di

Mariahilf. Questo per calmare i cattolici.

In altri termini, il signor Brunner da torto al Governo lucernese sotto

il rispetto del diritto pubhlico; ma, viceversa, gli apre la via del diritto

privato. Per tal modo, la questione tempeslosa di Mariahilf e incammi-

nata verso il mare tranquillo delle cause civili.

La sinistra tutta intera si e preeipitata per questa porta, e la proposta

del signor Brunner 6 passata con 88 voti contro 44. I cattolici, natural-

mente, serbandosi fedeli al principio, non hanno accettato questo espe-

dienle, in quella stessa guisa che non avevano potuto accettare il decreto

federale. Cosi i 44 han tenuto fermo per la soluzione netta, che era in-

dicata dal diritto.

La conseguenza, adunque, del voto del Consiglio nazionale si e che

i vecchi-cattolici debbono da qui innanzi produrre le loro domande di

rivendicazione davanti ai tribunali. E infatti il loro comitato ha chiesto

teste al Gonsiglio municipale di Lucerna d'intentare 1'azione civile.

3. Sebbene il Kulturkampf abbia eseguita questa mezza ritirata, i

cattolici svizzeri non pensano nemmen per ombra ad addormentarsi in

una pericolosa sicurezza. I dibattimenti, cui la nazione ha ultimamente

assistito, han provato quale fermento d'ostilita religiosa esista ancora

nell'animo de'nostri governanti. Questo fermento, d'altronde, e depositato

nelle leggi e nella costituzione federale, e vi si tiene diligentemente cu-

stodito fino al giorno, in cui se ne potranno trar fuori di bel nuovo gli

effetti. Infrattanto, ogni decisione di principio e sfavorevole ai cattolici,

salvo ad attenuarne 1' applicazione per evitare di far nascere una reazione,

di cui si ha paura.

Di qui e che i cattolici sono fermamente risoluti di non disfarsi delle

loro armi, e di serbare sul terreno federale un atteggiamento d'aspettativa

armata, che tiene necessariamente in soggezione il potere centrale. 01-

tremodo categoriche sono, sotto questo rispetto, le dichiarazioni dei capi

della destra parlamentare. Uno de'piii autorevoli, il signor Wirz, lan-

dammann d' Obwald, ha fatto intendere alia maggioranza liberate delle

Gamere che i cattolici hanno nel popolo un valido appoggio, da cui sa-

pranno trar profitto per tenere in rispetto il potere, che volesse ricomin-

ciare il pericoloso mestiere della guerra contro la liberta religiosa e

contro i diritti della Ghiesa. 11 referendum e, infatti, la leva potentissima,

per forza della quale molte e molte leggi federali sono state ridotte in

polvere.

4. Voi non ignorate qual colpo tremendo ricevesse, or sono quattr'anni,



COMEMPORANEA 383

il disegno d' accent ramento della scuola laica, die il potere federate aveva

inteso di regalare alia Svizzera. II popolo cristiano rigett6 1'innovazione

con piii di 340,000 voti contro 170,000. Sconfitto in quella prova gene-

rale, il radrcalismo massonico intraprende ora una rivincita in parlicolare

nei cantoni dove la fa da padrone. Vi e nota la storia dolorosa delle

floride scuole caltoliche di Basilea, state soppresse con un tratlo di penna

da un voto del Gran Gonsiglio radicale. Eccovi adesso il cantone di

San Gallo in preda a un vero e proprio Ktilturkampf scolaslico. II

segnale ne & stato dato da un municipio liberale.

Esistevano in Lichtensteig, vasto cimune misto, scuole cattoliche e

scuole protestanli. Un tale stato di cose aveva il suo fondamento nella

costituzione stessa del cantone di Sau Gallo, che prevede 1'esisienza di

scuole confessionali, proprieta di corporazioni distinte, dette corporazioni

scolastiche. Ora, un bel giorno, il municipio politico di Lichtensteig,

senza curarsi menomamente della costiluzione e dei dirilti acquisiti, de-

cret6 la fusione delle scuole cattoliche con le scuole protestanti. La cor-

porazione, naturalmente, protest6 presso il Governo con un ricorso ap-

poggiato su forti motivi; ma il ricorso fu dal Gonsiglio di Stato respinto

con 1 voli contro 3. Un gran rumore d'indignazione levossi allora in

tutto il campo cattolico; le sezioni cantonali della societa cattolica d'edu-

cazione si raccolsero insieme, e votarono una vigorosa protesta. 11 ricorso

della corporazione violentata venne portato dinanzi al Gran Gonsiglio, e

qui s'impegn6 una discussione delle piu animate. Perfino alcune sommita

liberali, fra le altre il dotto giureconsulto dottor Barlocher, presidente

della Gorte suprema, dimostrarono 1'ingiustizia, 1'illegalita e 1'incoslitu-

zionalita del colpo di Stato del municipio di Lichtensteig.

Contro ogni espettativa, il Gran Gonsiglio mantenne 1'iniqua decisione

con 88 voti contro 66. Ecco, adunque, dichiarata la guerra alia scuola

cristiana; e chi sa a quante altre improvvisate siamo tuttora riserbati !

I cattolici di Lichtensteig si sono adesso rivolti al tribunal federale.

5. Di fronte agli attristanti spettacoli, cui ci fanno assistere i cantoni

tenuti in servilii del liberalismo massonico, il cantone cattolico di Friburgo

ne porge esempii sempre piu consolanti e incoraggianti. Raflorzato dal-

1'elezioni general! del 5 dicembre ultimo, che gli han procacciata una

egregia maggioranza, il Governo conservatore e cattolico di quel cantone

ha iniziato il nuovo periodo del suo regno con un decreto del Gran Gon-

siglio, approvante all'unanimita un credito di due milioni e mezzo per

la fondazioue dell' universita cattolica. Quest'opera grandiosa, da ben

venti anni discussa nelle adunanze del Pius-Verein, e onorata del pre-

zioso appoggio dell' illustre Vescovo di Losanna e Ginevra, che le diede

lo slancio della sua iniziativa, sta cosi per entrare nella via d' una pros-

sima attuazione. La Svizzera cattolica ha accolta con entusiasmo una tale

notizia, e il concorso dei cantoni confederati verra senza dubbio ad av-
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valorare gli sforzi generosi del cantone di Friburgo. L' Ostscluceiz di

San Gallo propone che il popolo cattolico e gli Stall della Svizzera te-

desca arrechino, siccome dono di riconoscenza per la fondazione del-

1'universita, la dotazione della facolta di medicina, che di per se sola

esigera parecchi milioni.

Tutto, adunque, fa sperare che la citta del beato P. Ganisio vegga

tosto innalzarsi entro le. sue raura questo istituto cattolico d'istruzione

superiore, il prirao che la Svizzera avra posseduto dopo T universita di

Basilea, distrutta dalla rivoluzione religiosa del secolo XVI. L'attivita e

la divozione del signer Giorgio Python, direttore della pubblica istruzione

del cantone di Friburgo, ci offrono un pegno sicuro della sollecita at-

tuazione del disegno, al quale egli ha teste fatto fare un passo cosi decisive.

6. La Svizzera cattolica si apparecchia a concorrere con tutto il suo

affetto filiale alia celebrazione del giubbileo sacerdotale di S. S. Leone XIII.

L' episcopate ha indirizzata ai fedeli una pastorale collettiva su tale ar-

gomento. Un pellegrinaggio rechera al Santo Padre, insieme coi donativi

del popolo fedele, 1'espressione della gioia ond'e compresa tutta quella

porzione del suo gregge in occasione del fausto anniversario.



BONGHI E IL PAPATO

i.

Onde avviene che il Bonghi ed altrettali di eletto ingegno pro-

fessino gravissimi errori.

Nel leggere quelle parole di Beatrice a Dante : apri alia ve-

rita che viene il petto, spontaneamente ci accade di far a noi

stessi questa giusta interrogazione: Che entra il petto colla ve-

rita? Questa riguarda la mente e non il petto. Se non che per

filosofia siamo ammaestrati, che in noi la potissima cagione col-

pevole degli errori ft la volonta. L' intelletto ft come lo specchio,

il quale naturalmente e necessariamente riflette 1' imagine del-

1'oggetto proporzionato, che gli si para innanzi. Non ft colpa

dello specchio se altri vi stende sopra un velo, o lo rivolta, o

lo torce di guisa che affatto non possa o mal possa riflettere la

predetta imagine. Cosl F intelletto, con atto naturale e necessario,

forma il concetto di quello che gli ft presentato per via del senso:

nft nel discorrere co' suoi evidenti principii ft indotto a cavarne

la illazione col verbo mentale, se dalla evidenza non vi ft neces-

sitato. Ma la volonta, che ft tra le potenze umane regina, e tutte

le pu6 determinare all' esercizio degli atti loro, puft determinare

1' intelletto a pensare ad un oggetto, anzichft ad un altro, puft

necessitarlo ad osservarlo sotto un aspetto piuttosto che sotto un

altro, cioft sotto quell' aspetto in cui ha le parvenze del vero e

del bene, anzichft sotto 1' aspetto contrario. Che piu? La volonta

puft determinare 1' intelletto a pronunciare un verbo mentale, col

quale si affermi esser vero o esser falso cift che, come tale, non

ft conosciuto dalF intelletto. Ed accade per questo che certi giu-

dizii diconsi temerarii e colpevoli.

Questa nostra Italia fu ognora feconda di eletti ingegni ;
il

Bonghi ha il suo, ed hanno il loro moltissimi tra coloro che ap-

Serie Kill. vol. V. fasc. 880 25 8 febbraio 1887
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partengono al partito del Bonghi e, nel campo neraico alia Chiesa,

muovono guerra a Dio. Ma o per vizio di educazione voluto dai

genitori, o per le passion! e le seduzioni comuni ai nostri giorni,

la volonta e guasta ed impedisce che 1'intelletto si ferrai nel

vero e lo abbracci, e 1' obbliga a pronunziare, senza intimo eon-

vincimento, falsi giudizii e a propugnarli colla voce e con la

stampa.

Quando 1'errore non deriva da volonta superba, e certamente

correggibile. Pero vediamo che uoraini di profondissimo e vastis-

simo ingegno, si ricredettero degli abbagli presi, e tra tutti me-

rita commendazione quell'Aquila dei pensatori, che e sant'Ago-

stino Vescovo d'Ippona, il quale non sent! difficolta di scrivere le

sue confessioni e le sue ritrattazioni. Ma altra faccenda e quando

nella superbia della volonta ha 1'errore la sua radice. Quelli

che antepongono il proprio giudizio al giudizio d'innuraerevoli

sapienti, e a quello de' Padri e Dottori della Chiesa, dell' Episco-

pato cattolico, del Vicario di Glesu Cristo, dell'Evangelio e di

Dio, sono per certo dominati dalla superbia. II modo dommatico

con cui scrive il Bonghi
'

e a tutte le somrae autorita si ante-

pone, da sospetto ch' egli pure sia di cotesti. Laonde per lui piu

acconci sarebbero gli esercizii spiritual!, per farlo ravvedere, che

non una confutazione, per quanto sia ragionata e forte. Ma questa

pur giova, se non a lui, ad altri.

II.

Sojismi del Bonghi per legittimare la distruzione della So-

vranitd papale.

GHa si sa che il partito massonico vorrebbe ottenere dal Papa
una formale rinunzia in perpetuo ad ogni Sovranita teraporale,

ed una non meno forraale dichiarazione, che Roma appartiene in

vero diritto al Gbverno italiano. Per conseguire questo scopo,

invece di argomenti, il Bonghi adopera veri sofismi, che dan-

neggiano la sua causa.

Da principio argomenta cosl: Ogni citta o Stato conquistato

1 La papaute et Vltalie. Eevue Internationale, 10 Janvier
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passa in dominio del vincitore: ma Roma fu conquistata: dunque
e gia passata iu dominio del conquistatore: e conseguentemente

il Papa non pu6 vantar piu verun diritto sopra di essa. < Pio IX

credette, dice il Bonghi \ cosa utile opporsi con le armi all' en-

trata dei soldati italiani. La resistenza fa corta, e si ebbe vit-

toria. Ma coineche corta una guerra, e sempre una guerra, e la

vittoria che la termina e sempre una vittoria. L'effetto piu umano

e pill inevitabile di ogni guerra, e un cambiainento di Sovranita

rispetto ad una parte o anche a tutto il territorio che apparte-

neva al vinto. Nessuno mette in dubbio che FAlsazia e la Lo-

reiia nou sieno oggi legittimamente sotto il potere della Ger-

inania, o mette in dubbio che iimanzi appartenessero, per due

secoli e piu, legittimamente alia Francia. >

Ci displace assai vedere qui il Bonghi caduto in gravissimo

errore. Imperocch^ noi abbiaino come certo, che il diritto di con-

quista, separate dalla giustizia della guerra, e nullo. Questo e il

diritto dell' assassino, ne piu n6 meno. Non vogliamo ora inve-

stigare, se la giustizia della guerra stesse dalla parte della

Francia, oppure della Prussia, ma egli e" certo che la Francia,

non solo ha qualche dubbio suila legittimita della possessioue

dell'Alsazia e della Lorena, per parte della Germania
;
ma crede

di avere il diritto di far la guerra a cotesta, per riavere quelle

terre che erano sue da due secoli e piti ; per6 quelle parole nes-

suno mette in dubbio sono contrarie al vero. Osservi inoltre che,

lasciando stare altri rispetti, anche in riga di semplice legality

il paragone fra le due conquiste non cammina. La conquista

tedesca dell'Alsazia e della Lorena e stata sancita da un for-

male trattato della Francia con la Germania; dovech& fra la

Santa Sede e la Rivoluzione, non solo non e corsa 1'ombra di

un simile atto, ma e corsa una serie continua di atti contrarii
;

vogliamo dire di proteste le piu esplicite e solenni di Pio IX
e di Leone XIII, le quali hanno impedito che 1' Europa rico-

noscesse mai, come giuridico, il fatto inateriale della conquista

di Roma.

Faccia inoltre il Bonghi 1' ipotesi che la Francia, senza avere

1 Traslatiamo dal francese in italiano tutli i passi che rechiamo del Bonghi.
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sufficients ragione di guerra, scenda alia conquista del Piemonte

e se ne impossessi. Ammetterebbe egli come legittima una tale

conquista? Certo che no. Or non conviene avere due pesi e due

misure: e per6 mestieri confessare che il diritto di sola con-

quista, il quale non si appoggi ad un diritto precedente di muover

guerra, e un diritto nullo. Ad altri argomenti adunque ricorra

il Boughi, nia non a questo: Ronia e conquistata da noi: dunque

non e piu del Papa.

E per6 ben dice, che non e cotesta la ragione sopra cui insiste

il Groverno italiano, e ricorre ad un'altra. II Groverno italiano,

egli soggiugne, non invoca il diritto di guerra sopra Roma: ed

ama piuttosto di adoperarne un altro di un ordine piu rilevato.

Ma i conservatori e i cattolici negano ii diritto nazionale sopra

U quale si appoggia il Groverno italiano. Nondimeno questi non

negano e non hanno giammai disconosciuto il diritto di guerra,

che il Groverno ha per se e che non si cura di allegare.

Tratteniamoci un istante sopra queste ultime parole, le quali

sono contro ogni buona regola di logica, e che il Bonghi (perche

scrive forse troppo, ne ha tempo perci6 di riflettere quanto la

rilevanza del soggetto richiede) si lascio cadere dalla penna.

Egli afferma che il diritto di conquista non e allegato dal Go-

verno italiano
; che i cattolici e i conservatori non parlano del

diritto stesso; dunque, inferisce, non lo disconoscono. Questa il-

lazione non segue. Non parlano ne curansi d' impugnarlo, per

due ragioni: la prima perche il Groverno non vi si appoggia, la

seconda perche e nullo per se solo in diritto naturale, e chi lo

riconoscesse dovrebbe egualmente riconoscere il diritto del ladro

e deH'assassino, che anch'esso e un vero conquistatore. II Bonghi
non trovera alcun onesto scrittore, il quale riconosca il solo di-

ritto di conquista indipendente dal diritto antecedente di inuover

guerra : e se non sono matti, uemmeno i liberali possono rico-

noscerlo, e certamente nol riconoscono contro i loro interessi.

Or veniamo all' affermazione del Bonghi, che cattolici e con-

servatori negano ii diritto di nazionalita, solo invocato dal Gro-

verno italiano.

Anzi tutto il Bonghi pregiudica la sua causa, affannando che
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i cattoliei e i conservator! non rironoscouo la forza di questo

argoraento, tratto dal diritto di nazionalita. Questo se esistesse

non potrebbe riraanere occulto o dubbioso, e il negarsi dai cat-

toliei e conservator!, che formano la massima parte degli italiani,

certamente dimostra che non esiste. Ma diciamone due parole,

giacch ivi da moltissirai si fa una indescrivibile confusione di

idee, e si parla e si scrive a vanvera. Prima di tutto, altra cosa

e unita nazionale politica ed economica, altra e indipendenza

nazionale. La prima richiede che tutta una nazione dipenda da

un solo Governo, com'e la Russia, la Francia, la Spagna, e

va diceudo. Questa piena unita pu6 inancare senza il manco delta

nazionalita, come appar manifesto nella Svizzera, negli Stati

Uniti d'America; e in generale si pu6 dire che una nazione, senza

perdere punto la sua nazionalita, puo costituirsi da una unione

di piccole monarchic o di repubbliche, confederate politicamente

ed economicamente. Per la qual cosa Fargomento della nazio-

nalita, presa per unita nazionale, non fa al nostro caso ed e fuor

di proposito. E su questo punto non solo sono consenzienti i

cattoliei e i conservator! accennati dal Bonghi, ma eziandio

moltissimi repubblicani tutt'altro che cattoliei. I quali, conside-

rata la corografia dell' Italia, la discrepanza grandissima che

passa tra i popoli di molte parti di essa; 1'antica loro tradi-

zione; la nobilta antichissima e la gloria di tante capitali di

varii antichi Stati italiani; credono che, almeno per F Italia,

F unita nazionale per via di confederazione sia da preferirsi alia

unita statuale, siccome quella che seeo recherebbe tutti i van-

taggi di questa, senza averne gF inconvenient!.

Lasciato adunque da un lato Fargomento della nazionalita,

rispetto alia unita nazionale, perche qui non entra, riguardia-

molo rispetto alia indipendenza. Che F indipendenza nazionale

sia spesso desiderabilissima, non ne dubitiamo punto, ma non

oseremo dire che sia questa un diritto inalienabile. Non fu mai

in fatto riconosciuta tale, e non e, e F Italia non sarebbe cer-

tamente disposta a riconoscere questo diritto, se avesse ragione

di muover guerra ad un' altra nazione e di congiungerla a se

o in tutto o in parte. Questo fanno tuttogiorno le varie potenze,
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senza veruno serupolo. Ma poco monta che sia o non sia la in-

dipendenza nazionale un diritto inalienabile : ci6 che monta &

che nemmeno questa fa al proposito.

Di vero, che cosa porta questa indipendenza? Forse che uoa

nazione, o una parte di essa, la quale sia costituita a guisa di

Stato indipendente, non abbia un principe nato fuori o di origine

forestiera? No davvero! In tal caso non potrebbe essere Ee di

Italia chi ha origine sabauda; la Spagna non avrebbe conservata

la sua indipendenza, pel solo fatto di avere accolto per Re il

principe Amedeo; la Grecia non sarebbe indipendente sotto

Giorgio tedesco; non lo sarebbe la Bulgaria, se le fosse dato a

Ee un forestiero, com' era Alessandro di Battemberg; non la

Ungheria, sotto il Ee Francesco Giuseppe, ch' e anco Imperatore

di Austria, e va dicendo. La indipendenza nazionale si concilia

assai bene con un sovrano forestiero, non si concilia colla domi-

nazione di un popolo forestiero, ne quando la nazione, o parte di

essa, e considerata come un inembro di un tutto, il quale ha

per capo il vincitore o acquistatore. Cosi non era indipendente

1' Ungheria, prima di avere avuto un Governo separate da quello

dell'Austria
;
non Tera la Venezia sotto FAustria stessa, non l'&

1'Irlanda sotto 1'Inghilterra, non F& la Polonia, e questo dicasi

di moltissime altre province di varie nazioni ed anco dell' Italia.

Posti cotesti evidentissimi principii, che non si possono dal

Bonghi rivocare in dubbio, pu6 questi dare verun peso all'ar-

gomento proposto ? Posto ancora che la persona del Papa fosse

di origine forestiera, 1'argomento nulla varrebbe; ma da secoli

& di origine italiana, ed 6 piu italiano, che non fossero tutti gli

altri principi che dominavano in Italia. Anzi non solo il Papa &

italiano, ma la sua elezione e piu conforme alPindole dei mo-

derni tempi, ch'e democratica; dacche non e dinastica la suc-

cessione dei Papi, ma elettiva; e un povero figliuolo di artefice,

o di contadino potrebbe cingere la fronte della tiara papale.

Coi due argomenti recati, che sono due puri sofismi, si chiude

la dimostrazione del Bonghi, il quale ha cosi preteso inferire che

1' Italia possiede legittiinamente Eoina. Se non che ha il Bonghi
nel suo articolo qualche frase, ch'egli non usa espressamente, ma
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implicitamente quale nuovo argomento diretto allo stesso scopo.

Dopo la esposizione del predetti sofismi, cosl egli parla del Po-

tere temporale: Agli occhi degli uoinini piu emiaenti del cat-

tolicismo, fu una delle cause principal! della decadenza della

Chiesa e dello stesso Papato. > La illazione sottointesa e chiara:

dunque il Papa vi rinunzii.

Anzitutto conviene distinguere ii fine cui tende il Papato, dai

mezzi che sono o che possono venire ordinati al niedesiino fine.

II fine del Papato e indicate in quelle celebri parole di Gesu

Cristo: Tu es Petrus et super hanc petram aedijicabo Ecclesiam

meam. Tu sei Pietro; e secondo la versione siriaca: Tu sei

Pietra e sopra questa Pietra edijicherb la mia Chiesa. Poiche

ogni Papa e successore di Pietro, coteste parole significano, che

il fine del Papa e 1'essere foudamento della Chiesa di Gesu

Cristo. Pietro per se naturalmente a nulla valeva per essere tal

fondaraento; e Gesu Cristo colui che lo fece tale, come e Gesu

Cristo che architett& la sua Chiesa e la stabill sopra questo

visibile fondamento. In questo fondamento niun altro uoino puo

entrare, n& Re, ne Imperatore: questi non furono costituiti da

Gesu Crieto n& parte del fondamento, n& tutto il fondamento. Per

flssere fondamento non e supposto Pietro Re, ma solo e supposto

Pietro, perci6 ogni Papa non e fondamento perche Re, ma solo

perche Pietro, doe perche Vescovo di Roma: IP siede il suc-

cessor del Maggior Piero. Da questa considerazione viene che

non entra nella essenza del Papato la Sovranita temporale, e pu6

stare senza essa, come lo stette per non piccolo tempo. Fin qui

abbiamo riguardo al fine specifico del Papato e conseguenteinente

alia essenza del Papato stesso.

L'esser Papa importa il sostenere a guisa di fondamento la

Chiesa, e a far questo son richiesti la virtu o il potere conveniente

e la piena liberta per esercitare cotesta virtu. La virtu, il potere

viene al Papa da Gesu Cristo; e la liberta richiede la remozione-

degli estrinseci impediment!. Ora tra gli impediment! e la di-

pendeuza del fondamento della Chiesa, cio& del Papa, da un qua-

lunque potere umano, il quale o contrast! o possa in qualche

tempo contrastare 1'esercizio del suo potere, dipendente solo da
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Gesft Cristo. Per&, come mezzo ordinato a tanto fine, e 1'eselusione

della prefata dipendenza da un potere umano qualunque. Ma questa

esclusione di dipendenza non si pu6 avere senza la Sovranita

effettiva e reale del Papa; dunque questa sara un mezzo, se non

essenziale, almeno convenientissimo e naturalissimo al fine in-

dicato. Onde sappiamo dalle storie e vediamo che il difetto nel

Papa della indipendenza sovrana, sempre, di fatto, reco la per-

secuzione alia Chiesa;o grande o piccola, ma sempre persecuzione.

Posto cio, e mai possibile ehe quello ch'& mezzo convenien-

tissimo e naturalissimo, affluent il Papa eserciti 1'apostolico mi-

nistero di fondamento della Chiesa, tragga la decadenza della

Chiesa stessa e del Papato? Anzi, che 1'abbia recata, senza che

P Episcopate cattolico, o sciolto o raunato nei Concilii anche ecu-

menici, senza che il Papa se ne sieno accorti? Anzi quantunque

abbiano sempre affermato essere convenientissimo e naturalissimo

questo mezzo ? Non 6 affatto possibile.

fi poi una vera stoltezza il dichiarare incompossibile la Tem-

porale sovranita col Papato, come vanno susurrando certuni. Ai-

tissimi personaggi ecclesiastici spingevano una volta il Papa a

mutar la regola di un Ordine monastico, affermando che con

quella rigorosissirna regola 1'uomo si accorciava la vita. II Ge-

nerale di cotesto Ordine raccolse una ventina dei suoi religiosi,

che tutti avevano passati gli ottauta anni e parecchi i novanta,

e con essi si presento al Papa. A questo spettacolo sorrise il

Papa, e ogni tentazione di modificar quella regola si dilegu6. E i

citati dabbenuomini, dopo che dur6 il Papato un dodici secoli

con la Sovranita, osano affermare che con questa e incompossibile ?

Eisum teneatis amid!

Ma qui bisogna osservare che cio che e causa di bene, e di

gran bene per se, pu6 essere causa per accidens di qualche male.

Ma in buona morale si pu6 volere quella causa, cui si ha diritto

di porre, intendendo direttamente il ben, e permettendo che

da quella causa abbia occasione di esistere il male, che ne con-

seguita per accidente. Anzi non solo si pu6, ma talvolta si deve

volerla. Non vediamo noi che Dio stesso adopera questa maniera

di operare? Venne al mondo il Redentore e di lui si dice positus



E IL PAPATO 393

est hie in ruinam et resurrectionem multonim. Voile il matri-

monio, quantunque da questo gravissiine colpe uon rare volte

derivassero. E di quante colpe, e non solo di mail fisici, sono occa-

sione i cibi e le bevande, che Dio ci da per conservarci in vita?

Di quante la scienza, la stampa, il Potere sovrano e va dicendo?

Non neghiamo punto che dalla Sovranita temporale dei Papi

possano essere avvenuti disordini anche talvolta gravi; le por-

pore, i paludamenti e le tiare non cangiano la natura dell' uomo.

La romana corte papale per certo non ft eguale alia corte celeste :

a mille e mille tanti per6, piu le somiglia che qualunque sia

stata corte di principi cristiani in passato, o sia per essere in

avvenire. Ma il bene poi che dalia Sovranita deriva per sd, ed

e direttamente inteso, ft tragrande, e compensa mille tanti ogni

male che ne sia per accidente derivato. Dunque si deve tale

Sovranita sostenere, e permettere che ne possa anche seguire

alcun male, pur facendo quello che sta in noi per impedirlo. Ma
ben si sa per qua! ragione la setta vorrebbe trarre il Papa alia

condizione di un guardiano di frati. Non ft gia 1'amore della san-

tita, ma ft la ruina della Chiesa. E chi sono quest! eminenti

uomini del Bonghi, i quali dichiarano doversi spogliare il Pa-

pato della Sovranita temporale pel bene della Chiesa? Sono

frammassoni, gente di ghetto, scioli, ainbiziosi, e quando tali

non sono, sono ignoranti o paurosi.

III.

11 Bonghi vuole la riconciliazione con assurde condizioni.

Allorchft si tratta di riconciliarsi con alcuno, ragion vuole che

le condizioni della riconciliazione sieno tali, che possano essere

accettate dalla parte offesa. Dio che ft carita infinita, che prende
do che si rivolve a lei, non si riconcilia giammai col peccatore,

se questi non si pente sinceramente del male operato, e non pro-

pone di piu non peccare ;
e questo proponimento deve includere,

colla volonta di riparare il mal fatto, tutto ci6 ch' ft necessario

perche si possa dire efficace. Senza cotesta condizione, il penti-

mento ft una celia
;

1' assoluzione del sacerdote non cancella le
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colpe, n& in vita n6 in morte. Nessun uomo, per buono che siar

opera altrimenti. Sebbene questi osservi il precetto evangelico-

di amare gli stessi nemici, li avra per6 sempre in conto di ne-

inici, se verso di lui non si mutano nella maniera anzidetta.

II bnon senso pertanto anche solo detterebbe, non di proporre-

gli argomenti recati dal Bonghi, che nulla provano e sono po-

verissimi sofismi, ma di proporre al Papa condizioni almeno di

possibile accettazione : diciamo alnieno possibile, nel rigore della

parola. II Bonghi avrebbe dovuto dire presso a poco cosi: Di-

struggere tutto ci6 che in quest' ultimo tempo si & fatto, e ri-

durre tutta Italia in statum pristinum, & impossibile. Ma prima

di tutto, Beatissimo Padre, il Gtoverno, il quale, per legge fon-

damentale dello Statute, professa la religione cattolica, vuole la

vera e piena sovrana indipendenza del Papa. Determinate dunque

voi stesso la misura della restituzione da farvisi, acci6 questa

piena e sovrana indipendenza sia vera. E poich6 la questione

papale e romana 6 una questione che interessa tutto il mondo-

cattolico, ed e perci6 internazionale per sua essenza, la determi-

nazione che prenderete, sia in perpetuo guarentita ancora dalle

altre Potenze. Quanto a noi, tutti i diritti della Chiesa Cattolica

e del Papa saran riconosciuti; riconosciute le proprieta ecclesia-

stiche, la liberta d' insegnamento cattolico, la personality giuri-

dica dei religiosi Istituti
;
e in tutto si avra da vedere che la

religione dello Stato e la cattolica.

Ma invece le dichiarazioni fatte dal Bonghi sono diametral-

mente opposte. In quanto spetta alia prima condizione della So-

vranita, si sbriga dicendo che al Papa non si deve dare n& Stato,

n& Eoma, e nemmeno un sobborgo di questa citta eterna che, se-

condo il bel detto di Dante, dei Padri della Chiesa e del piu

volgare senso comune, fu ordinata dalla divina Providenza pel suc-

cessor del Maggior Piero. Si continua a reclamare, egli dice, al

fine di risolvere il conflitto, la restituzione del Potere temporale.

Nessuna voce autorevole ancora ha detto che la retrocessione di

una parte di questo Potere basterebbe. M. A. de Deuhne de Varrik

et M. E. Rendu, ed altri molti affermano che il Papa potrebbe

contentarsi della citta di Roma, e di una parte del territorio da
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potere aver comunicazione col mare, senza uscire dai suoi Stati.

Ora, il Regno d'ltalia non potrebbe nemmeno riconoscere la So-

vranita del Papa sopra un solo sobborgo di Roma. La prima

condizione che si propone al Papa, se vuol vedere 1'Italia libe-

rale conciliata con lui, e chiara. II Papa sia suddito del Governo

italiano. E manifesto? Chi non e sovrano, e suddito; non si

vuol Sovrano neppur di un palmo di terra il Papa ; dunque si

vuol suddito.

Veniamo alia seconda condizione che racchiude i principii.

Eiconosca il Papa come legittime le idee moderne, cio& il libe-

ralismo: Liberta di culti: Liberta di stampa: Liberta d'inse-

gnamento ecc. II Papa, dice il Bonghi, ha testfc dichiarato

ch' egli non poteva in alcuna mauiera accordare ai suoi sudditi

n& la liberta della stampa, ne la liberta dei culti, n6 la liberta

d'insegnainento. E;li non tollera che il bene: cio6 quello che

a lui sembra bene. Ma oggi e difficile persuadere gli uomini

che Dio non lasci a veruuo la scelta tra il bene e il male.

II Bonghi scrisse quest' ultima frase senza bene pesarne le pa-

role, che la rendono, in sostanza, insensata e prava. Si afferma

che gli uomini dell' oggi non vogliono persuadersi, che Dio non

conceda loro la scelta tra il bene ed il male. Che siguifica cio?

Due sono le liberta, la prima e psicologica o fisiea, e consiste nel

non essere gli atti umani soggetti quaggiu a necessita. Questa

liberta tutti sanno per intima coscienza di averla, e sanno che

Dio non la toglie loro. Ma forse che il Papa la toglie? Stoltezza!

Cio. e intrinsecamente itnpossibile. L' altra liberta e la morale, e

consiste nella esenzione da leggi. Ma e egli vero che gli uomini

dell'oggi sono caduti in tale abisso, da credere che non piu esi-

stano leggi divine, e Dio conceda licenza agli uomini di fare il

male o il bene, e sia contentissimo egualmente di essere o lodato

o bestemmiato? Nol crediamo noi: lo crede il Bonghi? Se non

sono matti od atei, gli uomini aminettono la esistenza di leggi

divine, munite di sanzione, le quaii vietano il male e comandano

il bene. E in ci6 il Papa va d' accordo con Dio, giacche le leggi

urnane auche ecclesiastiche .tutte si fondano nelle leggi natural!

v nelle leggi divine positive.
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Ma il Bonghi pensa egli al valore di quella saa condizione,

che il Papa riconosca le idee moderne, onde voglionsi retti i

Governi ainmodernati? II valore ne e tale, che il Papa non po-

trebbe accettare la riconciliazione a si fatta condizione, comeche

gli si desse Plinpero di tutta Europa, nonche di tutta Italia:

ed e questa condizione che ben piu del Dominio teraporale lo

ritiene nel cerchio di un non possumus inespugnabile. Voi con

questa condizione richiedete che il Papa, non solo distrugga la

Chiesa, ma ancora abroghi i comandamenti di Dio che sono la

espressione della legge naturale. E pu6 egli far questo ?

II prirao divino Comandaraento impone il riconosciinento del

solo vero Iddio, quindi prescrive la vera religione e il culto in-

terno ed esterno, vieta 1' eresia ed ogni falsa religione. In forza

della liberta dei culti, questo rimarrebbe abrogate. Si noti che

la tolleranza civile degli eterodossi e concessa dal Papa: ma

questa non e la liberta de' Governi ammodernati, che si vaole

sancita dal Papa stesso.

II secondo comanda di non ingiuriare Iddio, ne coi pensieri,

ne con le parole, ne con gli scritti. E questo comandamento re-

sterebbe praticamente abrogate, in virtu della liberta di pensiero,

di parola e di stampa.

II terzo vi prescrive di santificare le feste : e questo sarebbe

pure cancellato. Imperocche i Governi ammodernati, con propria

autorita, sopprimono le feste e proclamano la liberta del lavoro

in tutti i giorni.

II quarto vuole che i figliuoli onorino i genitori e loro obbe-

discano, e comanda ancora ai genitori che sostentino i figliuoli

e li educhino nella mente e nel cuore. E questo e violato, col

sottrarli alia paterna autorita, obbligando i genitori a mandare

i figli a quelle scuole, nelle quali la religione e proscritta e si

insegnano perverse dottrine: onde vi apprendono i figli ad in-

frangere il giogo della paterna autorita, anzi di ogni autorita

civile, politica, religiosa.

II quinto vieta 1'uccisione del prossimo: ma nelle societa am-

modernate il duello e tollerato e incoraggiato, e i suicidii con pub-

bliche pompe condotti al sepolcro. II progresso poi e tanto in



E IL PAPATO 397

esse societa avanzato, che ora non si vuol piu badare alia giu-

stizia della guerra; e si ammette il diritto di sola conquista, ch' e

il diritto dell' assassino. E chi non sa che la guerra ingiusta e

proibita da questo precetto? Accetti il Papa queste idee raoderne !

II sesto vieta la fornicazione ed ogni colpa iinpura. Ma le idee

moderne vogliono il divorzio dal vincolo del matrimonio: hanno

in conto di concubinato Tunione che segue il solo Sacramento

del matrimonio. I lupanari dauno una rendita a' Governi
; e dove

non fossero lupanari sufficienti ci penserebbero le autorita, af-

finchy si provvedesse. Secondo le idee moderne ogni bruttura

passa, purche si ricopra col velo della civilta.

II settimo proibisce il furto, ma secondo i principii sociaii

moderni, le proprieta ecclesiastiche possono essere confiscate,

cangiata la destinazione dei testatori, se lasciano eredi enti ec-

clesiastici, che innanzi alia Chiesa hanno morale personalita. I

beni dei religiosi, fossero pure le doti delle zitelle che si chiti-

dono nei monasteri, possono venire indemaniati, come possono

indemaniarsi le chiese e i luoghi pii.

L' ottavo non tollera calunnie, maldicenze, e tutto ci6 che in-

giuria il prossimo : ma il fatto stesso ci mostra che, con la li-

berta di stampa, quale si pratica dai Governi liberali, questo

comandamento non pu6 esistere.

Non parliamo del nono e del decimo, che riguarda gli ccculti

desiderii del cuore, poiche" se le opere contrarie a' precetti non

voglionsi proibire; dei pensieri e degli affetti si vorra averne

scrupolo ?

Dio non lascia libera la scelta a verun uomo, circa le cose

predette, ne pu6 lasciarla il Papa. Questi potra invero, come detta

prudenza, secondo la varia condizione dei tempi, avere modo vario

nel tollerare o nell' impedire le colpe pubbliche, ma non puo es-

sere indifferente rispetto a ci6 che Dio comanda o proibisce.

E non vede il Bonghi quale insulto si fa al Papa, quando gli

si dice : Riconciliatevi con noi a queste due condizioni : la prima
di essere suddito del nostro Governo, la seconda, di accettare

le idee dei Governi ammodernati?
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IV.

Vaticinii e minacce del Bonghi.

Finora abbiamo veduto che gli argomenti che reca il Bonghi,

per giustificare le pretese del Governo italiano, a nulla valgono:

e di piil che le condizioni che sono proposte al Papa, per ot-

tenere dal medesimo la riconciliazione, sono condizioni assurde

e al Papa stesso ingiuriose. Cessano ora i sofismi, non si parla

piu di condizioui, perch6 le possibili non si vogliono, le impos-

sibili si preveggono inutili. Si viene alle minacce : e tra queste,

si preferisce quella che piu delle altre si crede ferire il cuor

del Pontefice. Si vaticina, o, meglio, si minaccia uno scisma della

nazione italiana dalla Sede Apostolica. Ecco come si esprime il

Bonghi. II combattimento ostinato e inutile, nel quale il Pa-

pato si ingaggia contro la nazione, finira per creare nel paese

una disposizione favorevole a qualunque movimento, capace di

salvare la religione e nello stesso tempo di distaccarla, non so-

lamente politicamente, ma religiosamente dal Papato. E ullora?

Allora si dira della legge delle garanzie e di qualsiasi altra, che

si potrebbe proporre, cio che FEvangelista ha narrato del bam-

bino Gesu: non erat ei locus in diversorio... Ci sono dei segni,

si sente che qualche cosa spunta, e non soltanto tra i laici, ma

ancora tra i preti. Una tal quale rivolta comincia a manifestarsi

negli spiriti piu rassegnati... Questa opposizione ostinata, instan-

cabile, fra il Papato e il regno, fra il Papato e la patria (perch&

regno e patria e tutt'uno in Italia) questa guerra mortale ed

astiosa che Leone XIII dichiara ancora una volta, questo dila-

ceramento delle anime, che si veggono sforzate a rinunciare ad

uno dei due amori piu profondi del cuore umano, tutto cio chiede

nna soluzione. G-li spiriti distratti possono durante qualche tempo

non pensarvi, ma 1'ora arrivera... Quest' ora fatale potrebbe an-

cora suonare piu presto, se il Governo italiano volesse una volta

considerare la questione religiosa con un occhio piu pratico e

piu serio... Che F Italia viva intellettualmente e moralmente
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piu eh'essa non 1'ha fatto fin qui, e tutto ci6 ch'e mortale

inorra. >

II Bonghi qui sembra fare una vera minaccia. Per certo molti

di quelli che vagheggiarono la totale unita politica dell' Italia,

non intesero come scopo lo scisma, cui il Bonghi accerina, uia i

guidatori di tale impresa si: intesero proprio di fare pagana

Roma, 1' Italia pagana e distruggere affatto la Chiesa cattolica,

apostolica, romana. La distruzione della Sovranita del Papa si

ebbe in conto-di preparazione e di primo mezzo, e con tutte le

forze in tutta Italia si voile, al modo (per ora) di Giuliano, at-

tuare quella guerra al cattolicismo, che gia era iniziata in altre

genti con eguale arte e con maggiore violenza che qui, ripu-

gnandone qui la natia fede e il buon senso del popolo italiano.

II Governo poi ha un'infinita di inezzi per tendere all'iriiquo

scopo, e quel pecuniae obediunt omnia & una leva possente,

quantunque non sia oimipotente e non valga contro Dio. E vero !

1' iinmoralita si dilata assai
;
la gioventu succhia nelle scuole il

veleno di falsi, perversi ed empii sisteini che conducono al uia-

terialismo, aH'ateismo, al naturalismo; la stampa irreligiosa

eccita sempre piu le passioni o impure o violente; e le sette si

lasciano impunemente cospirare contro la Chiesa. Tutto ci6 fa

temere per 1'avvenire, e fa teinere assai.

Ma anzi tutto di chi la colpa? Non & Leone XIII 1'odiatore

della patria, il promotore di conflitti, non e lui quegli che trae in

inganno le coscienze cattoliche, che le inette al cimento di ri-

nuuciare all'uno dei due piu forti amori, come afferma falsamente

il Bonghi ;
non e Leone XIII causa di scisma, e occasione che

il Papato sia per esulare dall' Italia. Di tutto ci6 son causa

coloro, che hanno gittata 1' Italia nello stato in cui si ritrova;

coloro, come fa il Bonghi, i quali propongono al Papa condizioni

di esecuzione impossible, quale & quella specialmente di abbrac-

ciare idee contrarie al Yangelo e persino al Decalogo, o almeno

di dare aile societa cristiane una forma anticattolica ed ernpia.

Tuttavia confortiamoci con quel principio stesso del Bonghi :

do ch'e mortale morra. La Chiesa di Gesu Cristo non morra,

perch& non & mortale. Come Tanima nel corpo umano, cosi la
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Chiesa sta nei regni e negli iraperi. Ogni uoino 6 mortale, ma,

alia morte dell'uomo, sopravvive immortale 1'anima: cosi tutti

gF imperi e i regni e le repubbliehe muoiono, ma la Chiesa non

inuore con questi ; ed altri ne inforina e ne informera sino alia

fine del mondo. Questa & storia di diciannove secoli; e il pas-

sato & maestro dell' avvenire: e cosi ci assicura il Vangelo, che

ha ben altra autorita che iion abbiano le scempiaggini del Bonghi
e compagnia bella.

Ma la Chiesa immortale sta sopra Pietro, come sopra il suo

fondamento. II Vescovo di Roma, percift stesso che & Vescovo di

Roma e successore di Pietro, 6 questo fondamento; sia che di-

mori in Roma, sia che esuli in Francia od altrove. Perci6 la

successione dei Papi perdurera quanto la Chiesa, cio5 fino alia

fine dei secoli. Ma e la apostasia della Chiesa Romana dal Papa,

vaticinata dal Bonghi, potra avvenire? Dispiacera ai nostri av-

versarii la risposta, ma francamente la diamo. Di questa apo-

stasia ora non c' & principio. Seguendo illustri dottori, tra' quali

e il Bellarmino, rispondiamo di piu che non avverra giammai.

Questo sapientissimo teologo reca in prova la testimonianza di

gran Padri della Chiesa, tra' quali ci basti citare san Girolamo:

Scito, Romanam fidem Apostolica voce laudatam, eiusmodi

praestigias non recipere: etiamsi Angelas aliter annunciat quam
semel praedicatum est, Pauli auctoritate munitam non posse

mutari
1

.* Potranno venire defezioni particolari, ma la Chiesa

Romana, cio& clero e popolo Romano, che si distacchi dal Yi-

cario di Gesu Cristo, no! questo non avverra giammai!
A noi sta poi dire apertamente al Bonghi che, se bene si con-

sideri politicamente la condizion delle cose, & tempo oggimai

che, se si vuole il bene d' Italia, si smetta la burbanza, si la-

scino le proposte di pace impossibili ed assurde, e si provveda,

affinch& la giustizia di Dio non faccia da se. Ci6 ch' e mortale

morra
;

il Papato 6 immortale, e perci6 la storia ci rnostra che

nessuna violenza o prepotenza uinana pot6 spegnerlo. Pot& mo-

rire martire Pietro, poterono morire martiri tanti suoi successori,

1 De Sum. Pontif. L. IV, rap. IV.
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potra avere la bella aureola del martirio anche Leone XIII, ma
la Chiesa immortale avr& sempre il suo fondamento, che e il

Papa. L'uomo che e Papa muore, il Papa non inuore e non

morra. Di nessun uomo al mondo si pu6 dire altrettanto, sia

Re o Irnperatore.

Se il Bonghi amasse veramente 1' Italia, si adoprerebbe per

avviarla a'piedi del Papa, che 1'ama di cuore e ben altrimenti

di coloro, che traggonla in perdizione e saranno perci6, al tri-

bunale di Dio e dei posteri, i soli colpevoli della sua futura

ruina. Ma non isperi di irretirlo coi sofismi: non gli proponga

condizioni ridicole: non si dia ad atterrirlo con le minacce: Egli

e sapientissimo, ina altresi e fortissimo. Ecco il ritratto che fa

di s5 stesso, e 1' assicuriamo che il ritratto e fedele:

lustitiam colui: certamina longa, labores,

Ludibria, insidias, aspera quaeque tuli.

At fidei vindex non flectar: pro grege Christi

Dulce pati, ipsoque in carcere dulce mori.

Signor Bonghi! 1'epoca in cui siamo e solenne per la nostra

patria. Se la forza del Papato sta per 1' Italia, questa pu6 aspi-

rare tra le nazioni alia inassiina gloria. Se 1' Italia dispregia

cotesta forza, che ne verra? Lo dimandiamo allo stesso Bonghi.

Serie Kill. vol. V, fa,sc. 880 26 8 febbraio 1887
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Deir origine delV umano linguaggio. Numero infinite di Jilo-

soji e filologi die credettero a" averla scoperta e dimostrata.

11 prof. Merlo eilDe-Vit. Oonsiderazioni generali intorno

alia natura della presente guistione e al modo onde & stata

trattata. La quistione e di natura sua storica, e com , tale,

insolubile per mancanza di documenti storici. Difflcolta di

una soluziom per via di raziocinio. Se la stessa possibi-

lita d' inventare il linguaggio sia dimostrata.

Entrando a discorrere dell' origine dell' uinano linguaggio, e

delle molteplici opinioni de'dotti che ne trattarono, noi alziamo

la vela sopra un mare sterminato e profondo, corso fin dalla piu

remota antichita, da valenti e arditi nocchieri
;

risolcato in ogni

tempo, da' piu sagaci ricercatori delle origini del mondo e del-

1' uomo, e novamente a' di nostri esplorato con la bussola darwi-

niana e la fiaccola d'una disciplina pur mo'nata, la quale si

corona e nutria col nome glorioso di scienza del linguaggio.

Ciascun nocchiero pertanto dirizz6 la prora a un porto, credette

d'averlo trovato sicuro e tranquillo, vi getto 1'ancora e grid6:

F origine del linguaggio 6 qui : io 1' ho scoperta, non ricercate

piu oltre, che non verrete mai a riva. Senonche il vello conqui-

stato da questi fortunati argonauti, non era altriinenti il vello

d' oro, il quale essendo unico e solo, non poteva dirsi conquistato

da quelli che avevan tenuto altro cammino, e approdato ad altri

1 Yedi quad. 877, pagg. 30-41 di questo volume
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porti. Ondeche il vello degli uni noa era il vello degli altri,

e si scambiava leggermente la pelle d'un animale qualunque,

o una splendida tela di ragno, col tesoro di que'magni eroi

seguaci di Giasone. A cotesti novelli argonaut! si adattava, non

senza sale, F epigramma di Marziale che scherza sul doppio senso

di a/ayo's, veloce, e pigro o scioperato :

At vos tarn placidas vagi per undas

Tota luditis otium carina.

Non nautas puto vos, sed Argonautas (III, 67).

II nuinero, infatti, de'filosofi e de'filologi che s'accinsero a

darci la vera origine del linguaggio, e infinite
;

e ciascuno asse-

vera che le altrui opinioni noa reggono a martello, salva, na-

turalmente, la sua. Noi dobbiamo ricordare i nomi di costoro,

almeno i principal! ; perche sembra oramai necessario, se volete

parlar di qualche cosa, far sapere a certi linguisti, quali e quanti

autori abbiate letti, e schiccherarne i nomi; altrimenti voi non

avete diritto di dir ci6 che vi garba, e la vostra opinione sar&

piu o raeno degna di considerazione, in ragion diretta della piu

o manco prolissa infilzata di nomi di autori da voi citati, ancor-

ch& non in favore, ne" contra la vostra sentenza. II ch. prof. Merlo

che noi tanto stimiamo, nella risposta al De-Yit \ invece di

opporre argomenti e ragioni agli argomenti e alle ragioni di

quel valentuomo, trov6 ingegnosamente questa scappatoia, questo

stratagemma, a cui nessuno avrebbe pensato, di fargli cioe carico

sul merito della quistione, per non aver citato certi autori, del

quali il De-Vit non sapea che farsi. Egli cit6 quelli che Fistituto

propostosi domandava, e si pass6 saviamente degli altri. Gu-

glielmo D. Whitney spende meglio che trentaquattro pagine,

tutto cioe il Capo XIY del suo libro intorno alia Vita e lo svol-

gimento del linguaggio, per trattare della natura ed origine

dell'umanafavella, senza citare mai un solo autore. II prof. Merlo

non potr& certamente, ne osera riprendere il Whitney d'aver

cosi adoperato. Ora ci6 che nel Whitney non e biasimevole, per-

1
Cf. Eiv. di Filolog. class. Anno XIV. Nov. Genn. 1885-86.
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che sara biasimevole nel De-Yit? La causa de'sistemi lingnistici

non e una delle migliori, e delle piu facili ad essere efficacemente

difesa, e noi opiniamo, che certi modi di patrocinarla, poco consi-

derati e pradenti, non che sostenerla, le creano difficolta mag-

giori, discreditandola nel giudizio de'savii
l

.

1 Per le opinion! degli antichi intorno al linguaggio e alia sua origine, si vedano :

LEIISCH, Sprachphilos. d. Alien BENFEY, Ueber die Aufgabe des platonischen

Dialogs, Kratylos, 1866 DEUTSCHLE, Die platonische Sprachphilosophie -

SEGUIER, Pkilos. du langage d'apres Aristote, 1838 STEINTHAL, Geschichte d.

Sprachwiss. 1863. Delle opinion! de'filosofi del secolo passato, si parla ne' nostri

arlicoli.

STEINTHAL, Der Ursprung der Sprache im Zusammenhange mit den letzten

Fragen alles Wissens, 1851 altra ed. 1877.

HEYSE, System der Sprachwissenschaft ed. dallo Steinlhal, 1856.

GIUMM, Ueber den Ursprung der Sprache, 1851, trad, franc, del de Weg-

mann, 1859.

SCHLEICHER, Die Darwinische Theorie und die Sprachwissenschaft, 1863,

trad, franc. 1868 Bedeutung der Sprache fur die Naturgeschichte des Men-

schen, 1865.

HiiVELACQUE, Etudes de Linguistique et d'Ethnographic, 1878.

WHITNEY, Orient, ling, studies, 1873 Life and Growth of Language, 1867,

trad. ital. del d'Ovidio, 1876. Cf. Articolo dello stesso Autore nella Encyclopaedia

Britannica, sotto il titolo Philology. Vol. XVIII, e la confutazione che fa della

teoria del Whitney il R. E. Jacker nella American catholic Quarterly Review,

Vol. XI, april 1886, n 42.

BLEECK, Ursprung der Sprache, trad. ingl. del Davidson, 1869.

M. MiiLLER, Lect. on the scien. of languag. trad. ital. del Nerucci, 1864.

POTT, Antikaulen, 1 863 Einleitung in die allgemeine Sprachwissenschaft,

nell' International Zeitschrift fur allg. Sprachwiss.; del Techmer, 1 Band.

1 Heft. 1884.

KENAN, De VOrigine du langage, 1874, 5a ed. GEIGER, Der.: Ursprung und

Entwickelung der menschlichen Sprache und Vernunft, 1869.

NOIRE, Der Ursprung der Sprache, 1877.

BRNFEY, Einige Worte uber den Ursprung der Sprache, nelle Nachrichten

von der K. Gesellschaft der Wissensch. zu Gottingen, Jan. 30, 1878.

SAYCE, Introduction to the science of language, 1880.

MARTY, Ursprung der Sprache, 1876.

WEDGWOOD, Orig. of the Language, 1866.

MASSAY, Natural Genesis, 1883.

SCHLEIS VON LOWENFELD, Ursprung der Sprache, 1866.

TAYLOR, Primitive Culture, trad, franc. Civilisat. primit.

TYLOR, On the Orig. of lang., nella Fortnight Eeview, ed. dal Lewis, 1866.

N. XXIII, p. 544.
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Ed ora uscendo di metafore, si pu6 diiuaiidare se cou tante

investigazioni e profonde eonsiderazioni di filosofi e di filologi,

si sia fatta la luce circa 1' origine del linguaggio. Se i inetodi

diversi abbiano condotto gli autori de'diversi sistemi, a conclu-

sion! certe, ovvero probabili e conformi a' principii della cosl

delta critica scientifica. Noi stimiamo che no; e ci sia lecito

inanifestare, prima di scendere all'esame de'singoli sistemi,

alcune riflessioni da noi fatte intorno alia natura della presente

quistione, e al modo onde general mente e stata trattata e sciolta

da different! autori.

La ricerca dell' origine dell' uraano linguaggio, &, per noi,

una ricerca di natura sua essenzialmente storica, e vuol essere

TECH.MEK, Ursprung und phylogenetische Entwiclttlung der Sprache, nella

sua Phonetik, Zur vgl. Physiologic der Stimme u. Sprache, 1880.

TERRIEN DU PONCEL, Du langnge, \ 867.

FARRAR, An Essay on the Orig. of lang., i860.

WACKERNAGEL WILH., Ueber den Urspr. u. die Entwickelung der Spr. 1872.

2*ed. 1870.

VON HUMBOI.DT W., Ueber die Verschiedenheit des menschl. Sprnclibaues u.

ihren Einflms auf die geistige Entwickelung des Menschengeschhchtes. Ueber

das Katvi. Cf. sopra quest! lavori dell'Humboldt, POTT, Wilh: von Humboldt und

Sprachwiss., 1ST 6, STEINTHAL, Die Sprachphilosophischen Werke W. s. v.

Humboldt herausgegeben und erkliirt von Steinthal, 1 883.

BATEMAN FRED., Darwinism tested by Language, 1877.

WISEMAN, Conferenze sulla connessione ece. 1852.

EGGER, Observations et Reflect, sur le dgv.loppement de Y Intelligence et du

Langage chez les enfants, 1 88 1
, 3* ed.

ZABOROWSKI, Origine del Linguaggio, trad, del Tari, 1 882.

BROWN R., Language and theories of its origin.

La Civilta Cattolica, serie V, vol. II, ser. VII, vol. XI, ser. VIII, vol. Ill, sen. IX,

vol. V, ser. X, vol. XI, e in piii altri luoghi.

Annales de philos. chret. sept. 1 8H4
; Origine du langage parle.

MIGNE, Dictionnaire de Linguistique e Dictionnaire d'Apologetique; la

teoria sostenuta dall'Autore di quegli arlicoli e tradizionalista; egli difende accanita-

mente la necessila assoluta della parola, cioe del linguaggio, per lo svolgimento della

facolta di pensare.

Revue Oath, de Louvain, t. XVIII, dove e una lettora di Mons. Rendu circa

La formation du language.

RE, Archivio di Letteratura biblica ed orientale, ann. V, numeri 11, 12, 1883.

Cfr. le opere e gli scritti di Autori cattolici e non cattolici chc combattono il

Dar\vinismo e il materialismo, dove si discute scmprc la quistione del linguaggio e

della sua origine.
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trattata con criterii e document! storici, se pur ve ne sono.

Infatti quel che vogliamo conoscere 6 se, come e quando I'uoino

abbia create, inventato o usato il linguaggio propriamente detto,

suoni cio& articolati, quali segni de'suoi pensieri ed affetti. Ora,

poich6 nessun libro o monumento storico ce ne pu6 far consa-

pevoli, conciossiachd non esista n6 libro n& monumento veruno

de' primissimi tempi della creazione deU'uomo, o dell' apparizione

di lui sopra la terra, resta che la quistione deH'origine del-

P umano linguaggio non possa avere una soluzione strettamente

storica. L' uomo che i piti antichi document! storici ne danno a

conoscere, & gia in possesso d' una lingua, la quale su' piu vetusti

monumenti, come quelli d' Egitto, ci si mostra in uno stato che

potremmo dire di vecchiezza. Se fra'piu antichi documenti sto-

rici non abbiamo ricordato la Bibbia, ci6 non e senza ragione.

Imperocch6 la Bibbia non ci parla delPorigine del linguaggio

direttamente, ma ci presenta il primo uomo, creato da Dio e

parlante fin dal principio. Adamo infatti ci apparisce fornito di

un linguaggio sia nel parlar con Dio, sia nell' imporre il nome

a'volatili e a tutti gli animali della terra. Se quel linguaggio

sia invenzione di Adamo, o un dono iufusogli da Dio, 6 una

quistione che dovra sciogliersi per via di raziocinio
; storicamente,

dalla Bibbia si ricava il solo e puro fatto che il primo uomo,

come la donna primiera parlano fin dalla loro creazione, e per6

che essi avevano un linguaggio bell'e formato. D'altra parte

non ammettendosi da tutti i razionalisti 1' autorita storica della

Bibbia in questa quistione, noi non possiamo, ne dobbiamo deci-

derla se non dimostrando, che gli argomenti de' razionalisti non

provano ci6 che essi pretendono di provare, 1'origine cio6 umana

del linguaggio, nel senso stretto che esso sia invenzione del-

1'uomo, senza bisogno di alcun concorso speciale del Creatore. Ora

essendo manifesta la mancanza di documenti storici, pe' quali la

quistione possa risolversi, forza 6 che essa venga sciolta per via

di raziocinio. Ma hoc opus hie labor est; mercecchd il raziocinio

supponendo principii generali, esso variera secondo la varieta

di siffatti principii, presso i diversi ragionatori.

Dall'esaine diligente de' principii onde si valgono gli autori
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che fin qui serissero dell'origine del linguaggio, noi siaino ve-

nuti a queste conclusion!. Priinainente: che i loro principii sono

diversi e spesso affatto contrarii, mentre 1'illazione e senipre

identica in tutti, che il linguaggio e opera e invenzione del-

1'uomo. Secondamente : che circa il modo, le cause e le occasion!
,

le quali condussero o costrinsero 1'uomo a crearsi il linguaggio,

regna fra gli autori la piu grande discrepanza di opinioni. Final-

mente: che in tutti i loro raziocinii od argomentazioni si suppone

vero, legittirao e reale il passaggio dalla possibilita all' essere,

dalla potenza all'atto, contro 1'assioma della dialettica, che a

posse ad esse non valet illatio. E in effetto, dall' esser 1' uomo

dotato degli organi necessarii per la loquela, dall' esser fornito

delle facolta intellettuaii atte a inventare o trovar segni capaci

di esprimere i suoi concetti, dall'essere finalmente di natura

sua socievole, deducono infallibilniente, che dunque 1'uomo in-

Yent6 il linguaggio, perciocche poteva inventarlo.

Ma questa stessa possibilita non ci sembra potersi amniet-

tere, a chiusi occhi, se vogliamo essere positivi in siffatte di-

scussioni, e non asserire senza buone ragioni fondate nei fatti,

ci6 che e della piu alta importanza nella quistione, e che costi-

tuisce 1'unico argoinento de' sostenitori dell' invenzione uinana

del linguaggio. Non trattasi qui di una possibilita qualunque,

astratta e ideale, o d'una non ripugnanza ne' termini; cotesta si

concede da noi, senza difficolta, a chi la voglia. Ma deve essere,

al contrario, una possibilita strettainente connessa con la natura

stessa del problema, considerate in s6 e in relazione con la storia

delF uomo. Ora questa possibilita appunto, non e provata, ed e

provato piuttosto il contrario. Imperocche, o consideriamo 1'uomo

solitario, o lo riguardiamo nella societa. Nello stato solitario,

come afferina il Whitney, e da nessuno e negato, perche consta

per molteplici fatti, 1'uomo e muto; e nella societa, non che

egli concorra a creare o svolgere il linguaggio, lo iinpara dagli

altri, gia fonnato; poiche, nel fatto, la societa non concorre allo

svolgimento del linguaggio, se non in quanto 1' uno 1' apprende

formato, dall' altro, e non v' e caso che se ne crei uno nuovo di

pianta. Eesta dunque, che la possibilita stessa, unico fondamento
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sopra il quale edificano la loro ipotesi i difensori dell'origine

umana del linguaggio, non solo non e provata, ma e anzi contrad-

detta dai fatti. A piu forte ragione mancano di saldezza tutte le

ipotesi che si fanno intorno al modo, onde il linguaggio sarebbesi

inventato dalPuomo. Attesoch& negata la possibilita dell'essere,

negasi logieamente la possibilita del modo, perciocchS questo

suppone 1'essere. Alle quali nostre considerazioni aggiungono non

poca forza, da una parte, la natura e I'organismo al tutto mera-

viglioso del linguaggio; di modo che da certi filosofi antichi e

da parecchi moderni sia stato giudicato non opera dell'uomo, si

bene un dono e una creazione della divinita: e dall'altra, gl'in-

gegni e i modi divisati diversamente da'diversi propugnatori

della sua origine umana, per ispiegarne la formazione
; ingegni e

modi non solo disproporzionati all'effetto che dovrebbero pro-

durre, ma spesso eziandio contrarii a' fatti meglio accertati, e

manifestamente non serii, per non dire ridevoli; come si parra

chiaro dalla esposizione che ne verremo facendo.

XCL

Necessita di distinguere fro
1

sostenitori delF invenzione umana

del linguaggio in quanta opera dell"
1

intelligenza, e i darwi-

nisti che lo concedono a
1

bruti QUALITATIVAMENTE il medesimo.

Opinione degli antichi circa V origine del linguaggio. Di-

stinzione tra yvmi e 0lcfee o v^aw. Idee di Platone nel Cra-

tilo. Natura de
1

primitivi vocaboli e nostra ignoranza della

etimologia, secondo lo stesso. Osservazione intorno alia

mirabile facilitd onde i linguisti e jilosoji moderni sciolgono

questa quistione.

necessario far qui una distinzione molto importante e da

non potersi trascurare, attesa la profonda separazione ed oppo-

sizione che per essa diviene aperta e palpabile, tra coloro, i

quali propugnano F invenzione umana del linguaggio. Imperoc-

che gli uni sostengono o suppongono che 1' uomo pote inventare

il linguaggio, perche dotato d' intelligenza, e per6 capace di
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percepire le relazioni tra 1'idea e il segno dell' idea che e la

parola, e negano perci6 a'bruti la possibility d'inventare il

linguaggio, perche i bruti non possono scorgere questa relazione,

essendo privi d' intelligenza. Gli altri, cioe i seguaei del Darwin,

si affannano a provare che il linguaggio articolato differisce

neH'uoaio e ne' bruti, non essenzialmente, ma accidentalmente,

in quanto che neH'uomo si e perfezionato, ne' bruti e restato

rudimentale
;
ma in quello, come in questi 1' intelligenza e la

stessa. Di che conseguita, che la possibilita d'inventare il lin-

guaggio, nella teoria darwiniana e negata radicalmente, per

tutti coloro, i quali bench6 non ammettano Forigine divina,

stimano tuttavia necessaria per la invenzione del linguaggio,

1' intelligenza umana, non solo quantitativamente, ma anche qua-

litativamente diversa e distinta da quella de' bruti.

Gli antichi filosofi e letterati di Grecia e di Roma opinarono

generalmente, che il linguaggio fosse invenzione dell'uomo. Igno-

rando essi la vera origine del genere umano, la quale fu a noi

rivelata dalla Bibbia, e non potendo trovare una spiegazione ra-

gionevole della moltitudine e diversita delle lingue, dovettero

quasi necessariainente, esser condotti a credere, che ogni popolo

si form& la sua lingua, e percio che il linguaggio era inven-

zione deiruorao. Le quistioni peraltro, agitate nelF antichita da

Greci e da Roinani, versavano non tanto circa F origine del

linguaggio, quanto sopra la natura delie parole, considerate come

segni delle idee. Mercecche disputavasi se le voci fossero segni

convenzionali e arbitrarii delle cose significate, cio& puri segni,

ovvero conforini alia natura delle cose nominate, e per6 non puri

segni. II che essi esprimevano con la distinzione yvazt e Qzszt o

VO[JM. I peripatetici, con a capo Aristotele, sostennero che le pa-

role erano puri segni convenzionali (Qiyzt); gli stoici, al con-

trario, difendevano la loro naturale convenienza e conformita con

le cose significate (yu<7s).

Platone nel Cratilo, ovvero sia nel Dialogo nzpl MOU.X-W

of05TjTos, tratta la quistione da suo pari ;
e quantunque il modo

che adopera, sia quello di mostrare il pro e il contra intorno

al soggetto della controversia, senza venire ad una conclusione
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certa e ben definita, onde si possa scorgere qual fosse la sua

propria opinione, vi sono per6 qua e cola in quel dialogo, certi

concetti cosi profondi, e certe dichiarazioni cosi inaspettate,

della difficolta che presenta 1' investigazione deH'origine della

parola, che meritano tutta 1' attenzione dei sostenitori dell' in-

venzione umana del linguaggio, a' quali non ci sembrano punto

favorevoli. La natura delle cose, secondo Platone, essendo certa

e determinata, certe e determinate essendo le operazioni, anche

i nomi o le appellazioni devono essere certe e determinate, non

vaghe e infinite. Ondeche nel comporre o creare i nomi, si ri-

chiede una determinata ragione a tutti gli uoinini coinune,

quantunque gli elementi della parola possano variare e differire

ne' diversi idiomi. Cotesta ragione consiste nella proporzione ed

analogia tra la natura della cosa che vuolsi denominare, e gli

elementi del vocabolo che sono le lettere e le sillabe onde viene

significata. In questo senso, bene s' intende che i nomi si pos-

sano dire esser tali per natura, ou7j;ecome parimeute daglij
uoinini sieno irnposti per convenzione: cryy^vjxv? o Qivu.

Si osservi intanto, che i nomi essendo imagini e tipi delle

cose, la loro composizione deve esprimere e rappresentare la.

natura di esse. Senonche i nomi non sono imagini delle cose

in quanto la natura stessa delle cose sia rinchiusa nelle parole;

si bene in quanto, per mezzo delle parole, se ne esprime la

figura, G-/j.ans, e le modifleazioni o passioni, TT^, le quali

hanno certamente connessione e convenienza con le cose stesse.:

Conciossiache ogni cosa ha una sua certa qual voce, <pv

figura, c7/;iju, e colore, MUM. Ora, sebbene le cose per rispeti

a noi sembrino mutarsi in varie maniere, esiste nondimeno ur

certa cognizione sempiterna ed incommutabile della natura, e(

una verita manifesta e salda delle cose, atAcTarcTw-rsv, ava

{'oKsy. Di che ne segue che dovette esistere fin da principio una

idea di vocaboli, cioe dire certi vocaboli primitivi, npuix, e

quasi principio e fonte degli altri, ap/vr/a. Or di questi voca-

boli appunto, primi e quasi padri di tutti gli altri, Platone

asserisce tre cose: che si debba tener per certo, essere stati

inventati e costituiti secondo ragione; che furono irnposti da
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una potenza maggior dell' umana T

;
che finalmente non debbasi

indagare piu oltre, dopoche ad essi siaino pervenuti, siccome

a fonti di tutti gli altri vocaboli. Non v'ha per Platone scienza

etimologica de'uomi, se ignoransi le fonti di que' priori donde

originaronsi -tutti gli altri. Afferma che, per la molta antichita,

que' primi nomi non sono piu noti a' Greci, ma che nelle lingue

barbariche, come piu antiche, ancor si conservino. Ma egli con-

fessa di non conoscere quelle lingue, e per6 d'ignorare la vera

etimologia de'noini. La conchiusione del dialogo non e meno

importante; e la dovrebbero meditare coloro che senteuziano

sull'origine del linguaggio, come di cosa facile a risapersi, e

quasi non meritevole di molto studio e di lunga e profonda

investigazione. Le cose disputate fin qui, dice Platone, forse

stanno in questo modo, e forse no. Laonde conviene indagare e

riguardare la cosa, GMnz'vsQou ovv ;#5, con auimo virile, ov-

fyct'wg, e bene, TS x.xi eu. Noi che abbiamo letto piu volte, e

attentamente considerato quello che dice Platone in questo dia-

logo, e com' egli non soddisfatto delle soluzioni date alia qui-

stione dell'origine del linguaggio, sia yvvzt e sia Qivn, sti-

masse doversi pe' primi vocaboli, o vogliam dire per le radici

o tipi fonetici, come li chiama M. Miiller, ricorrere a una potenza

maggior dell' umana, qual giudizio dobbiamo fare di que' dot-

tori e dottorelli che ci vengono innanzi con gli oracoli della

scienza, vuoi del trasformismo, vuoi del convenzionalismo e di

tutti quegli altri ritrovati d'istinti, di onomatopeie, d'interie-

zioni e simili altre cose buone a conciliare il sonno? Se essi

credono che 1'origine del linguaggio sia fatta chiara per via

di queste ipotesi da loro escogitate, e che ci presentano in

nome della scienza, noi non potremo far altro che ammirare la

particolar qualita del loro intelletto, che presto e acutamente

intende quello che Platone e cento altri dopo lui, non seppero

1 KP. O^p-aa fxev e'yto TOV aXY)6.'aTaTOV Xdyov n&pi TOO'TWV eivai, to

, p-ii'^a) rtva Wvajji'.v elvai tf avOpco^stav, Tr
(v. Oojievr/v TOE

wpcora cvs'fiaTa rote; wpa'yfj-affiv cog TS a'vaYxa ^ov elvai aura
- Mb, cd. di Enr. Stefano, 1578.
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intendere. La scienza poi, in nome della quale ci parlano, & una

di quelle cose che ormai non hanno piti altra virtu, da quella

infuori d'essere un suouo molesto e fastidioso all'orecchio, come

son moleste e fastidiose tutte le parole vuote di senso, e quel

che & peggio, significant tutto il contrario di ci6 che si pre-

tende far loro significare.

XCIL

Opinions di Aristotele, di Lucrezio, di Cicerone e di altri

aiitichi. Asserzioni gratuite deirHobbes, di Riccardo Simon

e dei jilosoji del secolo passato e del nostro. Notevole con-

fessione del Rousseau. Sentenza delVHerder e di altri.

II solo Platone in tutta Fantichita, riconobbe la difficolta del

problema, conic dal fin qui detto chiaramente risulta. Tntti gli

altri e lo stesso Aristotele, non vi s' indugiarono intorno gran

fatto; riconobbero il linguaggio come 1'effetto della social con-

vivenza; lo dissero una invenzione dell' uomo, duce 1'istinto; una

facolta d' imitare i suoni della natura e degli aniraali, e final-

mente gli assegnarono per causa Tutilita o la necessita. Per

Aristotele infatti, nessun nome e da natura, ma tutti i nomi

son segni convenzionali, arbitrarii, liberamente e diversamente

imposti alle cose, da'diversi popoli, secondo F impressione che

le cose facevano sull'animo loro: yvcu tov OVGULK^GW ouSlv e7Ty

(nzpt E^fxvjyst'ag, C. II); ov(5|na (7T OGOVV? cn^aavTr/a? /ata cruv-

^x>jv. Con queste due parolette yfost e 9i<y&t non bene intese,

perche non se ne distingueva la parte di vero e di falso che

esse potevano contenere, si gingillarono lunga pezza i letterat

e filosofi del tempo di Senofonte, come egli racconta ne'suoi

Memorabili (III, 14). I Romani non filosofarono meglio de'Qreci,

sopra questo argomento. Lucrezio ci dice:

. . . si varii sensus animdlia cogunt,

Muta tamen cum sint, varias emittere voces,

Quanta mortales magis aequum est turn potuisse

Dissimilis aha atque alia res voce notare?

(De Nat. Eer., V, v. 1027 e segg. )
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Cicerone seguendo Pitagora, reputa uoinini di gran valore e

souimi sapient! : Qui primus, quod summae sapientiae Pytha-

gorae visum est, omnibus rebus nom^n imposuit, aut qui dis-

sipatos homines congregavit et ad societatem vitae convocavit,

omnes magni (Tuseul., I, 25). Cosi pariinente opinarono Orazio,

Yarrone, Diodoro Siculo, Yitruvio ed altri. Ma tutti costoro as-

serirono, non provarono. Lucrezio credette di aver fatto un buono

argomento quando dagli animali, che di natura loro son muti,

ma che pur mettono voci varie, secondo i varii sentiment! onde

son mossi, inferisce esser molto piu giusto che 1'uomo abbia

potuto fare altrettanto, notando con different! voci i different!

sensi deH'animo suo. Senonch^ dal potuisse al notavisse, c'e

un gran tratto. L' argomento: potuit, ergo fecit, in quistioni

di fatto, non prova nulla, se mancano altri argomenti, onde sia

renduto certo il passaggio dalla potenza e dalla possibilita al-

1'atto. Ora a simili soluzioni che ci son fornite da tutti gli

autori de' secoli passati e del nostro, noi siamo obbligati di dare

sempre la stessa risposta.

La lingua, dice 1'Hobbes (Elem. Philosophy, non e opera di

patto e di convenzione, ma e F effetto d' un bisogno che stimola

Tuomo a parlare. Essa non e un parto istantaneo, ma lavoro

di lunghi anni, che si e venuto facendo a poco a poco. Asser-

zione senza prove. Eiccardo Simon (Hist. crit. du Vieux Test.)

oltre il bisogno, vuole che concorra la societa e il commercio

con gli altri uomini. Non basta ideare condizioni, convien pro-

vare che le cose si passarono, in realta, cosi, come si suppone.

Similmente ricorsero alle stesse ipotesi e fabbricarono supposi-

zioni piu o meno insussistenti, il Condillac, il Condorcet, il

_ Turgot, il Yolney, il de Brosses, il Maupertuis ed altri molti.

Ill

Maupertuis fu contraddetto dal Sussmilch (Versuch eines

Beweises, ecc.). Adamo Smith suppone che 1' uomo sia vissuto

.per un certo tempo, affatto muto; il gesto e 1'espressione del

Jvolto
furono i mezzi per farsi intendere, e alia fine si convenne

lessere necessario inventar segni artificial!, d'accordo e d'amore,

IcioS per comune consenso. Max Mtiller accetta questa opinione

jche dice piu comune (Lett, sulla scien. del ling. I, pagg. 31-32,
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trad. it. del 1864). G. Rousseau (Orig. de rinegal. 1774), non

trov6 il bandolo di questa matassa troppo arruffata, e riinasesi

fra color che son sospesi. Chiaina le congetture die si posson

fare su questo argomento, appena sopportabili: Les hommes out

eu besoin de la parole pour apprendre a penser... a peine

peut-on former des conjectures supportables sur la naissance

de cet art de communiquer ses pensees et d'etablir un com-

merce entre les esprits. II Copineau, autore anch' esso di un

libro sull* Origine du langage, Paris, 1774, afferma che il Rous-

seau era poco soddisfatto delle soluzioni date finora alia qui-

stione; quistione, secondo il Rousseau, environnee de difficultes

quasi insolubili, presque insolubles (Copinoau, op. cit. p. 254).

L' Herder nel 1770, scrisse una dissertazione che fu premiata

dalPAccademia di Berlino; dove sostenne 1' impossibility da parte

dell'uomo, d'inventare il linguaggio, senza una speciale assi-

stenza di Dio. Riconobbe che il linguaggio e la piu grande

maraviglia della creazione, dopo la formazione degli esseri vi-

venti, e che la facolta di parlare non sarebbe mai passata nel-

1'uomo, dalla potenza all'atto, senza 1'intervento d'una particolar

provvidenza di Dio (Herder, Werke, Tubing, n. Stuttgart, 1829,

pag. 189). II Tiedemann (Versuch einer Erklarung d. Urspr.

d. Sprache, Riga, 1772) sostenne la possibilita d'inventare il

linguaggio, per via di riflessione e sotto 1' impulso della neces-

sita; primi ad esser formati furono i sostantivi, poi gli agget-

tivi. Come ha egli saputo tutte queste cose? II Mendelshon

(Cfr. Heyse, System der Sprachicissenschaft, Berlino, 1858),

ricorre alia imitazione e all' associazione delle idee, come ricor-

rono molti autori moderni. II gia ricordato Copineau si persua-

deva che il modo d'inventare il linguaggio non era poi tanto

difficile. Fingete che in una isoletta fertile e abbondevole d'ogni

cosa, sieno lasciati in balia di s& stessi alcuni fanciulli e alcune

fanciulle di Europa, che non abbiano avuto mai sospetto d'umano

linguaggio. Dopo non guari tempo, finirebbero per creare il lin-

guaggio. Questa stessa graziosa ipotesi romanzesca ebbe virti^i

di convincere ii Paul (Sprachgeschichte, Hallae, 1880) che il

linguaggio cosl si sarebbe certamente formato. Lord Monboddo
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(On the origin and progress of language, 1773) suppose che

F uomo dovette inventare il linguaggio dopo d' essere vissuto in

societa, dopo d' aver inventato alcune arti, e finalmente dopo che

prese parte alia vita politica. Innanzi questo tempo, non breve,

F uomo non si pote servire ehe di suoni inarticolati. Ma quando

quest' uomo originate si accinse a provare le sue asserzioni, si

smarri in un labirinto di tali e tante difficolta, che per uscirne

a salvamento, non trov6 altro partito, da quello infuori di ri-

correre alPazione della divinita nella creazion del linguaggio.

II Villner (Ursprung, ecc. Munster, 1831), il Marchese di

Fortia d' Urban (Essai sur Vorig. de Vecrit. Paris, 1832), il

Wheatstone con la sua macchina parlante, il Becker (Organ,

d. Sprache, Frankfurt, 1827) con la sua necessita organica di

parlare, e la necessita, anch'essa organica, della volonta, aguz-

zarono tutti Fingegno per dimostrare la naturale, legittima e

reale invenzione del linguaggio per parte dell' uomo. Vedremo

ora quantosieno stati fortunati glMndagatori di questo problema,

dopo la scoperta del metodo storico-comparativo delle lingue,

che fu salutato come un novello Sole che avrebbe rischiarato

non pur questo, ma tutti i problem! riguardanti le origini del-

Fuomo, de'popoli e dell' universo.
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CONTRO I GESU1TI l

VII.

Fortuuatamente per gli avversarii del Gesuiti, e venuto a

dispensarli dall' obbligo di convincere gli accusati un tal tribu-

nale, a eui e forza che quest! s'inchinino da se senza replica

e senza appello. Dicano essi: non 5 forse la Santa Sede, che

in persona del Soinmo Pontefice Clemente XIV si vide costretta

a sopprimere la Compagnia, dichiarando essere necessario di

cosi fare per la pace della Cristianita ? Adunque o rinnegare il

rispetto che dai cattolici e segnatamente dai Gesuiti si professa

per ogni decisione pontificia, o ammettere che il loro e un isti-

tuto pernicioso alle societa in cui venga aminesso.

In verita altro che una sfacciataggine eroica non basta per

appellare, contro la Compagnia, alle testimonianze o alle sen-

tenze della Sede Apostolica. Prescindiaino dai dire che quan-

d' anche Clemente XIV avesse dichiarati colpevoli i Gesuiti che

sopprimeva, tutti i Pontefici sotto cui visse la Compagnia rista-

bilita, Pio VII, Leone XII, Pio VIII, Gregorio XVI, Pio IX,

fino al regnante Pontefice Leone XIII, la ritennero, la favorirono,

la protessero, F adoperarono in servigio della Chiesa. Leone XII

nel 1824, dieci anni dopo ristabilita la Compagnia, restituiva

ai Gesuiti novelli il Collegio romano, encomiandone lo zelo per

la religione e gli sforzi nell'educazione della gioventu: e, dopo

piu altre mostre di soddisfazione, restituiva loro colla Bolla

Plum inter egregia una parte dei privilegi appartenuti all'Or-

dine in antico. Pio VIII ne' pochi mesi del suo Pontificate colse

al volo F occasione di attestare la sua benevolenza per la Com-

pagnia al Generale di essa, venuto a rinnovargliene Tubbidienza.

1 Vedi quad. 879, pagg. 257-275 di questo volume.
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LT abbiamo detto sovente (cosi il Santo Padre incominci&) e lo

ripeteremo volentieri ad ogni occasione: Noi amiarao la Com-

pagnia di Gesu. > E conchiudeva: Iddio benedica i vostri

sforzi e siate certi che troverete sempre in Noi il piu tenero ed

affezionato di tutti i padri. > Grregorio XVI coi due Brevi Cum
nullum Christianae e Latissimi terrarum tractus si diffuse

singolarmente a lodare i Gresuiti come educatori delia gioventu,

ed egli stesso percid voile loro affidato il Collegio Urbano. Sa-

rebbe un non finirla piu chi volesse riportare tutte le buone

testimonianze, che in numerosi Brevi diede alia Compagnia il

Santo Padre Pio IX. Citiamo soltanto, perche piu strettamente

al proposito, alcune parole di una sua lettera pubblica, diretta

al Cardinal Patrizi, allora Vicario Grenerale in Roma. Tutti

i neinici della santa Chiesa, scriveva quel Pontefice, mossero i

piu violenti assalti agli Ordini religiosi e fra questi hanno per

costume di mettere in prima linea la Compagnia di Gesu, perche
la reputano piu ardente all' opera e quindi piu avversa ai loro

disegni... Per fermo noi adoperiamo spesso anche i Padri della

Compagnia, e affidiamo loro diversi ufficii e singolarmente quelli

del sacro ministero: ed essi li disimpegnano in modo da farci

apprezzare sempre piu quella fedelta e quello zelo, che merita-

rono loro dai nostri predecessor! molti e magnifici encomii, ecc.

Per ultimo possiamo dispensarci dal citare il giudizio favorevole

del presente Sommo Pontefice Leone XIII
;

il cui Breve, resti-

tuente alia Compagnia il possesso dei favori concedutile dai

Pontefici innanzi alia sua soppressione, viene oggi impugnato
dai rigidi canonist! dei comizii anticlericali, opponendogli il

Breve di Clemente XIV.

Tali sono le solenni testimonianze che la Sede Apostolica si

piacque di dare senza intermissione alia Compagnia risorta. E

per6, quand' anche il Breve di un Papa avesse dichiarata rea

la Compagnia nel secolo passato, quale pregiudizio ne potrebbe

venire alia Compagnia del secolo presente, coininendata e difesa

in tutta una serie di Brevi da tutti i Papi contemporanei ? Se

i Gesuiti rispondessero cosi, la risposta non lascerebbe luogo

a replica. Ma essi non saranno mai ne cosi vili ne cosi stolti

Serie XIII, vol. V, fasc. 880 27 10 febbraio 1887
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da cercare una meschina difesa nel separare la propria causa

da quella dei loro padri. Si: la Compagnia d'oggi e quella stessa

che fu soppressa da Clemente XLV; eolle stesse Costituzioni,

collo stesso fine, gli stessi principii, la stessa ubbidienza, la

stessa morale; non anelante ad altro che ad uguagliare in

merito quell' ammirabile corpo di ventimila uomini, che dopo

avere speso nelle quattro parti del uiondo i sudori, 1'ingegno

e il sangue per la gloria di Dio e in servigio della Chiesa, colla

stessa disciplina con che avevano combattuto, si lasciarono sa-

crificare senza laraento da un Pontefice angustiato, all' odio dei

loro nemici. Adunque i Gesuiti d'oggi non solo accettano, ma

esigono che nella loro causa si alleghino le sentenze date dalla

Santa Sede in tutti i tempi a riguardo del loro Ordine. Sarebbe

in loro una stoltezza il rinunziarvi.

IX.

Nata nel 1540, la Compagnia, innanzi a Clemente XIV, visse,

per due secoli e un terzo, sotto ventinove Pontefici, e da Paolo III

che approvandone pel primo, colla Bolla Eegimini le Costitu-

zioni esclamft Qui t>' il dito di Dio ! > fino a Clemente XIII

immediate predecessore di Clemente XIV, non y' e un solo Pon-

tefice, che per via di Bolle, di Brevi o di altre pubbliche ma-

nifestazioni non commendasse P Istituto e P attivita della Com-

pagnia : e, circostanza ben notevole, niuna cosa e piu frequente

che vederli prendere la sua difesa contro le calunnie e le per-

secuzioni, di cui essa fu sempre fatta bersaglio. I lettori coin-

prenderanno come non ci sia lecito di darne qui se non qualche

esempio per saggio. Paolo IV cosi parlava ai Gesuiti del suo

tempo: Gli uomini vi tratteranno come fecero degli Apostoli

e dei Profeti. Vi si respingera voi e i vostri insegnamenti :

sarete perseguitati e messi a morte... Ma non temete. Noi con-

fermiamo questa benedetta Compagnia con tutti i privilegi, ac-

cordatile dai nostri predecessor! o da noi medesimi, pronti ad

accordargliene altri se vi occorrono per la gloria di Dio. >

Pio IV, dopo lodatili nella Bolla Etsi ex debito, dell'anno 1561 ,
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e nel Breve Ex officio dello stesso anno, scriveva all'Impe-

ratore Massimiliano nel 1564: Noi siamo stati sdegnati degli

assalti mossi alia riputazione di uu Ordine religiose, che rende

alia Chiesa si numerosi e rilevanti servigi. Si vuole impedire
il bene, che egli fa in tutte le parti del mondo. Noi sappiamo
che cotesti libelli infami sono corsi non solo in Italia, ma anche

in Gerinania, e che si sono messi fin quasi sotto gli occhi della

Maesta Vostra ecc. L'anno seguente il medesimo Pontefice

scriveva al Re di Francia prendendo la difesa della Compagnia
contro le vessazioni, a cui erano assoggettati in quel Reame dai

loro neinici: . Queste persecuzioni, cosi il Santo Padre, sono

ispirate dal nemico coinune degli uomini, che d'ordinario s'ac-

canisce alia ruina di coloro che si dedicano al bene, e raddoppia

il suo odio contro i servi di Dio a misura che sono piu fedeli

al loro dovere.

Ma affrettiamoci di arrivare ai tempi piu prossimi alia sop-

pressione della Compagnia. La fazione anticristiana che, sorta

nel seno stesso della Chiesa, si sforza anche oggi di recarle il

peggiore dei mali, che sarebbe 1' interno dissolvimento, era co-

minciata a formarsi col diffondersi del filosofismo, aiutato po-

derosamente dal giansenismo; e al tempo stesso veniva pren-

dendo corpo la setta massonica, che col suo segreto indirizzo

doveva dare unita di azione alle forze ognora crescenti dell'em-

pieta. Cosa naturalissima era, che i primi assalti si volgessero

contro quelli, che dai filosoft si chiamavano i granatieri o la

guardia del Papa. E la guerra si aperse: guerra di accuse che

sono le medesime ripetute ai giorni uostri da chi, ereditando

1'odio contro la Compagnia, ne ha ereditato pure le anni. Sedeva

allora sulla cattedra Apostolica Benedetto XIV, lodato pel suo

senno e per la sua moderazione dagli stessi filosofi. Ora quale

accoglienza fece egli a quelle accuse? Lo dice la Bolla Devotam

del 1746 e le altre due Praeclaris e Constantem, nelle quali

si fanno i piu ampii encomii dell'Istituto della Compagnia e

delle sue opere in tutto il mondo. Dedicata alia gloria di Dio

e alia salute delle auime, la Compagnia fondata da sant' Ignazio

sotto il nome e gli auspicii del Salvatore Gtesu, rende ogni
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giorno important! servizii alia Chiesa, e fedele alle savie pre-

scrizioni ecc. cosi si legge nella Bolla Devotam.

A Benedetto XIV suceedette Cleraente XIII. I neinici della

Compagnia ingrossati di nuniero, impossessatisi dell'anirao del

Sovrani di Francia, Spagna, Napoli e Portogallo avevano inal-

zata oramai la distnizione dei G-esaiti ad affare di Stato. Cle-

niente XIII non parve avere per poco altro negozio che occu-

passe maggiormente il suo animo e la sua cancelleria, che la

loro difesa. La Bolla Apostolicum da lui emanata ne prende

il patrocinio sotto tutti i rispetti. Vi si riconferma, loda ed

approva, riassumendo le lodi dei Pontefici precedent! e dell' Epi-

scopato, 1'Istitato della Compagnia: poscia venendo alle solite

accuse appostele, e che ricadono sulla Chiesa che ognora li pro-

tesse, cosi si esprime: Questa ingiuria si atroce fatta alia

Chiesa, di cui Iddio ci confido la cura, e alia Sede Apostolica,

che occupiamo; queste calunnie, queste parole empie sparse per

tutto 1'universo in onta ad ogni giustizia e ad ogni morale, per

sedurre e corrompere le anime, noi vogliamo interdirle con tutta

la forza della nostra autorita apostolica, e vogliamo, come lo

esige la giustizia da noi, che i religiosi della Compagnia di Gesu

restino nel pacifico possesso del loro stato, che noi manteniarao

piu che mai in tutta la sua forza. Questa e Yunica e vera

sentenza pronunziata dal tribnnale supremo della Santa Sede,

circa le moderne accuse, mosse alPIstituto e all'operosita della

Compagnia: sentenza data sotto la forma di Bolla, nella quale

s' intende che il Pontefice vuole adoperare tutta la sua autorita

dottrinale e pastorale: sentenza emanata da Clemente XIII

nel 1765, cioe otto soli anni prima della soppressione, e ricon-

fermata da lui con una serie non interrotta di Brevi nei quattro

anni appresso, quanti ne dur6 ancora il suo Pontificate.

Certi canonist! della forza d'un Yassallo o d'un Malenotti,

supponendo che Clemeute XLV nel suo Breve di soppressione

condannasse come rea la Compagnia, domandano buffonescamente,

come mai Papa Leone XIII abbia potuto restituire i suoi pri-

vilegi ad un Ordine, condannato da un suo Predecessore, infal-

libile come lui : e non vedono che, ammessa la loro supposizione,
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tocca a loro innanzi tutto di rispondere come mai Clemente XIV

potesse condannare per reo un Ordine, assoluto, quattro anni

prinia, delle stesse accuse, da un suo Predecessore. La difficolta

tanto piu grave, ia quanto che questi, pubblicando la sua asso-

lutoria sotto la forma solenne di Bolla, raostr&, secondo lo stile

della Sede Romana, di volere, in quanto la materia lo compor-

tava, fare uso della sua infallibilita; ii che Clemente XIV non

mostrd di voler fare, dando alia sua supposta condanna la sem-

plice forma di Breve. E pero, qui, si, sarebbe il caso di doman-

dare quale peso possa avere una condanna, non voluta neanche

dal giudice dare per infallibile, contro un' assolutoria, rivestita,

almeno in parte, del carattere dell' infallibilita.

Ma v'e di piu. II Breve di Papa Clemente fu non solo pre-

ceduto immediatamente da una Bolla favorevole alia Compagnia,

ma susseguito ancora da un' altra Bolla di uguale significato ;

da quella cioe, colla quale Pio VII, non appena la Santa Sede

fu libera da pressioni estranee, ristabili ai 7 di agosto del 1814,

la Compagnia soppressa. II inondo cattolico, diceva il Pontefice,

domanda con voce unanime il ristabilimento della Compagnia di

Gesu. A tale effetto noi riceviamo ogni giorno petizioni le piu

stringenti dai nostri venerabili fratelli Arcivescovi e Vescovi, e

dai personaggi piu ragguardevoli. Ci crederemrno colpevoli al co-

spetto di Dio d'uii grave delitto... se, posti nella navicella di

Pietro, agitata ed assalita da continue ternpeste, ricusassimo di

irnpiegare rematori vigorosi ed esperimentati, i quali si offrono

a rompere i flutti del mare minaccioso... Mossi da tante e si gravi

ragioni, abbiamo risoluto di fare oggi quello che avremmo desi-

derato di fare fino dal principio del nostro Pontificato ecc. Se

i teologi da comizio, che abbiamo citati or ora, vogliono essere

sinceri, confesseranno che la presunta condanna contenuta nel

Breve di soppressione, presa com' e in mezzo da due Bolle asso-

lutorie, prima di venire citata abbisognerebbe di essere da loro

comunque difesa.

Per buona sorte e" molto facile il camparli da cotesto impaccio,

facendo loro assapere che il Breve di Clemente XIV non profe-

risce nessuna senteuza di merito sulla Compagnia di Gesu. Espone
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1'agitazione sollevatasi a riguardo di lei, e le accuse che si ac-

cumulavano contro essa da ogni parte con un furore, che pareva.

impossibile a calmarsi; e quindi, per ridonare alia Chiesa la sua

tranquillita, il Pontefice procedeva alia soppressione di un Ordine,

dal cui mantenimento la Chiesa aveva oraraai, a giudizio suo, piu

mali a temere che vautaggi a sperare. Le pressioni delle Corti

di Spagna, di Francia, di Napoli e di Portogallo, spinte fino-

alle rainacce di scisma formale, e la violenta espulsione e sop-

pressione civile della Compagnia, gia avvenuta in quei regni r

potevano hen persuadere a quel Pontefice che il sacrifizio do-

mandatogli fosse dei due mali il minore. Sono tutti fatti notis-

simi a chi studia la causa- della soppressione fuori de'romanzi

e de' coraizii, sia pure negli scritti dei malevoli alia Compagnia r

come e la storia del Theiner.

Eaccogliendo tutto in hreve, PAtto di Clemente XIV, per
usare le parole del protestante Schoell, non condanna ne la-

dottrina ne la disciplina dei Gesuiti. I lamenti delle Corti contro

T Ordine sono gli uuici motivi allegati della soppressione >
; e

di essa pote dire il Cardinale Antonelli, nel parere chiestogliene

poco dopo dal Santo Padre Pio YI: Non si scopre in questo

Breve nessun segno d'autenticita: esso difetta di tutte le forme

canoniche, indispensahilmente richieste in qualunque sentenza

definitiva. Al contrario la Compagnia pu6 .allegare, nella que-

stione delle moderne accuse mossele contro, la solenne sentenza

proferitane direttamente da Clemente XIII nella sua Bolla Apo-

stolicum, indirettamente da Papa Pio YII nella Bolla del rista-

hilimento: oltreche" tanti sono i giudici supremi dichiaratisi per

la honta dell'istituto e dell' operosita della Compagnia, quanti

sono i Pontefici, sotto i quali ella visse e oper6 dai suoi primordii

fino ai giorni nostri; nominatamente poi i sei ultimi, per cui auto-

rita e sotto ai cui auspicii la Compagnia fu richiamata alia vita

e all'antica operosita.

Intendiamo hene che cotesto incessante favore dei Eomani

Pontefici per la Compagnia, e le opere onde questa, a giudizio-

loro, lo merito, sono, agli occhi dei suoi capital! nemici, non gia

una raccomandazione e un merito, ma il peggiore dei pregiudizii,
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<e il peccato piu iiuperdon&bile. Tali debbono essere, lo sappiamo,

per un Villa, per un Ariodante Fabretti, e per siraili caporali

della inassoneria. Per certi altri, che scrivono contro i Gesniti

a penna venduta, tutte le buone testimonialize dei Papi e dei

Vescovi tanto non pesano sulla bilancia, quanto non influiscono

sul pagainento della mercede. Ma si gli uni come gli altri, se

volessero mostrar senno, s' asterrebbero dal citare contro la Com-

pagnia i giudizii dei Sommi Pontefici e il Breve di soppressione ;

perocche questa e un' insulsaggine delle piu melense; e la insul-

saggiue degli accnsatori e la migliore fra tutte le eccezioni in

favore degli accusati.

X.

Soddisfatto bastevolmente alle requisitorie piu solenni, reci-

tate contro ai Gesuiti dai piu autorevoli e meglio informati fra

i loro avversarii, non ispenderemo di molte parole per dissipare

le poche altre viete accuse, rimesse in caiupo qua e la dai

giornali nella medesima occasione.

Fra questi si segnal6 un certo giornale, che, per la virginea

castita della sua morale, si distribuisce regolarmente in tali case,

dove altri fogli non entrano se non portativi dagli stessi inqui-

lini. Ora questa perla di moralita prese in una serie ben lunga

di articoli a censurare la morale dei Gesuiti. Altri ancora toc-

carorio del medesiino argomento: giacche, chi non lo sa? la morale

dei Gesuiti, dal tempo dei Giansenisti in poi, e" diventata una

fantasima che basta nominare per farsene le croci le genti meno

divote, e il mostrarla ai curiosi sotto al barlume di cita/ioni

falsate, o stravolte sara sempre un artifizio prediletto ai suoi

detrattori. Miracolo sarebbe se fra diecimila lettori di siffatti

fogli o libelli, un solo si desse la premura di riscontrare la verita

delle citazioni nei severi e polverosi volumi dei teologi casisti.

A dire il vero, non occorrerebbe neppur tanto. Basterebbe il

piu delle volte la sbardellata enormita delle accuse, a renderle

incredibili ad ogni persona seria, come quando s'attribuisce ai

Gesuiti di dare per lecita la menzogna sotto il titolo di restri-

zione mentale, e 1'insegnare che il fine di bene giustifica qua-
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lunque mezzo s'adoperi per giungervi, ed altre tali. E poi da

che pulpiti vengono ai Gesuiti tali prediche? Non entriamo in

confront! su ci6 che riguarda la vita privata, nella quale priinie-

ramente si possono vedere riflessi i principii della morale proprii

a ciascuno. Quanto a ci6 vorremmo che i nostri zelaiiti censori

potessero ottenere dai loro arnici una cosi buoua testitnonianza,

come la diede ai G-esuiti un testimonio non sospetto di parzialita,

qual era il Voltaire, in una sua lettera del febbraio 1746 : Nei

sette anni che sono vissuto presso i Gesuiti, che cosa ho veduto?

La vita piu laboriosa, piu frugale, piu regolata: tutte le loro

ore erano divise fra le cure che davano a noi, e gli esercizii

della loro anstera professione. Ne appello a migliaia d'uomini

educati da loro come me; non ve n'avra un solo die possa

smentirmi. E perci6 non Jinisco di maravigliarmi che si ac-

cusino cT insegnare una morale corrompitrice. Essi ebbero,

come tutti gli altri religiosi, dei casisti che agitarono il pro e

il contra di question! oggi schiarite o messe in dimenticanza. Ma,

di buona fede, la loro morale s'ha ella da giudicare sulle satire

ingegnose delle Lettere provinciali?... Oso dire non v'essere

nulla di pill contraddittorio, nulla di piu vergognoso per 1' uma-

nita che accusare di morale rilassata degli uomini, che menano

in Europa la vita piu pura e vanno a cercare la morte in capo

all'Asia ed aU'America. Cosi parla il Yoltaire dei Gesuiti del

secolo passato: e potremmo citarne simili testimonianze del

D'Alembert e d' altri certainente non adepti della Compagnia.

Non era tale neppure il ministro protestante Perceval Ward,
che in una lunga lettera a M. Lacaita ragionava nel 1848, dei

Gesuiti moderni, cosi: Quando partii dall'Inghilterra, io aveva

contro ai Gesuiti altrettanti pregiudizii quanti il rimanente dei

miei paesani: ammiravo assai cose nella religione cattolica, ma
detestava i Gesuiti. Ognuno di loro era per m3 T incarnazione

della doppiezza e dell' ipocrisia. Yiaggiando a mio agio pel con-

tinente, osservai quattro cose: l
a
che le loro chiese erano singo-

larmente ben tenute e frequentate ;
2
a
che essi sembravano essere

i confessori e predicatori prediletti dei poveri; 3
a

che general-

mente la gente dabbene parlava di loro con rispetto ;
4
a
che i
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cattivi ne parlavano male. Quest! quattro fatti, che io aveva os-

servati da per tutto, scossero i miei pregiudizii... Arrival a Na-

poli, e il caso voile che il prirao ecclesiastico, a cui fui presen-

tato, fosse un Q-esuita... Io andava al Collegio tre o quattro volte

la settimana a qualunque ora, o avessi dato il ritrovato o no. Mi

vi aggirava liberamente come avrei fatto a Oxford e a Cambridge;

andavo difilato alia camera del mio amico, e se egli non rispon-

deva al picchio che davo all' uscio, entrava e sedeva, ovvero pas-

seggiava nei corridoi, finche egli non venisse o io non fossi stanco

<T aspettarlo. Cito questi ragguagli per dissipare P accusa volgare

del segreto gesuitico: e in verita non v'era cosa ne piu libera ne

piu facile che 1'accesso nelP interne del Collegio. Ora, che cosa

ho io osservata in coteste frequenti visite a qualunque ora della

mattina o della sera? Sempre la medesima cosa: ordiiie e lavoro,

e una tranquillita, che sarebbero notevoli da per tutto, ma che a

Napoli hanno un'attrattiva particolare... E quali erano le loro

occupazioni? Yisitare le prigioniegli spedali, accogliere i poveri,

sedere nei confessionali delle loro chiese, predicare dai pulpiti,

istruire ed educare la gioventu... Nei due ultimi anni della mia

dimora in Napoli il mio amico non era piu al Collegio, ma in

quella parte esclusivamente ecclesiastica della casa, che si chiama

II Gesit... L' ultimo anno ero solito di andarvi con alcuni altri

inglesi a passare un'ora o due in discussioni teologiche o filo-

sofiche col P. Costa. Non gli davaino ritrovo; e tuttavia possiamo

affermare che non solamente non abbiamo veduta mai cosa che

potesse destare sospetto, ma che quanto vedemmo e sentimmo

era di tal natura da escludere la possibilita di concepirne ve-

runo... Ma ecco venire la nota replica: Tutto cotesto non e che

bassa ipocrisia, sotto la quale si celano orribili trame. E io ripeto

seinpre: Dimostratelo, in nome della giustizia e del buon senso;

dimostratelo... Tutti hanno letto qualche opera contro i Gesuiti.

Hanno essi letto altresi qualcuno dei loro scritti o sentita una

loro predica? Si e letta una parte della loro storia scritta da

altri che da un avversario? E se non si e fatto, si pu6 egli,

salva la giustizia e il buon senso, unirsi a coloro che gridano

contro essi ?
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Chiediamo scusa ai lettori di cotesta lunga citazione. Essa ha

il pregio per6 di non contenere soltarito intorno alia vita privata

dei Gesuiti la testimouianza di un uomo bene informato e indi-

pendente, uia di palesare al pubblico la facilita del sincerarsene-

ciascuno coi proprii occhi, penetrando nelle loro case, seiupre

aperte a chi vuole entrarvi. E la sorte cornune dei religiosi, ma-

forse dei Gesuiti piu che degli altri, quella del vivere da mane a

sera senza riparo contro chi voglia spiarne Ja vita fin dentro alia

loro camera. Ora dicasi schiettamente : i zelanti riprensori della

morale gesuitica si contenterebbero essi di tanta pubblicita della.

loro vita privata? E quanti ve n'e" che assoggettati ad essa ne

riporterebbero gli attestati che un Voltaire e un Ward danno

ai Gesuiti ? Quanti piuttosto, per quello che ne trapela e che essi

medesimi ne manifestano come scrittori, non si mostrano essi r

essi stessi ed essi soli, lordi delPiinrnoralita che con viso infrunita

rinfacciano aitrui?

XI.

Oh davvero! s'ha a sentir predicare contro la morale corrom-

pitrice dei Gesuiti, e da chi? da chi nello stesso foglio e spesso

nella stessa pagina solletica le piti laide passioni con novelle &

con lepidezze da bordello
;
da chi, non contento di ci6, bada a.

spargere 1'immoralita nel popolo con almanacchi ed opuscoli dei

piu lubrici. Yoi, i cui padri decapitarono Luigi XVI, legalmenta

secondo i priucipii da voi professati, dell' 89; voi, che rizzate ino-

numenti ad un Agesilao Milani, voi che applaudite a un Orsini,.

a un Oberdank e ad un Passanante; venuto poi il momento di

gridare contro i Gesuiti, vi atteggiate ad adoratori della Sacra.

Maesta regia e accusate quelli con orrore di insegnare ai popoli

il regicidio ! Negli ultimi quarant' anni si avverarono piu regi-

cidii e attentati di regicidio, che non ne erano avvenuti forse nei

dieci secoli precedent!. Francesco V duca di Modena nel 1848 r

e di quindi in poi la Regina Vittoria d'Inghilterra, Luigi Filippo r

Napoleone III, Carlo duca di Parma, 1'Imperatore Francesco

Giuseppe d'Austria, Guglielmo E,e di Prussia e il suo antecessorer

la Regina Isabella, il Be Amedeo, e il Ee Alfonso di Spagna,
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rimperatore Alessandro di Russia, il Principe Michele di Serbia,

il Re Ferdinando di Napoli, il Re Umberto d' Italia ecc. ecc. ecc.,

chi uoo chi pid volte furono cerchi a morte dal pugnale, dalle

bombe, dalle palle di assassini regicidi e parecchi vi soccombet-

tero. Forseche fu per opera dei Q-esuiti, o non anzi dei figli della

Rivoluzione, educati alle sue inassime, e incielati da voi come

martiri e coine eroi?

Yoi che noa potendo negare la catena orribile di delitti d' ogni

maniera con che gli autori della Rivoluzione vennero a capo del-

P opera loro, vi stringete nelle spalle con dire che erano raezzi

necessarii per approdare a quel fine: voi che andando ancora piu

in la, festeggiate con pubbliche onoranze la memoria di un voi-

gare assassino, quale fu il Lucatelli: voi avete Pimprontitudine

di fingervi scandalizzati della inassima, da voi data bugiardainente

per gesuitica, che il fine santifichi i mezzi?

Se la morale dei G-esuiti fosse quale la dipingono cotesti loro

^avversarii, sarebbe un problema inesplicabile come essi si acca-

lorino tanto contro di lei, poiche di fatto ella e la loro: e~

quella della Rivoluzione: quella della massoneria. Si vuole non-

-dimeno una risposta piti diretta ? Eccola. La morale della Com-

pagnia non e", n& per la teorica n& per la pratica, altra che

quella della Chiesa Cattolica : e se, dopo la solenne commenda-

zione fatta dal S. P. Pio IX della morale di S. Alfonso, questa

si ha in conto di sicura a guida delle coscienze, giovera sapere

a chi lo ignora che il Santo Dottore non voile data al Corso che

ne scrisse altra forma, se non quella di un vasto cominento al

Compendio di Morale composto gia da chi? Dal P. Busenbaum

gesuita.

Ci6 basta ad ogni mente assennata per dovere avere in conto

di favole tutte le manifeste perversita ascritte alia morale della

Compagnia dai suoi detrattori. Moltissime bensi sono le risolu-

yjoni di casi morali, il cui vero significato, e 1'estensione e la

.giustezza non pu6 comprendersi, se non da chi possegga bene i

uiolti criterii di quella difficile scienza. Gittate in mezzo al pub-

blico con opportuni commenti, molte di esse vi creeranno scan-

dalo presso il volgo anche letterato, come ve lo creano molte sen-
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tenze del tribunal! civili, peraltro giustissime. Recate poi quelle

risoluzioni sotto iiome di qualche autore di Gesuita, mentre sono

sostenute da altrettanti gravi teologi estranei alia Compagniar

e talora piti comuaeinente fuori d' essa che non fra i suoi, ac-

cumulano in lei sola il pregiudizio fondato sopra la doppia igiio-

ranza di fatto e di persone.

Per ultimo, mettendo in disparte le frequeiiti falsificazioni di

testi adulterati a bello studio, si sono raccolte con minuta cura

dalle numerose opere dei moralisii della Compagnia alcune poche

proposizioni che non ressero al giudizio di un esame piu profondo;

e di queste si voile rendere mallevadrice la Compagnia, per la

regola, che in lei si osserva, di non pubblicare .veruno scritto senza

r approvazione dei superior!. Gift varrebbe quanto rendere mal-

levadrice la Chiesa di tutti gii errori, che si sono pubblicati in

libri portanti 1' approvazione ecclesiastica. Nel fatto sta che come

ai censori deputati da un Yescovo puft sfuggire o non apparire

manifesto un errore o pericolosa una sentenza, cosi pu6 il me-

desimo avvenire ai censori deputati da chi regge la Compagnia,

a rivedere le opere scritte da Gesuiti : ne, perche" il Yescovo o

il superiore approvano, sul voto dei censori, uno scritto, inten-

dono con ci6 di dichiarare che tutte le sentenze contenute in

quello esprimano la dottrina sia della Diocesi, sia dell' Ordine

Eeligioso.

Infine, se v'e una parola priva di senso, esprimente un con-

cetto, creato per comodo di calunniare, egli e il termine di mo-

rale gesuitica. I moralisti Gesuiti non formano neanche una

scuola distinta : a loro non e imposta nello scrivere altra regola

fuorch& la generale di attenersi alle sentenze piu accreditate nella

Chiesa, massimamente dopoche per lunga discussione sono oramai

piu chiarite nioltissime question! per innanzi dubbiose. E, si dica

per amor del vero, le massime fondamentali ora piti accreditate

teoricamente e praticamente nella Chiesa, qual e" il Probabilismo

moderate, sono quelle che nella discussione furono sostenute da!

teologi Gesuiti.
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XII.

Non poteva mancare che nell' opera dell'aizzare contro la Com-

pagnia il pubblico ed il Governo lion si alzasse altresi la voce

contro il risorgere di alcuni istituti gesuitici d' educazione. Gio-

vandosi del diritto non negato dalla legge a nessun cittadino,

alcuni dei Gesuiti dispersi hanno osato aprire qua e la un pic-

col nuinero di istituti, dove i giovani vengono istruiti secondo

i programmi nelle lettere e nelle scienze. Da cotali istituti ai

Collegi di una volta corre una distanza infinita; dappoiche in

quest! 1'isfcruzione e per la maggior parte affidata a maestri estra-

nei, la cui scelta, direzione e sorveglianza rimangono esse sole

in inano degl' istitutori. E ci6 nulla di meno sono eosi evidenti

i frutti, sia di progresso scientifico sia di costumatezza, ottenuti

con quel pochissimo d' influsso gesuitico, e si sfavorevole il con-

frouto che ne nasce per gP istituti aperti dai loro neinici, che

il risentirsene questi era una necessita, e il gridare al pericolo

di un generale corrompimento della gioventft italiana, uno sfogo

inevitabile della loro gelosia interessata.

E vero che i piu degli avversarii cedettero per cotesto capo al-

1'evidenza, e furono verso 1'educazione data dai Gesuiti piu giusti

che non sieno talora alcuni cattolici, preoccupati da pregiudizii se

non anche da privati interessi. Si dolsero soltanto del gran nuinero

di personaggi politici, deputati, senator!, di quella classe insomnia

che pu6 provvedere alia educazione dei proprii figliuoli nel modo

migliore senza rispetti umani; i quali preferiscono senza esitare

le scuole dei Gresuiti (e in genere del Clero regolare e secolare)

a quelle del Governo. Parvero dire col protestante Bacone Quando
io considero la loro abilita nel forinare la gioventti alle scienze

e al buon costume, mi ramniento delle parole che Agesilao rivolse

ad Artabazo : Essendo tali quali siete, volesse Iddio che fosse

dei nostril I liberal! che si contennero a questa maniera mo-

strarono di aver senno: ch6 il voler cozzare contro le testirao-

nianze concordi, date da amici e da avversarii pel corso di tre

secoli, non li meuerebbe che a farsi coinpatire, segnatamente poi

quando vi si aggiunge il suffragio favorevole degli uomini indi-
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pendent! dello stesso partito e 1'accenno eloquerite di un plebi-

scite che diventerebbe uuiversale, tanto solo die si rendesse

possibile. Si restituisca ai Gesuiti la possibilita di aprire i loro

Collegi, e si vedra verso chi pendera la fiducia dei padrifaniiglia,

se verso quelli o verso gli educatori del partito a loro avverso.

S'e" detto da qualcuno che contrarii, come souo, al preseute

assetto dell' Italia essi non possono formarle dei buoni cittadini.

Si giuoca ognora nelPequivoco. I G-esuiti non furono mai rivo-

limonarii e non mai ne educarono. La loro massima quanto a

ci6, 6 la massima della Chiesa cattolica, cio& doversi rispetto e

ubbidienza agli Ordini costituiti, rendendo a Dio quel che e di

Dio e a Oesare quel che e di Cesare. Essi certamente non esa-

gerano cosi pazzaraente 1'ainore della patria da collocarlo sopra

ogni amore e dovere religioso e morale. Molto ineno poi si as-

soggettano o insegnano altrui ad assoggettarsi alle pretese di

una fastione, che pretende^mmedesimare gl'interessi della patria

coi proprii. Ma tolte queste esagerazioni e questi scambii codardi,

gli elementi che restano ancora ai (Jesuit! sone piu che bastevoli

a formare dei buoni cittadini, pronti a spargere pel ben comune

generosamente ancora il sangue.

II Ee Leopoldo del Belgio, visitando il Collegio di Nainur

cosi parlava ai Padri che lo dirigevano. Signori, io so che voi

date ai vostri studii una buona e savia direzione... Cio che mi

piace soprattutto si e 1'educazione veramente nazionale, che voi

date alia gioventu. Continuate ad educarla, come fate, collo stesso

spirito : essa sara ii sosteguo della patria.

Terininata 1'infelice guerra del 1870 i superior! dei Collegi

di Francia raccolsero i nomi e le memorie dei loro antichi allievi

caduti davanti al nemico. Ve ne aveva, si noti bene, di famiglie

appartenenti a tutte le fazioni," legittimisti, napoleonici, repub-

blicani. Non v'ebbe fra loro differenza nella volonterosita a sa-

crificarsi per la patria nelle sue distrette. II Oollegio di Brugelette

contava 14 morti, quello di Vannes 26, quello di Mongre" 12,

quello d'Avignone 5, quello d'Iseure 18, e cosi via via, fino alia

somma di oltre a 250. Fra questi parecchi erano di quegli eroici

zuavi che, guidati dal Charette, anch' egli stato convittore dei

Gesuiti, fecero la famosa carica di Patay, mentre i cosi detti
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mobili di Parigi, resi immobili dalla paura, si dicevaao l'un

1'altro: Guarda, come quei sagrestani corrono a farsi amina/zare!

Se i Gesuiti del Piemonte noa fossero stati dispersi fin dal-

1'entrare del 1848, dai nomi che avrebbero raccolti, del loro

allievi caduti in servigio dello Stato, si sarebbe veduto che

1'educazione gesuitica in Italia non traiigna da ci6 che vale altrove

nel formare buoni e valorosi cittadini.

Da qualche liberale di schiette intenzioni, raa di noil pari

avvedimento, cotesto che asserimrao fu spinto oltre al dovere,

dicendo che dai Coliegi dei Gesuiti uscirono per poco tutti i

caporali della rivoluzione italiana, come ne uscirono quasi tutti

gli architetti ed eroi della rivoluzione francese. E questo strano

elogio fu raccolto sollecitamente da altri, per rivolgerlo a discre-

dito della educazione gesuitica. Ma Telogio conie il riraprovero

sono del pari inanchevoli di fondamento. Nessuno ha preteso niai

che 1'educazione dei Gesuiti, ne di verun altro rnigliore educatore,

assicuri a chi la riceve la perseveranza nel bene, seguatamente

quando usciti gli alunni dalle loro mani nel bollore dell' eta, sieno

trascurati dai loro genitori, o consegnati nelle Universita a mae-

stri perversi e insidiati da arrolatori settarii, o assaiiti nei loro

principii e nella morale da una societa corrotta. Molti si veggono

resistere vittoriosamente a tanti assalti, ma molti eziandio debbono

soccwnbere, senza che per6 ne ricada la colpa sui loro educatori.

Ai trar dei conti adunque, se non si vuole che i Gesuiti at-

tendano all'educazione della gioventu, se ad ogni cenno che essi

danno di pure applicarvisi eiitro limiti ristrettissimi, ne va a

rotnore tutto il campo libertino e invoca contro di essi gli

arbitrii governativi, mal velati da cenciose formole legali; tutto

ci6 non avviene perche 1'educazione data dai Gesuiti non sia

ottima ad istradare la gioventu nelle scienze e nelle virtu do-

raestiche e nelle cittadiue. Quale ne e dunque il motivo? A do

risponderemo in un ultimo articolo, sciogliendo il dubbio, che pur

dee restare negli auimi schietti e bennati: come cioe possano

spiegarsi tanti odii accumulati contro la Compagnia, massirae ai

giorni nostri, se essa e veramente innocente di tutte le gravi'

accuse che le si appongono.
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^ELLA STORIA CONTEMPORANEA D'ITALIA

CAPITOLO X.

Manzoni e Mazzini Cristianesimo e Rivoluzione.

In nessun tempo la letteratura italiana fa tanto ligia alle

forme classiche della G-reeia e di Roina, quanto in quel periodo

di tempo che corre dall' invasione franeese alia caduta del regno

italico. Alceo, Pindaro, Omero, Yirgilio e Orazio parea che aves-

sero segnati i confini dell' arte, oltre ai quail non era che la

barbarie. Quando perd lo strepito delle anni imperial! cess6 sui

campi di Waterloo, e il gran capitano dei tempi moderni and6

a estinguersi sullo scoglio di Sant' Elena, allora si vide un fatto

che si spiega naturalmente colla legge dei contrast! : 1' attivita

delle menti farsi tanto maggiore quanto sono minori le agita-

zioni della politica. L'olivo della pace rinverdito dopo il 1815,
fu come il simbolo di questa attivita intellettuale.

L' Inghilterra da due secoli e piu, la Germania da mezzo

secolo, si erano sottratte al giogo delle leggi aristoteliche dau-

dosi a cercare il bello nella libera imitazione della natura. Nel-

1' ultima segnatamente una nuova estetica avea sedotti i piu no-

bili ingegni, che all' artificioso e freddo classicismo della Francia

imperiale opponevano le loro ardite e sbrigliate immaginazioni.

Durante gli ultimi anni della dominazione franeese le nuove

dottrine erano penetrate in Italia; qualche scritto del Foscolo,

e qualche tratto dei poemetti del Monti seutono infatti 1'aura

di una nuova poesia che esee da quelle pagine all'insaputa e

forse contro la volonta degli autori. Piu chiaro quest' indizio dei

tempi nuovi tu lo trovi nei versi d'Ippolito Pindemonte, piu

nuovo degli altri due nel pensiero, quanto e ineno classico di

1 Vedi vol. IV, quaderno 871, pagg. 55-64.
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essi nella forma. Ma la gloria di essere in Italia Pantesignano

della nuova scuoia, era serbata ad Alessandro Manzoni.

II poeta railanese, che coi Versi in morte di Carlo Imbo-

nati e col poemetto 1' Urania s'era fatto imitatore ed emulo

del Monti e del Foscolo, dopo un soggiorno di qualche mese a

Parigi, tornato in Italia, avea scritto gl'/nw* sacri. Come si

vede< il Manzoni avea creato la nuova scuoia poetica, prima che

altri ne divulgasse in Italia le dottrine
;
ina la scuoia contraria,

che col Monti e col Foscolo teneva splendidamente il campo,
non permise che gPItaliani si accorgessero di quella innovazione.

Intanto in Italia si faceano piu frequenti le visite e le di-

more d'illustri stranieri; la Stael, lo Schlegel, il Byron, il

Southey, PHobhouse, il Brougham, lo Chateaubriand ed altri

erano accolti nelle patrizie case di Milano, di Firenze, di Roma,

ove, disputando coi piu eletti ingegni d' Italia, propagavano

sempre piu le nuove teorie.

La letteratura di quel tempo, piena in gran parte delle re-

miniscenze dei classici greci e latini, non avea presso i piu una

forma determinata e propria : spesso pagana nel pensiero e nel-

1'espressione, non sempre rispondeva ali'indole ed alle condi-

zioni della nuova civilta. I Tedeschi, che nelP antichita greca

e romana non trovavano cosa alcuna di che gloriarsi, furono i

piu ardenti propugnatori della nuova dottrina; e siccome le loro

glorie militari e politiche cominciavano dalla caduta dell' irnpero

romano e venivano crescendo nei tempi della cavalleria, delle

cattedrali e dei monasteri, cogli Ottoni e coi Barbarossa; cosl

adoperaronsi di attirare P attenzione di Europa a quei secoli, che

oggi chiamansi d'ignoranza e di barbarie. Furono detti roman-

tici e romantica la letteratura in omaggio a quella Roma, da cui

P Europa mediana riconosceva ogni lume di civilta, prima che il

Cristutnesimo venisse a rigenerare il mondo pagano; ma piu

propriamente doveano dirsi germanici, e germanica la poesia che

n'era derivata.

E chiaro che in questo modo la letteratura, staccandosi dalla

imitazione dei Greci e dei Romani, si accostava alle credenze

ed alle opinion! dei tempi moderni e riprendeva Pufficio suo,

Se.He XIII. vol. V, fasc. 880 28 10 febbraio 1887
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che dai seguaci della vecehia scuola era in gran parte negletto.

Senonche, e degno di osservazione come la scuola roinantica

avesse fini diversi in Germania e in Italia. In Germania col

richiainare gli spiriti alle idee religiose e cavalleresche del

medio evo cercava di toglierli al pensiero della lotta per 1'in-

dipendenza iniziata nell'aspra e sanguinosa guerra contro il

primo Napoleone, e percift favoriva i disegni della Santa Al-

leanza; in Italia col farsi banditrice di novita letterarie edu-

cava gli spiriti all' idee di sottrarsi al dominio straniero e fon-

dere i diversi popoli in una nazione : il romanticismo era dunque

in Gerraania una vera reazione contro un passato che non avea

piti ragioue di esistere dopo la caduta di Napoleone; in Italia

invece era una cospirazione per preparare un avvenire che pa-

reva un sogno e che il piu audace discepolo di questa scuola

dovea un giorno attuare. Laonde, mentre Federigo Schlegel,

chiamando secoii d'oro i tempi di mezzo, prima che 1'impero

prendesse ad osteggiare il Papato, e lodando 1'Austria che cer-

cava di ravvivare quei tempi, avea eraolumenti ed elogi dai

Governi tedeschi e.si guadagnava 1'affetto di Ludovico re di

Baviera; in Italia lo Schlegel era considerate come un novatore

pericoloso, le cui dottrine insospettivano 1'Austria.

II Manzoni defini chiaramente 1'intendimento della nuova

scuola quando scrisse, che la poesia e la letteratura in genere

dovea proporsi V utile per iscopo, il vero per soggetto, V in-

teressante per mezzo. Intanto la mitologia che non richiama

memoria alcuna, ne desta sentimento alcuno della vita reale,

teneva ancora abbagliate le menti; cosicch^ quando la figlia di

Yincenzo Monti and& a nozze col Perticari, dodici dei piu chiari

letterati d' Italia dettarono dodici inni agli Dei Consenti. Dal-

1' aitra parte la scuola roinantica dava in eccessi niente dissimili

da quelli che censurava; e le Oncline, le Uri, le Peri succedettero

alle Najadi ed alle Driadi; ed Oberone, Titania, Mefistofele,

Ariele e Calibano raccolsero 1'eredita dei Genii fausti e malevoli,

dei Silvani e dei Satiri antichi. La vecehia scuola era capitanata

dai Monti, e chi meglio di lui poteva sostenere la parte di duca

e di maestro nella lotta ingaggiatasi tra i partigiani della vec-
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chia e della nuova estetica? Alessandro Manzoni capitanava i

romantic!, schivandone le esorbitanze e serbando sempre nelle

dispute, com' & suo uso, un certo diguitoso riserbo. Per tal guisa

due sistemi, e pero due fazioni letterarie armaronsi Tuna contro

1' altra. La scuola antica o dei classici pretendeva che nessuno

scritto letterario si dipartisse punto dai modelli dell' antichita,

siccorae aveano fatto i cinquecentisti; quindi ogni cosa che usciva

dai limiti della greca o latina letteratura era un arbitrio, una

rivolta. Contradicevano a questo principio i romantici partigiani

della nuova scuola, proclamando che la civilta moderna pih non

poteva accordarsi coll' antica; che 1' introduzione del Cristiane-

simo escludeva le finzioni di una religione bugiarda ;
che i pro

gressi delle scienze toglievano alia poesia quelle forme che lot-

tavano colla verita. Ai seguaci dell' antico sistema pareva merito

principale 1'imitazione: ai propugnatori del nuovo F originalita.

Ai primi arridevano certe regole, che i secondi stiniavano ar-

bitrarie, ed a questi piaceva 1' emancipazione da regole che essi

non credevano fondate sulla ragione delle cose e la natura della

mente umana; gli uni foggiavansi sulle idee e sui tipi di bel-

lezza greci e latini; gli altri non dispregiavano quelli meno

perfetti che si riscontrano nei tempi romantici, donde fu loro

attribuito il nome. Entrambi pretendevano perfino di aggiungere

ciascuno alia loro scuola la Divina Commedia, 1' Orlando, la

Gerusalemme, le Visioni, il Giorno e la Basmlliana; quelli

perche i loro autori non aveano trasandato ii tipo classico, ne

dimenticata la mitologia, questi perche aveano trascelti argomenti

cristiani e moderni. Oggimai non e piu quistione di classici e

di romantici : ci pare anzi che tutti sieno d' accordo ad escludere

dalla poesia la mitologia, la servile imitazione dei classici e le

regole fondate, su fatti speciali e non su principii generali, sul-

1' autori t& dei critici e non gia su valide ragioni. E quanto al-

1' imitazione dei classici, non fu mai vero, come parve a taluni,

che i romantici (almeno piu ragionevoli) insegnassero, doversene

bandire lo studio e non cercare in essi un indirizzo, un esercizio,

un addestramento allo scrivere. Se ho ben intesi, scrivea il

Manzoni, gli scritti dei romantici e i discorsi di alcuni di loro,
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nessun d'essi sogn6 mat una cosa simile. Sapevano essi bene

che 1' osservare in noi 1' impressione prodotta dalla parola altrui

c'insegna, o per meglio dire, ci rende abili a produrre negli altri

iinpressioni consimili; che 1' osservare Fandarnento, i trovati

dell'ingegno altrui e un luine al nostro; che ancor quando 1'in-

gegno non ponga direttaniente questo studio nella letteratura,

ne resta, senza avvedersene, nudrito e raffinato; che molte idee,

inolte immagini che esso approva e gusta gli sono scala per

arrivare ad altre; che insomma per imparare a scrivere bisogna

leggere, come ascoltare per imparare a discorrere; e che questa

scuola e allora profittevole quando si fa sugli scritti d' uomini

d' ingegno e di molto studio, quali appunto erano fra gli scrit-

tori che ci rirnangono dell'antichita quelli che specialmeute sono

denominati classici. > Ci6 che dunque i maestri piu autorevoli

della
r
nuova scuola combatterono e vollero sbandito e propria-

mente il sistema della stretta imitazione de'tipi classici si nella

invenzione e ne' concetti e si nella forma e disposizione delle

parti.

Conosciuti gl'intendimenti estetici della nuova scuola conver-

rebbe dire degl'intendiuienti politici; ma questo faremo piCi

innanzi; per ora torniamo al Manzoni.

Questi vide, come Michelangelo gli artisti piu famosi della

rinascenza, passare per la lunga sua vita tutti gli uomini piu

illustri della moderna letteratura. Narrasi che in un viaggio

che egli fece a Parigi colla sposa, divenuta cattolica, entrasse

un giorno nella chiesa di san Rocco, e che dopo un' affannosa

preghiera, si levasse da terra credente. Questo fatto 1'indusse a

meditare seriamente sui fondainenti della religione. Corninci6

lirico, e prosegui come drammatico, storico, romanziere, fllosofo

e filologo. Costante privilegio d'ogni sua opera e la sapiens,

cio& 1'accordo perfetto delie facolta riehieste nello scrittore; per

cui non si sa dire se il Manzoni sia piu grande nello splendore

della fantasia, o nella profondita del sentimento e nella maturita

del giudizio. Dopo cid che degl'/nm sacri fu detto dal Groethe

e dai critici piu insigni d'Europa, crediamo inutile discorrerne

a lungo. II Manzoni ha dato freschezza di colorito e di vita a



NELLA STORU CONTEMPORANEA D' ITALIA 437

soggetti mille volte trattati; e colla semplice maesta delle im-

magini e 1'oiida sempre piena e sonora del verso ha saputo

trascinare gli animi del lettori in modo che certe iinperfezioni di

lingua e di stile restano inavvertite, o per lo meno perdonabili.*

Chi disse che la poesia lirica, come il Nettuno d'Omero, in

tre passi dee giungere alia meta, avra, senza dubbio, notato ci6

che forma 1' eccellenza del Cinque Maggio. Lo stesso soggetto

fu trattato da Victor Hugo e dal Lamartine; ma la pom pa delle

amplificazioni e Fampollosita dello stile accusano la poverta dei

pensieri dei due poeti francesi. Viveva ancora il Monti, che avea

paragonato 1'eroe a Giove; viveva il Foscoio che lo avea ingiu-

riato; entrambi tacquero. II Manzoni vergine d'encomii e di

oltraggi, fu degno di sciogliere il cantico, che coi nomi di Marengo
e d'Austerlitz eternera il nome del grande conquistatore. Non

mancano anche in questo ccmponimento difetti di stile, come la

spoglia immemore, Vorma che calpesta la polvere, il sovvenir

che I'assalse e simili; come non e vero che tutta la terra re-

stasse attonita e molto meno come cadavere alia nuova del la

morte dell'eroe; ma chi cerca nella piramide di granito una

screpolatura? II Cinque Maggio gettando la sua luce sugli

/nm, sino allora poco letti, fu 1' aurora di quella gloria che per

oltre mezzo secolo circondft la vita del poeta.

Le sue tragedie il Carmagnola e VAdelchi appartengono piu

veramente alia lirica che alia drammatica, non tanto per la

bellezza dei Cori, che ne sono il vanto principale, quanto per

la scarsita dell' azione e F abbondanza del sentimento. L' inten-

dimento politico deile tragedie manzoniane 6 palese. A due cause

era da assegoarsi la ruina d' Italia; alle interne discordie ed alia

speranza negli aiuti stranieri. Nel Carmagnola si deplora la

prima; nelFAdelchi la seconda. II Manzoni valente conoscitore

della storia d' Italia, am6 ehe la scena diveutasse una scuola pel

popolo come 1'Alfieri avea cercato di fame un campo di bat-

taglia contro coloro, che ei chiamava tiranni; quindi porto nel

dramma F esattezza storica siuo allo scrupolo, e si oppose alle

tradizioni popolari, quando non avessero fondamento sui fatti

reali. Chi disse che il Manzoni in questo punto ha seguito le
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dottrine e gli esempii del Goethe, ignora come il celebre Te-

desco nei suoi colloquii con Eckermann, abbia rimproverato al

Manzoni il troppo rispetto che avea per la storia, alia quale

non badava di sacrificare i diritti della poesia. Fu meno severo

con lui, quando prese a difenderlo dalle accuse di Ugo Foscolo,

che in un articolo del Quarterly Review aveva fieramente assa-

lito 1'aniico lontano; ma passato quel generoso bollore, il Goethe

si accosto alPopinione del Foscolo, confermando la cosacoll'esempio

dei Greci, di Shakspeare, e collo stesso Egmont, tanto diverso

dall'Egmont della storia.

Questo tentative di levare la storia allo stato di tragedia e

la grande novita del Manzoni, e non gia Tinfrazione delle unita

drammatiche, come generaltnente si crede; unita che prima

assai di lui non erano state rispettate n& dai Greci ne da

Shakspeare, e contro le quali egli dettb la bellissima lettera al

Chauvet, che in un giornale di Parigi avea difeso il vecchio

sistema. La novita dei cori non ebbe seguaci, ma tutti gl'Ita-

Hani ammirano ancora quella lirica magnificenza che sgorga dal

pieno della verita storica.

II Discorso storico che tien dietro &\\'Adelchi conferma quanto

abbiamo detto sugli intendimenti del Manzoni nella tragedia.

Era suo fine che il popolo conoscesse la storia ma non la leggenda ;

quindi dice che lo spirito storico del dramma e in molti punti

affatto opposto a quello che esce dalle pin riputate storie

moderne, e per conseguenza alia opinione del piu dei lettori.

II Manzoni mise in carapo una questione che e capitale per la

storia d' Italia, quella doe della condizione dei Eomani dopo la

conquista longobarda ; questione alia quale si legano i principii

e i progressi delle istituzioni italiane nel medio-evo. Chi legge

queste pagine resta ammirato come una mente in sommo grado

poetica sapesse acconciarsi alle minute indagini del cronista e

alle sottili distinzioni del giureconsulto. Entrarono nello stesso

cainpo qualche anno dopo un napoletano, Carlo Troya e un fio-

rentino, Gino Capponi; e forse la questione non e ancora pie-

namente risolta, sebbene molti punti di essa non attendono altra

luce dopo quella che vi ha sparsa il Manzoni.
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Questo discorso fu pubblicato nel 1822, nella solitudine di

Brusuglio, a quattro miglia da Milano, ove con la famiglia e

il suo caro Toinmaso Gross! si era ritirato dopo i casi lamen-

tevoli avvenuti per opera della Carboneria. Fra i libri che il

Mauzoni portft seco in questo romitaggio era la Storia di Milano

del Ripamonti, e V Economia e la Statistica del Gioja, ove souo

citate le Gride contro i bravi, ed i decreti sulla pubblica an-

nona. Leggendo un giorno col Grossi la storia fa\V Innominato

nel Ripamonti, e riflettendo sulle iniserie private e pubbliche

di quei tempi, gli venne il pensiero di fame il ritratto in un

romanzo. Gli studii del Verri sul processo degli Untori e la

carita dei Francescani durante la peste, descritta dallo stesso

Bipamonti, compivano il suo disegno. Dopo cinque anni di studii

sulle leggi e sulle costituzioni di quel secolo infelice; dopo

raccolti e ineditati numerosi ragguagli di pestilenze e di teoriche

mediche, e dopo essersi impadronito di un copioso tesoro di voci

domestiche, diede in luce il massimo dei suoi lavori, i Promessi

Sposi.

Quattro elementi, diceva il Goethe ad Eckerinann, concorrono

a rendere tanto eccellente 1'opera del Manzoni. II Manzoni in-

nanzi tutto e uno storico esiinio; per questa dote il racconto

acquista una solidita ed una diguita che lo collocano ben al

disopra dei libri che corrono con quel nome di romanzi. La

religione cattolica, in secondo luogo gli rese un gran servigio con

porgli innanzi molte situazioni poetiche che un protestante non

pu6 avere. In terzo luogo, lo spettacolo degli infelici e tragici

tentativi di molti suoi compagni ed amici nella fiera lotta per

la indipendenza d' Italia dallo straniero. Finalmente, cosa favore-

vole assai al ronaanzo, 1'azione del dramma si svolge nelle amene

vicinanze del lago di Como, che il poeta conosceva fino dai giorni

dell'infanzia e di cui tutti gli spettacoli gli erano presenti, come

scene di famiglia. In un altro colloquio collo stesso Eckermann, il

Goethe disse, che il vomanzo del Manzoni sorpassava quanto si

conosceva in quel genere di letteratura e credeva che un'opera

superiore a questa fosse impossibile. II poeta tedesco temper6

piti tardi il suo entusiasino, notando che spesso lo storico facea
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inal giuoco al poeta; ma restd sempre fermo nell'idea che il

romanzo del Manzoni era inimitabile. N& diverse da quello del

Goethe fa il giudizio dello Chateaubriand quando scrisse che il

Manzoni ha sollevato il romanzo alia dignita di un poema, che

abbraccia nella immensa sua tela tutte le umane condizioni, e

tutti gli stati dell'anima; esso non cerca la bellezza nelle

circostanze comuni, ne di sorprendere i lettori raccontando strani

e maravigliosi avvenimenti. Alia storia di due giovani contadini

egli intreccia la storia di tutto quel secolo con una semplicita di

racconto e con una naturalezza di osservazioni, che non hanno

riscontro in alcun'altra opera antica o moderna. Nei Promessi

Sposi si passa dalle vicende della vita privata alia pubblica; dai

villani ai principi, dagli assassini ai prelati, dalla pace alia sedi-

zione, dall' innocenza al misfatto, dal monastero alia taverna, dal-

1'amore al terrore, dal sorriso alia pieta, dalle nozze alia morte,

e sempre senza sforzo d'alcuna sorta, sempre con quella pacata

serenita di giudizio, che in tutti i grandi e piccoli eventi della

vita adora il tenore onde la provvidenza di Dio tiene in mano le

redini del mondo e lo governa. >

Vent'anni dopo i Promessi Sposi apparve la Colonna infame.

II inondo letterario, che si aspettava un altro prodigio di ro-

manzo, rimase deluso. Ma non per questo il nuovo lavoro

indegno di stare cogli altri. Infatti esso rivela un altro lato

del suo ingegno e la sua profonda dottrina nelle materie giuri-

diche. Yolle correggere il giudizio del Verri che assegnava come

causa al famoso processo Tignoranza dei tempi e la barbarie

della giurisprudenza; il Manzoni dimostro che quelle leggi non

erano barbare in tutto, e che se i giudici si fossero letteral-

mente attenuti a quelle leggi, il povero Piazza ed il Morra

sarebbero stati assolti; donde nasce il salutare avvertimento pei

magistrati di guardarsi da certa irritazione che nasce dalle ne-

gazioni del reo, perch6 1'amor proprio infiammato non faccia velo

al loro giudizio.

Piu grande fu lo stupore quando venne alia luce il discorso

Del romanzo storico e in genere dei componimenti misti di

storia e d"
1

invenzione. Parve a molti che il Manzoni si disdicesse
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e si accostasse all'opinione del Foscolo che avea biasimato il

rigorismo storico della tragedia maazoniana; ma chi legge

attesaniente quello scritto non durera fatica ad accorgersi che

. 1'autore conferma il suo vecchio giudizio in guisa da offendere

in qualche modo la propria gloria col volere abolito il romanzo

storico.

Un gran poeta, ei dice, e un grande storico possono tro-

varsi senza confusione nell' uoino medesimo, ma non nel medesimo

componiinento. Ma chi ha letto i Promessi Sposi ha del sei-

cento e della dominazione spagnuola un concetto piu pieno e

piu chiaro che non avrebbe dalla lettura della storia di quel

tempo, perch6 la storia lascia molte lacune specialmente intorno

alle costuinanze della vita privata; il romanzo invece le riempie

e lungi dall'annoiare con aridi racconti, ricrea la mente coi fiori

della fantasia, e la grazia delle descrizioni. II Manzoni autore

condauna il Manzoni giudice; e 1! Italia anzi 1'Europa si duole

che un tale scrupolo abbia forse rattenuto 1'autore dall'arricchire

di nuovi tesori la nostra letteratura.

Le Osservazioni sulla morale cattolica dettate fin dal 1822,

rivelano la mente filosofica e religiosa di lui. La Storia delle

Repubbliche italiane del ginevrino Sismondi era a quei giorni

letta avidamente in Italia, e poiche in essa 1'autore avea lanciate

alcuiie accuse contro la Morale Cattolica, tra le altre quella

di rendere gli spiriti superstiziosi e imbecilli, cosi al gran poeta

parve fosse un dovere di buon cattolico 1'oppugn are quelle accuse.

Ma lo scritto del Manzoni e non solo difesa della sua religione,

ma della sua patria, perche tutta la nazione italiana, che si

gloria di essere cattolica, restava denigrata dalle calunnie dello

storico calvinista. Se non che la gentilezza dei modi, ispirata

da un alto e delicato sentiinento della virtu, tempera e nello

stesso tempo avvalora il potente e saldo ragionamento del Man-

zoni. Lo stesso Sismondi ebbe a lodarsi della nobile urbanita

dell'avversario.

Nel Dialogo suir invenzione non troviamo, come altri trovano

queil'urbana e quella venusta amabilita che si aminira nei dia-

loghi di Platone; in esso & qualche cosa di grave per non dire
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pesante, che nasce non tanto dalla qualita della materia, quanto

dallo stile dell'antore misto di linguaggio metafisico e di lepore

toscauo, qualche volta affettato. Si difendono in esso le dottrine

del Rosmini BvlYEnte; difesa che presso molti oscuro la bella

faina che egli s'era acquistata di grande pensatore, e che con-

tribui in gran parte a rendere popolari nella Lonibardia le dot-

trine filosofiche del Roveretano, con tanto scapito della vera

filosofia italiana.

II Manzoni, che s'era tenuto alieno dalla lotta fra il Monti e

la Crusca, forse per non amareggiare la vecchiaia del glorioso

suo amico, mosti'6 di avvicinarsi all'opinione dei Toscani quando

corresse la dizione dei Promessi Sposi. Pens6 fin d'allora di

promuovere 1'unita della lingua come fondamento e vincolo

dell' unita politica. Fu suo assunto che la lingua fiorentina,

diventata italiana di nome, diventi per quanto e possibile ita-

liana di fatto, come lo e gia diventata in parte. > Nelle Lettere

a Giacinto Carena avea manifestato il proprio pensiero, che

come Firenze tiene geograficamente il mezzo d' Italia, cosi di-

venisse centro della lingua comune. A questo fine detto piu

tardi la Relazione delV unites delta lingua e dei mezzi di

diffonderla, e la Lettera al Bonghi intorno al Vulgare elo-

quio, ove con acutissimo discernimento interpreta il vero signi-

ficato di quell' awfo'co e cortigiano, che Dante riconosce nella

lingua d' Italia.

Concludiamo. II Manzoni e il piu grande ed originale dei

moderni scrittori che inaugurarono la nuova scuola letteraria.

Fu egli che diede un novello indirizzo alia nostra letteratura.

II suo merito principale o la originalita sua consiste in quel-

1'arte sapiente che nella moderazione trova la forza. Questa mo-

derazione ad alcuni parve pusillanimita; ad altri invece e piaciuto

fame un precursore di Giuseppe Mazzini; ma quale differenza

tra Manzoni e Mazzini ?

Abbiamo detto di sopra che il romanticismo piu che una nuova

scuola letteraria, fu e per chi inaugurollo tra noi e per molti di

quelli che tolsero a propugnarlo un mezzo di propaganda contro

la dominazione straniera. Venuto piu tardi Giuseppe Mazzini, le
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aspirazioni romantiche alia indipeudenza si tramutarono in co-

spirazioni radicalmente rivoluzionarie. Coinbattendo a pro del

romanticismo, cosi 1'agitatoce ligure, noi dal 1828 al 1832, in-

teudevarao eombattere, sull' unica via che allora ci restava aperta

dinanzi, a pro della Rivoluzione, la doppia tirannide interna ed

esterna, politica e religiosa, che opprimeva e smembrava l'Italia.>

E dopo aver detto che i pi ft fra i giovani devoti alle lettere

s'erano gettati nelle file del campo rivoluzionario, dichiara che

il suo romanticismo era ben altro che quello della scuola man-

zoniaua : Finora il romanticismo s'e trascinato, fra transaxioni

bastarde, sulle vie dell'arte puramente obbiettiva, o sulle .vie

di un passato, men vecchio di quello dei classicisti, pur sempre

passato: descriveva o pregava. Le condanne austriache dei prin-

cipali fra i collaborator! dei Conciliatore pesavano, minaccia

temuta, pei piu tra gli uomini che si dicevano romantici. Arid,

"Borghi, Mamiani, Biava, Mauri e nou so quanti altri inondavano

1' Italia d'inni alia Vergine o ai Santi e di versioni di Salmi:

evitavano studiosamente i nvoluzionari d' Israele, i Profeti. Cesare

Cantu altalenava tra il Guelfismo e 1'Impero. I migliori si af-

faccendavano a desumere dal nord una imitazione di forme di

arte. Nessuno per6 diceva che il romanticismo era in Italia la

battaglia della liberta contro 1'oppressione, la battaglia dell'in-

dipendenza contro ogni forma o norma non scelta da noi in virtu

della nostra ispirazione individuate e del pensiero collettivo che

fremeva nelle viscere del paese.

Queste due sole citazioni basterebbero a dimostrare che cosa

egli intendesse per romanticismo, e a quale scopo mirasse; ma
e pregio dell'opera spingere il nostro studio piu innanzi per

dedurne corn'egli volea servirsene per creare, come cre6 di fatto,

una letteratura eminentemente anarchica e rivoluzionaria. Per

questo nel 1830 egli scriveva: Ben altro e il fine della riforma

invocata dai tempi, s'io ben la intendo: e riforma universal e,

essenziale, intera, decisiva, ed energica: riforma operata nelle

opinion!, nei costumi, e negli affetti creatori degli. eventi; e

molti secoli di sciagura, o d'inerzia la maturarono; e il se-

colo XVIII sgoinbrft il terreno, e il XIX e destinato ad edificarvi
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di pianta. La letteratura deve seguire le stesse vicende, le stesse

leggi. E d'uopo crearla. > A un certo punto, accortosi che per

questa sua universale, essenziale, intern, decisiva ed emrgica
riforina il romanticisino valeva poco, finisce non solo col ripu-

diarne 1'alleanza, ma con bandirgli la guerra, e scrive: < La

dottrina romantica e dottrina d'individualita; quindi potente a

distruggere tiratmidi letterarie, impotente a fondare una nuova

letteratura (rivoluzionaria)... Fu grido di reazione e non altro;

emancip6 1'intelletto, non l'avvi&: redense 1' individuality can-

cellata dal classicismo, non la riconsacrft a una missione il

romanticismo non avea segreto, ne fede, ne bandiera... venne a

conibattere e fu, combattendo, potente. La vittofia dovea spegnerlo,

e la vittoria lo ha spento. > Altrove egli vaticina 1'appressarsi

dei tempi meow, della felice rigenerazione letteraria... degl'ideali

incorapresi... del Dio popolo e conchiude: Chi vivra vedra;

in ogni modo i semi gli abbiamo gittati noi, e germineranno

fecondati dall'/fa: tocchera alia generazione ventura coglierne

i frutti e li colse! ma ahi quanto amari!

II Mazzini fu dunque il fondatore di quanto si e fatto in

politica e s'e scritto in letteratura da oltre a un quarto di

seeolo. Proviamolo storicamente. Nato a Grenova, e giovine an-

cora, fu iniziato nella massoneria, della quale non and& guari

a scuotere il giogo, fondando a Marsiglia col piemontese Bianco

e col riminese Fanti una societa piu pratica, che si chiam6 la

Giovine Italia. Simbolo della nuova setta era un ramo di ci-

presso, e parola d'ordine: Ora e sempre. Che nei riti della

Giovine Italia vi fosse demonolatria, 1'afferma il P. Bresciani,

e noi vi prestiaino fede, appoggiati alPautorita di tant'uomo.

II Mazzini tuttoche consentisse coi Carbonari in volere francata

1' Italia dallo straniero, discordavane pero nel ripudiare costitu-

zione e federazione. Suo inteuto era, che 1' Italia si costituisse

in repubblica non unita, ma una e indivisibile, che si confidasse

nel popolo, cioe nelP insurrezione, che al Cattolicismo, di cui

dicea ftnito il tempo, si surrogasse una religione in cui, colla

nota formola : Dio e popolo, si associasse la creatura coll' idea,

il verbo colla speranza, una specie cioe di panteistno distrug-
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gitore d'ogni elemento sovrannaturale. Con quella parola di fuoco

e quello stile apocalittico, che il Mazzini avea appreso dal

Lamennais, riusci a mettere sossopra tutta la penisola, a seal-

dare le menti della gioventfl, e a gittare dovunque un fermento

tale, per cui i govern! ricorsero ai bandi e alle condaune. Co-

rainci6 allora una propaganda attivissima, e. giovani adept! scor-

revano la penisola, stabilendo intelligenze, conciliaboli, carteggi,

gremii, vendite; portanti Finstirrezione per mezzo del popolo.

Pnbblicava ii Mazzini le sue declamazioni sul Tribu-no, stara-

pato a Lugano, e sulla Giovine Italia, che in fascicoli inensili

veniva da Ginevra, focolare in quel tempo di tutte le ribalderie

della rivoluzione. Gontro quei giornali decretarono severissimi

divieti i Govern! Italian! : a Modena vi opponeva incalzanti e

beffardi articoli la Voce della Verita; ma per chi sa quanto,

anche nelle cose moral!, la difesa riesca menu efficace dell'at-

tacco, comprendera, come 1' opera di coloro che impugnarono a

quei giorni la penna, per opporsi alia invasione di questo nuovo

nemico dello Stato e della Religione, riuscisse impotente. D'altra

parte le splendide forme del Mazzini erano fatte per sedurre

anche gli animi piu fermi e i meno proclivi alle illusioni. Era

egli letterato nel vero senso della parola, e sarebbe stato tra

i piu grandi letterati contemporanei, se invece di consacrarsi

alia rivoluzione, avesse atteso agli studii, di cui diede un primo

saggio in un lavoro che ei scrisse giovanissimo, e che porta il

titolo: Di una letteratura europea.

II Mazzini come scrittore politico, sebbene dotato di grande

iugegno, non fu n& speculative, n& pratico; vOlto un poco al

misticismo, ti fa credere che il suo linguaggio sia quello di un

uomo ispirato ;
in sostanza non & che quello di un fanatico, cui

manchi il coraggio di morire per 1'attuazione dell'/rfea. V'ha

chi gli attribuisce il vanto d'avere penetrato cogli occhi della

mente nei.laberinti dell' avvenire, e vaticinate, cinquanta e piu

anni or sono, quanto abbiamo visto e di cui siamo ancora spet-

tatori. Non ci voleva per6 molto a fare simili predizioni. Chi

gitta una scintilla in un barile di polvere, non e profeta se ne

prevede lo scoppio, e chi appicca il fuoco a un campo di biade
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mature, non e indovino se ne predice 1' incendio. Sarebbe stato

in verita un prodigio, se 1' Italia, travagliata da pezza dalle

passioiii rivoluzionarie, e sobbillata dai retori delle sette, non

si fosse lasciata trascinare dalla parola seducente e abbagliante

di uno scrittore, che, valendosi dei nomi di patria, d' indipen-

denza, di liberta, di popolo, spese tutta la sua vita ad agitare

gli animi inesperti della gioventil, e a scuotere i troni vacillanti

dei Governi della Penisola per piantare su i loro ruderi uno

Stato unitario e repubblicano. Ma per comprendere il fascino che

i suoi scritti politici e letterarii esercitarono in quei giorni, e

necessario sentire da lui stesso sotto quali formole vaghe, e se-

ducenti, ma piene di nebbia e di confusione, ei propinava al-

Fincauta gioventu il veleno delle sue teorie religiose, morali r

filosofiche e politiche.

Tre volumi di Scritti letterarii d? un Italiano vivente ei fece

stampare a Lugano nel 1847. Da questi scritti, che, fatte alcune

eccezioni, trattano sempre argomenti di critica letteraria, si de-

sume il disegno di questo grande e instancabile agitatore, che

era di far servire la letteratura alia rivoluzione. II piu di questi

scritti videro la luce noWIndicatore Genovese, poi nQlVIndi-

catore Livornese e finalmente nz\V Antologia, che fu fondata a

Firenze da Pietro Vieusseux. Yi scrivevano Pepe, Colletta, Mon-

tani, Poerio, Santarosa, Borelli.

II Mazzini, e come caposetta e come maestro di una lette-

ratura rivoluzionaria, ebbe seguaci molti; sebbene pochi gli

siano sino all' ultimo rimasti fedeli. II maggior numero ripudi6

la sua bandiera politica e letteraria per mettersi sotto quella

di Casa Savoia e del Verismo, e dei pochi che sopravvivono a

lui nessuno vorrebbe che si tornasse indietro, ma nessuno e

persuaso che la sua repubblica confederata possa effettuarsi senza

1' intervento dei partiti sovversivi, che minacciano d! insediare in

Campidoglio il regno dell' anarchia.



I DERELITTI

LXVII.

I DUBBI DEL FIDANZATO E LE PAZZIE DEL SUO RIVALS

Fornito il pellegrinaggio ai luoghi santi, che nelPintento del

promessi sposi esser doveva una preparazione al loro cristiano

connubio, Bruno per raeglio apparecchiarvisi si dispose a fare

nel convento del Saato Sepolcro gli spiritual! esercizii. Pero

priina voile esplorare I'animo della sua fidanzata per chiarirsi

se le fosse o no entrato in cuore un qualche desiderio di mo-

nacarsi. Avutone pertanto consiglio con la madre di lei e il suo

Nestore, D. Giulio, chiam6 Emma alia loro presenza, e dissele

celiando': Sai Emma, vo a fanni frate !

Davvero ? Allora io mi far6 monaca, rispose Emma di

rimando.

Ti dico da senno; vo a racchiudermi nel Conveuto del Santo

Sepolcro.

Ed io, imitando il tuo esempio, andro a rinserrarmi in

quello delle Figlie di Sionne.

- Faremo dunque amendue un ritiro spirituale, come il nostro

D. Giulio qui ci consiglia.

Sia ringraziato Iddio che ti ha mandate dall'alto cosl santa

ispirazione !

- Ma bada, che se in questo frattempo io avessi un'altra

vocazione...

E quale?...

Quella di cingere il cordone di S. Francesco; allora Emma,
addio...

- E s' io avessi quella di prendere il sacro velo
;
allora Bruno,

addio...
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- Ah bricconcella! tu vorresti piantarmi in asso?
- Coine tu pianteresti me, se Dio ti chiamasse a stato di

vita pift perfetto. Non si ha forse da auteporre Iddio alia crea-

tura, e la sua volonta alia nostra?

Hai ragione; ma io non mi sento chiamare da Dio a tanta

altezza di perfezione; mentre tu forse non potrai dire lo stesso;

perche da quanto ho scorto in te, ben si pare che tu preferisci

lo stato religioso al coniugale.

Nella stima certamente
;
che dubbio ? non cosi nella scelta

per Tunica ragione che non vi sono da Dio chiamata.

Ma in questo pellegrinaggio non hai tu sentito nascerti

in cuore almeno uu vago desiderio di vita piu perfetta?
- Si Bruno, ma nello stato che abbracceremo. Deponi dunque

ogni dubbiezza. Dio ci vuole uniti; e di questo suo volere ab-

biamo tante prove, ch'io non ne sono stata un sol momento in

forse. Egli ha fatto veramente miracoli per appianare tutti gli

ostacoli che si frapponevano alia nostra unione !

- E poi, prese a dire D. Giulio, se Dio avesse altrimenti di

voi due disposto, vi avrebbe per mezzo d' interne ispirazioni e

lumi e impulsi fatto conoscere la sua santissima volonta.

Bruno mando un gran sospiro di soddisfazione, e soggiunse

Or sono perfettamente tranquillo; ma tu, Emma, mi perdo-

nerai se ho dubitato, non gia della tua fedelta, Dio me ne guardi !

ma di quel tuo tanto darti alle cose dello spirito, onde a me e

ad altri era caduto in mente il pensiero che tu avessi a tutt'altro

che a maritarti, volto 1'animo e la mira.

- E non avrei per fede mia pensato alle nozze, ove non mi

fossi abbattuta in un giovane savio, dabbene e cristiano ! Gruarda

ch'io mi fossi mai, come tante fanno, incapriccita di cotesti

bellimbusti dalla zucca vuota e dal cuor gonfio di vento, che

non hanno altro Dio che se stessi! Ma poiche il Signore per

sua bonta mi ha dato in te un angelo, tu sarai 1' inseparable

compagno di mia vita e la guida del mio mortal pellegrinaggio ;

e accompagn6 il suo dire con un bel sorriso e con una di quelle

occhiate, che dicono cento cose a un tempo.

Bruno a quelle soavi parole e a quello sguardo pieno di dol-
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cezza smaramolavasi di compiacimento, e coi lucciconi di tene-

rezza agli occhi, guatando fiso la sua fidanzata, diceva in cuor

suo: Che angelo di sposa mi ha preparato la Provvidenza !

In questo, Bruno ebbe una chiamata improvvisa dal portiere

dell'Ospizio.

- Un forestiero, dissegli questi, domanda di lei.

-Chie?
Non saprei.

- Non ti disse il suo norae ?

- No, anzi egli ignora anche quello di Vossignoria.

E allora come sai che va in cerca di me ?

Mi fe'della sua persona una descrizione eosi minuta, ehe

io non posso ingannarmi. Egli vuol di certo parlare a lei e non

ad altri.

Ma che vorra egli da me?

Non so; per6 dissemi che avea cosa di gran momento da

comunicarle.

Ebbene, andiamo
;
e tennegli dietro.

A D. Giulio balenfr tosto in mente il sospetto che 1'ignoto

visitatore fosse quel cotale Ali, zerbinotto di primo pelo, il quale

faceva le ruote intorno ad Emma; e levatosi, seguit6 Bruno alia

porteria, tenendosi tuttavia da lui a qualche distanza, ma in

guisa da poterlo vedere. D. Giulio non si era mal apposto: il

visitatore era proprio Ali in carne ed ossa; il quale alia vista

di Bruno fattosi innanzi, salutollo con un lieve inchino, dicen-

dogli in francese:

Benche non abbia il bene di conoscerla, non ho voluto

venir meno a un dovere di umanita verso la sua persona.

Le so moltissimo grado; ma di grazia con chi ho 1'onore

di parlare?

Con Ali ufficiale agli ordini del Governo egiziano.

Me ne rallegro. Ora mi dica di che si tratta?

Trattasi nulla meno che della sua vita; la quale corre

gravissimo rischio.

- Che dice inai? riprese Bruno sbarrando gli occhi, e affis-

sandoli nel suo interlocutore.

Serie XIII, vol. V. fasc. 880 29 11 febbraio 1887



450 I DERELITTI

Dico vero, e glielo dico per suo bene.

Ma chi & che ra'insidia, e perch& ?

-* II perche Vosignoria deve saperlo ineglio di me.

lo? Non so d'aver fatto danno o sfregio ad alcimo, o da-

togli il ininimo pretesto di cogliermi anitno addosso.

Non si tratta di questo. Ella si & dimeaticata che siamo

in Asia e non in Europa.
- Ebbene che mi vuol dire con questo?

Vo'dire che qui e colpa anche 1'essere promesso sposo di

una damigella, che abbia di se invaghito un gran Signore.

Ho capito. Egli 6 qualche Fascia, non e vero ?

Per 1' appunto.

E sarebbe ?

Mi perdoui se a questa domanda non rispondo.

Ma se ini lascia ignorare chi sia cotesto insidiatore della

mia vita, come vuol ella ch' io me ne guardi ?

Oh per questo basta che Vossignoria rinunzi alle nozze di

colei che ebbe la sventura di accendere di s& il cuore di un

Fascia !

Io rinunziare alle nozze di chi il cielo mi destina a com-

pagna del viver mio?... Io separarmi da colei che mi e piu cara

della vita? Ah il vostro signor Fascia se lo tolga giu dai capo.

Eallora?...

Allora sara di me quel che Dio vorra! Ma di grazia,

Signor All, cred'ella che un Fascia ai tempi nostri possa im-

punemente abusare fino a questo segno del suo potere da im-

pedire a viva forza legittime nozze, e rapire una donzella stra-

niera, che sarebbe naturalmente reclamata dal nostro Gtoverno?

Ah... si vede bene ch'ella poco o punto si conosce de'co-

stumi orientali
;
e forse ignora che anche oggi si fa dapertutto

incetta di donzelle appariscenti per rifornirne gli Harem o ser-

ragli de' Fascia turchi !

Sia pure; ma non credo possibile che gF incettatori di came

ujnana ai servigi di cotesti Signori osino mettere le mani su

merce straniera; che guai a loro !
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Quello die Vosignoria crede impossibile, avverra di certo,

ove ella non provvegga a tempo a'casi suoi?

- Bruno tutto accigliato in viso, triste e pensativo, come

quegli die prestava fede alle parole di All, dopo alcuni istanti

di silenzio e di riflessione, domandogli:

Come lei sa queste cose?

Le ho da un amico del Fascia e mio.

Cotesto Fascia dimora qui in Gerusalemme ?

No, ma in Egitto.

E dove ha veduto la mia fidanzata?

In Egitto.
- Bastera dunque per sottrarre la mia colomba agli artigli

di quell' avvoltoio, non mettere piu piede in Egitto.

No, non basta.

Ha egli forse emissarii o inanutengoli anche qui?

Appuuto.

Non potrebb' ella, che mostrasi ineco cosi gentile, favorir-

mene i nomi?

Le pare? s'io fiatassi, sarei perduto.

Avrebbe almeno la gentilezza di venir uieco presso Sua Ec-

cellenza il Governatore, che mi dicono essere un signore ammodo,

giusto e onesto.

II G-overnatore non sara mai capace di farmi rivelare co-

testo segreto, ne di campare Vossignoria dalla vendetta di un

potente Fascia. Per6 segua il mio consiglio; lasci la giovane,

e salvi la pelle.

Mai mi consiglia, signor All, riprese Bruno con amaro

ghigao.

Ci pensi raeglio fin che 6 tempo. lo non ho altro a dirle,

e la riverisco. Si dicendo, gli fe' un inchino e partissi, lasciaudo

Bruno in forse di quello che dovesse pensare di coteste rive-

lazioni. Senonch5 tosto venne a trarlo d' incertezza il suo buon

Maestro, a cui Bruno riferi tutto il dialogo avuto poc'anzi col-

1' ufficialetto egiziano. D. Griulio, stato gia testimone delle sve-

nevolezze di Ali per Emma, non dur6 fatica a persuadere il suo

discepolo che 1' innamorato non era il Fascia turco, ma F istesso
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Ali; il quale saputo del prossimo sposalizio di Emma, tentava

con un vano spauracchio di frastornarlo.

II che fugli eziandio.confermato dalla Marchesa, a cui Bruno

rapporto Fincontro e il colloquio avuto con Ali. Tuttavolta eragli

sempre un pruno nell'occhio la presenza di quel giovane ap-

passionato, da cui avea ragion di temere qualche guaio. E per6

ritirandosi, come avea gia divisato, nel Convento del Santo Se-

polcro, raccomando al portiere e ad altri di casa il segreto del

suo ritiro e di quello di Emma, che Fistesso giorno entr& nel

Convento delle Figlie di Sionne pei santi esercizii.

Mentre i due fidanzati cristianamente apparecchiavansi al

Sacramento del matrimonio, la Marchesa con la sua famiglia

trasferitasi nel migliore albergo di Gerusalemme, ove Bruno

avea noleggiato un pulito e decoroso appartamento, metteva in

concio P arredo delli sposi e faceva altri appresti e avvisamenti

per le nozze. D. Giulio anch'egli attendeva alia sua bisogna,

ch'era coDdurre a capo Pistruzione religiosa di Ernesto, accioc-

che egli potesse fare la sua abiura e ricevere col suo figliuoletto

il battesimo sub conditions P istesso giorno e nella stessa chiesa,

in cui sarebbesi celebrato lo sposalizio per dare cosi maggior

lustro e splendore alia festa.

Gia il buon sacerdote aveva tenuto col suo neofito moltissime

conferenze, oltre alle due riferite piu innanzi, e chiaritolo pie-

naniente della necessita della fede, delP esistenza del sopranna-

turale, del raistero di un Dio incarnato, della divinita di Cristo,

delle note e de'caratteri distintivi della vera Chiesa, del pri-

mato del Pontefice Romano e del suo infallibile insegnamento,

cose tutte intorno alle quali Ernesto aveva 1'animo ristretto

dentro a nodi, che da s non sapea sciogliere, ne trovare il

bandolo di quell' aggrovigliata matassa d' idee confuse, ingene-

ratagli in mente da una superficiale education religiosa.

E che facea frattanto il cattivello di Ali? Se rie stava di

gran mala voglia e freinea di ansieta, attendendo Pesito della

sua ciurmeria. Ma passati alquanti giorni, e visto che nell' al-

bergo fervevano piu che mai gli apparecchi per le nozze, poco

ando che non dessegli la balta al cervello. Era cosa degna di
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pieta e di riso insieme il vederlo tutto rannuvolato e fosco in

viso dar le volte intorno all' albergo per vedere la damigella o

abbattersi nel suo fidanzato, ch'egli voleva questa fiata assalire

di fronte, e costringerlo o a rinunziare alle nozze o ad accettare

un duello.

Ma egli perdeva il tempo e i passi ; che F una, coine di-

cemmo, erasi chiusa nel ritiro delle Figlie di Sionne e 1'altro

nel Convento del Santo Sepolcro.

Ali piu volte, colto un pretesto qualunque, entro nell'albergo,

e domaadfc novelle de'due sposi al cameriere, un arabo astuto

e mascagno piu del fistolo.

Ehi, mio bravo Salem, sono in casa gli sposi ? dirnandogli

in Arabo.

No; ma verranno presto.

Sai dove sono?

No; ma tutto e qui apparecchiato per riceverli.

Quando si fara cotesto matrimonio?

- II giorno della nascita del profeta Issa (Gresu Cristo).

Ne sei sicuro?

Sicurissimo
;
e intanto squadrava il suo interlocutore, stu-

diandolo con occhio maliziosetto, per avvisare la cagione di co-

testa sua curiosita.

Sapresti dirmi chi sono?

Due Franchi. Cosi chiamano cola i cattolici latini.

Ma i loro nomi?

Eh... eh... i nomi franchi non sono come i nostri, che si

tengono a mente da ognuno.

II tuo padrone, cred'io, avralli scritti nel suo libro, come

fanno gli albergatori?

Che libri!.. che libri!... Qua vien chi vuole, e se ne va

quando vuole, basta che paghi; e piu non si domanda.

Ma come fate voi altri a distinguere i vostri ospiti?

Coi numeri delle camere che loro vengono assegnate.

Ho inteso dire che la sposina chiamasi Margherita So-

branataroff, e lo sposo un certo signor Bruno B Ian do, come mi

disse il portiere dell'Ospizio latino.



454 I DERELITTI

Sara cosi. Ma se voi ne sapete i nomi, perch& me li do-

mandate ?

Per una ragione che non posso dirti.

Ed io per la ragione che non ho tempo da perdere con

TO!, me ne vado, e volsegli le spalle.

Ascolta Salem
;
non vuoi tu una buona mancia ?

A questa magica parola Salem si rabboni, sorrise, e tornando

sui passi suoi:

Ebbene che volete da me ? io sono sempre ai comandi di

chi mi paga.
- Ti prometto cinque piastre, se tu giungi a sapere ove-

sono i promessi sposi, e se rechi loro una mia lettera.

Sarete servito. Tornate domani per la risposta ;
e Allah

vi dia ogni bene.

II bindolo di Salem fu quell' istesso giorno ali'Ospizio latino; &

seppe destreggiare cosi bene col portiere, uom semplice e bonario,

che cavogli di bocca quel che voleva. Laonde il di appresso

tomato Ali per la risposta, pote ragguagliarlo di tutto. Costui

allora consegnogli due lettere, percht} le ricapitasse ai due sposi,

suli'una deile quali avea scritto: al signer Bruno Blando e

e sull'altra alla Signora Baronessa Margherita Sobranataroff.

L'indirizzo dello sposo eragli stato, come si disse, comunicato

dal portiere delFOspizio latino fin dal giorno ch'egli ebbe con

Bruno 1' abboecamento piu innanzi riferito. Non cosi quello della

sposa; che il portiere non seppe dirglielo; ne Ali insistette per

saperlo, sempre fitto nell'idea ch'ella avesse veramente il nome

e cognome, dettogli da quel cotale eompaguo di viaggio la sul

Lloyd, mentre navigavano alia volta di Giaffa.

La lettera diretta a Bruno, fugli ricapitata; ma 1'altra, indi-

rizzata alia baronessa Margherita, and6 a parare nelle raani della

Madre Superiora delle Figlie di Sionne; la quale non sapendo a

chi dovesse consegnarla, 1' aperse, e leggendovi dentro un mondo

di cervellaggini, di sdolcinature e svenevolezze proprie di un

cascamorto, ne fe' le pifi grasse e saporose risate del mondo. Le

cadde allora in mente il sospetto che fosse quella lettera diretta
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ad Einina, di cui era falsato per errore o a sciente il nome; ina

guardossi bene dal consegnargliela.

Ben di verso da questa era il tenore della lettera mandata a

Bruno, piena d'invettive e di minacce, e che tenninava con queste

parole Se siete vero cavaliere, dovete battervi uieco per la vostra

damn. A voi lascio la scelta dell' arma e del luogo del duello.

Bruno sorrise di pieta al leggere cotesti sfoghi di animo ap-

passionato, e cotesto braveggiare e rodomontare deguo di un

D. Quijote de la Mancha. Si strinse nelle spalle e lascio la let-

tera senza risposta. Ma due giorni appresso eccone un'altra piu

superba e impertinente della prinia; in cui All tacciava Bruno

di auimo vile e codardo, perche uon aveva accettato la disftda.

Allora Bruno, fremendo di giusto sdegno, tolse in inano la

penna, e risposegli del seguente tenore.

Yi rimando indietro la vostra lettera, perche rileggendola

ad animo riposato e tranquillo, abbiate di che arrossire di voi

medesitno e rendervi in colpa di avermi oltraggiato e sfldato

senza cagioae. lo potrei mandarla al Governatore, e allora sa-

reste il malcapitato ;
che la giustizia turca vi rivedrebbe le

bucce col bastone, o col farvi vedere il sole a scacchi.

Pensate meglio ai casi vostri
;
e ricordatevi che la passione

potrebbe trascinarvi a qualche eccesso, che vi costerebbe la vita.

Non sareste voi il priino ad essere dalla giustizia turca impa-

latol E quando pur vi riuscisse di sottrarvi aH'uuiana vendetta,

non avete voi sempre a temere quella di Dio, giusto vindice

delle colpe?

Provvedete dunque al bene dell'aniina vostra. lo, perche Ori-

stiano, vi perdono e prego per voi, conforme al precetto del mio

diviu Maestro Amate i vostri nemici, fate bene a chi vi odia,

pregate per chi vi perseguita.

Tuttavia per vostro ainmaestramento, signor Ali, vi fo sapere

che non e, no, vilta, non e codardia il rifiutare il duello proibito

dalla stessa legge di natura, come non sarebbe in noi codardia

il ricusare 1' opera nostra a chi volesse farci complici di un otni-

cidio o di un suicidio
;
che dell' uno e dell' altro delitto partecipa.

il duello. Se voi, come si buccina, siete cristiano, dovreste anche
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sapere che la Chiesa fulinina col suo anateina il duello, e la

civilta cristiana lo condanna come un infelice avanzo dell' antica

barbarie.

Lasciate adunque di sfidare chi, come uom civile e cristiano,

non pu& raccogliere il guanto della vostra sfida; e sappiate che

da qui innanzi, se non mutate stile, non risponder6 piu alle

vostre lettere, e non mi occuper6 di voi se non dinnanzi a Dio. Yi

saluto e vi auguro un sincero ravvedimento.

BRUNO BLANDO.

Questa lettera fe' molta impressione sull'animo di All
;
il quale

rientrato in se stesso, riconobbe di essere tropp' oltre trascorso,

accecato com' era dalla passione, ne pote non ammirare in suo

cuore la generosita del suo rivale. Tant' e il potere della virtu

anche sugli animi meno disposti a praticarla!

Sentendosi umiliato dalla risposta di Bruno, e piu ancora dal

silenzio della giovane, a cui avea scritto, per parecchi giorui se

ne stette chiuso in casa, come se piu non si curasse di cotesto

sposalizio, che aveagli stranamente sconvolto il cervello e mes-

sogli in tempesta il cuore. Ma il vero si e ch'egli vi pensava

purtroppo, tanto che cominciava omai a dare nel farnetico. Eragli

fuggito dagli occhi il sonno
;
non mangiava che a spilluzzico e

costrettovi dal suo ospite; non parlava con anima viva, e appena

diceva due mozze parole aH'amico, interrotte da frequenti so-

spiri, e poi correva a chiudersi in camera e dava il chiavistello

all'uscio. Egli di natura peraltro sollazzevole e giovialona, era

addivenuto a un tratto triste, uggioso, increscevole a se stesso

e d'umor nero e serpentoso.

L'amico spiandolo per una fessura deila porta, vedevalo pas-

seggiare per la stanza con viso torbido e arcigno; ed ora sof-

fermarsi a un tratto, darsi in fronte, strabuzzare gli occhi e

mandare un sospirone, che alle volte parea mugghio di toro

ferito; ora come spossato e affranto dal peso dell'ambascia, ond'era

oppresso, gittarsi a sdraio sul divano, e gemere e singhiozzare

mozze parole, dando in uno scroscio di pianto. Indi balzare di

scatto in pie, brandirsi tutto, digrignare i denti, lanciar fiamme

dagli occhi, serrare i pugni, scagliarsi contro un invisibile ne-
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mico, battere ripetutamente co'pi& la terra, raenar insomraa

smanie da forsennato, come se avesse un diavolo per capello.

Ma ci6 che facea piti temere non avessegli dato volta il cer-

vello, si era il vederlo tal fiata in mezzo alle lacrime o ai fre-

miti dell'ira prorompere in una sonora sghignazzata, a guisa

appunto che fanno i dementi. L'ospite suo ci6 vedendo, prese a

sorvergliarlo, e con saggio avvedimento, colto il tempo ch' egli

era sceso un di in giardino, entrogli in camera; cav6 le cariche

dalla rivoltella ch' ei teneva sul tavolino, e inchiodogli la spada

appesa in capo al letto.

Ali rientrato in camera, non si addiede punto della pietosa

beffa deH'amico; che tutto ingolfato ne'suoi cupi pensieri, neppur

si sarebbe accorto se gli avessero svaligiata la stanza. Ed ora

lasciandolo per poco nella sua solitudine, torniamo agli altri per-

sonaggi del nostro racconto.

LXVIII.

L'ABITJRA, LE NOZZE E LA SCOPEKTA

In questo frattempo i due fidanzati, usciti dal ritiro de' spi-

ritnali esercizii, erano rientrati nell'albergo, accoltivi a gran

festa da tutta la famiglia, come se venissero di lontano, o aves-

sero prolungata per anni la loro assenza. Furono in pochi di

condotti a capo gli apparecchi delle nozze, che Bruno celebrar

volea come si disse, il di del Santo Natale in Betlemme presso

alia culla del Salvatore, e non alia maniera asiatica o con fa-

stosa pompa, ma con modesto apparato e larghe limosine ai po-

veri delia citta.

Alia vigilia del sospirato giorno, e quando niun di loro piu

aspettava il Signor Filippo Cenci e la sua consorte invitati alle

nozze, eccoli sopraggiugnere per la via di GHaffa poc'oltre al

meriggio. Senza farsi annunziare, essi affacciaronsi di repente

alia porta del salotto, ove la famiglia Belfiore, Bruno e D. Griulio

desinavano. Alia subita e graditissima comparsa un oh di ma-

raviglia, seguito da un grido di gioia, risuono per la sala. Tutti

balzarono in pie, e corsero a gara a fare ai sopravvenuti lietis-
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sime e carezzevoli accoglienze; e i bimbi saltabellando per la

gioia e urtando nelle tavole, raandarono sossopra non so quante

bottiglie e bicchieri. Mille cose ognun volea dire; ma D. Giulio-

imponendo silenzio a tutti:

Lasciamo, disse le dance. Avremo poi tempo da taccolare.

Signor Filippo, Signora Ghita, sedete qui a mensa con noi. Mi

dispiace che non possiamo offrirvi che legtnni e un po' di pesce-

inarinato, perche oggi e vigilia.

E chi potrebbe pretendere altro in un giorno come questo?

riprese il signor Filippo.

Quanto a me, disse la Ghita, sarebbe assai una zuppa.

Si desin6 parcamente, ma con quell' allegria che e propria di

amici che si trovano, quando meno se 1' aspettavano, riuniti.

Tolte le tavole, e rimasti i due ospiti nel salotto con la Mar-

chesa, D. Giulio e Bruno, furono da questi brevemente raggua-

gliati di quanto era loro intervenuto dal giorno ch' eransi la-

sciati in Alessandria. Poscia diedero insieme ordine alia festa

del di seguente; e com'ebbero ogni cosa disposto, levaronsi e

fu ciascuno alia sua bisogna.

Tramontato il giorno, vennero le cavalcature ordiuate da Bruno

per tutta la comitiva, ciascnna delle quali era addestrata da un

mukaro e accompagnata da due fellah con torcie a vento. Quella

che servir doveva alia sposa, avea una bella gualdrappa di panno

vermiglio frangiato d'oro e una sella di velluto sciamintino; ma

il bardamento del ginnetto dello sposo nulla avea di vistoso.

Furono caricate sul camello le casse delle vesti e dei doni nu-

ziali
;

e quando tutto fu in acconcio per la partenza, la comitiva,

di cui faceauo parte anche Ernesto e il suo figliuoletto, incam-

minossi alia volta di Betlemme.

Apriva il corteggio un dragomanno seguito da Ernesto, che

si tenea dinnanzi in arcione ii suo piccolo Roberto, e da D. Giulio,

che cavalcavagli allato. Venivano appresso il signor Filippo e la

Ghita, indi la Mima, e la Mariuccina con Enrichetto in braccio;

e da ultimo la sposa, che aveva alia sua diritta la madre e Bruno

a mano manca. Chiudevano poi il corteggio una ventina di pelle-

grini e parecchi italiani ed altri europei ;
i quali chi per amicizia,
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chi per desiderio di assistere in Betleinme alle nozze, all' abiura,

e agli uffiui divini nella notte di Natale, se ne venivauo anch' essi

di brigata col cort6o degli sposi. In coda a tutti, e lungi un trar

di facile dagli altri, cavalcava Ali, accompagnato questa volta dal

suo ospite e amico; il quale avendo priina tentato invano di

dissuaderlo da quell' andata, quando il vide incaponito nel suo

proposito, per non contrariarlo d'avvantaggio con rischio di farlo

uscire affatto de' gangheri, gli si profferse per compagno in quella

gita. Ne Bruno, ne verun altro aidiedesi della sua presenza;

che la lontananza e le tenebre della notte sottraevanio ad ogni

sguardo.

Indi a un paio d'ore di cainmino arriv6 il nuzial corteggio

alle porte di Betlemme, ove era atteso, e dove con grande gaz-

zurro fu ricevuto da una turba di cristiani betlemiti, venuti a

incontralio. La comitiva scavalco all'Ospizio latino; e le donne

entrate in un appartamentino messo in buon assetto per loro, si

fecero tosto ad abbigliare, il nieglio che potevano, la sposa; la

quale, come che non amasse le donnesche lindure, pur Iasci6 fare

per inera coinpiacenza ; e perche intendea che quella comparsa

pomposa esser dovesse la prima e F ultima a un tempo.

La sua vesta nuziale era di un rasetto bianco a onde, accollata

e bellamente guernita intorno ai coilo, ai polsi e al gheroue di

un merletto a opera di graziosi ricami; e serrata alia vita da

una cintura di seta, color aerino, su cui campeggiavano a soprar-

riccio di fili d'oro le iniziali dei nomi saatissirni di Gesu e di

Maria, tutto lavoro suo e della sorella.

Ornavale il collo una rinterzata collaua di perle, dono della

G-hita e del marito di lei; e pendevale sul petto uua catenuzza

d'oro cadente in una crocetta di madreperla, la quale chiudeva

una preziosa reliquia della santa croee, graditissimo regalo di

D. Giulio. Coprivale il capo un candido velo orlato di una frangia ri-

cainata a bei trapunti, opera della madre; e cingevale la fronte un

serto di bianche rose artificial!, lavorate con molto studio e amore

dair affettuosa Mariuccina. Non portava pendenti, ne smaniglie,,

ne auella, ne altri vezzi e rinfronzoli, di che accingigliausi le
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giovani spose, all'infuori dell'anello nuziale regalatole da Bruno,

in cui briilava un grosso diamante di bell' acqua legato in oro.

L'abito dello sposo era di finissimo panno nero con panciotto

di seta dell' istesso eolore e aperto sul davanti, lasciando vedere

sotto alio sparato una camicia di tela battista eol pettino rica-

mato a giorno e nel mezzo una rosetta d'oro brillantata, dono

della sua buona mamma. L'abbigliamento poi della comitiva era

assai semplice, ma orrevole, qual si addiceva a quella solennita.

Quando tutti si furono messi in buon assetto, scesero in chiesa

e nel santo speco, dove tutto raggiante di santa letizia in volto

Ernesto fe'la sua abiura, e ricevette in un eol suo figliuoletto

il battesimo sub conditione, levandoli al sacro fonte il signor Fi-

lippo e Bruno. Indi ascoltarono le tre messe del Natale, ralle-

grate dal canto degli angeli terreni o di un coro di fanciulletti
;

i quali soavemente inneggiavano al divino infante con quel Gloria

in excelsis Deo, che in quella notte medesima, in quell' ora e

in quel luogo risuon6 sulle angeliche cetre.

Quel cantico di paradiso, la memoria del gran mistero d'amore,

la vista del santo speco, la conversione di Ernesto, entrato in

grembo alia romana chiesa, tutto insomma concorreva a commuo-

vere gli animi, e giocondarli di un gaudio ineffabile e celeste;

cotalche quando venne il momento della Coinunione nella seconda

messa, e tutti accostaronsi all' angelica mensa, non vi era ciglio

che fosse asciutto.

Terminate le Messe, i due sposi avvicinaronsi all' altare; e

prostrati sul luogo stesso ove, il Figlio di Dio fatt'uotno era

nato al mondo, udirono dalle labbra sacerdotali una breve, ma
calda esortazione

;
indi congiunte le destre, celebrarono il santo

matrimonio, lacrimando di tenerezza e di gioia la Marchesa; la

quale avea si a lungo sospirato 1' unione di sua figlia con Bruno.

In quella che ii Sacerdote benediceva gli sposi, ecco affacciarsi

alia postierla dello speco che metteva nelle altre grotte, il gio-

vane All, seguito dappresso dal suo fedele Acate. Egli era tutto

arruffato e arcigno in viso; tremava di rabbla, mordevasi le lab-

bra
;
ed ora impallidia, ora accendevasi e schizzava fuoco dagli

occhi. Niuno degli astanti erasi accorto della sua presenza ; perch&
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tutti avevano allora rivolta la faccia all' altare che fronteggiava

la porta.

All trattasi di tasca la rivoltella, puntossela alia tempia

diritta, scocco piu volte, ma seinpre a vuoto; che il suo buon

amico gliel'avea, come si disse piu sopra, scaricata. Sbuffando

allora di rabbia, gitta la rivoltella, mette mano alia spada; ma

non pu6 sguainarla; era inchiodata.

Cotesto suo tentative di suicidio fu cosa di pochi istanti; perch&

1' amico accorse a trattenerlo; e quanti erano nello speco tratti

al romore, gli si fecero attorno per disarniarlo. Tra questi era il

signor Filippo; il quale al riflesso delle Jampane che rischia-

ravano la grotta, affissatolo in volto 1'ebbe tosto riconosciuto, e

fuor di se per lo stupore, sclamo: Che veggio? Cesare qui?

Ali all' udire il suo vero nome, si riscosse come da un sogno,

affis6 chi avealo pronunciato, e sclamft Oh chi siete voi ?

- Non riconosci il tuo amico ?

Ah si, si, il signor Filippo Cenci!

Lascio immaginare al lettore la seen a che succedette a questa

felice scoperta! La March'esa e le figlie ch' erano attorno all' al-

tare, al suono di quel nome pronunciato dal signor Filippo, tras-

sero trepidanti di gioia verso la porta, e dietro a loro Bruno,

D. Giulio, Pierino e la Mariuccina con Enricuccio in collo. Ma

quando videro Ali ristettero, e guataronsi 1'un 1'altro come tra-

sognati.

Allora il signor Filippo preso il finto Ali e il vero Cesare

Belfiore per mano, presentollo alia Marchesa dicendo Ecco il

vostro Cesare, che voi andate cercando; e volto a questi, ecco,

soggiunse, tua madre e tutta la tna famiglia!

La Marchesa fuor di se per lo stupore, guatollo fiso senza pro-

ferire parola, quasi ancor credesse di sognare; e fe'l'istesso per

alcuni istanti il figlio, sbarrando attonito gli occhi e affissandoli

in volto alia ma<lre.

La maraviglia dell'inaspettato incontro die tosto luogo in lui

a contrarii affetti di gioia e insieme di vergogna e di pentimento

delle sue bizzarrie; onde gittatosi a pi6 della madre, le chiese

umilmente perdono, e baciolle piu volte e le bagno di lacrime la
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raano. Ed ella gittategli piangendo le braceia al collo, se lo

strinse al seno, senza potere pel tumulto degli affetti proffer! r

parola. Le sorelle e i fratelli e Bruno, lacrimando anch'essi di

contento, 1'abbracciarono; e quest' ultimo soprattutto brillava di

gioia e ringraziava in suo euore Iddio d'avergli trasformato il

rivale in cognato ed amico.

Era grande 1'allegrezza di tutti per questa scoperta; ina sa-

rebbe stata dieei tanti maggiore, ove non avessero prima reduto

a prova quanto diverse fosse il figlio dalla madre e dalle sorelle.

D. Giulio.perd fin da quel di si pose in cuore di raettersi attorno

a Cesare per farlo ravveduto de'suoi falli, e ridurlo a onesto e

cristiano modo di vivere, correggendo in lui i vizii di una mala

educazione. II che non molto dipoi vennegli fatto, grazie alia

forte scossa che 1' animo del giovane avea ricevuto in quest' in-

contro, e merce i buoni ammaestrameuti ed esempii che poi ebbe

in seno alia famiglia.

Due giorni appresso al matrimonio, gli sposi con tutta la fa-

miglia Belfiore e gli altri personaggi del nostro racconto, ripre-

sero la via di Giaffa, dove imbarcarono di nuovo per 1'Egitto.

Cola giunti, Bruno prese in affitto uno spazioso e agiato apparta-

mento per la sposa e tutta la famiglia nelP intento di stabilire

cola la sua dimora. Ma la morte improvvisa del padre, colpito

d' apoplesia fulminante, richiamollo due mesi appresso in patria.

Dolente fuor di inisura per questa perdita, di6 un affettuoso

addio al signor Filippo e alia (jhita
;
e imbarcatosi con la sposa

e tutta la famiglia, rimpatri6 a grande soddisfazione della madre

di lui
;
la quale non avendo altro figliuolo che Bruno, struggevasi

di rivederlo. Succeduto ne' beni paterni, avvegnach& prendesse a

largheggiare in limosine coi poverelli, avvantaggi6 d'assai la

sua fortuna; ch5 1'elemosina e un danaro inesso a iuteresse sul

banco della Misericordia di Dio, ove frutta il centuplo in questo

mondo, e la vita eterna nell' altro.

Anche alia famiglia Belfiore, che si vivea agiatamente in casa

Blando, scadde in capo all' anno 1'eredita dello zio; mancato egli

pure ai vivi dopo una breve inferinita, in cui ebbe 1'assistenza

della Marchesa, di Emma e di Pierino, accorsi presso di lui al



LXVIH. L'ABIURA, LE NOZZE E LA SCOPERTA 463

primo annuuzio della sua malattia. Con questa eredita la Mar -

chesa pote non solamente saldare tutti i debit! del marito e del

figlio, ma anche dotare discretamente la Mima; la quale sposo

hdi a poco un rieco Conte delle Marche. I maschi anch'essi

furono ben collocati, Cesare presso la banca dir Bruno con un

grosso stipendio ;
e Pierino ed Enricuccio in un fiorente collegio

di educazione, ove s'insegna e si pratica la morale cristiana.

Quanto alia Mariuccina, ella e sempre al franco della Marchesa

e di Emma, che 1'amano come la pupilla degli occhi loro. D. Q-iulio

e anch'oggi il buon angelo della famiglia, e veglia in modo

spsciale sulla condotta di Cesare, a cui con saggi ammaestramenti

e consigli ha ravviato le idee in materia di religione, e colti-

vatone lo spirito in guisa, che egli e tutto diverse da quello che

noi lo vedemmo sotto le divise egiziane.

E che n'e di Ernesto e del suo bimbo? Essi anche prima della

partenza di Bruno e della famiglia Belfiore dall'Egitto, avevano

salpato per PInghilterra, ove Ernesto mena una vita piu tran-

quil la, perche consolata dalla religione e attende alia cristiana

educazione del figlio.

Non chiuderemo questo racconto senza toccare eziandio degii

altri personaggi, che v' ebbero non piccola parte. II buon Pie-

vano D. Alessandro e sempre 1'uomo della carita che fa bene al

prossimo per amore di Dio
;

e quindi nulla domanda e nulla

spera dagli uomini, perche aspetta la sua mercede in cielo dal

divin Rimuneratore della virtu. Tuttavolta la gratitudine di Emma
e di Bruno a forza d' istanze costrinselo ad accettare per la sua

Chiesa un calico d' oro tempestato di pietre preziose, e parecchi

ricordi di Gorusalemme in medaglie e corone benedette sulla

tomba di Cristo.

II pastore Aldobrando in premio della generosa ospitalita con-

cessa ad Emma e a Pierino, come narrammo ne'primi capitoli

di questo racconto, ebbe da loro la fattoria delle terre ereditate

dallo zio. Onde trasportatosi cola colla sua famigliuola, prese al-

loggio nel casino del defunto Malagiunta, siccom'Emma aveagli

ordinato, e precisamente nell'istesso appartamento abitato dal

vecchio.
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Delia famosa Ermelinda, rivale di Emma, diremo solamente

che andata a marito, fe'dopo tre mesi di matrimonio da lui di-

vorzio, per passare a seconde nozze eon un avventuriere; il quale

datale la mala ventura e conciatala per guisa da non lasciarte

capello in testa die ben le volesse, se n'e fuggito con tutte le

gioie e i vezzi della moglie.

E tanto basti aver detto de' personaggi del nostro racconto.

Ora tornando ad Emma e a Bruno, aggiungeremo ch'essi vi-

vono felici in una perfetta armonia di pensieri e di affetti, spar-

gendo intorno a s5 i benefizii della loro carita e il soave olezzo

delle cristiane virtu.

Gia il cielo li fe'lieti del priino frutto della loro unione, che

e un avvenevole e grazioso maschiotto, biondo, paffutello, dal

viso color latte e rosa, e con in fronte due brillantissime pu-

pille, di peuetrante e acuto ingegno annunziatrici, un amore

insomnia di bimbo, un vero angioletto rapito al paradiso.

Di questa guisa Iddio si e" degnato di premiare anehe quaggiu
la pieta filiale, di cui Bruno, e meglio ancora Emma sua sposa,

avevano dato cosi splendidi esempi, riserbandosi a rimeritarli

nn giorno con piu ampio e durevole guiderdone in cielo.

CONCLUSIONS

Ed ora in sail* accomiatarci dai nostri beuevoli e pazienti let-

tori, li preghiamo che pongano mente allo scopo principale di

questo racconto, qual e il trionfo della pieta filiale; e si parra

lor manifesto il nesso tra questo e quello da noi dato pochi anni

sono alia luce sotto il titolo di Viaggio nelVIndia e nel/a Cina,

e in cui campeggiava la fedelta coniugale. E perch& queste due

virtu, sulle quali riposa la domestica pace e felicita, non sono

stabiii, perfette e meritorie di vita eterna, se non vengano ispi-

rate dalla fede, le incarnammo in que' modelli di fede e pieta

cristiana che sono i principal! personaggi del nostro racconto.

Gli episodii, che entrano nel tessuto di questo lavoro, sono an-

ch'essi ordinati a uuo scopo, ora scientifico, ora morale, sempre
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istruttivo e subordinate al fine di tutta 1' opera; e ne' quail ri-

splendono la fortezza nel patire, 1' innocenza nel vivere, la ge-

nerosita nel beneficare, 1'eroisiuo nel sacrificarsi pel bene altrui,

1'amor filiale, la fiducia in Dio e la pieta cristiana.

Chi non ha principii e sensi religiosi neli' aniuio, o chi sol-

tanto si pasce di letture acconce a infiammare le sensuali pas-

sioni, e ad abbellire coi lenoeinii dello stile il vizio, egli non

ha letto ne leggera inai il nostro racconto : e noi non potreinrao

sapergliene mal per questo; perche e cosa naturale che ognun

vada al cibo che piu appetisce. La tigre agogna il sangue ;
il

ciacco grufola nelle immondezze, T avoltoio gittasi alle carogne,

e via diseorrendo Non altrimenti chi ha istinti felini piacesi

di romanzi, le cui pagine stillano sangue; chi e schiavo della

volutta, dilettasi solamente di quelli che gli dipingono sensuali

araori; e chi in generale appetisce quanto v'e di piu corrotto

nella societa, abbandonasi alia lettura di racconti, ne'quali si

fa strazio di tutto, delia religione, della morale, della verita e

della giustizia. A noi punto non cale di essere letti da costoro;

e per6 nello scrivere non aveinmo in vista che di far cosa utile

e non del tutto increscevole a quella classe di lettori, i quali

pregiano la virtu, conservano la fede, e chiudono in petto un

cuore bennato, gentile, e cristiano. Se avvi tra questi chi abbia

letto il nostro racconto, ci sia cortese del suo benevolo coinpa-

timento, e gliene sapremo moltissiuio grado, come di un favore

tanto piu gradito, quanto meno da noi rneritato.

AVVERTENZA

Si sta al presents ristampando in un volume tutto il racconto; che sara

pttbblicato entro il venturo mese di marso. Chi ne volesse fare acquisto, di-

riyasi all' Ufficio della Direzione della Civilta Cnttolica in Firenze.

Serie XTII. vol. V. fasc. 880 30 11 febbraio 1887
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I.

In Summam Theologicam divi Thomae Aquinatis praele-

ctiones habitae in Pontificio Seminario Romano et Collegia

Urbano a FRANCISCO Prof. SATOLLI. Roraae ex typographia

Polyglotta S. C. de propaganda Fide (finora voluini tre in

ottavo grande).

II noine di Monsignor Satolli ogginiai e chiaro. Sottile e pro-

fondo ingegno, vasta erudizione e sineero desiderio di seguire

la dottrina di san Tommaso d'Aquino sono tra i inolti suoi pregi.

Queste lodi non volgari che tributiamo all'illustre professore,

sono dimostrate sincere dai tre voluini dei suoi studii teologici,

il titolo dei quali e: In Summam Theologicam divi Thomae

Aquinatis praelectiones, le quali furono fatte nel Seminario

Romano e seguitano nel Collegio Urbano de propaganda Fide.

Non ci 5 possibile fare uua rivista ragionata o critica di

quest' opera, non solo perch& e vastissima la materia, ma perch&

vengono trattate moltissime dottrine teologiche di altissima ri-

levanza, le qnaH tra celeberrimi dottori antichi e coetanei sono

controverse. A fare ci6 debitainente, converrebbe istituire un lungo

esarae che non e per una breve rivista.

Non & una parafrasi ch'ei fa dei santo Dottore, ne un com-

inento breve e conciso, sono vere trattazioni teologiche che vaniio

dirette a dilucidare e a svolgere le seutenze dell'Angelico dot-

tore, e a infondere nei discepoli uua piena coguizione della Teo-

logia. La quale si pu6 dare non solamente nei cosi detti Corsi

teologici, ma ancora spiegando il santo Dottore, come per qualche

secolo fecero quei grandi pensatori che vengono detti scolastici,

seguirono Tesempio lasciato dal inedesimo san Tommaso il quale

divinamente eomment6 il Maestro delle Sentenze."

Dopo che il sapientissimo Leone XEI[ di6 il grande impulso

alia sequela di san Tommaso, il Satolli fu il priino tra noi a
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comporre un Commeutario voluminoso, e ardentemente deside-

riamo che abbia altri e valorosi imitator!. Conciossiach6 a noi sta

sommamente a cnore, che la sequela delle dottriue di san Tom-

maso si universaleggi^ si raffenni e sia sincera; e crediamo di

averne dato un sicuro pegno da tanti anni in questo periodico, e

nelle tante opere che scrissero a parte gli scrittori del inedesiino,

con non lieve successo, anche quando la dottrina dell'angelico

Dottore era fierameute osteggiata, e non ancora ne era stato incul-

cato 1'insegnamento dalla potente parola del Supremo Pontefice.

Questo amore che portiamo alia dottrina dell'Angelico ci ha

dettato test& un articolo intorno all' unione e alia prudenza che

debbono avere i sostenitori della stessa dottrina, e specialmente

professor!. Ma ardentemente desideriamo che cotesta unione

appaia tra quelli che pubblicano loro opere.

Noi ben sappiamo che all' alto ingegno il Satolli congiunge

ancora una rettitudine di volonta non volgare, e questa ci sprona

ad esprimere un desiderio che, qualora venisse appagato, un punto

che occaaiona grave dissidio sarebbe tolto. Non vogliamo gia

entrare in veruna questione reale, ma solo ameremmo che ci fosse

tra noi conciliazione nella significazione di due parole. Ognun sa

che quando si danno alle parole una diversa significazione, in

sulle prime si genera confusione, poscia litigi, e si fanno pas-

sare come avversarii quelli che veramente non sono. Ne abbiamo

un ovvio esempio in san Tommaso. Se da gran tempo in qua

si fosse presa la parola concezione in quella significazione ch' e

indicata nella dissertazione, la quale si trova nel volume 25

delle opere del Santo Dottore della edizione parmense del Fiac-

cadori, la quale significazione e I'unica certissimamente vera,

sarebbe stato affatto impossibile recare quei testi del santo

Dottore in cui si nomina la Concezione di Maria, come contrarii

al gran privilegio della Immacolata.

Le parole delle quali ora vorremmo fosse detenninata la si-

gnificazione e da tutti noi accettata, sono: scienza media. Non

vogliamo qui n& dar lode a chi propugna la scienza media, ne

inuover biasimo a chi la combatte. Delia significazione delle

parole siamo ora soltanto solleciti. Noi in altra occasione ab-
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biamo determinata questa significazione, ma da alcuni fa avuta

in conto di uaa nostra sofisticheria, e si tiro innanzi.

fi cosa nota che la Scienza Media fa propugnata dai teologi

della Compagnia di Gesu: e fa negata dai loro avversarii nelle

questioni teologiche della grazia attuale. Diamo per poco alia

scienza media questa significazione: fi la seienza che Dio ha

di ci6 che farebbe la libera creatura, se esistesse e si trovasse

in queste o in quelle circostanze. Cioe, quale atto secondo libe-

raraente produrrebbe la creatura libera, se si trovasse in tale

atto primo? Data questa significazione alle due parole, ogni cou-

troversia tra i cattolici piu non c'e, ne ci poteva essere da gran

tempo; perche tutti delle diverse scuole conveniamo nell'attri-

buire a Dio cotesta scienza. Eppure c' 6 la controversia e ci fu

da secoli! Adunque non e codesta la vera significazione delie

parole: scienza media. Prendiamola dai dottori che 1'hanno impu-

gnata; non daremo nel falso, ne potremo con giustizia essere

contradetti.

Per primo portiamo il celebre Alvarez dell'illustre Ordine

dei predicatori, il quale propone la questione con grande chia-

rezza. < Non est quaestio de nomine scientiae mediae: sed de re

ipsa, quae hoc nomine significatur. Quod advertere oportet pro-

pter eos, qui huiusmodi scientiam nanc visionis, mine simplicis

intelligentiae, nunc scientiam mediam appellant, nunc condi-

tionatam, nunc autem futurorum contingentium conditionatorum

a voluntate creata dopendentium, quae quidem de facto non sunt

futura absolute, essent tamen futura si talis et talis conditio

poneretur; confandentes haec omnia, cum tamen revera non

sunt idem. Certissimum est enim, Deum certo et infallibi liter

cognoscere, non solum quae futura sunt absolute; sed etiani

quae revera futura essent ex decreto divinae voluntatis, si po-

neretur in esse talis vel talis conditio. Controversia ergo est,

utrum Deus ante omne decretum suae voluntatis praedetermi-

nantis consensum Petri absolute futurura, vel ex hypothesi,

quod constitueretur in talibus circumstantiis, certo sciat in par-

ticulari, an Petrus sit consensurus posita ilia conditione, an

potius dissensurus (p. e. se la divina volonta creasse Pietro e
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se questi si trovasse in tale tentazione ed avesse la tale grazia,

esso acconsentirebbe alia tentazione o no) : et eadein difficultas

procedit de omnibus aliis consimilibus conditionatis. Si eniin

ita esset quod ante onme decretum liberum divinae voluntatis

praedictae propositiones conditionatae habeant determinatatn ve-

ritatem, aut determinatara falsitatem, negari non potest Deum,
certo et infallibiliter id praescire, cum eius scientia sit infinita,

et extendat se ad omne obieetum scibile. Si autem dicatur non

esse certum, in quam partem inclinaret voluntas Petri, posita

ilia couditione: sed tantum esse certum, quod posset in quam-

libet partem inclinare si vellet: consequenter dicendum erit,

Deum ante praedictum decretum suae voluntatis (cioe di deter-

minar Pietro a dissentire o a consentire alia tentazione) non

cognoscere certo et infallibiliter, an Petrus adimpleta ilia con-

ditione, esset in particulari consensurus an dissensurus: sed

solum cognoscere quid posset facere. Igitur in Deo esse consti-

tuendam ante decretum divinae voluntatis praedictam scientiarn

mediam, docent quidam Theologi
l

. > L'Alvarez adunque pone

1'essenza della scienza media solo nella cognizione dei liberi

condizionati avanti i decreti divini predeterminanti gli atti stessi.

II celebre Cardinale Gotti pure doiuenicano definisce cosi la

scienza media: Scientia haec media sic describi potest: Scientia

qua Deus ante omne suae voluntatis decretum certo novit, quid

voluntas factura esset, si decerneret earn ponere in tali bus cir-

cumstantiis, vel in tali reruin ordine, et sub tali auxilio. Scientia

vero conditionata, quam nos admittimus, sic describi debet:

Scientia certa et infallibilis contingentium conditionatorum,

innixa decreto ponendi eventum, posita conditione
2

. Anche

il celebre Gotti, nella fatta definizione, non accenna al modo

o al mezzo onde Dio vegga i liberi condizionati.

II domeuicano Billuart dice: Est ergo scientia media iuxta

suos assertores cognitio qua Deus ante Decretum actuale deter-

minans futuritionem conditionatain actuum liberorum, explorat,

1
Lib. II, De Auxil disput. VII.

2
Tract. Ill, de Deo sciente. Quaest. VI.



470 RIVISTA

et certo praevidet, quid voluntas creata ex innata libertate

ageret, si poneretur in talibus et talibus circumstantiis \

II Gonet dello stesso Ordine la definisce cosi: Nomine

seientiae mediae, quam recentiores ponunt in Deo, intelligitur

cognitio certa et infallibilis fataroruai conditionatorum, ante

decretum actuale et exercitutn, quod Daus praedefiniat et prae-

determiuet illorum futuritionem
2

. Assai giova al nostro pro-

posito ci6 che appresso nota il Gonet. Totum pondus contro-

versiae, quae a sexaginta ferme annis inter Patres Societatis et

S. Dominici versatur, est circa secundum punctum: an scilicet

talis cognitio futuror'um conditionatorum sit prior decreto, et ab

illo independens: vel illo posterior, et in eo fundata? Avverte

poi il Gonet cbe sebbene 1'assegnata dennizione si possa dire

dottrina della Compagnia di Gesu, tuttavolta i gesuiti discre-

pant in assignando MEDIO in quo ilia fundatur cio5 rispetto

al modo o al mezzo in cui Dio. vegga i liberi condizionati che

prescindono dalla esistenza.

II Goudin pure domenicano: Nomine seientiae mediae in-

telligitur cognitio qua Deus ante decretum suae voluntatis

explorat et certo praevidet, quid ex innata sua libertate acturum

sit liberum arbitrium, si in tali talive circumstantiarum serie

ponatur, quinam gratia bene usuri sint, quinam abusuri... Porro

in quo medio ilia conditionate futura praevideat Deus non con-

veniunt huius seientiae defensores
3

. >

Da queste citazioni deduciamo 1 Che la scienza media non

e la sola scienza dei liberi condizionati. Questa e ammessa da

tutte le scuole cattoliche.

2 Che la scienza media non e la scienza dei condizionati,

in quanto Dio li vede in un mezzo, piuttosto che in un altro.

In ci6 discordano i suoi difensori.

3
3 Ma la seienza media e la cognizione che ha Dio dei

condizionati liberi antecedente a qualunque decreto della divina

volonta, col quale Dio predetermini la causa libera, posta in

1 De Deo. Dissert. 1 6, art. Vf.

2 Tract. Ill, Disp. VI, De scientia. MATH. art.

3 Tract. 1, De scientia Dei, Quacst. II, artic. IV.
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determiuati aggiunti, a far questo o a far quell' atto. Per lo che

la scienza media contiene due eleiaenti 1'uno positive a) ed e-

la cognizione di ci6 che farebbe la causa libera se fosse creata

e se fosse in tali aggiunti. L'altro negative b) ed 6 1'esclusione

dei decreti predetorminanti dai quali Dio tragga la sua cogni-

zione certa ed infallibile di cotesti stessi condizionati.

4" Laonde pu6 benissirao darsi che molti d'accordo pro-

fessino la scienza media, quantunque discordino nel determinate

il modo o il mezzo nel quale Dio vede i sudetti condizionati, come

il Billuart e il Gonet afferma dei gesuiti, i quali ammettono

d'accordo il primo e non vanno d'accordo nel secondo, che e

fuori del concetto essenziale della scienza media. Chiunque am-

mette la cognizione divina dei condizionati liberi antecedente a

quale si sia decreto predeterminante 1'atto, questi abbraccia la

scieuza media senz'altro.

5 Quindi i due sistemi della scienza media e dei decreti

predeterminanti sono sistemi contradittorii, n& si puo abbrac-

ciare 1'uno senza contradire all'altro.

6 Per6 non 6 possibile che altri rigetti come falsi tutti

i due sistemi, perch6 uno dei due e, per forza logica, certa-

meate vero.

7 Se vi ha chi abbia in fastidio il noine stesso di scienza

media e ritenutine i suoi due elementi e perci6 la definizione,

vuole fame un membro della scienza di seraplice intelligenza o

di visione, non lo riterremo quale avversario, come (rispetto alia

realta) non ci turberemmo se ci fosse chi all'uomo cangiasse

nome, purche lo tenesse animate razionale. Tuttavia per non

destare dissidii e chiuderci 1' intelligenza di tante opere di sommi

dottori delle varie scuole, sembraci neeessario ritenere anche i

vocaboli che essi hanno adoperati nelle question! rilevantissime.

8 Finalmente si osservi bene che mm si impugna la dot-

trina della Compagoia impugnando cid che tiene questo o quel

dottore gesuita intorno al modo o al mezzo in eui dicesi vedere

Dio i futuribili. Per impugnare la predetta dottrina in questo

punto bisogna combattere la scienza media nella significazione

che le abbiamo data, secondo la confessione degli stessi avver-
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sarii, e per6 nei due element! onde 6 costituita, 1'uno positive,

negative 1'altro.

Per la qualcosa siccorae noi sosteniarao la scienza media, come

fu impugnata dai test& nominati, cio& in quanto inchiude i due

soli eleinenti indicati, prescindendo affatto da qualunque altro

modo o mezzo nel quale Dio vegga i prefati futuribili, non dob-

biamo, secondo giustizia, essere considerati su questo punto come

avversarii di Mons. Satolli e de' suoi amici.

Ecco adunque il nostro desiderio: esso e che il ch. Monsignore,

si accordi con noi nella definizione delle parole: scienza media.

A nostro avviso certe imaginate opposizioni si dileguerunno a

guisa di nebbia, e 1'unione ci dara maggior forza nella nobile

missione che abbiamo di insegnare e propugnare la sapienza

deH'Angelico Dottore.

A crescere poi in altri la stima che gode 1'illustre Monsignore,

invitiamo il lettore a leggere il Breve che ebbe dal Santo Padre

Leone XIII cui presentft i suoi lavori e che noi abbiamo gia

portato per intero nel volume III di questa Serie XIII, pag. 229.

II.

Breve Storia del Santuario di Santa Maria di Gesu vicino

a Palermo con appendice e Documenti. Palermo, Off. tip.

di Camillo Tamburello e Comp. 1886. In 12, di pagg. 143.

] questa una monografia la cui lettura riesce di sommo gra-

dimento sia pel soggetto, sia perch6 scritta da quell' instancabile

e dotto sacerdote, che 6 ii P. Giuseppe Orlando d. C. d. Gr. II

quale studiosissimo delle cose patrie, specialmente se hanno at-

tinenza colla religione, ha trovato, nel celebre Santuario di Santa

Maria di Gesii, tanto tesoro di cognizioni storiche, artistiche

e religiose da arricchirne il suo libro, e renderlo interessante

per modo che chiunque se lo metta in mano non sa staccarsene

senza averlo corso da cima a fondo.
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Per fermo i monument! religiosi, nello stato miserando a cui

gli ha ridotti il vandalismo rivoluzionario, ispirano oggi il piu

grande e il piu vivo interesse che mai. II vederli infatti d'ora

in ora scouiparire dai nostri occhi, ce li rende tanto piu cari

quanto piu siaino certi che di verra in cui di essi ci sara dato

di dire: Etiam periere ruinae! E come no? In quei desolati

chiostri d'ogni parte crollanti, in quei santuarii spogliati, squal-

lidi e deserti, in quei romitorii, comecch& diventati covo d'ani-

mali immondi, e tutta la storia della nostra civilta
;

essi ci

ricordano quei che furono i nostri padri e quei che siarno noi

tanto da quelli degeneri: e ci sentiamo stringere il cuore tutte

le volte che un sentimento di pieta ci conduce a visitarli colla

certezza di doverne partire rattristati cosi come quando noi vi-

sitiamo una necropoli. Ma almeno nella necropoli lo spettacolo

della morte e confortato dalla vista del fiori e dei marmi
;
nei

nostri chiostri e santuarii invece, la desolazione e intera com' e

intero lo squallore. Invero, come non piangere vedendo per quei

luoghi santificati dalle virtu di tante anime eroiche, aggirarsi

o il fantaccino italiano che tra una bestemmia e un lazzo fuma

la sua pipa, o il delinquente che va maledicendo alia giu-

stizia uinana che ve 1'ha chiuso, per espiarvi la sua pena?

Che tristezza non t' invade 1'animo scorgendo le pareti di quei

claustri insudiciate di parole immonde, oscene, bestialmente la-

scive! Come non fremere al chiasso che gente disamorata e

inselvatichita va facendo sotto quelle volte, dove un giorno il

sacro e solenne silenzio dei religiosi era solo interrotto dalle

preghiere ! Cresce maggiormente la malinconia quando nei san-

tuarii annessi a quei cenobii vedonsi opere d' arte stupende an-

dare in isfacelo, e inonuinenti che costarono tanti tesori in balia

di plebe insanita dall'odio rivoluzionario. Questa della rivolu-

zione italiana e una macchia incancellabile, e non dubitiamo che

quando sara data giu 1'ebrieta dei suoi presenti trionfi, chi .verra

dipoi sara costretto a dire: * gli uomini di quei tempo, non erano

italiani che di nome, nei fatto mostraronsi piu barbari dei van-

dali e piu selvaggi degli anabattisti! >
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Intanto che questo lavoro di distruzione continua, fanno opera

egregia coloro che, non potendo salvare quei monumenti, ne

sahano almeuo la meiuoria, e con inonografie o simili si ado-

perano a tramandarla ai venturi.

E questo ha voluto fare il ch. Gesuita serivendo la breve

storia del devoto e illustre Santaario di Santa Maria di Gesu.

Qaesto Sautuario, cosi egli nella Introduzione, riinonta ai

tempi del taumaturgo saut'Antonio di Padova, coetaneo di

san Francesco, ed a lui se ne attribuisce la prima origine giusta

i pill autorevoli document! e la costante tradizione. Piu tardi

1' annesso Couvento venne fondato dal celebre B. Matteo da Gir-

genti, discepolo di san Bernardino da Siena, che, appresso, dagli

Osservanti francescani, pass6 ai Riformati, e merita certamente

di essere illustrate, non fosse altro perche ricorda quel portento

di santita e di dottrina che fu il Taumaturgo di Padova. Fa-

moso esso e pei tanti uomini di santissiina vita quivi sepolti,

fra i quali il B. Matteo e sau Benedetto da san Fratello, che

vi hanno culto specialissimo, e per la statua miracolosa della

Madonna, detta di Santa Maria di Gesu, quivi pervenuta con

prodigio e a cui i nostri antichi Palermitani tributavano ono-

ranze insigni con divoti e frequenti pellegrinaggi ;
famoso in-

fine per altre insigni reliquie, pei bellissimi bassorilievi del

Oagini, e per certe stupende pitture murali, a solo disegno, di

tempi piu vetusti... II monte poi che gli sovrasta. e ricco di

ineinorie, perche adornato di grotte e cappelle, talune ancora

superstiti, ove vissero per pift anni lo stesso sunnominato san Be-

nedetto e il Yen. Innocenzo da Chiusa, di cui e gia introdotta

la causa di beatificazione. Bella e cara la sua posizione e luogo

atto alle piu salutari ineditazioni che proprio innamora; sicche

chi 1'ha visto una volta vorrebbe tornarci spesso. II tempio, ili

Convento, 1' annesso giardino colle sue statue e cappelle, non che

il viciuo monte, tutto concorre a renderlo sacro e venerando.

Dopo una breve Introduzione il ch. Autore iucouiincia a tes-

sere la storia del celebre Santuario (cap. I); della miracolosa

effigie di Santa Maria di Gesu (cap. II) ;
della Biforma del Con-

vento (cap. Ill); dei miracoli, della morte e della gloria di
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san Benedetto da San Fratello (cap. IV). Qnesta si puo dire la

priina parte del lavoro. Nella seconda, ci da la descrizione

in prima della Chiesa (cap. V); indi del Chiostro (cap. YI) e

da ultimo del Convento e della Collina (cap. YII). La parte

descrittiva non e per altro che un episodio fra la priina e la

terza in cui il ch. Autore riprende il filo interrotto della Storia,

e va sino ai tempi nostri (cap. YIII); ai tempi fatali cioe quando
il generale Cadorna, che Iasci6 in Palermo un nome abborrito

e tracce di sangue incancellabili, soppresse il convento, la chiesa

privo dei suoi piu grandi aiuti, disperse i frati e vi allogo un

battaglione di bersaglieri, e una legioue della benemerita arma.

Nel capitolo IX parla del Cimitero, ne tesse la storia, ne fa la

descrizione e conchiude con un rico'rdo a noi che scriviamo, ca-

rissimo. In quel Cimitero, ei dice, i Gesuiti dispersi di Pa-

lermo vi hanno sceito il luogo del loro sepolcro, come a luogo

santissimo; il celebre P. Ludovico Ferrara religioso di grande

pieta e predicatore insigne, pria di morire mostro vivo desiderio

li essere quivi sepolto, e il suo voto verra soddisfatto, trasfe-

rendosi il corpo dal Cimitero di SanfOrsofa che e a Santo

Spirito. Seguono le biografie si degli uomini illustri per santa

vita che vissero nel Convento dalla sua origine sino al secolo XIX,
si di quelli che furono cospicui nelle scienze, nelle lettere e nelle

belle arti. Perocche il Convento di Santa Maria di Gesu fu

in ogni tempo felicissimo nido ove ali'ombra della pietosa Re-

gina degli angioli fiorirono la santita e la scienza, 1' amore di

Dio e la carita verso il prossinio.

II ch. Autore pu6 dunque andar lieto di avere scritto un libro,

di cui gli sapranno grado non pure i presenti, ma coloro che

questo tempo chiameranno antico, perche fa bene a un cuore

cristiano il leggere cose che ci trasportano in tempi nei quali

s' era ben lontani dal credere possibile la civilta senza Dio e

l'uinano consorzio senza il suo Cristo!
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III.

NICOLAI NILLES E Soc. Ifisu, Selectae Disputationes Academicae

luris Ecclesiastici. Fasciculus I. Oeniponte, Typis et Sumpt.
Feliciani Kauch, 1886. Un vol. in 8 di pagg. 196.

Salutiamo con vero piacere questa nuova opera del ch. Pro-

fessore di Diritto Canonico nell'I. R. Universita d'lnnsbruck. Egli

si e proposto il disegno di pubblicare in volumi distinti i varii

argomenti da lui trattati nelle sue prelezioni, senza pero dar

loro ordine determinato di materie, ma scegliendo quelle che

stima piti opportune al tempo. La vasta dottrina e la conosciuta

erudizione dell' Autore sono gia per quest' opera la migliore rac-

comandazione. Tuttavia stimiamo ben fatto darne un breve cenno,

perche se ne misuri la somma importanza.

La prima dissertazione porta per titolo De iuridica votorum

solemnitate
l

. Si premettono alcune osservazioni necessarissime

a ben intendere lo stato della questione. Nel medio evo non si

conoscevano affatto i voti religiosi cosidetti semplici; e per6 tutte

le questioni che allora si agitavano intorno alia differenza tra

voto semplice e solenne, risguardavano : dalF una parte il voto

solenne del religiose col quale si consecrava a Dio per mezzo del

suo ordine, dalF altra il voto semplice che pu6 fare ogni fedele,

anche fuori di religione, senza che v'intervenga consecrazione

di sorta nel senso indicato. Quindi e che le dottrine degli sent-
j

tori di quel tempo non si possono trasferire alia presente que-
'

stione, senza pericolo di confondere ogni cosa, come pur troppo

avvenne a qualche autore inoderno. La Chiesa, usando del di-

ritto che ha di stabilire gl' impedimenti che dirimono lo stato

religioso, di costituirne de' nuovi e di sopprinaere i gia ricono-

sciuti, ha in questa parte immutato le antiche leggi del diritto

ecclesiastico. Cioe la solennita dei voti non e piu requisite al-

1'essenza dello stato religioso; in altri termini pud taluno essere

vero religioso senza che sia solennemente professo.

1

Tag. 1-32.
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Tra i varii argomeuti che il P. Nilles adduce a provare que-

st' innovazione, il priino e precipuo si raccoglie dalla Costituzione

Ascendente Domino di Gregorio XIII (25 maggio 1584), per

la quale gli Scolastici d. C. d. G. sono dichiarati veri religiosi,

bench& uon emettano che voti semplici. E ci6 non gia in un

senso largo, quasich^ consequenter et cum solemniter professis

tamquam religiosi suscipiantur, come affermft il Lehmkuhl 1

;

neppure per un semplice privilegio, come altri s'indussero a

credere
2

, giacchS il Somino Pontefice dichiara che omnes et

quoscumque, qui in Societatem lesu admissi, biennio proba-

tionis a quolibet eorum peracto, tria vota substantialia, ta-

metsi simplicia, emiserint aut emittent in futurum, vere et

proprie religiosos fuisse et esse et fore et ubique semper et

ab omnibus censeri et nominari debere, non secus ac ipsos turn

Societatis, turn quorumvis aliorum Regularium Ordinum pro-

fessos. Ora e ben chiaro che un semplice privilegio non puo

estendersi ai gia passati e morti
;

trattasi dunque di una vera

innovazione del diritto ecclesiastico vigente fino al secolo XVI,
avvenuta per autorita apostolica fin dalla prima approvazione

dell'Istituto di S. Ignazio.

Premesse queste osservazioni passa 1'Autore a determinare in

che consista la vera solennita del voto religiose, e lo fa percor-

rendo i tre principii di essenza, di esistenza e di conoscibilita,

sui quali si poggia. II principio di conoscibilita deve riporsi

unicamente in ci6, che voti solenni son quelli quae ut talia

acceptantur ab Ecclesia, come disse il Busenbaun e dopo lui

S. Alfonso de' Liguori. L' adequate principio di esistenza o, se si

voglia, la causa efficiente della solennita non pu6 ripetersi che

dalla sola costituzione ecclesiastica. Cos! ad esempio, come dice

la glossa alia Decret. Quod Votum di Bonifacio YIII 3
: non est

1 Theol mor. T. I, p. 303 (Edit. 3).
2 Dr

SCHELS, Die neuen religiosen Frauengenossenschaften; pag. 18. La me-

dcsima sentenza segui 1' autore (lei Commentaria in Constitutionem Apostolicae
Sedis (Acta SS. Sedis ; Append. 27; T. 1, pag. 1017-1020) a proposito di un re-

scrilio risguardante la Congregazione del SS. Redentore. 11 Nilles ne reca per intero

il passo e lo confuta nella sua Appendice a pag. 125-130.
5 Un. de voto in 6 (III, 15).
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ipsum votutn quod matrimonium dirimit (che e ua effetto an-

nesso alia solennita) sed ipsa Constitutio Ecclesiae. Quanto al

principio di essenza o costitutivo, si controverte assai tra mo-

derni '. II ch. Autore si attiene alia sentenza del Sanchez, il

quale afferina de solemnitate voti eodem modo philosophandiim

esse ac de aliis contmctibus ac testamentis, quae in hire so-

lemnia dicuntur e si fa a provarla con ogni sodezza di ragioni

e di autorita
2
. Non puo dunque seguirsi piu la dottrina del

Suarez
3

,
il quale riponeva la solennita intrinseca de'voti in certi

effetti giuridici loro annessi, puta caso 1' incapacita assoluta di

dominio o di proprieta pel voto solenne di poverta. E di argo-

mento invittissimo a qaesto proposito serve la dichiarazione di

Leone XIII data ai Vescovi Belgi il di 31 luglio 1878. Ave-

vano essi chiesto, se rimanesse ancora nel suo pieuo vigore il

rescritto 1 decembre 1820, col quale la S. Peniteuzieria per

autorita apostolica avea concesso ai Regolari del Belgio, anche

solennemente professi, di poter acquistar beni, ritenerli e ani-

ministrarli non ostante il loro voto. II Santo Padre rispose affer-

mativamente 4
. Tra le vane ragioni colle quali TAutore comraenta

quest' insigne documento, la principale si e, che il legislatore

pu6 con pieno diritto allargare piu o meno gli effetti della legge,

quand'essa per le circostanze sia divenuta o nociva o impos-

sibile
5

.

1 Cfr. LEHMKUHL, Theol mor. Vol. I; pag. 298-302 (Edit. I).

2
Pag. 19-31.

5 Ecco con quanta modestia il ch. Professore scrive: Quamvis ei^o communr";

Ecclesiae iure solemnitati voti paupertatis vis sit adnexa religiosum dominii incapacei!

reddendi; res tamen est exploratae veritatis historicae vim eamdem variis teinporibusl

pro variis hominum locorumque adiunclis, adeo varie fuisse exsertam atque etiamnum,

sic volenie supremo Ecclesiae magistratu exseri, ut omnibus rite perpensis ac sp

cialim novissimis actis Scdis Apostolicae attente considers tis, a magno Suarezio (not

ulique sine reverentia tanto Doctor! debita) recedere et Ballerinii verbis conch

dere possimus: .Ex ipsa rei natura est, quod religiosus solemniter professi

dominii incapax aut capax existat pro supremae auctoritatis arbitratu, ad

cuius sapientiam omnia pro temporum locorum personaruntrue adiunctis dis-

ponere spectat. Eiusmodi quippe iuridicae solemnitatis naluram essc docuimus,

ut non hos potius quam alios effectus sibi ex positiva lege adnecti patiatur. > Pag. 27.

4
II documento e riportato per intero a pag. 26.

s
Pag. 29.
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La seconda dissertazione De libertate clericorum religionem

ingrediendi
l

e divisa in tre capi. Nel primo, sulle tracce di

S. Tommaso d' Aquino e in generale dei SS. Padri, degli Sent-

tori ecclesiastici di tutti i secoli e delle Costituzioni Apostoliche,

si parla della natura ed eccellenza dello stato religiose ;
del pe-

ricolo a cui si espone, chi chiamato a ritirarsi dal mondo non

lo fa, e per6 del peccato che comraettono coloro che sviano altrui

dal santo proposito. Colla dottrina di S. Gregorio Magno, di

S. Pietro Damiano e di S. Gregorio di Tours dimostra il Nilles,

che uon pu6 in niun modo scusarsi chi per titolo di dominio

sulle persone soggette, crede poterle impedire dall'entrare in

religione. Queste pagine, piene di unzione ascetica non mai dis-

giuuta dalla solidita di dottrina, sono un vero gioiello, atte a

dare una ben alta idea della vocazione religiosa. Ma con esse &

aperta la via a dimostrare nel capo II la piena liberta che hanno

i chierici all'entrare in religione, assicurata loro dalle Costituzioni

ecclesiastiche e dal Diritto Canonico.

L'Autore fa qui vero sfoggio di erudizione
;
tutti i passi pill

celebri del Diritto sono presi ad esaine e tutte le difficolta piu

o meno gravi, che si possono opporre, sono sciolte vittoriosamente.

Due di queste, per la loro somma importanza, si riserbano

al capo III. Esse risguardano non gia gli ostacoli all'entrare

in religione, che non possono esser altri salvo quelli contetn-

plati nel Gius Canonico e dall'Autore antecedentemente discussi,

si bene le obbligazioni, che per avventura potrebbero avere i

chierici rispetto alia Diocesi. Quindi si tratta in primo luogo:

se il chierico entrando in religione debbi restituire alia Diocesi

le spese sostenute per la sua educazione. II P. Nilles non esita

a ris^ondere che non ne e obbligato affatto, come consta dalla

dottrina di S. Tommaso, di S. Bonaventura e di una falange di

Canonisti e Teologi
2

.

In secondo luogo si esamina: se il chierico prima di entrare

in religione sia obbligato di servire alia Diocesi per un certo

spazio di tempo a compenso delle spese sostenute per la sua

1
Pag. 33-130.

2

Pag. 91-113.
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educazione, sia poi che ci6 avvenga per un qualche patto o pro-

messa speciale, ovvero per una qualche consuetudine dioeesana.

Anche qui il ch. Autore e costretto a conchiudere che tale ob-

bligazione non esiste. Si eccettua il solo caso in cui il chierico

nel far la promessa o il patto, ovvero nell' accettare la consue-

tudine di servire alia diocesi per un qualche spazio di tempo,

si sia espressamente assunto 1'obbligo di rimanere nel secolo

fino a compiuto il tempo designate, come sogliono fare gli alunni

dei Collegi stranieri in Roma l
.

Ma e di somma importanza in tutta questa controversia la

decisione pontificia del 18 marzo 1882, che il P. Nilles pub-

blica pel primo con tutti gli atti che vi si riferiscono
2

.

II caso e il seguente. Certo Vescovo della Baviera 3
,
credendo

di non poter altrimenti provvedere alle necessita della sua diocesi,

prese nel 1881 la determinazione, di non ordinar piu nessuno

sacerdote, se non si fosse priina obbligato di servire alia Diocesi

almeno per sei anni in qualita di prete secolare, e di restituire

le spese fatte per la sua educazione, qualora passati i sei anni,

si decidesse, per qualsivoglia ragione, ad abbandonare la Diocesi.

Ora avvenne che tra 'gli altri, quattro diaconi, giudicando che

con tali condizioni fosse loro tolta la canonica liberta, con ogni

reverenza, ma con non minore franchezza ricusarono di sotto-

seriverle
4

. Non essendo per ci6 stati ammessi all' ordinazione,

1

Pag. 116, 117. Nota qui espressamente 1'Autore, che tutta questa dottrina va

applicata eziandio quando trattasi di entrare in una qualche Congregazione di soli

voti semplici ;
ma lascia indeciso se come tale debba considerarsi quella dei cosid-

detti Lazzaristi e Supliziani.
3

Pag. 120-122.
3 L'Autore non dice chi sia, ma il VEHRING riproducendo il caso n&lVArchiv

fiir Katholisches Kirchenrecht (gennaio-febbraio, 1887; pag. 196) nota senz'allri

riguardi che trattasi di quel di Passavia.

* L'Autore reca per intero il testo originale delle cosiddette Reverscdi proposte

alia sottoscrizione dei diaconi. A comodo dei lettori che non conoscessero il tedesco,

ne facciam qui la traduzione in volgare. II sottoscritto, il quale per un seguito

d'anni ebbe a godere i benefizi de'seminarii diocesani di Passavia, fondati e mante-

nuti coi doni dei fedeli per lo scopo espresso dell' educazione del. clero diocesano di

Passavia, promette sulla sua parola, in luogo di giuramento, di prestare 1' opera sua

nella Diocesi di Passavia, qual sacerdote secolare, almeno per sei anni dopo ricevuta

la sacra ordinazione, e di non uscire dalla Diocesi in tutto questo tempo sotto nessun

pretesto ;
nel caso poi ch passati sei anni avesse ad abbandonare per qualsivoglia
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ricorsero alia Santa Sede
;
la quale dopo mature esame per mezzo

della S. Congregazione del Negozii straordinarii diede la seguente

risposta significata ex ufficio pel tramite della Nunziatura Apo-
stolica di Monaco il di 18 marzo 1882.

Voluntas est SS. Patris, ut quatuor diaconi scribant quam
primum proprio Ordinario exprimentes senstis filialis obsequii,

implorantes gratiam ordinationis in proximo, solemnitate

paschali, promittentes Jideles futuros se esse quoad obedientiam

et subiectionem, quam ipsi promittent recipientes ordinem

presbyteratus, devovendo se servitio Dioecesis cum zelo et per-

severantia, si non placeat Deo seipsos vocare aliquando ad

statum maioris perfectionis.

I candidati secondo la mente e il volere del Sommo Pontefice

promisero per iscritto
l P obbedienza canonica, e il Yescovo li

promosse senz'altra condizione al sacerdozio.

Chiude il volume un trattatello De studio rei Jcalendariae

motive la Diocesi di Passavia, promette di volor pagare la somma di 2000 Marchi

duemila Marchi all'Alunnato Vescovile rispettivamente al Seminario Teologico

di Passavia; e dichiara ch' egli, pel caso riferito, riconosce espressamente quest' ob-

bligo quale un debito formale, e che pero rinunzia con quest' atto a qualunque os-

servazione in contrario. luglio 1881.

1

Questa lettera di sommissione e pubblicata qui dall'Autore solo nella sua pane

sostanziale, ma fu da lui trasmessa per intero al Vehring e leggesi nelVArchiv.

cit. pag. 197. Crediam bene di tradurre anche questo documento. Gli umili sot-

toscritti sentono nel cuore un rero bisogno di manifestare a V. E., secondo la vo-

lonta del Santo Padre, i sentiment! piu sinceri della loro filiale devozione, e di pro-

testare, ch' essi hanno sempre vivissimamente deplorato di non aver potuto fmo

all' ultimo punto seguire la volonta del loro Pastore. Si degni V. E. ricevere Passi-

curazione, che gli umili sottoscritti sono fermamente decisi di restar sempre fedeli

al voto di obbedienza e soggezione, che bramano emettere nella sacra ordinazione,

come pure di eccitare colla parola e coll' esempio alia obbedienza e soggezione tutti

coloro coi quali si troveranno comunque in contatto. 6 volonta espressa degli umili

sottoscritti di consecrarsi nella Diocesi di fassavia al servizio di Dio e alia salute

dell'anime, adoperandovi costantemente tutte le loro forze, fino a tanto che a Dio

non piaccia per avventura di chiamarli ad uno stato di maggior perfezione.

Si degni V. E., dimenticando il passato, di promuovere gli umili sottoscritti nelle

|prossime feste pasquali alia grazia della sacra ordinazione sacerdotale. Gli umili

Dttoscritti assicurano a V. E. la loro perpetua gratitudine per questo e per tutti

?li altri benefizi gia ricevuti da V. E. e dalla Diocesi di Passavia. >

Serie XIII. vol. V, fasc. 880 31 12 febbraio 1887
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clericis praescripto et in academiis promovendo
l

. Di questo

bellissimo lavoro in cui con ogni brevita e chiarezza si espone

il metodo del compute ecclesiastico, noteremo in particolare il

capo III, dove si parla della proposta di una nuova correzione

del calendario fatta, fino dal 1863, dall'astronomo russo D.
r Mae-

dler. II ch. Autore ne aveva gia fatto un breve cenno in ap-

pendice al suo libro de Computo ecclesiastico
2

,
ma qui lo espone

con ogni larghezza
3
dimostrandone 1'assolata inutilita. Giacch&

tutto Terrore della riforma gregoriana, gia preveduto e discusso

nelle Bolle papali, non si rendera sensibile che appena nel-

Fanno 2028 deli'Era volgare, cioe" quattordici secoli e mezzo dopo

la riforma, e sara facile il correggerlo. Le universita tedesche

officialmente interrogate dallo Czar della Russia intorno al si-

sterna del Maedler, si pronunziarono contrarie ad ogni iunovazione.

Ai Russi dunque non resta che abbracciare il Calendario rico-

nosciuto ormai da tutti i popoli civili, benche abbia per gli

scisrnatici la pecca gravissima, di essere stato ridotto alia sua

forma definitiva dalla Chiesa di Roma.

E tanto basti di questo primo volume. Speriamo che ii dotto

Professore d' Innsbruck ci dara quanto prima occasione di an-

nunziare il seguito delle sue dispute accademiche a profitto

universale delle scienze sacre, specie del Diritto Canonico.

IV.

Continuazione della Storia universale della Ohiesa caltolica

deirAb. ROHRBA.CHER, scritta da Monsignor D. PIETRO BALAN.

Vol. 3 Torino, 1886. Coi tipi di Giacinto Marietti. In 8. gr.

di pag. 932.

< Con questo volume si cotnpie la Storia del Pontificate di

Pio IX, di quel pontificate che T Italia ed il mondo non dimen-

Pag. 131-188.
2 Commentarius in Prooemium Breviarii et Missalis de Computo ecclesia-

stico. Oeniponte, Hauch; 1864, pag. 202-205.*V
r

eggasi la rivista di quest' opera nell;i

nostra Ser. VI, Vol. II, 1865; pag. 597 e segg.
3

Pag. 152-165.
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ticheranno mai per la sua stupenda fecondita e la raaravigliosa

grandezza. Trentadue anni cosi pieni di fatti, d'insegnamenti,

di glorie, di dolori, di pieta, di perfidie, di amori indomiti, di

odii feroci, di scaltrezze, di ingenuita, di fede e di incredulita

come questi, con si continua viceuda, con tanto incessante incal-

zarsi affannoso di cose, forse la storia non contava ancora. Chi

ha vissuto in questi anni pu6 dire di aver vissuto piu che un

secolo, e non mai la storia ha potato con piu verita chiamarsi

maestra della vita quanto nella narrazione fedele e leale di

tale periodo.

Tutto questo 3 volume che abbraccia gli ultimi anni del

glorioso pontificate dell' immortal Pio IX dividesi dall'autore in

quattro grandi libri, ciascuno dei quali porta in capo una sen-

tenza che porge 1' idea generale del libro stesso o, per meglio

dire, che sembra 1'euunziazione di una gran tesi storica dal-

l'autore ampiamente svolta, e provata coll'argomento ineluttabile

dei fatti.

II priino di questi libri, che e 1'undecimo di tutta 1'opera,

fa vedere come: Spogliandosi la Chiesa del presidio del do-

minio temporale, le sette anticristiane r assalgono da ogni

parte. E cominciando dai massoni del Portogallo e del Belgio

percorre gli altri Stati d' Europa, e mostra la guerra stolta, ma

pertinace e sleale che queste sette anticristiane hanno fatto alia

Chiesa di Gesu Cristo per ischiantarla, se fosse possibile, dal

mondo. E noi vorremmo che certi cattolici ancora illusi legges-

sero con attenzione quanto egli ragiona, coi documenti alia mano,

dello scopo finale propostosi dalla massoneria italiana nella presa

di Roma, col dominio temporale cioe, gittare a terra quello spi-

rituale ancora. II sodalizio massonico (cosi egli riportando a

pagina 57 un tratto della Rivista massonica) in Italia ha .com-

battuto accanitamente e quasi debellato con le anni della ragioue

la parte degenere e imputridita del cristianesimo, vi ha molto

cooperate a tagliare le unghie sanguinose alia immonda arpia

che della citta piu grande e piu gloriosa del mondo avea fatto

semenzaio di superstizione e propugnacolo contro ogni umano iu-

civilimento.
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Per6: La Chiesa cattolica mentre combatte e soffre in Eu-

ropa, vince e si propaga nelVAsia e neirAfrica, che e il se-

condo libro del volume. E qui e bello vedere i nobili trionfi che

la Chiesa di Gesu Cristo riporta in quelle lontane regioni per

opera de'suoi Yescovi, de'suoi Yicarii apostolici, di zelanti sa-

cerdoti dell'uno e dell'altro elero, aiutati poderosamente da una

falange di eroiiie cristiane, vogliam dire di suore di ogni genere,

le quali fatto a Dio il sacriflzio di patria, di parenti, di araici,

di ogni cosa piu cara, e di se stesse, si consacrano con tutto

1'ardore alia gloriosa impresa dell'eterna salute delle anime.

Ne solamente nell'Asia e nell'Africa, ma nell'Oceania altresi

e nell'America fa la Chiesa numerose conquisfce e nelle loro piu

remote parti estende il suo scettro. Per6 non senza gravi dif-

ficolta : difficolta che nell' Oceania nascono dal paganesimo e

dall'abbietto protestautesimo, nelle tribu selvagge dell'America

settentrionale dalla barbarie, e in quella centrale e del sud delle

sette massoniche le quali in singolar modo pullulano e si agi-

tano in quelle vaste regioni. Per lo che: La Chiesa cattolica,

mentre si propaga nelVAsia e nelVAfrica, combatte contro la

barbarie, il paganesimo e le s&tte nelV Oceania e neirAmerica.

Intanto la massoneria, potente nelle repubbliche americane e

nell' impero del Brasile, continuando Popera sua perversa anche

in Europa, mette in iscompiglio 1'Europa e il mondo. Ora, Nel

turbamento generale del mondo, Dio sceglie il momento piu

opportuno per chiamare a se il Pontefice Pio IX. Riguardo alia

inorte del quale fa il ch. Autore a pagina 902 un' osservazione

degna di esser ponderata. La sua morte, dic'egli, aspettata per

far trionfare i segreti disegni dei potenti tardava ancora a ve-

nire. Ai 31 dicembre per6 mostravasi quasi certa fra breve

tempo, sicch6 il re Yittorio sottoscrisse un ordinamento pei fu-

nerali del Pontefice, presentatogli si disse, dai ministri. Ma il

lutto prescritto e le altre ceremonie funebri vennero per altri.

Perche Pio IX potesse morire tranquillo, e la Chiesa piangerlo

senza trepidazione e sicura prepararsi a lasciare fra poco il lutto,

la Provvidenza avea disposto avvenimenti non preveduti da al-

cuno. > Questi avvenimenti si sa quali fossero : tra gli altri fu
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la morte inopinata di colui che tanto cordoglio cagionato avea

alia Chiesa e all'augusta persona del Pontefice.

E questo presso a poco il piano generale di questo volume.

Nell' incarnare il qual piano, il ch. Autore ha dovuto certamente

ineontrare gravissimi ostacoli non solo in genere per le storiche

ricerche, ma singolannente per le circostanze dei tempi dei

quali e nei quali egli scrive. Passioni ardenti tuttavia, ingra-

titudini continuate, gelosie non spente, desiderio di celare delitti

o di inantener fama iugiusta ed eroismi usurpati ;
difficolta di

discernere il vero tra innumerevoli scritti di parte, tra falsi

document! e relazioni falsate, timore de' potenti che non amano

la verita sul passato perch& trepidano nel presente e si spaven-

tano dell'avvenire : utile di parti che vorrebbesi far prevalere

a giustizia, a diritto, a ragione; tutto questo ad altro ancora

si unisce contro lo scrittore contemporaneo, e per poco che questo

si spaventi, gli fa cadere di mano la penna. Egli per6, siamo

lieti di dirlo, col suo ingegno perspicace, col suo animo indagatore,

colla costanza invitta, colPamore schietto alia verita, coll'intre-

pido coraggio di dirla, col buon senso e colla prudenza cristiana,

ha questi ostacoli ora con savio accorgimento evitati, ora presi

direttamente di fronte, sempre per6 gli ha vinti. >

A me spero non siano mancati modi di conoscere, ne il

coraggio di dire questa verita benedetta che spesso costa tanto

cara nei tempi di corruzione e di vilta... Francamente, leal-

mente, forse arditamente scrissi quando potei farlo: e quando

gravi ragioni m' impedirono di dir tutto, dissi quel che bastava

pel sagace lettore, quello che forse bastera per i posteri, ma
raffrenai la penna. La giustizia di Dio e quella del mondo presto

o tardi viene... E per amore di verita narrai la storia quale. >

Se non che a tanto merito dell'Autore, sembrano a prima

vista far ombra alcune lievi difficolta che si presentano natu-

ralrnente a chi legge questo eruditissimo volume. II ch. Autore

cita spesso per appoggio di quel ch'egli asserisce, periodici e

gioroali di ogni colore. Ora che ci6 possa farsi in semplice rac-

conto destinato a dilettare chi legge, pur pure : ma in uua storia

grave come questa, la quale piu che altra esser deve testimone
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del tempi, luce di verita, e maestra della vita, parrebbe ci6 gra-

vissiino inconveniente. A cio risponde benissimo 1'Autore, che

egli non si fonda assolutamente still' autorita di questi giornali,

ma che ne ha fatto uso, perch& spesso unica fonte, ne sempre

disprezzabile quando conferinino o ricordino fatti che da altre

e piu gravi testimonianze lo scrittore conosce.

L'altra difficolta ce la suggerisce egli stesso dicendoci nella-

prefazione: Ho poi largamente usato de' document! nello scri-

vere, anzi i piu important! di questi, ho recati distesamente.

Di cio mi venne fatto qualche rimprovero, quasi di cosa poco

opportuna. Alia quale immediataniente risponde: Ma se si

consider! che io non scrivo compendiando altri, ma cercando fare

luce a pro degli storici che verranno dopo di me, dovrassi giu-

dicare che prudente ed utile cosa 6 questa perocche toglie in-

certezze e aggiunge prove, difficili alcuna volta a trovarsi, dal

piu dei lettori nella immensa quantita di scritture e di libercoli.

E dice vero. Nulladimeno ci permetta di fare una breve sus-

sunta. A noi pare ch'egli avrebbe potuto da una parte evitare

1' inconveniente notatogli, e dall'altra raggiungere il suo scopo,

se dei documenti facili a ritrovare avesse citato semplicemente

il luogo, e gli altri avesse posti in nota o in appendice, rendendo

cosi piu spedito e piu interessato il racconto.

Di un favore finalmente vorremo noi pregare il ch. Autore.

Ed e che in una ristampa di quest'Opera egregia, che noi di

cuore gli auguriarno prontissima, oltre un buon indice parziale

del volume di cui ora manca quasi diremmo totalmente, ante-

ponga a ciascun libro e F epoca di che si tratta, e un sommario

de'principali avvenimenti ivi narrati. Confessiarno schiettameute

che prendendo in mano questo grosso volume si rirnane sconfor-

tati, poich6 volendo trovare un fatto particolare non si sa pro-

prio dove andare a pescarlo. Ma sono queste cose totalmente

estrinseche che nulla derogano all'insigne merito intrinseco di

tutta 1'opera, riguardo al quale non dutntiamo affermare, che

il ch. Autore e da annoverare tra i migliori storici dell' eta pre-

sente, benemerito della Chiesa e della civil societa.
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Firerne, 10 feblraio 1886.

I.

COSE ROMANE

\. La Nola del Cardinale Jacobin! Segretario di Stato al Nunzio Apostolico di Ba-

viera 2. L'articolo ileWOsservatore Romano 3. II sunto di un articolo

della olfie'osa Rjpublique Fran?aise 4. Ricevimento in Vaiicano 5. I

nuovi porporati 6. La Santa Sede, la Serbia e la Rumenia 7. Cronaca del

Giubileo sacerdotale di Leone XIII 8. La causa di beatificazione del Venera-

bile Servo di Dio Vinccnzo Pallolti 9. Nuovi libri all'Indice.

1. 1 giornali vicnnesi hanno di questi giorni pubblicata, traducendola

dall'originale italiano, una Nota di Sua Eminenza il Cardinale Segretario

di Stato al Nunzio Apostolico di Baviera; e i giornali liberaleschi italiani

1' hanno riprodotta, riportandola in italiano dalla versione tedesca, e fa-

cendovi sopra commenti ispirati non alia verita dei fatti ma dal mal

talento dei loro scrittori.

Ecco intanto il testo autentico della Nota:

Ho ricevuto la sua pregiatissima del 19 andante, N. 1221, nella quale

V. S. 111.ma e Rma mi acclude copia della lettera rimessale dal sig. Barone

de Frankenstein.

Astraendo dall'esaminare i motivi co'quali il Nobile Barone si ado-

pera di giustificare la condotta seguita dal Centre nella votazione sul

Progetto di legge relativo al settennato, ritengo di somma urgenza ed

attualita rivolgere 1'attenzione suH'altra parte della di lui lettera.

Dimanda egli di conoscere se la Santa Sede creda che 1'esistenza

del Centro non sia piii necessaria nel Reichstag; nel qual caso egli

ricuserebbe qualunque mandate insieme colla maggior parte de'suoi

colleghi.

Aggiunge inoltre che, come fu da lui gia dichiarato fmo dal 1880,
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il Centre non potrebbe obbedire a leggi non ecclesiastiche e die non

toccano i diritti delta Chiesa.

Ella, Monsignore, avra cura innanzi tutto di rassicurare il sig. Ba-

rone che la Santa Sede riconosce costantemente i titoli di benemerenza

che il Centro, ed i suoi Gapi, si hanno acquistato nella difesa della causa

cattolica.

Quindi gli significhera a nome del Santo Padre le seguenti consi-

derazioni, relative alle sue dimande. II compito dei cattolici di tutelare

gli interessi religiosi non potersi punto considerare come esaurito; do-

vendo in esso ravvisarsi un lato ipotetico e temporaneo, ed un altro

assoluto e perpetuo. Adoperarsi per la completa abrogazione delle leggi

di lotta, difendere la legittima interpetrazione delle nuove leggi, ed in-

vigilarne 1'esecuzione, richiedono tuttora 1'azione dei cattolici nel Rei-

chstag.

E quindi da por mente che in una nazione mista sotto il rapporto

religioso, ed in cui il Protestantesimo e ritenuto come religione dello

Stato, ponno sorgere occasioni di attriti religiosi, nelle quali i cattolici

siano chiamati a difendere legalmente le loro ragioni, oppure a fare

valere la loro influenza a fine di migliorare le proprie condizioni.

Ne vuolsi omettere di rilevare che una Rappresentanza Parlamentare

cattolica interessandosi della situazione intollerabile falta al Capo Augusto
della Chiesa potrebbe giovarsi di opportune occasioni per esprimere e

far apprezzare i voti dei connazionali cattolici in favore del Sommo
Pontefice.

Al Centro poi considerato come partito politico si e sempre lasciata

piena liberla d'azione, ne come tale potrebbe esso direttamente rappre-

sentare gl' interessi della Chiesa.

Che se nella vertenza sul settennato il Santo Padre ha creduto di ma-

nifestare al Centro il suo desiderio in proposito, ci6 deve attribuirsi alle

attinenze d'ordine religioso o morale che a quella vertenza si associavano.

<c Innanzi tutto vi erano validi motivi a credere che la revisions

finale delle leggi di maggio avrebbe ricevuto potente impulse e larga

attuazione dal Governo soddisfatto della condotta del Centro nel votare

la legge del settennato.

In secondo luogo 1'aver cooperate la Santa Sede per mezzo del

Centro al mantenimento della pace, non poteva non rendere obbligato il

Governo di Berlino verso di Essa, e quindi piii benevolo verso il Centro

e piu pieghevole verso i cittadini.

Da ultimo la Santa Sede col consiglio che ha dato sul settennato

ha ritenuto esserle presentata nuova occasione di rendersi accetta all'Im-

peratore di Germania ed al Principe di Bismarck. D'altronde anche sotto
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il punto di vista dei proprii interessi che s'identificano cogl'interessi dei

cattolici, la Santa Sede non pu6 farsi sfuggire occasione alcuna che faccia

inclinare a favore d'un suo migliore avvenire il potente Impero germanico.

I precedenti riflessi che compendiano le attinenze religiose e moral!

del settennato, considerato dal punto di vista della Santa Sede, avevano

consigliato il Santo Padre a palesare il suo desiderio al Centro.

Ella nel comunicare la presente, la quale come la mia ultima

riflette 1'augusto pensiero di Sua Santita, al signor Barone de Fanckenstein,

1'incarichera di metterne a parte i Deputati del Centro.*

Ecco ora il magnifico articolo con cui 1'egregio Osservatore Ro-
mano nel suo n. 31 sfata nobilmente le maligne insinuazioni dei giornali

liberali italiani.

La lettera delPEmo Segretario di Stato relativa al settennato mili-

tare in Germania non era destinata alia pubblicita. Percio mentre la

sostanza del pensiero pontificio e quella stessa che sarebbe stata se il

documento avesse dovuto pubblicarsi, la forma e quale si usa in tutti i

carteggi confidenziali.

In essi la sicurezza di essere intesi secondo quello che si voluto

dire, e non secondo quello che vi si vorrebbe far dire, permette le es-

pressioni semplici e dispensa dal corazzare ogni frase contro i cavilli

degli interpreti interessati.

Fatta pubblica la lettera, non sappiamo per causa di chi, essa 6

ora caduta difatti nel dominio di giornali liberali italiani, i quali tro-

vandola indifesa, come quella che non poteva prevedere gli assalti altrui,

se la stirano a loro comodo e la brandiscono in alto, quasi una bandiera

conquisiata al nemico.

Sara bene perci6 riprenderla noi, e mostrare agli avversarii che

essi fanno un gran rumore per nulla.

II fatto che nella lettera si parli della situazione del Capo della

Chiesa, e implicitamente perci6 dell' Italia, ha risvegliato nella stampa
liberate il suo vizio abituale; quello di credere che il Papa non abbia

da pensare ad altro che alia sua situazione nella penisola: e che per

Esso le Alpi segnino i limiti del mondo.

E naturale che una stampa sviata da un simile preconcetto, al

vedere 1' ultima frase dell'Emo lacobini (la S. Sede... non pu6 farsi

sfuggire occasione alcuna che faccia inclinare a favore di un suo mi-

<c gliore avvenire il potente impero germanico ),
esclami che questo e

il solo scopo della politica pontificia verso la Germania; ma guardate

quanta logica vi e in questa esclamazione !

II punto di dissidio tra il S. Padre e la Prussia sono le leggi di

maggio; non e vero? II S. Padre aspira alia loro abolizione; la Prussia
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le vorrebbe conservare. Ora, se il S. Padre avesse voluto ingraziarsi

quello Stato pel solo scopo di servirsene nei suoi rapporti coll' Italia,

avrebbe cominciato appunto a recedere da quei reclaim, sia suoi, sia del

clero, sia dei cattolici locali, che costituivano il motivo della necessaria

discordia col potere civile. Invece in questi reclaim il Papa insiste sem-

pre; fatto un passo nel miglioramento della condizione ecclesiastica, si

adopra di fame degli altri : spinge il Centra del Reichstag ad ottenere

la completa soppressione delle leggi del KuUurkampf\ a difendere la

legittima interpretazione della legge nuova, a sorvegliarne 1'esecuzione.

Egli esige, esige, esige sempre. Oh! strano davvero questo sistema di

domandare dalla Germania per solo beneficio il suo contegno favorevole

nella questione romana, e domandarlo non coll'offrire la cessione dei

proprii diritti in Prussia, ma col reclamare I'adempimento di essi. Dunque
anche i giornali liberali dovranno riconoscere che questo solo scopo, sono

almeno due scopi : e se quello del favore tedesco nella questione romana

c'e, c'e pure quello della pace religiosa in Germania.

Comincia subito cosi a non esser vero che tutta la politica papale

nell'impero tedesco si riferisca ai rapporti della Santa Sedecol Governs

italiano. Qualche parte di essa ci si rivolge certamente, ma visto che

lo affermate perche la lettera lo dice, affermatelo solo per quanto la

lettera lo dice.

Ora questa lettera ha due parti coordinate, quella dove si parla

del compito rimasto al Centre, e quella dove si spiegano le ragioni dei

desiderii pontificii riguardo al voto del settennato. Nella prima parte si

enumera in modo principale e tassativamente ci6 che il Centro deve fare

per la pace religiosa in Germania, eppoi, in modo subordinate, ci6 che

pud fare a beneficio del Capo della Chiesa: la quale ultima cosa con-

siste nell
1

esprimere e fare apprezzare i voti dei connazionali cattolici,

come dice il testo autentico, non farli vahre, come dice la versione dei

giornali liberali.

Nelle seconda parte si enumerano quattro scopi avuti dal S. Padre

nel desiderare il suddetto voto del Centro : dei quali i Ire primi ed evi-

dentemente principali si riferiscono al miglioramento della situazione

ecclesiastica in Prussia, e solamente il quarto, in modo succedaneo, si

riferisce al favore che il Pontefice ricerca dall'impero per un migliore

avvenire della S. Sede. Cosl sparisce quell' accusa contenuta sempre
in certe interpretazioni, che ciofc il Vaticano sacrifichi la sua missione

nel resto del mondo per occuparsi solamente della lotta contro il Governo-

italiano.

Ma 1' altra accusa che i liberali fanno al Vaticano dopo questa let-

tera, di cercare favore all' estero per migliorare le sue sorti in Italia,
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<questa accusa sara forse diminuita dalle present! osservazioni nostre, per-

che dimostrano chiaro che un lale favore e cercato in via accessoria e

non in via unica o semplicemente principale, ma forse una parte ne rimarra

nella stampa avversaria, e noi siamo rassegnati a vedervela rimanere,

perche data 1'ostinazione delle pretese liberali non pu6 sperarsi altri-

menti.

Eppure quando faceste le leggi delle guarentige, il vostro pensiero

era quello di rassicurare le potenze e i cattolici esteri sulla condizione

che il 20 settembre aveva fatto al Papa. Dunque, se pure la questione

che volevate regolare non fosse stata internazionale per natura sua, ce la

facevate voi, preoccupandovi di contentare chi stava fuori dei confini

d' Italia. Ma come nei rapporti precedent! tra lo Stato e la Chiesa avevate

imparato a troncare le question! in un modo unilateral, cioe senza chie-

dere il concorso dell'Ente di cui volevate regolare 1'esistenza, cosi nelle

guarentige pontificie spingeste la unilateralita fino al punto di far voi la

parte non solo al Papa, ch'era una delle persone in causa, ma anche alle

potenze, che pur vi premeva di contentare. E cosi se i desiderii del Papa
continuaste a non curarli, quelli delle potenze tiraste a indovinarli. Ed

oggi, che meraviglia se il Yaticano, ossia la parte cui la legge fu im-

posta, chiama a testimonio delle sue dure condizioni quelle stesse potenze,

in riguardo delle quali la legge fu fabbricata? Che meraviglia se in quelle

potenze cui voi diceste di mirare, ma che a buon conto non voleste in-

terrogare, si suppone che possa nascere un giudizio piii equo del vostro,

quando ripensino I
1

opera vostrj?

Solamente e triste vedere, che da questa naturale politica della

Santa Sede si traggano nuovi argomenti per eccitarle contro 1'odio degli

italiani ; in un momento in cui quella stessa politica, pur movendosi in

mezzo a genii o avide di guerra o pronte alia guerra, si informa ad un

paterno consiglio di pace: pace in tutto; da quella che sopisce le lotte

religiose, a quella che spegne le micce dei cannoni.

11 Papa desiderava dal Gentro un atto che rendesse prossimamente

piii facile 1'estinzione della guerra accesa contro le coscienze dalle leggi

di maggio; e questo atto consisteva nel rendere intanto piu facile il man-

tenimento della pace delle nazioni, per mezzo di quel settennato militare

<;he era invocato come solo impedimento allo scoppio d'una guerra.

II Papa si adoprava cosi ; e mentre la Francia, la quale sarebbe

stata la nazione meno inescusabile se si fosse allarmata del desiderio

pontificio, mostra per mezzo dei suoi giornali d'aver capito quanto in-

tendimento pacifico vi fosse nella richiesta che il Vaticano faceva al

Gentro; i liberali italiani di ci6 non vogliono accorgersi ; non vogliono

riconoscere come il Papa rifugga da speculazioni bellicose, e come Egli
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tenda con ogni sforzo a far evitare una guerra, la quale trascinerebbe

sui campi non solo la Germania e la Francia, ma forse anche 1' Italia.

3. Alia Eiforma, che in ogni atto o parola del Somrao Pontefice vede

una ostiliti contro 1' Italia, e che con violente parole incitava la Francia

ad usare rappresaglie contro la Santa Sede appunto per questa Nota, la

migliore risposta che possa farsi e il pubblicare che qui facciamo il

sunto di un articolo della officiosa Ee'pubUque frangaise trasmessoci dal

telegrafo in data del giorno 8 corrente febbraio. La Ee'pubUque fran-

gaise, parlando della lettera del Gardinale Jacobini al nunzio a Monaco,

dice che Leone XIII fa tutto il contrario di quello che faceva Pio IX.

Leone XIII non lotta coi governi, ma cerca di ravvicinarvisi; non ricorre

ad anatemi ma usa di tutte le risorse della diplomazia. Grazie alia sua

pazienza, abilita, moderazione, Leone XIII giunse a cambiare la situazione

del pa pato nel mondo.

All'estero continua la Ee'pubUque frangaise si crede che il

Papa sia sempre prigioniero, ma, per chi guarda in fondo alle cose, il

Papa e il capo infallibile, indiscusso, dei cattolici nell' uni verso e possiede

autorita piii grande che mai, che se non serve a riaprire le sedute del

Concilio e a proclamare definizioni dottrioali serve a riconquistare negli

affari umani 1' influenza che per un momento si credette fosse diminuito.

La Republique frangaise esamina quindi la lettera del Card. Ja-

cobini. Grede che gli italiani debbano meditare sul passaggio accennante

alia situazione insostenibile del papato.

Dopo parecchie riflessioni sull' intervento del Papa negli affari in-

terni della Germania, la Ee'pubUque frangaise conclude : II Papa, spo-

gliato del dominio temporale, appare come uno dei principali inevitabili

fattori della diplomazia estera e inoltre della condotta interna dei governi.

E il momento di domandare agli storditi che dichiarano che il

cattolicismo e una potenza decaduta e una quantita trascurabile, ci6 che

ne pensano dell' avvenire che sembra riservato al capo dei cattolici.

4. 11 30 del passato gennaio il Santo Padre riceveva in udienza pri-

vata la Gommissione napoletana, venuta per presentargli, nella ricorrenza

della Gattedra di S. Pietro, 1'Obolo dell' amor filiale dell' Archidiocesi di

Napoli. Componevano la Gommissione il Duca di Garignano Presidente,

i Monsignori Giuseppe Mastrogiudice Sersale, e Filippo d'Amico, i Ca-

nonici D. Federico Natale, D. Gennaro Gosta, D. Felice Gantore e D. Ma-

riano Barrelli, il Duca di Castro nuovo, il Gonte Marino Saluzzo, il

Marchese Pietravalle Garacciolo, il Barone Pietro d' Andria, il Commen-

datore Benedetto Minichini, il Gavaliere Francesco de Rosa e i signori

Vincenzo d' Angiolo, Pietro Cesarano e Luigi Sorrentino. II Santo Padre

dopo essersi degnato di ricevere e di aggradire 1'oflerta, racchiusa in
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una bellissima busta di raso bianco con lo stemma a ricami d'oro del-

1'atigusto Gerarca, ebbe parole di sovrano gradimento perl'Emo Arci-

vescovo di Napoli, i componenti la Gommissione e gli oblatori ed im-

parti a tutti 1'Apostolica Benedizione.

5. Non e piu una semplice voce, ma una notizia accertata la pre-

conizzazione di nuovi Porporati nel prossimo Concistoro Segreto. Essi

sono Monsignor Serafino Vannutelli Arcivescovo di Nicea e Nunzio Apo-
stolico a Vienna; Monsignor Camillo Sicilinno di Rende, Arcivescovo di

Benevento e Nunzio Aposiolico a Parigi; Monsignor Mariano Rampolla
del Tindaro, Arcivescovo di Eraclea e Nunzio Apostolico a Madrid, e

Monsignor Luigi Giorriani Arcivescovo di Ferrara. II Santo Padre si e

degnato di destinare le seguenti sue Guardie Nobili come corrieri stra-

ordinarii per annunziare la fausta notizia del la promozione alia Sacra

Porpora dei tre summentovati Nunzii Apostolici; il conte Cesare Salimei

a quel di Vienna, il conte Enrico Soderini a quel di Parigi, e il mar-

chese Francesco Giustiniani a quel di Madrid. Ci proponiamo di dare

ai nostri lettori una breve biografia dei novelli Porporati, quando saranno

preconizzati nel Concistoro Segreto.

6. Gli sguardi del Sommo Pontefice sono in questo momento rivolti

a dare un assetto definitivo agli affari religiosi nei Principal di Serbia

e di Rumenia. A questo scopo sono state aperte, come dicesi in linguaggio

diplomatico, delle trattative confidenziali tra la Santa Sede e la Serbia,

da un intermediario officioso per conchiudere e quindi per istipulare un

Goncordato somigliante a quello del Montenegro. La Congregazione degli

affari ecclesiastici straordinarii intanto ha ricevuto dal Governo rumeno

un progetto, in virtu del quale si stabilirebhe un gran centro di Missioni

cattoliche in Macedonia colla dolce speranza di riunire i bulgari, i ru-

meni, e i greci cattolici. II che se si avverasse, il Santo Padre e con

esso i cattolici di tutto il mondo, avrebbero la cnnsolazione di veder

rifiorire il Gattolicismo in quelle comrade, dove lo scisma da una parte e

1'islamismo ban seminato per tanti secoli la barbaric, 1'irreligione e

1'immoralita.

7. Riassumiamo dal fascicolo VIII del Periodico Mensuah del Giu-

bilco Sacerdotale del Sommo Pontefice le notizie piu importanti che

riguardano i preparativi che si van facendo nel mondo cattolico, per

questa grande manifestazione d'amor filiale verso il Supremo Gerarca

della vera Ghiesa di Dio. E innanzi tutti il sopraddetto Periodico riferisce

gli atti di otto Prelati ilaliani che, uniti gli altri precedents, ascendono alia

bella cifra di 68. Le lettere di questi zelanti Pastori, meritano di essere

lette dai buoni cattolici tanto son piene di sentimenti di devozione e di

amore al Vicario di Gesii Gristo.
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Son diciassette gli Ordini Religiosi, i Superior! del quali hanno aderito,

tanto in nome loro, come delle loro Comunita all' opera che si e assunta

la Commissione promotrice delle Onoranze pel Giubileo sacerdotale del

Papa. Nel quaderno di febbraio vi abbiamo trovato la bellissima lettera

che il pio ed apostolico fondatore della Societa Salesiana, D. Bosco man-

dava da Torino al Commendatore Acquaderni in data del 27 dicembre.

Ferve intanto la gara tra i cattolici per la Elemosina della Messa

Giubilare che il Santo Padre celebrera in occasione delle sue Nozze d' oro.

Siarno infatti alia 7a
lista che unita alle precedenti ha permesso di de-

porre nella Segreteria di Stato a Roma la somma di L. 492,704, 15, un

mezzo milione incirca!

I piu bei nomi dell'aristocrazia e borghesia dei due sessi figurano

nei Comitati, non meno che nelle Gommissioni stabilite in tutte le dio-

cesi italiane. Ed e spettacolo stupendo il vedere gareggianti tra loro il

laicato e il chiericato per rendere piii cospicua e piu splendida la di-

mostrazione che si prepara al Successore del Principe degli Apostoli.

Consolantissima e poi 1'emulazione sorta tra le Societa della Gio-

ventii Cattolica e i Seminarii. All'invito del Gonsiglio direttivo hanno

alacremente risposto Lutti i Gircoli della penisola e con tanto slancio da

intenerire il cuore. Gon uguale slancio hanno pure risposto i Seminari e i

collegi; sicche si puo teoere per certo che il numero dei giovani studenti

che si dichiareranno devoti al Romano Pontefice sara cosi grande da

sfatare la menzogna di coloro che gridano: la gioventu italiana non e

piii col Papa.

8. Nel decreto del 13 gennaio 1887 per la introduzione della Causa

di Beatificazione e Ganonizzazione del Venerahile Servo di Dio Vincenzo

Pallotti, sacerdote romano e fondatore della Pia Societa delle Missioni,

la Sacra Gongregazione dei Riti da un sunto di questo operoso e santo

uomo inviato da Dio in questi ultimi tempi per coltivare il mistico campo
della Chiesa. In vero chi piii meritevole di lui degli onori degli altari?

Fu d'indole proclive alia pieta sin dalla puerizia, distaccato dai beni

terreni e di alte virtu ripieno, colle quali, diventato Sacerdote, si dispose

all' apostolico ministero. Questo gran servo di Dio procur6 con zelo ar-

dentissimo la salute eterna dei prossimi; ebbe a cuore la cultura spirituale

dei poveri, Iavor6 incessantemente in servigio dei giovani chierici, delle

universita, degli artisti e dei militari pontificii il cui ospedale divenne per

lui una palestra di virtu ed una scupla di sacrifizio. Per questa sua ca-

rita e per i tanti servigi resi alia Ghiesa fu favorito da Dio di insigni

doni soprannaturali e fatto degno di quella beatitudine celeste alia quale

vo!6 il di 22 gennaio 1850.
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9. DEGRETUM Feria VI die 31 decembris 1886.

Sacra Congregatio Eminentissimorum ac Reverendissimorum San-

ctae Ronanae Ecclesiae Cardinalium a SANCTISSIMO DO-
MINO NOSTRO LEONE PAPA XIII Sanctaque Sede

Apostolica Indici Ubrorum pravae doctrinae, eorumdemque pro-

scripttoni, expurgationi, ac permissioni in universa Christiana

Republica praepositorum et deleaatorum, mandavit et mandat in

Indicem Ubrorum proliibiiorum referri quod sequitur Opusculum
a Sacra Romanae Vniversahs Inquisitionis Congregatione dam-

natum atque proscripium Deer. fer. IV 15 septembris 1886 :

Casus moralis. Pisis, 1886, Typ. Mariotti. Deer. S. Off. fer. IV, die

15 septembris 1886.

Auctor (Abbe L.-A. Bosseboeuf). Operum quorum titulus: Le Syllabus
sans parti pris. Paris, 1885, un vol. in-1'2, pag. XIII, 365.

- L'Encyclique IMMORTALS DEI, le Syllabus et la Soctete' mo-

derne. Tours, 1886, un vol. in-12, pag. LVI, 365: prohib. Deer.

14 decembris 1886, laudabiliter se subiecit et eadem reprobavit.

Itaque nemo cujuscumque gradus et conditionis praedictum Opu-
sculum damnatum atque proscriptum, quocumque loco, et quocum-

que idiomate, aut in posterum edere, aut editum legere vel retinere

audeat, sed locorum Ordinariis aut Jiaereticae pravitatis Inqui-
sitoribus illud tradere teneatur sub poenis in Indice Ubrorum

vetitorum indictis.

Quibus SANCTISSIMO DOMINO NOSTRO LEONI PA-
PAE XIII per me infrascriptum S. I. C. a Secretis relatis,

SANCTITAS SUA Decretum probavit et promulgari praecepit.

In quorum fidem etc.

Datum Romae die 31 decembris 1886.

Fr. THOMAS Card. MARTINELLI Episc. Sabinen. Praef.

Fr. HIERONYMUS Pius SACCHERI

Ord. Pracd. S. Ind. Congreg. a Secretis.

Loco * Sigilli.

Die 31 decembris 1886 ego infrascriptus Mag. Cursorum testor su-

pradictum Decretum affixum et publicatum fuisse in Urbe.

VINCENTIUS BENAGLIA, Mag. Curs.
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11.

COSE ITALIANS

1. 11 voto di fiducia dato al Gabinetto e il suo significato 2. I dissident! e i ra-

dical! 3. II bilancio dei lavori pubblici 4. La situazione del Ministero

5. L'eccidio di Saati 6. Interrogazioni e tumuki alia Camera 7. Dimostra-

zioni in piazza 8. Un secondo voto di fiducia al Gabinetto 9. Sue dimissioni.

1. La quindicina, della quale dobbiamo in questo nostro periodico rias-

sumere la cronaca, e stata feconda di avvenimenii e di fatti che dimo-

strano quanto sieno vive e irragionevoli le passioni dei partiti in Italia.

E dapprima la Camera dei deputati, dopo una lunga ed aniraata

discussione sul bilancio dei lavori pubblici dette un voto di fiducia al

Ministero. Ma questo voto non servi a rendere piii chiare e semplici le

condizioni politiche interne del paese, che a motivo delle tante ambi-

zioni non soddisfatte rimane sempre campo aperto alle gare di coloro

che aspirano ad impadronirsi del potere. A udire gli oppugnatori del

Governo diresti che sieno proprio divorati dallo zelo per la prosperita e

grandezza dell'Italia; dai fatti per6 risulta che la loro opposizione non

ha per iscopo che d'insediarsi al potere. Con questo non vogliamo dire

che non esistano ragionj da biasimare il Governo, e che in Italia il roal-

contento per la mala signoria non duri sempre lo stesso; ma bensi che

i colpevoli di questo stato di cose, non e da cercarli soltanto nel Governo,

ma anche in mezzo a coloro che lo combattono.

Per quanto indeterminato per6 si voglia ritenere il voto della Camera,
esso ha avuto un significato politico. La Camera infatti o a dir meglio,

la maggioranza, ha voluto dichiarare che essa non intende sia tolto di

mano al Depretis il potere nelle critiche circostanze in cui si trova il

paese, e che a sfatare 1'audacia dei nemici dell' ordine e necessario che

il vecchio uomo di Stato rimanga a capo del Governo e conservi, per

quanto e possibile, 1'indirizzo presente della politica interna ed esterna

dell'Italia. E in ci6 hanno ragione da vendere e da serbare; quello in

cui ha torto la maggioranza e nel sostenere che questo indirizzo possa

a lungo reggersi in piedi, atteso 1'infausto dissidio della Chiesa collo

Stato, su cui e fondato il presente disordine di cose. Se questo voto poi si

estenda a tutto il Gabinetto o al solo capo di esso non si vede chiaro.

"V'ha chi pensa che la maggioranza, pur volendo Depretis, chieda che

il Gabinetto si modifichi. Ma quali sono i ministri che converrebbe sa-
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crificare? E in quale del gruppi della maggioranza stessa, o degli altri

partiti, se ne dovrebbero scegliere i successor!? E qui appunto incomincia

la confusione delle lingue; e noi siamo d'avviso che nemmeno i piii vec-

chi uomini parlamentari sarebbero capaci di raccapezzarvi piii nulla;

perche a soddisfare le ambizioni dei partiti non basterebbero cento por-

tafogli.

2. La posizione del Depretis e per altro delle piii difficili: esso e

combattuto da neraici potenti, sotto un certo rispetto, perche entrambi

audaci ed irreconciliabili, ma impotenti se si guardi 1' opposizione dei

loro principii: i dissidenti e i radicali, anche collegati, non riescono mai

a far breccia alia cittadella in cui si e trincerato il Depretis. E quanto

ai primi tutti i tentativi per farli rientrare nella maggioranza gli sono

andati falliti. Costoro infatti non si contentano di qualche posto piii o

meno importante nel Gabinetto; ambiscono la suprema ed esclusiva di-

rezione della cosa pubblica. Combattono piii d'ogni altro ministro il

Magliani, ma la verita si e che odiano principalmente il Depretis, al

quale non hanno ancora perdonato la legge sulla perequazione fondiaria,

come prima e forse unica causa della loro separazione dal partito mi-

nisteriale. Ma i fatli hanno dimostrato che i dissidenti di destra non

aggiungerebbero una forza considerevole al Governo, ed e ragionevole il

timore che il loro ingresso nel Ministero finirebbe per iscontentare altre

frazioni della maggioranza, come quella che dei dissidenti di destra e non

meno cupida di afferrare il mestolo della cosa pubblica.

Quanto poi ai radicali e evidente che il Depretis non pu6 in alcun

modo loro stendere la mano e farseli alleati, senza veder compromesso il

presente stato di cose. I radicali al potere o entrati a parte del potere

vorrebbe dire la rottura delle buone relazioni diplomatiche coll'Austria,

1'alleanza colla Francia repubblicana, una guerra piii aperta alia Ghiesa,

e il principio di uno scombussolamento politico ed economico, che trar-

rebbe 1' Italia ad essere un quid simile della Francia attuale. Ora ci6

non pu6 sorridere ad un uomo tutto devoto a Gasa di Savoia, e fermo

in voler mantenere 1'unita italiana, come fu concepita e attuata da Na-

poleone III e Cavour.

3. Questa sua fermezza s'e veduta teste nella difesa del ministro

Genala, fieramente investito ed oppugnato anche da deputati che si dicono

appartenenti alia maggioranza, nella discussione del bilancio dei lavori

pubblici.

Questa discussione per altro se ha smascherati gli intendimenti degli

avversarii, ha per6 giovato a mettere in chiaro un gran numero d'in-

convenienti, ai quali converrebbe recar presto rimedio. II tema principale

delle accuse mosse al Ministero e il maggior costo delle costruzioni fer-

XIII, vol. V. fasc. 830 32 12 febbraio 1887
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roviarie decretate dal Parlamento. Furono infatti commessi a tale pro-

posito gravissirai e imperdonabili error! nelle prevision!; ma di questi

errori non e da chiamarne colpevole il Genala, come quegli che fu no-

minato ministro dei lavori pubblici, dopo che la legge delle costruzioni

ferroviarie era stata da gran tempo votata. La notevole diflferenza tra

le previsioni e la realta ha portato cosi un po'di equilibrio in alcune

parti dell'amministrazione. Sono sopraggiunte poi le Convenzioni; e le

relazioni tra il Ministero e le Societa, per ci6 che riguarda le costru-

zioni, han dovuto risentirsi di questo stato di cose. Per tal guisa tutto

il problema finanziario e venuto a mano a mano facendosi piu serio e

piii arruffato, perch& tutte le parti del medesimo sono strettamente con-

nesse. II Genala ha esposto le cose con una schiettezza ammirabile; non

ha dissimulato gli inconvenienti, ne celato il pericolo. Quale giustizia

adunque ci sarebbe a chiedergli conto di una situazione di cui egli non

fu nb 1'artefice n& 1'autore? Eppure ci fu un momento in cui, a mal-

grado delle sue dichiarazioni, lo si volea rcsponsabile di una serie di

fatti compiuti dai suoi predecessor!. La Camera, se avesse voluto con-

dannare il ministro, avrebbe prima dovuto condannare s6 stessa che

voto le leggi dal Genala eseguite.

4. Che da siffatte discussioni e dai recenti combattimenti della stampa
di tutti i partiti, il Gabinetto ilaliano fosse riuscito vittorioso fc un fatto,

del quale per altro molti dubitavano per la ragione che gli avversarii

del Depretis avevano raccolto tutte le loro forze per batterlo sulla que-

stione delle costruzioni ferroviarie. E la vittoria e stata tanto piu splen-

dida quanto erano piu fondate le speranze degli avversarii. Non che il

Depretis diffidasse della fedelta della maggioranza : questa gli era da un

pezzo assicurata: ma la storia dei partiti politici insegna, che come

basta poca scintilla a fare saltare in aria un barile di polvere; cosi

basta un piccolo incidente a cangiare in minoranza una maggioranza.

Certo e che nella discussione del bilancio dei lavori pubblici k man-

cato poco che si vedesse raccolto un numero considerevole di voti con-

trarii. II che se fosse avvenuto avrebbe gittato il discredito nella mag-

gioranza; la quale, dopo avere col voto politico manifestata la propria

fiducia al Depretis, 1' avrebbe costretto con altro voto contrario o

dimettersi o a sommettersi, o a cadere con tutti i suoi colleghi, o a sa-

crificarne alcuni aU'ambizione dei suoi avversarii politici.

Che poi il Gabinetto da questi dibattili, e da questi voti sia riuscito

piii forte, nessuno osera affermarlo. Perocch& nei governi costituzionali,

altra cosa & il suffragio della maggioranza parlamentare, ed altra la

fiducia del paese. L'esperienza infatti ci ammaestra che il' Parlamento

in Italia npn corrisponde che ben poco all'opinione pubblica della na-
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zione; per la ragione semplicissima che i deptitati se rappresentano qual-

che cosa e il loro partito e non gia lei. Se fosse altrimenli non si vedreb-

bero cosi manomessi e conculcati gl' interessi piu vitali del paese. Stando

la cosa cosi, e evidente che 1' attuale Ministero, nonostante la sua recente

vittoria, e rimasto indebolito, e talmente indebolito che non sappiamo se

a una novella scossa nori sia per soccombere. Molti lo temono, e molti

ancora lo sperano. Nel paese generalmente si e raalcontenti dei balzelli

che 1'opprimono e per cui le Industrie periscono e il commercio ristagna;

che il pareggio tra le entrate e le spese sia tomato ad essere una chi-

mera; che 1' insegnamento pubblico volga sempre in peggio; che il Taiani

faccia atroce guerra alle monache e ai frati; che tutto il nostro credito

politico all'estero consists nel sottoscrivere gli atti delle potenze che me-

nano vanto di avere maggior numero di soldatesche ed arini piii mici-

diali. Tutte queste cose non son fatte per consolidare neU'estimazione

pubblica un Governo, la cui forza non viene solamente nell' arte di tro-

vare espedienti per tenere a bada la gente e sbaldanzire gli avventurieri

del disordine; ma dalle simpatie che si acquista nel governare secondo

giustizia.

Conveniamo che tutti hanno fiducia nel Depretis, per 1'arte di scher-

mire i col pi dei suoi avversarii e di tenere a freno i sovvertitori del-

1'ordine pubblico; conveniamo che nella presente scarsezza di uomini

politici il vecchio uomo di Stalo e il solo capace a impedire il nau-
f

ragio della sdrucita barca italiana; ma non e fargli torto il dire che

gli manca la forza per tenere in piedi lungamente un Governo, di cui

nessuno e pienamente contento.

5. Quando tutto parea tomato alia calma, e il Depretis cominciava

ad assaporare i frutti del voto di fiducia decretatogli dalla Camera nella

tornata del 27 gennaio, ecco scoppiare, come fulmine a ciel sereno, la

tempesta di Massaua. Che non fossero chiacchiere le notizie che da piu

giorni circolavano, deH'avanzarsi del Ras-Alula verso 1' estremo lembo

della terra abissina, che avesse ragione il De Renzis d' interpellarne il

Ministro Robilant alia Camera, e che le bande nere del feroce generale

del Negus, non fossero quattro predoni. Than provato i fatti ora uffi-

cialmente annunziati dal Governo alia Camera e per essa al paese.

Raccontiamo i fatti:

Gia da qualche giorno sapevasi che Ras Alula aveva al Salimbeni

tnanifestato 1'intenzione di muovtwe contro il presidio italiano, e che il

Salimbeni avea fatto conoscere al generale Gene le mosse del conduttore

quelle orde. Ma sia che il Gene non avesse preso sul serio i disegni

li Ras Alula, sia che il Governo dubitasse che quei disegni dovessero

were effetto; non pare che si provvedesse a tempo per iscongiurare il

oericolo.
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Tre compagnie che si recavano a vettovagliare i forti distaccati, ven-

nero assalite e distrutte. 11 generate Gene ha richiamato immediatamente

a Massaua le guarnigioni di alcuni forti, troppo distanti per essere difesi,

ed accennato, nel suo telegramma al Governo, alia probabilita che il

Negus e Ras Alula, abbiano operate la loro congiunzione per investire

Massaua ; ma e opinione generale degli uomini competenti, che Massaua

non corra pericolo, trovandosi fortemente munita.

6. L'eccidio di Saati, che tale e 1'appellazione che s'e voluto dare

alia strage del poveri soldati italiani, suscit6 alia Camera una vera tem-

pesta d' inierrogazioni, di grida, di proteste e d' ingiurie contro il Ministero

e segnatamente contro il Robilant e il Deprelis. 1 primi e piii furihondi

a protestare furono quelli di Sinistra, ai quali non parea vero di cogliere

quell' occasione per rovesciare il Gabinetto. Ma furono voci e nulla piu;

perche, posto ancora che il Governo avesse torto, non era quello il mo-

mento di provocare una crisi ministeriale.

11 Presidente dei ministri chiedeva intanto un credito di cinque mi-

lioni per provvedere alle necessita del momento, e il Parlamento, dopo

una tempestosa tornata, non indugiava a concederli. La Commissione in-

caricata di riferire sulla domanda era composta d' uomini militant! in

diversi partiti. Essa nominava relatore il Crispi, il quale a nome dei suoi

colleghi proponeva 1'approvazione pura e semplice del disegno ministe-

riale. E da notare che tanto i Ministri quanto il Depretis, hanno dichiarato

alia Commissione stessa, che, per ora, il Governo non intende iniziare in

Africa una guerra offensiva, ma unicamente di conservare e tutelare i

territorii occupati. Ma qui sta il busillis. Se veramente Massaua fosse

assalita dal Negus, come sara possihile di difendersi e di mantener alto

il prestigio delle armi italiane senza portar la guerra in Abissinia? E qui

naturalmente si apre il campo alle congetture, ma una grande prudenza e

necessaria per non cadere nel tranello che e stato preparato all' Italia.

Per quanto dunque sia evidente il bisogno di riparare ci6 che e avvenuto

nei dintorni di Massaua, pure sarebbe un gravissimo errore il compro-

mettere per questo scopo, altri interessi, e andare incontro ad altri di-

sastri per vendicare quello di Saati. L' Inghilterra, per ricordare un

esempio, s'e ben guardata d'impegnarsi troppo innanzi nel Sudan, quando
ha visto che per venire a capo delle difficolta cola incontrate era me-

stieri mettere in pericolo interessi ben piu considerevoli. Tal e il ragio-

namento tenuto nella Camera e nella slampa dagli amici del Ministero;

ragionamento che tende a provare che le risoluzioni del Governo, in

ordine al possedimento di Massaua, dipendono dalle maggiori o minori

probabilita di una guerra in Europa.

7. Cogliendo occasione, o pretesto da questa sciagura, la piazza, o
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meglio i soliti avventurieri del disordine, ban voluto dar prova del loro

maltalento di tumultuare. Ma il Governo non si Iasci6 sgarare, e senza

tanti complimenti, spieg6, in Roma segnatamente, tanto apparato di forza,

che a nessuno dei dimostranti venne la voglia di aspettare il terzo squillo

per darsela a gamhe e lasciare sgombre le piazze Montecitorio e Golonria.

Anche altrove ci furono dei tentativi di dimostrazioni ostili al Governo,

ma non approdarono a nulla, o se approdarono a qualche cosa fu a mo-

strare la nausea che generalmente provocano le scenate dei piazzaiuoli, e

1'inutilita delle loro proteste. Difatto, visto, che in quei luoghi dove il nu-

mero dei disordinatori pubblici e grande, le dimostrazioni non riuscirono

che a un fiasco solenne, le altre citta, per non cadere nel ridicolo, si ras-

segnarono a stare zitte e mangiarsi il pane tranquillamente. Al postutto

che ragione ci era di protestare contro il Governo per 1'eccidio di Saati,

quando tutti applaudirono alia prima spedizione in Africa, e quando tutta

la citta di Napoli fu vista accorrere alia marina per battere le mani alle

milizie che s'imbarcavano? era da protestare allora, o non mai. La

logica esigeva cosi; ma le fazioni politiche non hanno logica, o meglio,

ciascuna ne ha una sua e per proprio conto; ed ecco perch& in Italia si

danno di simili spettacoli che dagli stranieri ci fan credere un popolo

fantastico e per nulla serio.

8. II falto e che le proteste tanto di fuori quanto di dentro la Camera

han lasciato il tempo che aveano trovato; vogliam dire che il Depretis

che si volea sbalzato, anzi messo in istato di accusa, e rimasto dov'era

e qual era, con qualche cosa di piii; con un nuovo voto di fiducia. Tutti

sanno che nella tornata del 4 febbraio, termiriata la discussione sui fondi

richiesti dal Ministero, questo, sopra 396 votanli, ebbe una maggioranza
di 34 suffragi, avendo 215 votato pro e 181 contro. E stato detto che

questo felice successo si debba alia abilita ed all'astuzia del Depretis.

Ci6 non e interamente vero; per quanto sia grande la destrezza parla-

mentare del Presidente del Consiglio, e indubitato, che in quest' occa-

sione piii che la destrezza del Ministro ha trionfato il buon senso di co-

loro che gli diedero il voto; e diciamo buon senso, perche non sarebbe

stato dicevole alia maggioranza di negare il loro suffragio in simile cir-

eostanza. A buoni conti se il Depretis, lasciandosi sedurre dai lenocinii

avvocateschi del parabolano Mancini, prepar6 ed attu6 la politica ita-

liana, e a lui che si doveva lasciare la responsabilita di dipanare la ma-

tassa di questa politica coloniale.

9. Queste cose noi scrivevamo prima che il Depretis annunziasse alia

Camera le dimissioni dell'intero Gabinetto. Ma perche queste dimissioni

dopo un voto di fiducia? Fu forse per omaggio al Robilant che primo
avea dato 1'esempio di lasciare 1'ingrato ufficio chiedendo le dimissioni?
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Ovvero, per eseguire un rimpasto di ministri, mettendo fuori del gabinelto

qtielli che piu tornano invisi alia maggioranza? Per noi sta che in questo

arruffio di partiti ci e qualche cosa che somiglia alia Babele profetata

dal Barone Ondes-Reggio.

Siamo dunque in piena crisi: ma quanto tempo la durera?

III.

COSE STRANIERE

INGHILTEREA (Nostra corrispondenza) \. Ritiro di Lord Randolph
Churchill dal ministero 2. II signer Chamberlain, e sue alzale d' ingegno

3. Rasi di una possibile riconciliazione fra i Lordi Salisbury e R. Churchill. Pro-

poste del primo di essi al signor Goschen 4. Comunicazioni pussate fra i si-

gnori Chamberlain e Gladstone. Fermezza di quest' ultimo ncl propugnare YHome
Rule irlandese 5. La questione agraria in Irlanda. II cosi detto < piano di

campagna . Rigore del Governo contro i promotori di esso 6. Ricomparsa

del signor Parnell sulla scena politica 7. Calma, e cessazione di misfatti in

Irlanda. Un articolo del signor Gladstone nel Nineteenth Century. Statistiche

destin.ite a servirgli di supplemenio 8. Elezione del signor Goschen alia ca-

rica di cancelliere dello scacchiere. Altri cambiamenti nel ministero 9. Pre-

parativi per festeggiare il giubbileodi S. M. la Regina 10. La Chiesa stabilita.

1. Se il fulmine non e precisamente caduto a ciel sereno, e, per lo

meno, venuto da una parte differente da quella donde infuriava la tem-

pesta; o, a meglio dire, non e stato un fulmine, ma uno scoppio, che

ha d'un sol tratto prodotto nel ministero Salisbury uno strappo ialmente

grande da minacciare 1'esistenza stessa del ministero. Al di fuori, in-

vero, le relazioni esterne pesavano enormemente sul Governo, e la via di

repressione, in cui i ministri eransi per ultimo posti, era fatta per tut-

t'altro che per appianare le croniche difficolta, con che 1' Irlanda sue

rendere p"iii increscioso il carico dei governanti inglesi, di qualunqt

partito o tempra essi siano; ma fino a qui questo stato di cose, per

quanto grave, sembrava potersi in cerlo modo dominare, quando, senz

che le pubbliche condizioni lo avesser fatto menomamente presentire,

pericolo scaturi dall'interno, e ad atternre il mondo e scuotere la put

blica fiducia sopraggiunse improvviso 1'annunzio che Lord Randolj

Churchill, cancelliere dello scacchiere e leader (capo dei ministeriali

nella Camera dei Comuni, erasi ritirato dal ministero. Si stent6 sul prin-

cipio a prestar fede a simigliante notizia, ma non tardt) guari ad avve-

rarsi Tesistenza del fatto; e cosi il paese trovasi immerso nelle angustie
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di una crisi ministeriale, posto com' e in condizioni le piii delicate e le

piii difficili, si dentro come fuori. Tulti a un tempo compresero che solo

ragioni imperiosissime potevano giustificare in Lord Randolph Churchill

una risoluzione cofanto grave, una risoluzione apportatrice di gran tur-

bamento, per non dir peggio, al Governo di un paese costituito in con-

dizioni oltremodo pericolose, se pure non dovesse dirsi risoluzione tale

da mettere a repentaglio 1'esistenza del ministero tutto quanto. Queste

ragioni sono in gran parte venute a pubblica notizia, ma fino a qui manca

da parte di Lord Randolph qualsiasi precisa indicazione dei motivi del

suo ritiro. Gerto e, per altro, che il punto principale del suo dissenso

dai colleghi ebbe relazione col bilancio. I capi dei dipartimenti della

guerra e della marina avevan domandato un considerevole aumento di

forze in questi due rami del servizio di S. M., ma piu specialmente rispetto

alle spese del naviglio, fra le quali saltava agli occhi una partita ammon-

tante a somma cospicua per la difesa dei punti principali del Regno e pel

mantenimento delle stazioni, dove le navi si approvvigionano di carbon

fossile. Si oppose a tali domande il cancelliere dello scacchiere, siccome

quegli, cui sembra stare oltremodo a cuore il contrassegnare 1'esercizio

delia sua carica con la maggior possibile restrizione delle spese nazionali.

11 ministero si schiero dalla parle dei capi de'due diparlimenti in que-

stione, ma Lord Randolph rimase fermo nella sua opposizione, ad onta dei

prevalenti timori di guerra, e stim6 suo dovere ritirarsi, anziche rinunziare

a'suoi principii. Esistevano, bensl, fra lui e i suoi colleghi altri non gravi

punti di dissenso, toccanti proposte di legislazione interna ; ma la questione

piu scabrosa era la necessita di scemare le spese nazionali. Quanto alia

politica del Governo dirimpetto all'Irlanda, non apparisce finqui che

siavi stato dissenso fra il nobile Lord e i colleghi di lui.

La notizia del ritiro di Lord Randolph dal ministero fu data in modo
affatto repentino e inusitato, mediante pubblicazione nelle colonne del

Times ad esclusione di ogni altro giornale. Nessuno era preparato a si-

mile colpo. I ministri avevano disposto di se stessi per guisa da assi-

ctirarsi quel riposo e quella ricreazione, che le feste natalizie sogliono

offrire. Gli ex-ministri, poi, erano sparsi sulla superficie del paese e del

globo. Lord Hartington trovavasi in Roma, Lord Roserbery nell' India, il

signor Chamberlain in qualche punto dello spazio non troppo chiara-

mente .definite; il signor Bright era impegnato in una, per lui molto in-

solita, occupazione, quella di tenere il suo candeliere sotto il moggio, e

il signor Gladstone
jnanteneva

un assoluto silenzio sotto il cielo inver-

oale di HawarJen. E superfluo il dire che la strepitosa notizia produsse
nei ministri, negli ex-ministri e in coloro, che mai non erano stati mi-

Listri, 1'effetto di una scossa elettrica. Un largo campo si aperse alle



504 CRONACA

congelture, e fu dappertutto una grande agitazione e una confusione in-

descrivibile; ne a farvi una diversione giovarono punto le bufere di neve,

che guastarono i fill telegrafici, e resero pressoche impossibile qualsiasi

comunicazione si con 1' interne come con 1'estero. Lord Salisbury, com'era

da aspettarsi, entr& tosto in relazione con Lord Hartington, e la que-

stione, che pel momento assorbi tutte le altre, fu questa: Che fara

Lord Hartington? Accettera egli una carica? Se si, quale? Divert egli

primo ministro? accettera, in quella vece, 1'ufTizio di leader nella Ca-

mera dei Comuni, e operera sotto la direzione di Lord Salisbury come

primo ministro? E nell'ipotesi ch'ei si appigli all'imo o alTaltro espe-

diente, qual effetto sara ci& per produrre sulle combinazioni di parti to?

Siffatte question! e assai piii facile muoverle che risolverle; contuttoci6,

durante 1'intervallo di sospensione, che pu6 solo cessare con 1' arrive di

Lord Hartington, si va foggiando una sorta di risposta genera le, che

racchiude probabilmente un'esatta previsione del come il nobile Lord ac-

cogliera le proposte di Lord Salisbury. Si dice, adunque, che Lord Har-

tington si asterra, in ogni caso e sotto qualunque forma possibile, dal-

1'entrare nel imnislero. Ne, chi bene consider! le disposizioni dei varii

partiti, ha bisogno di andare a cercare tanto lontano le ragioni di una

simile decisione. Infatti, se egli accettasse nel Governo un ufficio secon-

dario, probabilissimamente molti dei component} la sezione unionista

ricuserebbero di seguirlo; se imprendesse a formare un ministero di

coalizione, capitanato da lui medesimo, un egual sentimento d'aliena-

zione da parte de'suoi proprii seeruaci continuerebbe in tutta la sua forza,

e la difficolta diverrebbe anco maggiore per 1'assoluta ripugnanza ma-

nifestata da molti conservatori a sostenere un governo ibrido. Goloro, che

mostrano una tal ripugnanza, presceglierebbero aflrontare la crisi con

un ministero serbante tuttora un carattere strettamente conservatore e

di parlito, nella speranza che, almeno intorno alia questione irlandese,

1'appoggio indipendente dei liberali unionist! potesse agevolare il mi-

nistero a dar piena esecuzione a'suoi tentativi di appianamento delle

difficolta esistenti. Ove si deviasse da siffatta linea di condotta, vi sa-

rebbe tutta la probabilita che Lord Randolph Churchill potesse trar

dalla sua una numerosa sezione di conservatori dissenzienti, e cosi de-

terminare la caduta del ministero.

fi stato detto che la principal ragione assegnata pel ritiro di Lord Ran-

dolph dal ministero fu il suo proponimento di restringere le spese del-

1'esercito e del naviglio. Nulla di piii vero; ma v'hanno forti motivi

per supporre che la sua risoluzione fosse suggerita da considerazioni di

molto maggiore importanza. II Times annunziava il
.
di 30 dicembre

come, due settimane prima, fosse stato sottoscritto un trattato d' alleanza
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fra Germania e Russia. Ci6, essendo vero, avrebbe materialmente mo-
dificata la condizione delle cose; dappoich6 una simile alleanza sarebbe

stata segno che la Germania anteponeva 1' alleanza russa all'inglese, e

che per cnnseguenza avrebbe appoggiato 1'azione della Russia in Bul-

garia, senza tenere il minimo conto delle mire d' Austria e d' Inghilterra

su tale proposito. Da ci6 1' Inghilterra sarebbe stata spinta nelle braccia

deH'Austria; e, dato il caso dello scoppio d'una guerra, 1' Inghilterra,

1'Austria e possibilmente 1' Italia 1'avrebbero avuta da fare con la Ger-

mania a un tempo e con la Russia; il che sarebbe stato un caso molto

diverse da quello del trovarsi Inghilterra, Germania, Austria ed Italia

a fronte con ia Russia, o sola o collegata con la Francia. E quindi

opinione generalmente invalsa che Lord Randolph Churchill, fatto ac-

corto di questo nuovo aspetto del dramma diplomatico, risolutamente

respingesse da se la responsabilita d'impegnarsi in una guerra a cosi

fatte condizioni. Se le cose stiano in questi termini, ci6 significa, secondo

la Pall Mall Gazette, che il piii potente capo del partito conserva-

tore, uomo assolutamente contrario all' alleanza austriaca, e ora libero,

e anela di lanciare tutto il peso della sua autorita, della sua eloquenza,

del suo straordinario vigore contro il proprio capo d' una volta, ove

questi movesse un passo verso la guerra con la Russia a sostegno della

causa del Battenberg e de'suoi protettori di Vienna. Egli e, in realta,

come se fossersi al Governo recisi i garetti.

2. Quanto al signer Chamberlain, la condizione di lui incomincia a

esser dubbia. Gli si appone di avere, in un recente suo discorso, messe

innanzi certe alzate d' ingegno, che starebbero a indicare il desiderio in

lui di trovare un modus vivendi col signor Gladstone e col partito li-

berale; e quest' asserzione e in certo modo confermata dal ftdus Achates

dello stesso signor Chamberlain, il quale, in una recente sua lettera al

giornale del luogo, dice che, a forza di discussion! e di esanai, potra

eventualmente giungersi a un accordo per la soluzione della questione

irlandese. Mediante un'amichevole conferenza, potrebbe prepararsi un

disegno, che assicurasse all'Irlanda 1'amministrazione delle proprie fac-

cende, lasciasse fuor di questione la sovranita del Parlamento e 1'unita

dell' Impero, alleggerisse il Parlamento dal lavoro speciale ond' 6 soprac-

caricato, e pel quale non ha attiludine; disegno, che potrebbe poi, con

vantaggio dell' intero paese, venir esteso all' Inghilterra, al Galles e alia

Scozia.

3. Sotto la pressione delle difficolta del momento, si e pensato alia

possibilita di una riconciliazione fra Lord Salisbury e Lord Kandolph,

come all'unico mezzo di uscire dal pantano, in cui si e messo il Go-

verno; ed ecco le basi, sulle quali la riconciliazione sarebbe stata sug-

gerita.
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I. Dovrebbe ammettersi Lord Randolph negl' intimi recessi del mi-

nistero, che si occupa delle faccende esterne, e non dovrebbero conferirsi

posti importanti, n6 spedirsi dispacci politici, a sua insaputa e senza

suo consenso.

II. Dovrebbe, una volta per sempre, rinunziarsi a ogni sciocchezza

rispetto al principe Alessandro.

III. Dovrebbe Lord Randolph recedere dalla sua opposizione contro

la difesa delle stazioni carboniere.

IV. Dovrebbe il nobile Lord rifondere il suo bilancio, e consentire

prevision! di spese eguali a quelle degli anni passati.

V. In ricambio, per6, dovrebbe Lord Randolph esser libero di de-

signare una commissione con 1'incarico di mettere in rotta 1'ammi-

ragliato e il dipartimento di guerra, con 1' intendimento di occuparsi,

nella prossiraa sessione, di una riforma amministrativa, e avvisare al

modo di emendare convenientemente il bilancio di previsione.

Tali sono i termini, in cui si reputa possibile una riconciliazione ;

sembra, per6, esservi ben poca speranza di veder tornare Lord Ran-

dolph, fuorche quando'ogni altro mezzo sara stato esaurito. Infatti, serie

proposte sono state da Lord Salisbury fatte al signor Goschen, con le

quali gli si offre, per lo meno, la carica di cancelliere dello scacchiere,

e molto probabilmente la direzione del partito ministeriale nella Camera

dei Comuni, ove il signor Goschen la desideri; e sembrerebbe che quest!

avesse, dal canto suo, presa 1'offerta in seria considerazione, dappoichk

non ha peranco data a Lord Salisbury una risposta decisiva. Frattanto,

un'infmita d'intrighi e negoziati di varie specie vengono messi in opera

dalle diverse sezioni, in che sono divisi i due grandi parti ti dello Stato;
j

e qualunqne esser possa di tali intrighi e negoziati il valore reale, sono

essi per lo meno da interpretarsi siccome indizii della estrema confusione,

che regna nel campo politico.

4. II signor Chamberlain, specialmente, sembra stare molto a disagio

nella presente sua condizione, se pure una condizione pu6 dirsi la suaJ

Varie comunicazioni sono passate fra lui e il signor Gladstone, e appa-

rentemente 1'unico punto, su cui essi dissentono, e la questione del-

YHome Rule d'Irlanda. Su questo il signor Gladstone mantiensi irre-

movibile, ne vuol sentir parlare di compromesso. Per lui, 1' Home Rule

dev' esser conceduto nei termini stati gi& proposti ; ogni cambiamento o

dilazione sono riputati parimente inammissibili. E in realta se alcun che

di approssimativamente chiaro e definite pu6 dirsi in mezzo alia pre-

sente oscurita, questo si 6 che \ Home Rule fmira col vincere. Cio esso

fara pe'suoi propri meriti intrinseci; ma ricevera un aiuto dal forte mo-

vimento, che tende a stabilire una gran Federazione imperiale delle varie
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colonie e attinenze dell' Inghilterra con la patria comune. Un disegno

cosi vasto non pu6 ridursi all'atto senza mettere 1'Irlanda a livello con

le grandi colonie britanniche in quanto concerne 1'autonomia governa-

tiva. Questo principle andra ogni giorno piu facendosi strada riell' uni-

versale; e penelrato che vi sia, 1'attuazione di esso non sara piu che

una questione di tempo. Ne a ci6 farebbe, certamente, obbiezione la parte

meglio pensante del popolo irlandese. Si comprende facilmente che, se

YHome Rule fosse d'un sol tratto concesso, i tentativi per ottenere un

Governo autonorao rivestirebbero necessariamente una tal quale crudezza

di carattere; laddove un anno o due di lotta, sostenuti con la prospet-

tiva di riportare, a lungo andare, la vittoria, produrrebbero un eccellente

effelto come disciplina preparatoria per render idoneo il popolo irlandese

ad assumere la responsabilita di un Governo autonomo con miglior pro-

spettiva di favorevole immediate successo. Non passa giorno senza che

si mariifestino, in modo quasi direi palpabile, segnali di un prossimo

irionfo. Fra questi e da notare il movimento dell' Home Rule fra gli

stessi protestanti irlandesi, e perfino tra quelli di Belfast e del setten-

trione nero (black North). Quivi il movimento incomincio da alcuni

giovani vigorosi e intelligent, sostenuti da certi uomini attempati, aventi

grado cospicuo nel paese, ed ora e benissimo avviato. Di piii si sa che

molte persone eccellentemepte collocate nella protestantissima citta di

Belfast nutrono per quello una vivissima simpatia, e solo le trattengono

dall'unirvisi palesemente considerazioni di natura economica. Queste

persone partecipano pienamente alia persuasione, in cui sono quanti co-

noscono il caraltere irlandese, cio& che i timori di difficolla messe in-

nanzi dai cattolici in materia di religione, qualora fosse introdotto YHome
Rule, sono meramente illusorii.

5. La contesa, per verita, si porta adesso sulla questione agraria; e

ancq questa tende rapidamente a risolversi. In tutte le coscienze, e in

quella eziandio del landlords irlandesi, incomincia a farsi strada il

sentimento che ai proprietarii corrono doveri non meno che agli aftit-

tuarii, e che questi hanno diritti al pan di quelli; talche, riconosciule

una volta queste due verita, lo scioglimento della questione non si fara

lungamente desiderare. II modo piu spedito di ottenere 1'intento sarebbe

forse, quello di stabilire un tribunale agrario permanente, investito del-

rautorita di occuparsi della questione di ridurre gli aflltti, ove ci6 sem-

brassero richiedere 1'esigenze dei tempi e le variate domande dei prodotti

agrari. Potrebbe ancora esser sufficiente il delegare siffalta autorita ai

tribunali agrari gia esistenti.

II piano di campagna, immaginato da alcuni ragguardevoli promoiori

dell'agitazione irlandese per affrontare la crisi originata dagli sfratti stati
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minacciati, e in parte anche messi ad effetto, da una certa classe di

landlords irlandesi, ha fornito argomento a sottile e ardente discussione.

Secondo questo piano, gli affittuarii dovrebbero offrire ai landlords, che

rifiutassero ogni riduzione, o almeno una riduzione adequata, quella data

somma, che venisse risguardata come un giusto ed equo canone di

affitto nelle present! condizioni e nel presente corso di prezzi; e se questa

somma venisse rifiutata, dovrebbe la medesima versarsi in mano di una

certa corporazione di persone incaricata di provvedere agli oggetti della

campagna intrapresa coll' intend! men to di ridurre a un fisso e stabile

metodo di procedura le relazioni fra il landlord e raffittuario; ben

inteso, per6, chela somma stata offerta dovesse corrispondersi al landlord

ogni qualvolta questi significasse aver mutato consiglio ed essersi risoluto

ad accettare il proposto accomodamento. Come e naturale, siffatto piano

prenderebbe principalmente di mira la questione degli affitti giudiciali.

E superfluo il dire che il piano di campagna ha suscitato una viva

opposizione, e ci6 pel duplice motive di esser contrario tanto alia legge

naturale, quanto alia legge statuaria del paese. Nel mentre che da ogni

lato si concede agli affittuarii il diritto di unirsi insieme per proteggere

con ogni mezzo legittimo s& stessi contro 1'azione oppressiva dei landlords,

si sostiene pero che questo mezzo particolare e rivoluzionario, e illegit-

timo, e calpesta addirittura i diritti dei landlords. Grave questione si e

questa, da non potersi qui svolgere in tutta la sua estensione. Basti il

dire che le autorita ecclesiastiche d'Irlanda hanno assunto un atteggia-

mento di tolleranza, col non aver emessa veruna esplicita dichiaraziond

ne di divieto ne di sanzione. La questione strettamente legale e stata

portata innanzi ai tribunali ordinari. S'invoc6 dai giureconsulti della

Corona uno statuto di Edoardo III, in virtu del quale le persone accusate

di cospirazione possono esser processate sull'appoggio di prove scritte,

senza che venga loro concessa facolta di respingere le scritte con prove

orali: e per conseguenza i signori Dillon, membro del Parlamento, O'Brien,

Redmond e Harris furon citati innanzi al tribunale del banco della Regina,

e condannati siccome rei di cospirazione illegale. Questa decisione provoc6

immediatamente una reazione da parte dei signori Dillon, O'Brien, Harris v

e Sheehy, membro del Parlamento, i quali apersero uffici in Loughrea

per raccogliere affitti sui possessi di Lord Glanricarde: in seguito di cidj
la polizia pratic6 un accesso alia casa, dove quei signori stavano tenendo

le loro adunanze, sequestr6 libri e danaro, e trasport6 gli adunati in

luogo di custodia. A questo procedimento governativo tenne dietro un

proclama, il quale, dopo aver enunciate 1'oggetto delle operazioni della

Campagna, dichiarava che il detto movimento, sotto qualsivoglia

denominazione possa esser conosciuto, o con qualsivoglia mezzo esser
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portalo a efTetto, e una illegale e criminosa cospirazione, e, che chiunque

il promuova o vi si associi si espone ad esser processato; che, inoltre,

tulle le somme di danaro, lulte le ricevnie, lulli i libri e documenli dali

o ricevuli per dipendenza di delta cospirazione, sono soggelli a sequeslro,

e tulle le persone trovale in possesso di quelli sono passibili di arresto

e di processo. Ci6 ha avuto per consegueriza 1'islruzione di una procedura

conlro i capi della Campagna . L'istruzione, pero, cammina, secondo

il solito, a passi di lumaca; e fino a qui nessun risullaraento si e oltenuto,

tranne quello di essersi il Governo poslo da se slesso in condizioni lutt'allro

che decorose, perocche lutto il complesso della faccenda e slato preso in

Irlanda con molla tranquillita, e risguardalo come nulla piii che uno

scherzo.

6. Ma ecco che, ad aggravare quesla gia inlricata condizione di cose,

si presenla un nuovo attore. II signor Parnell, che dopo la chiusura della

sessione era scomparso dalla scena, vi fa improvvisamenle rilorno, e

manda ai giornali un comunicato per far sapere che e slalo rilenulo

nell'albergo Euston da un forle gastricismo, ma che ora sla molto meglio,

e spera poter prender parle nei lavori della prossima sessione. Poi viene

il punlo culminanle della pubblicazione. Non e mente del siguor Parnell

di manifeslare, per ora, una qualsiasi opinione circa il piano di campagna,

desideroso com'egli e di recarsi prima in Irlanda per avere opportunita

di slringersi a consulia con le persone responsabili dell'origine e del-

'andamento di quello, le quali ei non ha piu visto dopo la chiusura

dell' ultima sessione. E allresi suo desiderio procacciarsi informazioni piu

eslese di quelle, che presentemente possiede intorno a varie faccende,

prima di parlare in pubblico sull'argomento. II signor Parnell venne solo

in cognizione che il piano di campagna era stato concepito o stava per

isser proposto, allorche lo lesse su pel giornali. Egli spera, del resto,

essere in Irlanda da qui a pochi giorni . Quesla dichiarazione ammelle

diverse inierpretazioni; sicche conviene aspetlare che nel suo svolgersi

essa medesima ci spieghi se stia, o no a indicare uno strappo nella falange

nazionale.

7. Rimane a registrare un fatlo consolante e fecondo di speranzerla

tranquillila e la mancanza di delilti in Irlanda. Molto e stalo dello in quesli

ullimi tempi intorno alia delinquenza irlandese, vuoi in particolare, vuoi

in generale. Or, poiche di lali asserzioni e bene somminisirare le prove,

slimiamo opportune atlingerle dal signor Gladslone, il quale ha poc'anzi

pubblicalo nel Nineteenth Century un arlicolo sui fatti e movimenli del-

1'ullimo mezzo secolo, quorum pars magna fui; arlicolo ripieno di

imporianti notizie. Basli cilare ad esempio quanio appresso.

lo non mi sono fermalo in queste pagine a discorrere inlorno ai
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commercio del Regno unito, cresciuto del quintuple in un giro d'anni

insufliciente a raddoppiarne la popolazione, ne intorno airaumento enorme

di sua ricchezza. Mi si permetta, per6, di produrre alcune cifre, da cni

si desume la recente statistica criminale di quel paese. Per amore di

brevita, mi servir6, in ci6 fare, di numeri tondi. Per buona sorte, i fatii

sono di per se abbastanza chiari per nou poter essere sul serio frantesi.

Nel 1870 il Regno unito, con una popolaziorie di 31,700,000 anime, ebbe

all'incirca 13,000 delinquenti, ossia uno in 1,760. Nel 1884, con una

popolazione di 36,000,000 di anime, ne ebbe 14,000, ossia uno in 2,500.

Ora, siccome v'ha fra noi chi tiene 1'lrlanda per una specie di pande-

monium, cosi giova ricordare (e io spero che anche il principato di Galles

possa offrire, nell' insieme, risultati del pari soddisfacenti) che 1'Irlanda

nel 1884, con una papolazione di 5,100,000 (dico cinque milioni e ccn-

tomfla) ebbe 1,573 delinquenti, ossia meno di uno in 3,200.

Passando quindi il signor Gladstone a rammentare le colpe di mezzo

secolo, dice: Prendendo ora a registrare le vere e proprie colpe di

legislatura, commesse durante 1' ultimo mezzo secolo, e ponendo mente

non gia alle leggi temporanee, si alle permanenti, io dovrei dichiarare

un errore la legge sul divorzio; ma comprendo ch'essa ha per se 1'ap-

provazione della maggioranza. Dovrei aggiungere la legge sul pubblico I

culto, che va rapidamente cadendo in desuetudine, e quella sui titoli
j

ecclesiastici, che termin6 la sua muta e ignominiosa esistenza con una 1

precoce abrogazione. Se questi ftirono errori (e alcuno, forse, il neghe-

rebbe), che cosa sono eglino in confronto con le savie leggi di quel

tempo? Dopo questa enunciazione caratteristica e affatto degna di lui,

il signor Gladstone prosegue: Se noi guardiamo ai peccati d'omissione,

e innegabile che la cosa pubblica apparisce ogni giorno piu in regresso.

Quello per6, che noi chiamiamo arretrato, era arretrato in sul principio

del secolo; se non che, allora, era arretrato non avvenito. Quanto a me,;

io credo che la causa di quest'arretrato e il suo futuro rimedio consi-

stano in una semplice parola; e questa parola e Irlanda. Ma Irlanda

in questo momento suona controversia, e per gli oggetti avuti in mira da

questo giornale, io la risguardo come terreno vietato. 11 signor Gladstone

chiude questa parte del suo ragionamento col volgere uno sguardo alle

pubbliche spese, che ora ascendono annualmente a 90 milioni, e termina

col notare come quelle, che possono chiamarsi spese facoltative, cio^
distinte dagli aggravi per debiti e rimborso di debiti, sono nel periodo

di cinquant'anni piu che triplicate, laddove la popolazione e meno che

raddoppiata.

Come supplemento ai ragguagli somministrati dal -signer Gladstone,

non riusciranno, forse, prive d'interesse le seguenti statistiche, dalle
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quali risulta la rendita approssimativa di alcuni fra i principali istituti

di beneficenza della metropoli pel 1885-1886.

4 SocieU bibliche L. st. 204,785
15 Societa librarie 94,675

Mission! diverse nell'interno e all'estero. . . 1,683,706

Ospizi per ciechi, sordi, muti, idioti ecc. . . > 198,436

Ospedali generali 283,419

Istituti diversi di assistenza medica . . . . 107,897

Convitti e istituti pe' vecchi 442,685
Islituti di soccorso generale 379,722

Istituti d'educazione 428,539

Oltre alle societa e agl' istituti di beneficenza, di cui sopra si e fatto

cenrio, altri ve ne sono di minore importanza. La rendita di tutti insierae

pel decorso anno economico si calcola nella cifra tonda di L. st. 4,680,654.

8. Giunge notizia in questo momento, esser cessata la crisi ministeriale.

[1 signer Goschen entra nel ministero in qualita di cancelliere dello

Scacchiere; il signer W. H. Smith dirigera la Camera dei Gomuni come

primo Lord della Tesoreria ; Lord Salisbury rimane primo ministro, ma

prende il portafoglio degli affari esteri ; successore del signer Smith nel

dipartimento di guerra sara, per quanto si dice, o Lord Northbrooke o

Lord Morley, quantunque vadasi anche buccinando che Lord Northbrooke

possa esser posto a capo del dipartimenlo delle Indie. Lord Iddesleigh,

per consegue;jza, si ritira dal Foreign office, e probabilmente, non es-

sendogli assegnato altro posto, anche dal ministero. II signor Goschen

entra a far parte del ministero conservatore con piena acquiescenza e

approvazione di Lord Hartington, il quale, per illazione, impegna con

cio s& stesso e i liberali unionisli, che operano d'accordo con lui, a so-

stenere, per quanto e in poter loro, il Governo. Qual effetto siano quest!

cambiamenti per produrre sulla condizione generale dei partiti, non e

tanto facile il prevedere. Uno fra i risultati potrebbe, per avventura,

consistere in un certo tal quale spostamento della sezione liberale unio-

nista, parte della quale indietreggiasse da un'effettiva coalizione con

Lord Hartington e col partito conservatore; nel mentre che gli adunati

di Lord Hartington verrebbero, per conseguenza, ad accostarsi piu stret-

tamente ai conservator!, per fondersi, alia perfine, con lui.

Gerto & che alcune trattative sono gia avviate fra i signori Ghamberlain

e Gladstone; e ove per parte di questi due personaggi si venisse a un

accomodamento, non 6 da porre in dubbio che un numero considerevole

di dissenzienti cercherebbero di tornare, sotto la guida del signor Gham-
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berlain, all'ovile del signor Gladstone. Ma tutto questo e, o non e, racchiuso

nell'avvenire, a seconda della piega, che prenderanno le cose.

9. Argomento di gran sensazione e adesso il giubbileo della Regina.

Molti e svariati disegni stanno immaginandosi per festeggiarlo condegna-

mente; alcuni de'quali otterranno, senza dubbio, un ampio svolgiraento.

10. 1 recenti avvenimenti politic! occuperanno gran parte della prossima

sessione, e probabilmente ritarderanno 1'assalto contro la Chiesa stabilita.

Lo stato di questa istituzione pu6, a un dipresso, descriversi cosi. Un

nuraero stragrande, e tuttodi crescente, di persone ban perduta ogni fede

nei titoli della Ghiesa stabilita ad essere una vera e propria Chiesa. Esse

ragionano a questo modo. Ammessa una rivelazione soprannaturale, am-

messo un mistico ed ecclesiastico sistema di cristianesimo, e un semplice

frutto di logica e d'esperienza che la Ghiesa cattolica rappresenta ed e

lo svolgiraento legittimo di siffatto sistema. Provateci 1'esistenza di dot-

trine, che implichino eventi miracolosi, e a noi e forza accettare siccome

tale la Ghiesa. Ma quanto alia Ghiesa d'Inghilterra, essa non pu6 nera-

meno aspirare ad essere una Ghiesa rivale; e, invece, un sistema, nel

quale pu6 solo professarsi il naturalismo e la religione razionale in tutta

la sua varieta di stadi, di opinioni, di contraddizioni, e insegnarsi la

morale di Gristo. Questa condizione reale del Corpo anglicano e bensi
j

inorpellata e in un modo o neH'altro celata alia vista mediante 1'uso di

un linguaggio soprannaturale, preso a imprestito dal cattolicismo ; ma

togliete via il Russo, e scoprirete il Tartaro; guardate un po'sotto la

superlicie, e non istenterete a ravvisare il sostanziale razionalismo, onde

fu improntata, durante il periodo della Riforma, la Ghiesa di S. M. stabilita

per legge. Soltanto a seconda delle linee in tal guisa tracciate pu6 con-

seguirsi lo svolgimento della Ghiesa stabilita; e questo svolgimento non I

pu6, in atto pratico, che far capo alia negazione stessa del cristianesimo.
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i.

Tra 1'arruffamento di cose ehe le settiraane scorse ha tenuto

il nostro giornalismo liberalesco in una specie di delirio, e

sopravvenuta aucora la impensata pubblicazione delle due lettere

del Cardinale Segretario di Stato di Sua Santita al Nunzio

apostblico di Baviera, circa le faccende di Germania, a crescergli

la coufusione delle idee e I'avvarapamento della fantasia. E per

verita, nei giornali italiani dei varii partiti, da quello della

Riforma, a quello dell' Opinione, da quello del Secolo, a quello

della Perseveranza, ch nou si e letto di petulanze, di contu-

melie, di minacce, di spavalderie di ogni sorta, contro la segreta

politica di Leone XIII, messa in chiaro, hanno essi preteso, da

quei due documenti, strappati alle tenebre del raistero diplo-

matico? Basti dire che i meno insolenti, quelli che vanno in

voce di moderati, e si vantano d'essere scritti con mani inguan-

tate di bianco, si son contentati di severe riprensioni, di biasimi

temerarii o d'ipocrite mostre di pieta; quasiche 1'augusto Ponte-

fice, riputato universalmente un luminare di sapienza neli'eta

nostra, sia uno scolaretto, bisognoso d'imparar la lezione da

questo branco di scioli, i quali non hanno altro di grande, fuorche

1'audacia dell'ignoranza. II caso farebbe ridere, inassimamente

se si considerino gli elogi fatti dal piu grave giornalismo europeo

ai documenti del Cardinale Segretario di Stato, se non inovesse

a sdegno chi e dotato anche del solo piu dozzinale senso comune.

Ma giacche, a scandalo dei pusilli e ad inganno dei poveri

di spirito, si e osato fingere una politica misteriosa del Papa,

la quale sacrifichi le ragioni, 1'onore ed il bene della Chiesa e

Serie XIII. vol. V, fasc. 881 33 23 febbraio 1887
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della patria a volgari interessi di ambizione, giovera porre sempre

meglio in evidenza la vera politica di Leone XIII, misteriosa

unicamente a chi e cieco dell' intelletto
;
dacche e anzi la piti

notoria, palese e maestosamente semplice, che si possa imma-

ginare.

II.

Nel quaderrfo precedente ci accadde di doverne ricordare quello

che non disdirebbe chiamare il programma, esposto dal Santo

Padre medesiino, in due bellissirni distici, ehe egli gia scrisse in

calce ad un suo ritratto
l

. Ripetiamolo.

lustitiam colui: certamina longa, labores,

Ludibria, insidias^ aspera quaeque tuli.

At fidei vindex non flectar: pro grege Christi

Dulce pati, ipsoque in carcere dulce mori.

"Nei quali versi non e solamente espressa una elegante effigie

dell' anirao suo nobilissimo, ma per di piu una somma perfetta

della politica che egli, Capo del mondo cattolico, ha voluto e

vuole invariabilmente seguire.

II fior fiore e per appunto nel principio dei due esaraetri :

lustitiam colui : Jidei vindex non flectar. Sollevato egli da

Dio nel culmine della Chiesa, che e il Eegno suo sopra la terra,

affinche la reggesse e governasse, fino dai primordii di questa

esaltazione sua, per unica e suprema ragione di Stato prese la

giustizia: e non pure quella di ordine meramente naturale,

senza cui, come bene avverti sant'Agostino, i Regni si mutano

in latrocinii; ma segnatamente quella di ordine sovrumano, cioe

la cristiana, che nel Vangelo e indicata quale giustizia del

Regno di Dio per antonomasia: Regnum Dei et iustitiam eius*.

Questa e la giustizia che egli stesso profess6 in modi solenni

ed aperti di voler avere di mira, ed al cui trionfo nel mondo

avrebbe dedicate le forze e la vita. E che abbia tenuto parola

1 V. questo volume pag. 401.

2 MAT. VI, 33.
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il mondo stesso pu6 dirlo. Siccome poi essa va inseparabilmente

congiunta colla fede e co' suoi diritti divini fra gli uomini, cosi

nella promulgazione e nella difesa di questa egli ha una tale

giustizia splendidamente manifestata.

A Leone XIII & toccato di doverla propugnare in un tempo,

nel quale il lume della verita di Dio si e di molto oscurato nelle

inenti, e la osservanza della sua legge, nella pratica del vivere

civile, e grandemente seaduta
; tempo non falsamente definite di

apostasia da Cristo, per parte di Governi che, da un secolo in

qua, ogni opera hanno sembrato e seinbrano porre al fine di di-

vellere dalle braccia del Dio Redentore i popoli redenti. Egli,

al suo salire nel seggio di Pietro, non iscorse intorno a se nel

cristianesimo, socialmente parlando, quasi altro che tenebre e

ruine. La guerra insensata a Dio ed al suo Cristo era al colmo

del bollore. Egli, al raggio che divinamente lo illustrava, da quel-

1' altezza, meglio che altri, vide subito quanto il mondo cristiano

dei nostri giorni, tratto da mille errori a paganizzare, avesse

di somiglianza col mondo pagano, in mezzo a cui nacque, si

svolse, e fruttificd, nei primi suoi secoli, la Chiesa formata dai

gentili; e quanto, sotto le mendaci apparenze di un materiale

progresso, fosse tomato indietro e moralmente imbarbarito. Per

conseguenza vide che
}
come la luce della fede conquisto gia a

Cristo 1'antico mondo idolatra, cosi la luce stessa, immutabile

sempre, avrebbe avuta virtti di ridonargli il moderno mondo tra-

viato. E per ci6 il suo primo atto di culto, anzi il massimo os-

sequio ch'egli si propose di rendere costantemente alia giustizia

del Reg no di Dio, fu di propalarne la verita; gridando un Fiat

lux! ch'egli non ha cessato mai di ripetere.

Era predetto del successore di Pio IX, che sarebbe Lumen
in coelo. Or, dopo nove anni da che nella Cattedra romana ri-

fulge, chi potrebbe negare che Leone XIII e stato un Angelo

di luce, dato da Dio alia sua Chiesa, acciocche dal Yaticano dif-

fondesse in tutta la terra gli splendori del suo Verbo di verita ?

Che egli, anche al mondo carnale e piu alieno da Cristo, si e

rivelato come un astro di sapienza, degno dell' ammirazione sua

e de' suoi plausi ? Noi non sappiamo di altro Pontefice che, in
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si breve tempo, abbia tanto esercitato il Magistero supremo, e

1'eccelso uffizio di Illuminatore, quanto ha fatto Leone XIII, da

ehe cinge la tiara. E la serie ben voluininosa de'suoi atti, delle

sue encicliehe dottrinali e de'suoi svariatissimi discorsi ne sta

in prova.

III.

Ma insieme colla propagazione della verita, il Papa Leone si

& adoperato a stabilire i diritti della fede ed a persuadere come

questa, seguita secondoch6 vione insegnata dalla Chiesa cattolica,

rechi frutti desiderabili agli Stati, alle nazioni e ad ogni ina-

niera di civilta. Quiudi non solo ha proinossa la dilatazione del

Regno di Dio in tutto il globo, ampliando le inissioni presso i

popoli infedeli, accrescendo la gerarehia eeclesiastica di ben no-

vantaquattro nuove sedi di Arcivescovi, Vescovi, o Vicarii e Pre-

fetti apostolici, richiainando gli studii filosofici negl' istituti cat-

tolici alle pure sorgenti della Seuola e del suo Sole, che fu

1'Aquinate, e dando novello impulso a tutte le discipline che

colle dottrine della fede e colla vita esteriore della Chiesa hanno

piu stretti legami; ma si e affaticato a giustificare la Chiesa

stessa contro il nembo di calunnie, di menzogne e di erronei

ed inveterati pregiudizii, onde le sette si sono ingegnate di ot-

tenebrarne la chiarezza, di vituperare i benefizii e di renderne

odiosi gl'influssi piu salutari.

Chi, in questi nove anni, piu e meglio di lui, cultore della

giustizia e vindice della fede del Regno di Dio, ha dimostrato

ai principi ed ai popoli, che la Chiesa e in grado sommo altrice

di iucivilimento; e dal riverirne i diritti e dalF accettarne il

concorso, per aggiunta ai beni eterni, provengono i temporali ?

Se e lecito dar nome di politica all' operazione di Leone XIII

nel mondo, non ie conviene altra vera e propria qualificazione,

fuorche quella di cristianamente conciliatrice della Chiesa colla

civilta, dell'ordine divino coll'umano, della ragione colla fede,

della pace del cielo col riposo della terra; postovi per fonda-

mento I'incrollabile Quae sunt Caesaris, Caesari quae sunt Dei,
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Deo, da Gesu Cristo insegnato. Cinta la fronte del diadema di

Vicario del Ee del Re, armato il petto di carita sublime e con

in una mano il Vangelo di questo Cristo-Dio, che e venuto ad

instaurare ogni cosa ed a riconciliare la terra col cielo, egli ha

tesa paternaiuente 1'altra a tutti i potenti del mondo, e si e

offerto ad aiutarli, quanto era in se, nelPardua impresa di sal-

vare la societa odierna da una pressoche inevitabile catastrofe.

Niuno degl'immensi tesori di verita e di virtu che la Chiesa

possiede ha egli percio ricusato. Alle offerte ha aggiunti gl'in-

viti, ed agl'inviti stiam per dire la piu benigna preghiera. Niente

ha ceduto di quello che, per esser di Dio, non poteva cedere; ma
tutto si e mostrato inclinato a concedere, per amore della salute

sociale, quello che, essendo in balia sua, poteva legittimamente

concedere. Inflessibile nella giustizia della fede: lustitiam colui;

fidei vindex non flectar; ma largo nella raisericordia.

Ecco quale, in questo novennio di contrasti, di travagli, di

scherni, d'insidie e di asprezze d'ogni maniera,

certamina longa^ labores,

Ludibria, insidias, aspera quaeque tuli,

si e palesato alia Chiesa ed ai mondo Leone XIII, encomiato

perci6 dai nemici stessi piu irreconciliabili del Papato ;
e con-

seguentemente ecco la sua, se cosi vuol dirsi, politica, lucida e

chiara : Quaerere Regnum Dei et iustitiam eius. Prima di tutto

e sopra tutto propagare e difendere il Regno di Dio e cercarne

sempre e in ogni cosa, con impavido cuore, la giustizia.

IV.

Ma se codesta s'ha da dire politica papale, che 6 in essa

di cupo, di occulto o di misterioso? Fino dal primo atto che

Leone XIII fece pubblico, egli questa divina politica rese notis-

sima all'universo; ne inai quind'innanzi ristette dal confessarla,

al cospetto di Dio e degli uomini. Nell' allocuzione da lui te-

nuta, nel primo suo Concistoro dei 28 marzo 1878, cosi egli col

Sacro Collegio si esprimeva: Noi innanzi tutto qui alia pre-
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senza vostra dichiarianio, non vi poter esser per noi, in questo

ufficio di servire alia Chiesa, altra cosa piu a cuore, quanto 1'ap-

puntare, coll'aiuto del Cielo, ogni nostro pensiero alia custodia

scrupolosa del tesoro della cattolica fede, alia tutela inviolabile

del diritti e delle ragioni della Chiesa e della Sede Apostolica,

al procurare la salvezza di tutti, disposti noi, per riuscirvi, di

non iscansare nessuna fatica, di non risparmiarci nessun disagio,

di non permettere giammai ehe noi sembriamo animam nostram

pretiosiorem facere quam nos. > Si confrontino queste parole

con quelle che Leone XIII ba proferite davanti il sacro Col-

legio medesimo 1' ultima volta cbe ba paiiato, e fu la vigilia

del decorso Natale; e si vedra com'egli seguiti sempre 1'identica

norma di politica papale.

Anzi lo stesso fatto, dal quale il nostro liberalismo ha tolta

occasione di morderla e vilmente dinunziarla all' odio del volgo,

& luculenta riprova della invariata sua rettitudine e santita.

Due gelosi document!, al tutto confidenziali e di natura loro

secretissimi, della diplomazia pontificia vengono, non si sa come,

gittati improvvisamente in pascolo alia popolare curiosita. Ognuno

puo averne piena conoscenza: il telegrafo d'Europa li riferisce

in sunto; e poco dopo non v'e giornale che non li ristampi. Ec-

coli aduuque sotto gli occhi di tutti. II mistero della politica

di Papa Leone XIII e svelato a ciascuno, quanto la luce del

sole. Ma che vi si scopre mai? Vi si scopre un consiglio, ch'egli

desidera sia dato al partito cattolico, detto del Centro, nel Reich-

stag di Grerrnania, pel bene della Chiesa, per la liberta religiosa

di quell' Impero e per la pace dell'Europa. fi un consiglio in

materia per s6 immediatamente civile, e vero
;
ma connesso con

la paciflcazione della Cbiesa cattolica e dello Stato; e legato

colla conservazione della pace fra la Grermania e la Francia. II

Papa non ordina, non comanda: si attiene ad un sernplice con-

siglio ragionato.

Loda il Centro, ne conforta e benedice la fede e lo zelo, ne

riconosce i meriti acquistatisi coila Chiesa, lo esorta a serbarsi

unito ed a proseguire nell' opera di difendere legalmente i di-

ritti del cattolicismo. Ed appunto pel vantaggio di questi, gli
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da il consiglio di secondare il Q-overno imperiale, approvando

col suo suffragio una legge, che questo mostra di giudicar ne-

cessaria, e dalla cui approvazione par certo deva dipeudere un

componimento finale delle cose ecclesiastiche dentro 1' Impero ed

il mantenimento della pace fuori. E quantunque la legge sia

per aggravare i pesi militari e tributarii, fa considerare che

il bene spirituale delle anime e la inaggior liberta religiosa

compenseranno gli aggravii temporal!, appoggiando cosi il con-

siglio alia grande regola del Vangelo: Quaerite primum Ee-

gnum Dei et iustitiam eius et haec omnm adiicientur vobis.

Tal e, nella sua particolareggiata sostanza, F epilogo dei due

dispacci del Cardinale lacobini al Nunzio di Baviera; correttis-

simi nella forma e pesatissirni nel linguaggio, avvegnache in

tntto confidenziali, e non iscritti per essere al pubblico mani-

festati. N6 per quanto la malignita piu astuta si sia industriata

a stiracchiarne il senso od a travolgerlo, e gianta a poter far

loro dire altro da quel che dicono. Anzi il testo autentico, stara-

patone poi dalF Osservatore Romano, ha messa in miglior luce

la nobile dignita dei concetti, e dissipati persino quei veli di

nebbia, che una impropria versione avesse potuto stendere su

questa o quella frase piu importante.

V.

La inopinata divulgazione di questi due privatissimi docu-

menti della diplotnazia pontificia, se da una parte fu displace-

vole, per le ragioni che facilmente s' intendono, dall' altra fu in

certo inodo bene avventurosa, poich& confuse quei nemici dei

Papato, i quali non cessano di denigrare la cosi da lor detta

tenebrosa politica del Vaticano. Noi non sappiamo se i secreti

diplomatic! della cancelleria di qualche altro Stato, svelati come

furono questi della Segreteria della Santa Sede, le apportereb-

bero tanto onore, quanto ad essa ne e derivato. Lasciando stare

molti minuti rispetti di circostanze, che non 6 di questo luogo

esaminare e forse non tutti ancora sono conosciuti, fuor di dubbio

e che la pubblicazione deile due lettere della Segreteria di Stato
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del Santo Padre, generalmente parlando, eccitft sensi di ammira-

zione in tutta Europa, e strapp6 ad avversarii della Chiesa elogi

di peso non ordinario.

A coloro che, per malevolo dispetto, spacciarono il consiglio

del Papa al Centro germanico essere di pregiudizio alia Francia,

rispose il Temps, giornale officioso del Governo: Dal canto

nostro non abbiaino di che rattristarci, per quello che puo age-

volare 1' approvazione del settennio militare nel futuro Reich-

stag: poiche il Bismark ed il Moltke hanno dichiarato a gara,

che 1' approvazione di quella proposta consoliderebbe la pace.

Poscia pass6 ad esaltare il Papato e 1' efficacia de' suoi influssi,

con queste ponderabili parole: II Papato, che si credeva ri-

dotto ad una podesta metafisica, apparisce d'un tratto quale

fattore possente nelle battaglie politiche d' ogni paese.

II quale sentimento spiccava piu forte nella Republiquefran-

gaise, giornale capo degli opportunist! dominant!, ove riconoscea

che la pazienza, 1'abilita e la moderazione di Leone XIII e

giunta a cambiare le condizioni del Papato nel mondo
;

e che

il Papa sebbene prigioniero, gode ora un'autorita piu grande

che mai, per la quale viene riconquistando nelle cose umane

quel credito, che per un moinento si penso forse menomato. >

Ed il Gaulois cosi discorreva : E fatto molto osservabile que-

sto intervento di Sua Santita il Papa, ed e senza dubbio un pegno

quasi sicuro di pace. II Sovrano del inondo cattolico non avrebbe

mai gittato il peso della augusta sua parola nella bilancia, quando

non avesse confidato pienissimamente nelle risoluzioni pacifiche

dell' imperatore di G-ermania. >

Paolo di Cassagnac poi, nei due giornali VAutorite e il Pays,

rimproverando un cattolico impudente il quale aveva osato stam-

pare, che il Papa immolava la Francia alle superbie tedesche, scri-

veva : A questo buon uffizio spontaneo del Santo Padre, a quest

soltanto dobbiamo il sensibile miglioramento ultimo delle nostre

cose. I fogli repubblicani, per quanto ci6 costi loro^lo riconoscono,

e ci voleva un rinnegato per far suonare, in mezzo all' univer-

sale riconoscenza dei francesi, la stridula voce delFingratitudine

uazionale, dopo 1' ingratitudiue personale, e per accusare il Papa
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d'aver tradito la Francia cattolica, uientre il suo atto e do che

piu efficacomente pu6 metterla al coperto da ogni pericolo. II

Papa e dunque, a quest' ora, 1' arbitro dei nostri destiui
;
dimani

forse avremo a lodarlo d'avere risparraiate al nostro paese le

irreparabili calamita d' una guerra senza pieta. E il gran Can-

celliere potra insegnarci, narrandoci la sua storia, che v' e sempre
tornaconto a vivere in pace colla Chiesa.

E lo Standard, che in Inghilterra esprime il pensiero del

partito torie ora governante, non esito a dire: Quel che ha

dovuto ispirare quest' atto a Leone XIII, non e tanto il desi-

derio di avere nuove concessioni in materia religiosa, quanto di

frastornare la guerra dalla Germania e dall'Europa. Nessuna

potenza suppone nel Papa intenzioni raeramente politiche. Se

il suo intervento conserva la pace, il Pontefice dovrebbe coro-

nare 1' opera sua pacifica, con una mediazione tra la Germania

e la Francia.

YI.

Ne diverse 6 stato il linguaggio del giornalismo tedesco,

quantunque si ardente sia stato cola il battagliare per le nuove

elezioni, ed operosa 1'arte di trarre dai documenti del Cardinale

lacobiui il profitto, che ai contrarii spiriti piu tornava conto.

Certo e che i cattolici hanno accolta la raanifestazione delle

idee del Papa, contenute nel secondo di tali documenti, il quale

per ordine di tempo, fu il primo ad esser noto, con una rive-

renza stupenda e con significazioni di animo non meno grato

che divoto.

Valga per tutto. quello che il celebre signor Windthorst, capo

del Centro, disse nell'assemblea elettorale raccoltasi in Colonia

il 6 febbraio. Ecco le sue memorabili parole, che riferiaino tra-

dotte dalla Koelnische Wolskzeituny, la quale ne starnp6 il

discorso.

La lettera del cardinale lacobini, cosi il signor Windthorst,

espone i desiderii del nostro amatissimo Santo Padre Leone XIII.

Noi salutiamo colla piu grande riconoscenza e con una gioia la
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piu cordiale per 1'avvenire, e molto piu pel presente, tutto

ci6 che ci venne dal nostro Santo Padre (Bravo!). Saremino

figli senza cuore, se non provassimo un grande piacere nel co-

noscere i desiderii del Padre. I nostri avversarii fingono di cre-

dere, che in questi desiderii v'abbia qualche cosa che a noi

torni poco gradita, e da ogni parte veggiamo persone che si

rallegrano, come se la nostra condotta fosse stata disapprovata

dal Papa. Ma se vi sono persone che abbiano il diritto di ral-

legrarsi siamo noi (Verissimo! Applausi}.

Nella lettera del cardinale lacobini il Santo Padre riconosce

che il Centro si e mostrato altamente beuemerito della Chiesa,

difendendone nel miglior modo i sacrosanti diritti (Applausi).

Questa dichiarazione non pu6 a meno di consolarci, ed infon-

derci nuovo coraggio. II Santo Padre si dichiara persuaso che

la frazione del Centro debba pure continuare a sussistere ed

ora ed in appresso (Udite! Udite!). Potevamo noi chiedere

di piu? II nostro Santo Padre ha fatta questa dichiarazione

dietro la doraanda del presidente della frazione del Centro, il

barone di Franckenstein. II quale aveva richiesto se fosse nel-

1' interesse della Chiesa, che cessasse la nostra rappresentanza al

Reichstag. In tal caso avremtno rinunziato alia depatazione. E il

Santo Padre ha detto chiararaente di no, ed anzi ha approval
tutti coloro che appartennero al Centro (Applausi vivissimi).

Potrenimo noi fare un manifesto elettorale migliore di que-

sto, quando possiamo dirvi che e il Santo Padre che ci manda?

10 qui potrei terminare il mio discorso, e conchiudere : Eleg-

gete coloro, che vi vengono indicati dal Santo Padre, coloro che

sanno cio che debbono fare e lo faranno costantemente : votate

per gli antichi deputati, perche si sono seinpre comportati a

dovere (Applausi). >

Detto quindi per quali ragioni nel Reichstag disciolto non

si pote assecoadare il desiderio dal Santo Padre espresso, cer-

tific6 T assemblea che dopo la riunione del nuovo Reichstag,

11 partito del Centro prendera in considerazione, e molto grave-

mente, la lettera del Cardinale lacobini e studiera tutto ci6 che

possa farsi per conseguenza di tale lettera. > Poscia conchiuse :
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Ed ora facciarao una considerazione generale. Durante il

Kulturkampf, le parole del Santo Padre provocavano sempre

un grande tumulto da coloro, che oggi invece ne invocano 1' au-

torita. Ecco proprio i legislator! di Berlino ! Una volta facevano

leggi per separare i cattolici dalla Santa Sede, ed oggidi ad

alte grida ne appellano al Santo Padre e lo proclamano salva-

tore! quae mutatio rerum! lo lo dichiaro qui, in questa

antica citta di Colonia, in faccia al Reno che 1'attraversa: in

questo secolo non vi fu mai un momento, in cui 1' autorita del

Santo Padre fosse cosi universalmente riconosciuta, come oggidi.

E se si fa appello all' autorita del Somtno Pontefice, non solo

nelle questioni internazionali, come avvenne nell'affare delle

Caroline, ma eziandio nelle questioni interne, abbiamo il diritto

di andarne alteri.

Perci6 io dichiaro che, se i Governi confederati vogliono

ricorrere all' arbitrate del Papa, riguardo al progetto della legge

militare, noi siamo prontissimi ad appoggiare questa proposta.

Ma in tal caso, non sara soltanto il signor De Schloezer che

potra parlare a Roma, ma noi pure, alia nostra volta : e si vedra

che il signor De Schloezer a Roma ha esposto le cose al suo

modo, e non gliene fo una coipa; ma noi pure le esporremo alia

nostra maniera : e si rimetta pure la sentenza all' arbitrate del

Papa. >

Cosa notabilissima! In quella che lo Standard di Londra

propone che il Papa Leone XIII si costituisca mediatore di

pace tra Germania e Francia, il Windthorst, a nome del Centro,

propone in Colonia che sia fatto arbitro della nuova legge mi-

litare germanica, la cui importanza e riputata capitalissima per

la tranquillita dell'Europa.

A questo glorioso punto ha condotta la Santa Sede quella

politica di Papa Leone, che il nostro liberalismo, accecato da

abbiette passioni settarie, non finisce mai di svilire; e invece

la Rtpublique frangaise esalta a segno, che non si perita di

esclamare: $ 1'ora di chiedere agli storditi, i quali dichiarano

essere ii cattolicismo una potenza decaduta ed una qiiantita

trascurabile, ci6 che pensano sia riserbato per 1'avvenire al
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Capo del cattolici! > Politica di tale magnanimo ardimento, che

il protestantico Daily News di Londra, velenoso di ordinario

contro il Papato, non puo tenersi di glorificare, chiamando il

nostro Santo Padre Leone di Giuda, che promise di riuscire

Leone, quando elesse questo nome papale; e, per la virtu del

coraggio segnalandosi, Leone 6 riuseito di fatto. Per lo che

il giornale medesiuio predice, che il suo prossimo giubbileo sa-

cerdotale piu che una data memorabile, segnera nella storia

un trionfo.

YII.

A dir vero, i piu oculati e ineno intemperanti liberali italiani,

alia bella priina, si sentirono abbagliati dal fulgore della morale

grandezza del Papa in questa contingenza e, colV Opinione di

Roma, non si mostrarono restii ad un plauso. Se non che, avuto

sott'occhio il testo autentico della seconda lettera del Cardinale

di Stato, non si frenarono dal prorompere in iraconde ed iro-

niche censure della tenebrosa politica del Yaticano. Due passi

di questa li punsero al vivo. Quello in cui il Cardinale, discor-

rendo del Centro e della necessita che, pel ben della Chiesa,

si conservi unito e stretto, soggiungeva: N6 vuolsi oinettere

di rilevare che una rappresentanza parlamentare cattolica, in-

teressandosi della situazione intollerabile fatta al Capo augusto

della Chiesa, potrebbe giovarsi di opportune occasioni, per espri-

mere e far apprezzare i voti dei connazionali cattolici, in favore

del Soinmo Pontefice : e quello in cui il Cardinale asserisce

che anche sotto il punto de'suoi interessi, che s'identificano

cogl' interessi dei cattolici, la Santa Sede non pu6 farsi sfuggire

occasione alcuna, che faccia inclinare a favore d' un suo migliort

avvenire il potente Impero germanico.

In questi due periodi il nostro liberalismo di ogni grado e

colore ha scoperte nuove trame, nuove congiure, nuovi biechi

maneggi e quanto di peggiore pu6 figurarsi, ai danni dell' Italia

e di quanto colla Italia si collega. Inde irae, con tutto quello

di indegno e contumelioso che si & letto ne'suoi giornali.
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Ma, signori, 6 possibile con voi ragionare? Se possibile,

lasciatevi dire che avete avuto gran torto di inostrarvi amrai-

rati ed indignati.

Che il Papa Leone XIII faccia scrivere, nel gennaio del 1887,
al suo Nunzio di Baviera che la condizione sua, qual e ora in

Roma, e intollerabile; non dovrebb' essere una novita, per chi

ha trascorsi almeno fugacemente i suoi pubblici discorsi, le sue

allocuzioni, le encicliche sue. Lo ha detto e ridetto e ripetuto

del continuo, dal 1878, appena succedette a Pio IX, fino al

giorno 24 dell'andato decembre, allorche, rispondendo agli au-

gurii di buone feste natalizie portigli dal saero Collegio dei

Cardinali, proruppe in queste parole : fi per noi evidentemente

impossible acconciarci alia presente condizione di cose. E poich&

i neinici, forti dei presidii delPamana potenza, nulla lasciano

d' intentato a perpetuarla, noi, da parte nostra, sentiaino il do-

vere di rinnovare contro gli antichi e i nuovi attentati le piu

formaii proteste e di rivendicare, a tutela della nostra indipen-

denza, le sante ragioni della Ghiesa e della Sede apostolica. >

Che conseguenteraente il Santo Padre sia sollecito di miglio-

rare questa intollerabile sua condizione, non pu6 essere n6 nuovo,

n& dubbio a chiunque abbia il naturale sentimento. Molto piu

che 6 debito suo lo studiarsi di farlo, giacch& si tratta di quella

liberta del Regno di Dio, che a lui 6 divinamente commesso

di tutelare, quanto gli sia possibile. E se a cio mancasse, non

potrebbe piu dire, ne il lustitiam colui, n& il Jidei vindex non

flectar, che sono i cardiui della santissima politica ch'egli segue.

Che i cattolici di tutto ii mondo abbiano diritto di consi-

derare la liberta del Capo della loro Chiesa qual bene coraune
;

ed insieme coi cattolici, e perch6 bene comune di questi, abbiano

diritto di volerla anche i Governi aventi sudditi cattolici, non

pu6 essere nuovo e n6 meno controverso da quei liberali stessi,

che appunto hanno escogitata la legge delle Guarentige ponti-

ficie, per procacciar di assicurare i cattolici ed i Governi inte-

ressati alia liberta del Papa, che il Papa, cosi da loro guarentito

in Roma, godrebbe la dovuta liberta.

Che fiualinente il Santo Padre Leone XIII non si faccia
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sfuggire opportunity nessuna d'inculcare a tutti, popoli e Stati,

che la presente liberta concessale, per grazia ed in virtu di una

legge mutabile a capriccio del legislator!, non lascia la Santa Sede

nelle condizioni di liberta che si richieggono, ne pure e cosa

nuova, per chi vive in questo mondo.

Qual novita 6 adunque, nello scritto del Cardinale lacobini al

Nunzio di Baviera,che palesi trame occulte ed intrighi misteriosi?

S'ha a dire trama occulta il fare intendere, che una rappresen-

tanza parlamentare cattolica, poste certe congiunture, pu6 far

valere i voti dei connazionali in pro della liberta pontificia? Ovvero

s'ha a dire intrigo misterioso 11 procurare, quando se n'offra il

buon destro, d' indurre Flmpero germanico a favorire una mi -

gliore condizione della Santa Sede?

Ma se i liberali non hanno perduto il senno, troppo devon

capire, che lo stato presente del Papa, costituito sub hostili do-

minatione, non pu6 essere lo stato normale, al quale sieno per

acconciarsi in perpetuo, n& i Pontefici, n& i cattolici, ne i Governi

interessati. Perci6 troppo devon capire che la politica, non mon-

dana, non cupida, n& ambiziosa, ma cristiana ed evangelica dei

Papi, ha da inirare al ricuperamento della liberta della Sede di

Pietro, nella quale si ricapitola quella del Regno di Dio nella

terra. E finalmente devon capire che il Papa, movendo i cattolici

ad impegnarsi per la sua liberta e conciliandosi, a questo effetto,

anche il favore di potenti Stati d' Europa, fa quel che deve ed

opera con formemen te alle leggi piu sacrosante della giustizia,

della prudenza e della carita.

Tali sono le considerazioni precipue che noi vorremmo si

facessero in quest' argoinento da quei liberali, che hanno capacita

ed insieme volonta di ragionare.

VIII.

Ma, replicano essi, questo e un congiurare contro 1' Italia,

un provocare guerre ed un attirarvi stranieri interventi.

No, signori, il Papa Leone XII[ ne congiura, n6 vuol congiu-

rare, ne ha bisogno di congiurare. Se ii far valere i legittimi
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diritti proprii ed altrui, ed il farli valere legittimamente, s'avesse

a dire on congiurare, converrebbe distruggere tutti i tribunali

ed incatenare la giustizia. Quel ch' egli richiaraa lo sanno tutti,

e tutti sanno perch6 lo richiama. Richiama quello che Dei est,

e lo richiama perch6 Dei est.

Nemnieno sta che il Santo Padre provochi guerre contro 1' Italia.

Tutt'altro! Anzi appunto perch& alienissimo e da guerre, e de-

siderosissimo di risparmiarle all' Italia, prima che a tutti gli

altri, non si stanca di ripetere a chi governa 1' Italia, che salvi

il paese, rendendo spontaneamente a Dio quel che 6 di Dio;

altrimenti la storia insegua, che Dio usa terribili modi di ri-

prendersi dagli Stati e dai Governi quello che e suo. Per non

mentovare altro, si ricordi come Dio ripiglio il suo dalla Re-

pubblica francese del 1799, e come lo ripiglift da Napoleone I

nel 1814.

Accertatevi, signori, che finch& sara in potere del Papa, il

Papa impedira sempre che gli si restituisca la liberta, per via

di guerre. Di questo non avete a dubitare. Ma 1' impedire per

ci6 le guerre, potra poi dipendere da lui, e dipenderne sempre?
Ecco il quesito che avreste da meditare sul serio, se il bene

dell' Italia vi fosse veramente a cuore. Ond' 6 insania o perfidia

F accusare il Papa Leone XIII, che tenda a suscitar guerre, per

istornare le quali darebbe volentieri il sangue e la vita,

Escluso dalla volonta del Papa 1'interventoarmato degli stranie-

ri, rimane un'altra specie d'intervento, al quale egli non potrebbe

giammai opporsi, senza violare Faltrui diritto. Posto che ogni Stato

avente sudditi c^ttolici ha diritto all'apostolica sua liberta in

Roma, e posto che persino il Governo italiano ha solennemente rico-

nosciuto, con una legge fondamentale, questo diritto, come potreb-

be egli negarne Fesercizio a quegli Stati, che credessero di doverlo

usare? E se egli mostra aver caro, che anche il potente Impero

germanico favorisca il miglioramento delle sue condizioni di li-

berta, forsech& con cid procura all' Italia mali e disgrazie?

Se non che, proprio per rimovere da essa ancora questo- inter-

vento il S. Padre non rista di far intendere a chi si vanta, come

di soraina gloria, dell' indipendenza nazionale, che il piCi efficace
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modo di porla al sicuro, ft di uniiia coll' indipendeuza papale.

Imperocche un' Italia indipendente, con dentro la sua capitale un

Papa prigioniero, ft la piu assurda utopia che possa nascere in

cervello umano. E la esperienza dei diciassette anni finora scorsi

dovrebbe pur finalmente fare aprire gli occhi a chi ne abbisogna,

se non gia un velo d' ingenua buona fede, ma una benda di funeste

passioni non glieli tenesse serrati.

Di che, in conclusione, piu amante dell' Italia e curante della

sua incolumita e prosperita si palesa il Papa Leone XIII, col

richiedere la liberta per la Santa Sede romana, di quel che

appariscano tanti e tanti, i quali pretendono di stabilirne la gran-

dezza, sopra 1'avvilimento della sola cosa grande che resti ancora

all' Italia, il Papato.

IX.
'

Del resto i frutti della nobilissiraa politica del Papa gia si

veggono e si palpano in ogni luogo. Sotto il pretesto di creare

un' Italia possente e gloriosa, si ft voluto deprimere e, se fosse

stato possibile, annichilare il Papato nel Yaticano. Ma Dio, che

scherza nel mondo e delle armi stesse de' suoi nemici si vale

per umiliarli, ha suscitato Leone XIII, che, appoggiato alia

giustizia ed alia fede del suo Regno, si ft di tanto elevato sopra

i macehinatori della distruzione papale, di quanto si son eglino

abbassati nella stoltezza delle loro macchinazioni : e quanto piu

si sono sforzati d'ingrandire la loro potenza, rimpicciolendo la

sua, e tanto piu hanno fatta grandeggiar questa e menomata

la loro.

Verita ft questa che gia ferisce anche gli occhi di molti, i

quali vorrebbero che non fosse, ma pur non possono dire che

non sia. Rocco Zerbi, deputato al Parlamento e scrittore del

Piccolo di Napoli, dall'evidenza delle cose era tratto Paltro

giorno a sclamare: Quanto ft vero lo spettacolo, che si offre

alia vista di chi guardi Roma dall'alto o da lontano! Lo avete

osservato mai? Montecitorio ft men che piccolo, non si vede, ft

confuso fra tutte le case; ma giganteggia la cupola di San Pietro.
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Roma e il Vaticano. Coi nostri gridi riaffermiamo la inferiorita

della giovanissiina Italia, ricca di milioni, di fucili, di artiglie-

rie
;

la superiorita e la raaggior vitalita del decrepitu Vaticano,

inerme, povero, ma roinano; certainente piu degno che noi di

chiamarsi romano. >

E questa grandezza crescente serapre, in Leone XIII, della

Roinanita papale, com' e il premio della santa ed apostolica po-

litica di lui, cosi a" la gloria e la speranza dell' Italia: non di

quella degenere che, contro i disegni di Dio, mira a sollevarsi

sopra le ruine del Papato; ne di quella demeutata, che mira

a farsene uno strumento di inondana superbia; ma di quella, piu

vera e piu sana, che mira a stringersi filialinente con esso lui,

non nodis perfidiae, sed vinculis jidei.

E questa & 1' Italia la quale, in quella che con cristiana pa-

zienza sopporta il presente, con cristiano senso, tra il timore e

la speranza, congettura il futuro. Lo teme disastroso, se guarda

Fira ultrice di Dio; ma lo spera salutare, se guarda la tiara,

che da secoli e secoli, in tutte le procelle, e seinpre stata 1'an-

cora tridentata della sua salvezza.

X//7, vol. V. fasc. 881 34 23 febbmio 1887



BELLA

ECONOMIA POLITICA

i.

Preliminary

Col cominciare della terza serie di questo nostro periodico, noi

prendemmo a serivere dell' Econoinia politica, proseguendone la

trattazione fin presso al settantesimo anno del corrente secolo.

Fummo allora costretti ad interromperla ; perche le seguite per-

tarbazioni politiche e religiose ci chiamarono ad argomenti di

maggiore urgenza e piti strettamente congiunti cogl' interessi

della santa Chiesa di Dio. Tuttavolta nou ci cadde mai dal-

1'animo il pensiero di ripigliare, qtiando che fosse, 1'abbandonato

tema; atteso il gran conto che se ne fa oggidi universalinente,

non essendoci quasi altra scienza, che si coltivi con eguale ardore

e quasi diremmo passione. Ci sembra pertanto che sia adesso

giunto il tempo di potere recare ad atto cotesto nostro intendi-

mento, per avere fin qui soddisfatto con qualche bastevolezza

a quelle piu rilevanti esigenze.

Se non che essendosi in questo mezzo tempo rimutati ed

anche accresciuti i nostri associati, mal provvederemmo al van-

taggio di questi nuovi, se ci contentassimo di riattaccare il filo

del nostro discorso al punto in cui venne spezzato. Miglior con-

siglio ci sembra, trattar novamente la rnateria da capo, uia in

modo che sic nescientibus fiat cognita, ut tamen scientibus non

sit onerosa. E il modo sara di trattarla brevemente e con qual-

che diversita dalla maniera da prima usata, procedendo piu si-

stematicamente, in forma come a dire didascalica e ragionan-

done i dettati co'principii filosofici di san Tommaso d'Aquiuo,

per quanto e possibile.

Ci varremo delle dotte opere de'piu famosi Economisti; ma

non si che non ne confutiamo gii errori, in cui incorsero per

avventura. L'Economia politica, per coufessione de'suoi piu
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zelanti fautori, e tuttavia imperfetta e vacillante in molti punti,

e macchiata di nocevoli massime. Ella, come disciplina separata,

sorse ed accese lo studio di molti, con infausti auspicii, in un

secolo schiavo della materia; ed ogni cosa si risente lunga pezza

dei vizii della propria origine. Alcuni eletti ingegni si sforzarono

di revocarla a migliori destini, e agli sforzi di costoro inten-

diamo di recare il concorso, quale che sia, dell' opera nostra. In

fine, ci terreino alle sole teoriche, senza scendere ad applica-

zioni concrete, per essere esse aliene dal nostro genere di vita e

dai nostri studii e poco utili alia generalita de'lettori.

II.

L' Economia politico,, benche possa anche dirsi arte, tuttavia

b vera scienza.

Econoraia e voce greca, da or/^;, casa, e VO/JH?, distribuzione,

e secondo cotesta etimologia si adoper& da prima a significare

I'amministrazione domestica. Oeconomus, dice san Tornmaso nei

commenti ai libri di Aristotile Delle cose civili, vocatur procu-

rator vel administrator aliciiius familiae
l
. Cotesto significato

ha luogo anche oggidi, solendosi ne' Collegii e ne' Seminarii

chiamare Economo colni, il quale ha il carico di amministrare

le entrate e provvedere ai hisogni della vita comune.

Dalla famiglia la predetta voce venne estesa alia citta (gre-

camente no\i$) in ordine ai beni di tutto un popolo, designati

col nome di ricchezza sociale o fortuna pubblica; e quindi la

denominazione di economia politica a quella dottrina, che di essa

spiega le cause, la distribuzione, il movimento
2

.

4

Politicorum, lib. I, Lezione I.

2
II foiidalore del!' Economia politica, come scienza a se, fu propriamente lo scoz-

zese Adaino Smith colla famosa sua opera : Ricerch? sulla natura e le cause della

ricchezza delle nazioni, uscita in luce I' anno 1775. Molti prima di lui avevano

scritto sulla ricchezza sociale. Perfino ne troviamo de'cenni in Aristotile nei tre

primi do'suoi otto libri intorno alle Cose Civili. Ma tulti o 1' avevano considerata

come un ramo della scienza di Stato, o ne avevano svolto sol qualche punto sepa-

ratamente, come il comm^rcio, la moneta e va dicendo. Lo Smith fu il primo che

discernesse una vera e propria scienza, la quale indaghi le cause della ricchezza delle

nazioni ed abbia suoi particolari principii, che egli espose con lucido ordine e da'quali
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La prima questions che pu6 muoversi intorno ad essa, e se

ella sia arte ovvero scienza. In ci6 e dissenso tra' dotti, volendo

alcuni che essa non assorga sopra la condizione di arte, perche

e tutta intesa a prescrivere fegole da seguire intorno al pro-

prio oggetto; ed altri negando ci6, e dicendo che 1'Economia

politica di per se non prescrive nulla e neppure consiglia, ma
solo specola, descrive, ragioua, e pero e" seniplicemente scienza.

Gli uni e gli altri sbagliano, secondo noi. II dare regole e lo

specolare e ragionare non sono buoni criterii per distinguere la

scienza dall' arte. Ben pu6 una dottrina dare regole e precetti, e

nondimeno essere scienza; come accade della morale, la quale da

precetti, e nondimeno e" scienza. Lo stesso dite della specolazione

e del discorso. Anche 1' arte specola e ragiona, e tuttavia non

per questo diventa scienza. Come la scienza, cosi anche 1'arte e

appartenenza e procedimento dell' intelletto. Ora 1' intelletto non

precede altrimenti che specolando e ragionando. S'illude Pelle-

grino Eossi, quando per confermare Che 1'Econoaiia politica e

scienza non arte, ne reca per argomento che essa prescinde dalla

sua applicazione; giacche quand' anche nessuno la riducesse in

atto, tuttavia essa sussisterebbe: La science n'est pas charg6e

de faire queique chose. II n' y aurait en ce monde que misere,

ignorance et malheur, qu'il y aurait encore une science de l'6co-

noinie politique. II serait toujours vrai qu'en appliquant les

forces de 1' intelligence et les forces organiques de 1'homme a la

matiere de telle o telle fagon, on produirait des objets propres a

satisfaire les besoins de Fhomme, et que laissant les choses a

leur cours naturel, ces produits se distribueraient d'une certaine

maniere entre les producteurs. Que 1'homme informe" des conclu-

sions de la science en tire parti pour la richesse, pour le bien-etre,

pour le progres social, il fait ce qu'il doit faire; mais la science

reste toujours la mSme 1
. > Ma questo e proprio anche dell' arte.

Non e incarico dell' arte il fare alcuna cosa. L'arte insegna a

fare, non fa. Quelle che fanno sono le inani, benche sotto la

trasse metodicamente conseguenze, formando di tutte queste cognizioni una serie

ordinaia e conn essa. Cosi il Minghetti nella sua pregevole opera: Della Economia

pubblica e delle sue attinenze colla Morale e col Diritto, lib. I, pug. 39.

1 Cours d'Economie politique; tome premier, deuxieme le^on.
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direzione dell'arte. Ancorche, per esempio, nessuno dipingesse

piu nel mondo, ci sarebbe nondiraeno un'arte della pittura; ri-

manendo serapre vero che ordinando sulla tela i color! in tale

o cotal modo, si avrebbe 1' iminagine di tale o cotal cosa. Non

dunque la semplice specolazione o il semplice ragionamento,

ma la qualita dell'una e dell'altro ci determina la different

tra Parte e la scienza. L'arte e una somma di giuste regole

intorno al faciinento d'una cosa (per eseinpio im edifizio, una

statua, un'armonia di suoni); e per6 sulle orme di Aristotile

si definisce da S. Tomnaaso: Recta ratio factibilium, ovvero

Habitus cum ratione factivus \ Essa ragiona queste sue re-

gole, ma in modo empirico, cavandole dall'esperienza o ai piu

da prossime cagioni, senza curarsi di risalire ai suoi ultimi

principii. Se sale a questi, senza cessare d'essere arte riveste la

dignita di scienza
;
non essendo altro la scienza, che un sistema

di nozioni dedotte da' suoi supremi principii: Cognitio rei per

causas ultimas.

Applichiamo ora questa teorica al caso nostro. Senza dubbio,

1'Economia politica pu6 dirsi arte, perche veramente da regole

all' operare umano intorno a cosa fattibile. non e cosa fattibile

la ricchezza? E 1'Economia politica non ci fornisce le norme

intorno al modo di produrla inediante il lavoro, di diffonderla ed

ampliarla mediante il commercio, e cosi va tu dicendo di tutto

il resto?

Se non che 1'Economia politica non comunque ci fornisce siffatte

norme, ma ce le fornisce ragionandole non solo dair esperienza,

ma ancora dalle ultime loro cagioni, nel proprio genere. E vera-

mente sarebbe strano che si desse una scienza intorno ai movi-

menti de'corpi celesti (Astronomia), un'altra intorno alia forma-

zione degli strati tellurici (Greologia); e non potesse egualtnente

darsi scienza intorno alia produzione, alia ripartizione, all'uso di

ci6, che e tanto connesso colla vita individuale e sociale del-

Fuomo, qual e la ricchezza! D'ogni oggetto, quantunque menooio,

pu6 darsi scienza, purche si tratti in forma scientifica, cio6 in virtu

di certi ed evidenti principii ed indagandone le supreme cagioni.

Ne vale opporre che 1' oggetto della scienza debb'essere ne-

1 Vedi Ethicorum, libro VI, lezione 3.
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cessario ed immutabile; il che non si verifica della ricchezza,

la quale e mutabile o contingente in sommo grado. Imperocche

se quest' obbiezione avesse forza, non dovremrao riconoscere altra

scienza che la sola Teologia. Fuori di Dio, ogni cosa e soggetta a

mutabilita e contingenze. Ma sapienteraente S. Tommaso osserva

non esserci nulla si eontingente, che non inchiuda qualche cosa

di necessario, e quindi d'imtnutabile. Cosi verbigrazia e contin-

gente che Socrate corra, ina che coroendo si muova e verita ne-

cessaria; essendo impossible il corso senza il movimento. Ora la

scienza, quando riguarda cose contingenti, le riguarda serapre

dal lato in cui esse presentano necessita; perch& il suo oggetto

& 1' universale, e solo cio che nei contingenti e necessario si offre

come universale, perche precede dal loro priucipio formale; e ci6

che precede dal principio formale sorge necessariamente in ogni

subbietto. Contingentia dupliciter possunt considerari: uno

modo secundum quod contingentia sunt; alio modo secundum

quod in vis aliquid necessitates invenitur. Nihil enim est adeo

contingens, quin in se aliquid necessarium habeat; sicut hoe

ipsum, quod est Socratem currere, in se quidem contingens est,

sed habitudo cursus ad motum est necessaria; necessarium

enim est Socratem moveri si currit. Est autem unumquodque

contingens ex parte materiae, quia contingens est quod potest

esse et non esse. Potentia autem pertinet ad materiam, neces-

sitas autem consequitur rationem formae1 quia ea, quae con-

sequuntur ad formam, ex necessitate insunt
1
.

L'Economia politica non considera questa o quella ricchezza

nei particolari individui
;
ma Ja ricchezza nella propria essenza,

e quindi gli effetti che necessariamente ne derivano, e le leggi

universal! che la governano. Essa dunque talmente e arte, che

sia scienza ad un tempo. Accade di lei lo stesso che della me-

dicina; la quale 6 arte insiemeed e scienza: Arte medica, scienza

medica. I] arte, perchk consiste in una somma di regole appli-

cabili alia guarigionedegl'infermi; ed ha diritto ad essere anno-

verata tra le scienze, perch6 non prescrive quelle regole in modo

empirico, ma le deduce per via di razionale discorso dalla na-

tura stessa de' inorbi e dalla virtu de' farmachi.

1 Summa th. 1. p. q. LXXXIY, a 3
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III.

I/' economia politica $ scienza, nbn specolativa, ma pratica

La partizione delle scienze in specolative e pratiche e solenne

tra' dotti. Essa si applica fino alia suprema tra quelle, parten-

dosi la filosofia in filosofia specolativa e filosofia pratica, ragion

pura e ragion pratica. II criterio per giudicare se una data scienza

appartiene al prime o al secondo de'predetti. ordini, si e sempre

Foggetto da cui la scienza viene specificata. Se F oggetto d la

verita per s& stessa, senza verun ordine all'azione; la scienza

dicesi specolativa. Tale per esempio e la fisica che conterapla

F ordine dell'universo sensibile, i suoi fenomeni, le sue leggi,

cose tutte da conoscersi, non da farsi. Per contrario se la verita

conteinplata e si fatta, che di natura sua dice ordine all'azione;

la scienza, che vi corrisponde, appellasi pratica. Tal e per eserapio

la scienza morale
;
la cui contemplazione di per s& tende a ben

ordinare la condotta dell' uomo per rispetto al suo ultimo fine.

Or si dimanda a quale delle due predette classi appartiene

F Economia politica? Eispondiamo a quella delle scienze pratiche.

Noi potretnmo dimostrar cio da quello stesso che abbiamo stabi-

lito nel paragrafo precedente. Un' arte, che insieme sia scienza,

non pu6 essere che scienza pratica. Pratico e Foggetto del-

Farte; e Farte non si eleva alia dignita di scienza mutando

Foggetto, bensl nobilitando la maniera di riguardarlo. Ma noi

non vogliamo far dipendere la presente proposizione da una

premessa, che altri, bene o male, potrebbe iuipugnare. Affer-

miamo dunque che F Econoraia politica, quand' anche in nessun

modo voglia dirsi arte, ma solo scienza, essa nondimeno deve

annoverarsi tra le scienze pratiche.

E vaglia il vero, che cosa ella considera? La ricchezza. Ma
sotto quale aspetto? In quanto soggiace all'azione dell'uomo:

L' economia politica, considerata come una parte delle cono-

scenze del legislate e dell' uomo di Stato, si prefigge due scopi

distinti: Funo di procurare al popolo un provvedimento e una

sussistenza abbondante, o per meglio dire di porlo in istato di
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procurarsela da s5 stesso; 1'altro di fornire allo Stato o alia co-

munanza un provvediinento bastevole, pel servizio pubblico. Ella

si prefigge d'arricchire al tempo stesso il popolo ed il sovrano.

Cosi lo Smith nell' introduzione al quarto libro della sua opera,

iniziatrice della scienza economica. E Giambattista Say intitola

il suo trattato sulla medesima: Traite d'Economie politique

ou simple exposition de la maniere, dont se forment, se di-

stribnent et se consumment ks richesses. Ora il procacciai* la

ricchezza, il distribuirla, il consumarla, non sono azioni umane,

da rettamente ordinarsi? E 1'ordine da porsi nelle umane azioni,

per ottenere un dato fine, non e oggetto pratico?

Sopra cotesto punto gli Economisti, che hanno voluto occu-

parsene, cadono in inolta confusione. Togliamone un esempio da

Pellegrino Rossi. Egli volendo allogare FEconomia politiea tra

le scienze specolative, scrive: A parlar propriamente la scienza

non ha fine esterno. Tosto che si riguarda Pimpiego che pu6

farsene, il partito che pu6 cavarsene, si esce dalla scienza, e si

cade nell'arte. La scienza, qual che ne sia Fobbietto, non e che il

possesso della verita, la conoscenza riflessa de' rapporti che sgor-

gauo dalla natura stessa delle cose, conoscenza che ci permette

di rioiontare ai principii e concatenare tra loro le deduzioni che

se ne tirano. La conoscenza d'un certo ordine di verita, tal e

1' oggetto, il fine particolare d'una scienza, il mezzo e la ricerca

di questa verita con Faiuto del inetodo. La scienza non e punto

incaricata di far qualche cosa
!
. > E piu sotto : D' ond' io con-

chiudo arditamente che la scienza delPEconornia politiea, rav-

visata cosi in ci6 che ella ha di generale, d' invariabile, e piut-

tosto una scieuza di ragionamento che una scienza d' osservazione.

II contrario e stato detto da quelli, i quali han confuso 1' Eco-

nomia politiea razionale con 1'Economia politiea applicata, la

scienza con 1'arte
2

.

Yarie inesattezze sono qui da notarsi. Primieramente e" falso

che il fine della scienza non & mai estrinseco. Forseche non e

estrinseco, per esempio, alia scienza inedica la conservazione e

1 Cours d'&eonomie politique, deuxierae legon, tome I, pag. 29
2

Ivi pag. 33.
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il ristabilimento della sanita, che ft il fine a cui ella mira? E

nondiineno, benchft ella talvolta si chiami arte; tuttavolta, come

notamino piu sopra, ft vera scienza: e il volerle, come pretendono

alcuni, negare tale prerogativa contraddirebbe al programma di

tutte le Universita, le quali le danno posto tra le scienze. In

secondo luogo il consistere la scienza nel possesso della verita

non toglie che essa possa essere pratica, qualora la verita che

possiede, dica ordine all'azione. Certamente la G-iurisprudenza ft

scienza; e tuttavolta, il suo obbietto, la legge, ft sommamente

pratico, perche ft norma dell' azione, ed ft denominata tale perchft

obbliga ad operare: Lex dicitur a ligando quia obligat ad

agendum
!

. II Rossi dice giustamente che la scienza non fa

nulla, e che non ft suo etitiipito il fare, bensi il conoscere. Ma
altro ft fare, altro ordinare al fare e prescrivere norme al fare.

Gift non ft uscire dal giro della conoscenza: la quale per ci6

stesso che ft applicabile, benchft di fatto non applicata, si dice

pratica. Intellectus practicus, dice S. Tommaso, est motiviis, non

quasi exsequens motum, sed quasi dirigens ad motum; quod
convenit ei secundum modum suae apprehensionis

2
.

IV.

L"
1

Economia politica e scienza di naturasna subordinate alia

scienza politica.

L' Economia politica appartiene al giro delle scienze sociali,

perchft riguarda un bene sociale. Diciaino un bene sociale e non

il bene sociale; perchft il bene sociale importa certarnente la ric-

chezza, necessaria per sopperire ai bisogni de'cittadini e dello

Stato, ma non si restringe unicamente ad essa. It beue sociale

abbraccia altresi il rispetto ai diritti dei singoli, la sicurezza

interna ed esterna, la pace pubblica, la coltura intellettuale,

Ponesta de'costumi, e generalmente tutto cio che ft richiesto al

ben vivere umano. La scienza che riguarda questa somma di

beni, designata generalmente col nome di felicita .civile, e 1' or-

1
S. TOMMASO, Summa th. I

a
,
2ae

, q. XC, a. 1.

2 Summa th. 1, p. q. LXXIX, a, 11, ad 1.
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ganismo sociale idoneo a procurarli, si appella politica, o Diritto

pubblico, o anehe scienza dell' uomo di Stato. Ora ogni scienza,

che ha per oggetto ci6 che e parte di un tutto, e di natura sua

subordinata alia scienza che ha per oggetto esso tutto. Ogni tutto

subordina a se" le sue parti, e le scienze stanno tra loro nello

stesso ordine, in cui sono i loro obbietti. Non merita 1' appellative

di politica 1' Econoraia, se non si considera come sottostante ai

fine politico ;
in quella guisa che non merita il nome di organica

quella parte, la quale non risponde al fine dell' intero organisino.

Quindi il famoso dettaine di Quesnay: Laissez faire, laissez

passer, esaltato qual assioma fondamentale della scienza econo-

mica, preso nella sua crudezza riesce un assurdo. Ma di esso

dovremo ragionare distesamente a suo luogo.

Le teoriche economiche debbono conformarsi alle politiche ;
e

nel eonflitto convien che le prime cedano alle seconde. Senza

dubbio gioverebbe all' incremento della ricchezza, che tutti fos-

sero lavoratori. Ma avreste voi allora una societa civile? Non

avreste altro, che un'officina. La societa civile, civitas, come

dianzi dicemmo, ha mestieri della ricchezza, perche la citta, come

la famiglia, non pu6 ben governarsi senza le cose necessarie alia

vita. Ma essa, oltre la ricchezza, ha mestieri di altri beni
;
e per6,

oltre i produttori della ricchezza, ha mestieri di governanti che

producano ordine, di soldati che producano difesa, di magistrati

che producano giustizia, di maestri che producano scienza, di

Sacerdoti che producano religione, e cosi del resto.

II non riguardare 1' Economia politica come scienza subordinata

alia scienza politica adduce a perniciosissimo errore, ,quello cioe

della corruzione sociale colla braraa smoderata e senza liiniti di

ricchezza. La scienza, non subordinata ad altra scienza, riguarda

il suo obbietto qual fine. Per contrario la scienza subordinata

riguarda il suo oggetto qual mezzo. Ora il fine si appetisce inde-

finitamente senza restrinzione
;
ed all' opposto, il mezzo si appe-

tisce limitatamente, e con misura. La ragione si e perche il fine

e appetibile per se stesso e in modo assoluto, laddove il mezzo e

appetibile per altro e in proporzione al suo fine.

Di che segue che cio che si appetisce come fine, quanto piu
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ci si rappresenta grande, tanto piu aguzza 11 nostro desiderio e ci

stimola a procurarlo. Non cosi ci6 che si appetisce come mezzo
;

il suo eccesso vien da noi disprezzato, siccome inutile e taivolta

anche nocivo. Per esempio, la sanita, la virtu si amano .come fine.

Dunque quanto maggiori le apprendiamo, tanto piu ne cresce in

noi la brama; e ci6 e conforme a natura. Certamente sarebbe

strano che alcuno dicesse : lo amo di esser sano e virtuoso, ma
sino a un certo punto; una sanita, una virtu piti eccellente mi

dispiacerebbe. Per contrario la medicina, il vestito, si appetiscono

come mezzo, 1'una per la ricuperazione della sanita, 1'altro per

la decenza e pel riparo dal freddo. Essi dunque si cercano misu-

ratamente; e apparirebbe ridicolo chi dicesse: Quante piu me-

dicine mi fate prendere e quante piu robe mi ponete in dosso,

tanto piu appagate il mio desiderio.

V.

L'Economia politico, $ scienza di natura sua subordinata alia

scienza morale.

Ci6 in primo luogo e corollario del paragrafo precedente. Im-

perocch^ se 1'Economia & di natura sua subordinata alia scienza

politica ;
ne viene che essa, alineno mediatamente, e subordinata

alia scienza morale, da cui la scienza politica ha intrinseca ed

essenziale dipendenza. Ma anche prescindendo da ci6, la subor-

dinazione deU'Economia politica alia morale puo dimostrarsi

direttamente da questo stesso, che ella e scienza pratica. Come

le scienze specolative hanno per proprio obbietto il vero, cosi

le scienze pratiche hanno per proprio obbietto il bene. Non gia

che il vero, considerate dalla scienza specolativa, non sia ancor

esso sotto altro rispetto un bene, ed ii bene della scienza pra-

tica non sia sott' altro rispetto un vero. II bene ed il vero, come

parlano le Scuole, si convertono scambievolmente. II vero per

cio stesso che e perfezione dell' intelletto, risponde alia su a ten-

denza e alia tendenza della volonta, in altri termini e appeti-

bile, e quindi e bene. Parimente, il bene per ci6 stesso che come

tale, e conoscibile dall' intelletto, e vero. Ma si dice che oggetto
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proprio dell'intelletto specolativo e il vero, e dell' intelletto pra-

tico e il bene, in quanto, benche 1'uno e 1'altro sieno apprensibili

dall' intelletto, tuttavolta, come dicemino piu sopra e giova qui

ripetere, 1' uno offre una semplice contemplazione, il secondo una

contemplazione di per s6 ordinata alFazione. Dio esiste, l'anima

umana e inimortale; ecco due veri di scienza purainente con-

templativa. A Dio e dovuto culto non solo interno ma anche

esterno; ciascuno deve amare il suo prossimo come se stesso;

ecco due veri di scienza pratica; perche dicono non propria-

mente cio che e, ma ci6 che e da farsi.

Tutta questa teorica e cosi limpidamente proposta da san Tom-

maso: Verum tt bonum se invicem includunt. Nam verum est

quoddam bonum, alioquin non esset appetibile; et bonum est

guoddam verum, alioquin non esset intelligibile. Sicut igitur

obiectum appetitus potest esse verum, in quantum habet ra-

tionem boni, sicut cum aliquis appetit veritatem cognoscere; ita

obiectum intellectus practici est bonum, ordinabile ad opus,

sub ratione veri. Intellectus enim practicus veritatem cogno-

sc/'t, sicut speculativus, sed veritatem cognitam ordinal ad

opus
l
.

Ora la scienza pratica universalissiina, regolatrice di tutte le

operazioni umane, e la scienza morale, perche riguarda il bene

umano in quanto bene umano; e nella gerarchia delle scienze

alia scienza universalissima sono subordinate tutte le altre scienze

particolari. Come all' Ontologia, scienza dell' essere, sottostanno

tutte le scienze che riguardano questo o quell' essere particolare;

cosi alia scienza morale, scienza del bene, sottostanno tutte le

scienze che riguardano questo o quel bene particolare. Sopra

questo punto della subordinazione dell' Econoniia politica alia

Morale, il Minghetti parla assai bene; e a noi piace riportarne

alcuni tratti. Egli dimostra come il trattare della ricchezza con

astrazione dalla morale, considerando 1'Economia politica quasi

scienza indipendente ed autonoma, conduce a perniciosissime con-

seguenze. Egli non si contenta neppure, come si contenta Pel-

legrino Rossi, d' invocar la morale, quando si tratta dell' appli-

1 Summa th. I, p. q. LXXIX, a. II, ad 2.
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cazione del dettati economic!, ma giustamente vuole che que-

st! dettati medesiini sieno informati di moralita e di giustizia

per intrinseca loro natura. Egli scrive: La differenza tra la

raia opinione e quella del Rossi sta in ci6: che egli vuol creata

la scienza pura e 1'arte, entrambe per se stesse rescisse da ogni

loro relazione, come la matematica e la meccanica
;
e solo allor

quando si venga ad effettuarne le conclusion!, allora chiama a

consiglio la morale e la politica. lo invece argomento che i

principii fondamentali della morale e del diritto circoscrivono

1' Economia entro i suoi limiti razionali e all' uopo le forniscono

certi postulati, senza dei quali essa non potrebbe bene compren-
dere tutte le sue leggi ne risolvere tutti i suoi problemi. Di

tal forma non potra mai darsi Fassurdo che un principio rico-

nosciuto vero ed utile in teorica sia portato come falso ed in-

giusto nella pratica. Imperocche 1'opportunita pu6 bensi richie-

dere che si usino certi temperament!, ovvero che si proceda

lentamente, a grado a grado; ma farsi incontro ai risultati della

scienza e annullarli non mai... L' Economia politica riguarda

1'attivita umana sotto 1'impero della giustizia; e pero dalla

morale e circoscritta, come il diritto 6 limitato dal dovere, come

il lecito & determinate dalla legge
!
. > Ed altrove : L' Econo-

mia, e come scienza e come arte, e sottordinata all' Etica. Onde-

che riceve da essa i principii sommi e ne 6 circoscritta
;
laonde

qualunque cosa potesse procacciare ricchezze in opposizione alia

giustizia, per ci6 solo & anticipatamente vietato
2

.

Egregiamente ;
ma il valente scrittore non s' accorse che con

cio contraddiceva anche a s& stesso ; quando, per aver voluto

seguire 1'andazzo comune stabili T Economia politica come pura

scienza specolativa. Ella, solo allor quando si riconosca come

vera scienza pratica, pu6 costituirsi in quell' intima dipendenza

e subordinazione dalla scienza morale, da lui ammessa.

La scienza morale, per cio stesso che riguarda il bene umano

in quanto bene umano, riguarda il fine dell'uomo, in quanto
uomo. Ora il fine dell' uomo, in quanto uomo, e" implicito in tutti

1 Delia economia p^^bbUca ecc. Libro secondo.
2

Ivi. Libro tcrzo.
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i fini particolari dell'uoum Da esso 1'uoino non pu6 prescindere

in qualunque bene si proponga di conseguire; per prescinderne,

dovrebbe prescindere dall'esser uomo, ed operare come bestia.

Di qui segue un'importantissiina illazione; ed e che qualsiasi

prescrizione econornica, la quale si disformi daila morale, non

appartiene alia scienza economica in quanto scienza propria del-

P uomo, e non merita di essere neppure ricordata, se non a scopo
di riprovazione.

L'Economia politica non e la scienza di moltiplicar la ric-

chezza. Se cosi fosse, tra i suoi mezzi, dovrebbe annoverare an-

che la frode, il furto, il saccheggio de' popoli vinti. Or si trova

economista si svergognato, che osi far ci6
'

? E se a alcuno Posasse

Di questo argomento si prevale anche il Minghetti. Egli scrive : Aristotile

nel capitolo terzo (del libro I) dclla sua Politica pone la preda tra i mezzi legittimi

d'acquisto. Similmente Pindaro, parlando di Ercole che rubo gli animal! di Gerione,

dice lui esserne divenlato posseditore colla forza, e percio a buon diritto. Tucidide

ancora ci ammaestra che a' suoi tempi il boitino non si reputava cosa disonorevole.

E il medcsimo Arislotile poco piii innanzi del luogo citato, soggiunge. L'arte delta

guerra e un mezzo naturale d'acquisto; perche la caccia partecipa ai modi d'acqui-

sto, e la guerra e una specie di caccia agli uomini nati ad obbedire, i quali ricusano

di soltomettersi Ora io chieggo agli Economist!: perche non ponete voi tra i

mezzi d'acquisto la preda e la guerra, come ai tempi di Aristotile? E per venire

a un caso piii ovvio, poniamo che fosse vero, come alcuni hanno preteso (e die a

noi sembra ben lungi dall'essere dimostrato) che in alcune region! e in certe ma-

nierc d'industria il lavoro degli schiavi sia piu efficace a produrre le ricchezze di

quello che il lavoro dell' uomo libero. E che percid ? dareste voi alia schiavitu il

valore .d'un principio economico? E uondimeno a rigor di Logica, e posto die

1'Economia si contempli ai tutto automa, voi non potreste rifiutarvi dal proclamare

la dura sentenza Sia pure, risponderanno i contraddittori; ma questo principio

non e mai attuabile per le nostre medesime distinzioni; avendo chiaramenle signi-

ficato che prima di applicare alcun precetto economico, il Principe o lo Statista, e

aggiungasi anche il private cittadino, debbono consultare i detlati della morale e

della politica, e quindi insieme temperarli e modificarli Ma con buona pace loro,

io non so vedere come possono concordarsi nell'applicazione tali cose, che nella

teorica son ripugnanti. Piutlosto e a dire che gli scrittori economici, anche incon-

sciamente, sono costretti a presupporre dei dati morali, anterior! e superior! alia

scienza loro, dei quali si giovano come di norma e non si attentano di trapassarli,

per quanto sia specolativo eel astratlo il subbietto delle loro indagini. Ne porge un

csempio il Rossi medesimo il quale dice: Pongasi che il costringere i bambini

a un lavoro quotidiano di sedici ore fosse mezzo a ricchezza nazfonale, ecco la mo-

rale e la politica si pongono in mezzo; e recando le ragioni loro, mostrano che il

principio economico non deve metiers! in opera, perche contrasta a cose di maggior
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dicendo che TEconomia politica di per se prescinde dalla mo-

rale, e solo raira speoolativamente i rapporti tra causa ed ef-

fetto, ammettereste voi siffatta scusa? Certo che no. Che segno e

questo? fe segno della impossibilita di siffatta astrazione, e

quindi dell'intrinseca dipendenza dell'una scienza dall'altra, sic-

ch6 non possa ammettersi tra gl' insegnaraenti economic! se non

quello che e conforme alia giustizia e all'onesta de'costumi. E
cosi per mostrare, esempligrazia, che il lavoro della domenica

non e massima economica, non ci e mestieri di ricorrere alia

considerazione utilitaria che il riposo del di festivo giova alia

stessa produzione della ricchezza, in quanto ristorando le forze

dell'operaio lo fa tornare al lavoro con niaggior lena; ma basta

riflettere che 1' esercizio di opere servili nelle feste e contrario

alia legge cristiana, per capire che esso non pu6 esser dettato

di veruna scienza tra' popoli battezzati.

'

YL

Dejinizione delV Economia politica.

Dopo le cose fin qui esposte, ci sentiamo in grado di tentare

la definizione dell' Economia politica. Diciamo tentare, perche

non abbiamo la presunzione di credere che la nostra sentenza

colga veramente nel segno, e per6 abbia virtft di terminare la

lite, che ferve tra gli economist!, sopra cotesto punto. Un tal

dissidio e vivamente deplorato da Pellegrino Rossi, il quale

scrive : A costo di doverne arrossire per la scienza, dobbiam

confessare, che la prima quistione, da esaminarsi tuttora, e questa :

Che cosa e 1'economia politica? Qual ne e 1'oggetto, Pesten-

sione, i liiniti? Dall'un lato riesce difficile lo scegliere i problem!

piu importanti dell' Economia politica per fame il soggetto

del nostro lavoro, se noi non siamo d'accordo innanzi tutto,

rilievo. Ma io chieggo qua! e il trattato di Economia che osasse noverare tra i

suoi canoni il costringere i bambini a distpmprate fatiche? E nondimcno secondo il

Rossi, lo scritlore dovrebbe fermare questa massima, lasciando poscia agli Statist! il

rimuoverla; ma il vero e che egli non vi rivolge pure la mente; avvegnache prin-

cipii morali, anche involontariamente, signoreggiano in qualche guisa la sua tratta-

zione. Delia Economia pubblica ecc. Libro secondo.
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sopra 1'oggetto e Festensione della seienza stessa; dall'altro,

ft troppo vero ehe un tale accordo manca presso gli Economist!.

La definizione di questa scieaza ft tuttavia una delle quistioni

piu controverse
l
. Se non andiamo errati, un tal dissenso vuolsi

ripetere principalmente dall' imperfezione, in cui 1'Economia

politica, anche ai nostri giorni si trova, non ostante 1'ardore,

onde ingegni aeutissimi la stanno coltivando da piu di un seeolo

a questa parte.

Per ben definire 1'Economia politica, bisogna guardar bene

qual ne sia Fobbietto proprio, perche ogni seienza viene specifi-

cata dal proprio obbietto, e la definizione non fa che espriraere la

quiddita specifica del definite. L'obbietto, acciocchft sia veramente

proprio di una seienza, convien che sia preso nel rispetto sotto

cui da essa vien riguardato, cioft a dire in quanto e suo obbietto

formale. L'obbietto materialmente considerate pu6 appartenere a

diverse scienze, delle quali ciascuna lo riguardi sotto un diverso

rispetto. Cosi il corpo vivente pu6 essere oggetto della Fisiologia

e della Medicina, in quanto 1' una lo consider! in ordine alle sue

funzioni vitali, 1' altra in ordine ai morbi da cui deve preservarsi

o guarirsi.

Ora ft indubitato che 1'Economia politica ha per obbietto

la ricchezza. Come tale ella fu concepita da Aristotile, ne' pochi

assaggi che ne porse ne' suoi primi libri delle cose civili. Come

tale fu designata da Adamo Smith, che fu il primo ad elevarla

a dignita di seienza sui generis. Come tale ft trattata anche da

coloro, che vorrebbero allargarne la cerchia. Essi ne'loro libri

sono costretti a parlare principalmente della ricchezza, e a que-

sta riferire le altre dottrine che v' inseriseono. Ora ft evidente

che per obbietto d' uaa seienza deve aversi quello, di cui essa

principalmente ragiona, e a cui riporta tutto cio a cui per av-

ventura si estende.

Se non che vuolsi avvertire che 1' Eeonomia politica non tratta

come che sia della ricchezza, ma bensi in quanto ella e debita-

mente ordinabile, nella sua produzione, nella sua distribuzione,

nel suo consumo. Di piu, cotesta debita ordinazione deve mirarsi

1 Cours d'Economie politique, tome premier, deuxieme lec.on.
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non a rispetto delle singole fatniglie, prese in loro stesse, giacche

cosi 1' Economia non potrebbe appellarsi politica, ma domestica
;

bensl ella deve mirarsi a rispetto . dell' intero corpo civile, in

quanto torni a vantaggio comune di tutta la nazione, cittadini

insieme e Stato, sudditi e Sovrano. In fine la predetta ordinazione

dev' essere intimaraente inforinata de'principii di moralita e di

giustizia, per le ragioni che recararao nel paragrafo precedente.

Premesse siffatte avvertenze, ci seinbra che 1' Economia poli-

tica potrebbe acconciamente definirsi: La scienza della pubblica

ricchezza, quanto al suo onesto ordinamento come mezzo di be-

nessere sociale. Per la voce pubblica vien ella a distinguersi dal-

1'economia privata, quella cio6 che siattiene all'individuo o alia

faniiglia. Ci6 che si appella pubblico, riguarda la societa tutta

intera, Goveruo e governati. Per la voce ricchezza vien designate

Fobbietto materiale di questa scienza, e per la voce ordinamento

il suo obbietto formale, cioe a dire il rispetto sotto cui la ric-

chezza vuol essere considerata. Finalmente 1'epiteto di onesto

esprime la sua intrinseca dipendenza dalla morale, e le voci

come mezzo di benessere sociale esprimono la sua subordina-

zione alia politica o diritto pubblico che voglia dirsi.

Poco diversamente la defini il Minghetti, dicendo : Volendo

comprendere maggior numero di concetti nella definizione, si

pu6 dire che 1' Economia, come scienza, contempla le leggi per

le quali la ricchezza si produce, si riparte, si scambia e si

consuma dall' uomo, liberamente operante nella societa civile a

norma del giusto e dell' onesto
l

. Ma sia che questa o la nostra

o altra definizione consimile si prescelga, e da por mente con

somma diligenza che non basta a ben chiarire il concetto del-

1'Ecouomia politica il definirla, come fanno generalmente : La

scienza della ricchezza. Una tal definizione ha il grave sconcio

di far coucepire la ricchezza come fine e presentarne la trattazione

quasi scienza autonoma e non subordinata a scienza piu alta.

1 DelV Economia pubblica ecc. libro secondo.

Serie XIII, vol. V. fasc. 881 35 24 febbraio 1887
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24. Che s' intenda per argomento INTRINSECO.

Le difficolta delle quali ci siamo occupati ne'due articoli pre-

cedenti come hanno servito perch& si conoscesse la nessuna forza

e poca ragionevolezza dell'opposizione che si fa al valore dotn-

matico del Sillabo, cosi ci hanno somministrato 1'occasione: 1 di

far vedere quanta diversita v'abbia tra le tre affermazioni

il Sillabo ha valore d' insegnamento puramente umano;--\\.
Sillabo ha valore d' insegnamento dommatico ; il Sillabo ha

valore d' insegnamento dommatico per la sola sua forma o in

forza della sola sua forma. 2
'

D' indicare il vero e solo oggetto,

al quale ha relazione 1'Adesione dell' Episcopate al Sillabo. 3 Di

chiarire non^pochi punti che hanno strettissima relazione con

la nostra discussione; per guisa che il nostro procedere e stato,

pu6 dirsi, coll'una mano togliendo impediment!, coll'altra pre-

parando material!
;
combattendo coli'una edificando coll'altra.

Yenendo pertanto a dire in qual modo, secondo noi, si pu6

formolare un argomento intrinseco che valga a stabilire il va-

lore dommatico del Sillabo, facciamo osservare innanzi tratto, che

un argomento allora e detto intrinseco quando e dedotto dalla

natura stessa della cosa
; ovvero, trattandosi di detenninare ii

senso, dal testo e contesto, che da s& presenta il brano del cui

significato si va in cerca. Per tal modo perche s'abbia un argo-

mento intrinseco pel valore dommatico del Sillabo, si conviene

che esso sia ricavato da quello che il documeuto presenta in s6

stesso. Notisi nondimeno il doppio modo in cui possiamo parlaro

di un argomento intrinseco, appunto per la varia attitudine pre-

sentata dal documento in s& stesso a somministrare in maggiore

1 Vedi quad. 879, pagg. 276-292 del presente volume.
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o ininore abbondanza, piu o meno direttamente, in modo piil o

ineno esplicito quanto serve e si richiede per costituire una prova.

L'argomento sara seinpre intrinseco, avvegnache piii o meno

perfetto, perche in an senso piu o meno stretto.

Studiamoci di far palese la cosa con degli esempii. Pren-

diamo tre Docuinenti Pontificii: la Bolla Ineffabilis, 1'Enciclica

Quanta Cura, il Decreto Sanctissimus Dominus dell'Inqui-

sizione, 24 agosto 1690. Chi volesse provare con argomento

intrinseco il valore dommatico di ciascheduno di cotesti docu-

menti, dovrebbe derivarlo da ci6 che presenta in se stesso il

relativo documento. La Bolla e 1'Enciclica (non consideriamo la

loro conformazione estrinseca in quanto Bolla ed Enciclica) si

differenziano solamente in questo che nel primo documento il

Papa definisce una verita come domma rivelato da credersi con

fede da tutti i fedeli sotto pena d' anatema
; epperd che il giu-

dizio di lui in tal caso sia iufallibile e domma pur di fede de-

finito dal Concilio Vaticano; nel secondo documento invece il

Sornrao Pontefice condanna una serie di dottrine prave e perniciose,

e quindi che il giudizio da lui emesso in tale documeuto sia in-

fallibile, se non 6 domma di fede (perch6 non fu definite dal

Concilio Yaticano che il Papa e infallibile anche quando con-

danna gli errori con nota inferiore a quella d'eresia) ;
nondimeno

e dottrina certissima e verita teologica. Nel resto tanto la Bolla

quauto 1' Enciclica convengono in ciO che riguarda il nostro scopo.

Si 1' una come 1' altra, presa in se stessa, non solo fa conoscere

il Papa stesso che in persona parla, e insegna, e giudica e ana-

tematizza e condanna; ina eziandio si presenta evidentemente

come contenente in se 1'atto giudicativo personale del Pontefice

che insegua e condanna. Per contrario il Decreto Sanctissimus

Dominus fa conoscere con certezza che il Papa in persona giu-

dica e condanna le due proposizioni che esso presenta ;
ma non

dimostra che 1' atto giudicativo sia contenuto, o meglio non fa

conoscere che 1'atto condannante sia emesso personalmente dal

Papa nel documento, ovvero che in forza di quello, che esso come

Decreto in s& stesso presenta, le medesime sieno condannate.

Si la Bolla come 1'Enciclica e da per se pienamente teste di
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se, in quauto presenta non solo la inateria giudicata e 1'atto

giudicativo, ma li presenta contenuti in s& stessa. II Decreto non

5 per s6 pieuamente teste di s6 stesso; dappoiche sebbene

contenga e present! la inateria giudicata, non contiene tuttavia

1' atto giudicativo, ne diinostra che questo viene emesso per la

forma e nella forma che ha, ma solo contieue Yautentica

testimonianza che esso atto giudicativo fa emesso. Epperft i

primi due Document! contengono in se 1'atto di condanna e

1' effetto della condanna
;
e perch& si li contengono, pienamente

e direttamente attestano da se stessi 1'uno e 1'altro; il terzo

invece contiene in se P eft'etto della condanna, ma non contiene

F atto di ccndanna se non indirettamente ed implicitamente, in

quanto apertamente testijica che in realta fu emesso personal-

uiente dal Papa 1' atto giudicativo, pel quale quella inateria fu

e e sara irrevocabilmente giudicata.

Ci6 posto appare senza difficolta quello che dicevamo del vario

modo d' un argomeuto intriuseco secondo un senso piu o meno

stretto. Dai primi due dei tre Document! nominati si potra sta-

bilire in prova del relativo valore dommatico un argomento in-

trinseco nello stretto senso; dal terzo per contrario si ricavera

un argomento bensi intrinseco, in senso per6 meno stretto per

la differenza che abbiamo fatto osservare.

25. 11 Sillabo considerate in se stesso; ARGOMENTO che se ne pud
dedurre in prova del suo valore.

1 Che cosa e il Sillabo? I] un Elenco autoritativo pubblico

autentico di proposizioni condannate dal Sommo Pontefice Pio IX.

Chi lo paragonasse (e si tento di fatto) all' opera del Padre

Yiva: Damnatae Theses etc..., s' ingannerebbe a partito.

Ci6 e evidente chi consider!, ommettendo altre osservazioni,

la causa, Yautore, \\fine dell' opera. II Viva si determin6 da

s^, o al piu per consiglio d
1

altri, a fare uno studio sopra pro-

posizioni condannate; il Sillabo per converso fu compilato per

ordine espresso di Pio IX Sommo Pontefice. II Viva, persona

privata; Pio IX, persona pubblica, perch6 Capo della Cristianita.
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Dnnque vi ha essenziale differenza nella causa. II Viva compose

egli stesso la sua opera; il Sillabo fu lavoro di persone special!

elette a tale scopo dal Santo Padre, come vedremo in appresso

quando direino qualche cosa delta storia del Sillabo. Che ha che

fare con cift un autore qualunque private non avente alcun inan-

dato dalla pubblica autorita? Dunque vi ha essenziale differenza

nell' autore della compilazione. II Yiva scrisse per chiarire il

senso e la portata di ciascuna proposizione, indirizzando 1' opera

sua al ceto de'Dotti ed alia classe degli studiosi per ammaestrare

insegnando, ed insegnare proponendo e sottomettendo al giudizio

de'dottori i prodotti del suo ingegno, provvisti non d'altra auto-

rita di quella in fuori che loro dava nell'ordine specolativo la

forza degli argomenti recati in mezzo e discussi. II Sillabo per

contrario, tutt' altro che lavoro scolastico, fu f'atto compilare per

insegnare non discutendo, ma imponendo; e fu diretto a tutti i

Patriarch!, Arcivescovi e Vescovi, vale a dire a tutta la Cristianita,

perche tutti avessero avanti agli occhi e, senza giudicarli, cono-

scessero per guardarsene gli errori condannati da Pio IX, durante

il corso del suo Pontificate. Scopo al tutto pratico. Dunque vi ha

essenziale differenza nel fine.

2 Secondo la distinzione gia indicata dell'argomento intrin-

seco in un senso piu o meno stretto, si vorra domandare, di qual

fatta ed in che modo possa dedursi dal Sillabo preso in s& stesso.

Se parlisi dell' argoinento intriuseco in senso stretto, noi cre-

diamo wo/fo difficile il potersene ricavare veruno che valga vera-

mente. E la ragione apparira manifesta da tutto quello che finora

siamo andati discorrendo. II Sillabo non puo essere da s6 piena-

mente teste di se stesso; perchS nella sua forma speciale non

contiene veruna formola dommatica, e quindi non contiene in

se" Yatto giudicativo personalmente emesso dal Papa nella sua

forma e per la sua forma, fi un fatto
;
ed il fatto e sempre

fatto. D'altra parte e evidente ii seguente raziocinio: Non si avra

mai e poi mai locuzione ex cathedra se non parla Colui che siede

nella Cattedra. Dunque, perch& con argomento strettainente in-

trinseco si possa provare che un documento e dommatico, e ne-

cessario che questo manifesti contenuta in s6 stesso ed emessa
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nella sua forma e per la sua forma, sotto la quale si presenta, la

formola che significhi 1'atto giudicativo personale del Somrao Pon-

tefice, Capo e Maestro della Chiesa. Se altri, pur concedendo ci6,

Tolesse opporcisi, lo faccia pure; non discorderemmo forse die &

parole. La distinzione da noi indicata di sopra e" secondo la na-

tura della cosa, ed il fatto manifesto che si danno Document!

Pontificii veramente dommatici, sebbene in riguardo solo della

maleria in essi contenuta, e nou della forma che hanno e pre-

sentano.

Cio nulla ostante giudichiamo che si possa dal Sillabo preso

in s6 stesso ricavare un argomento intrinseco d'un senso meno

stretto, e tale, chi ponga ben mente, da non dispregiarsi. Se

noi consideriamo il Documento, come esso apparisce, quantunque

non possiamo conchiuderne che la materia da esso presentata

& condannata per un atto giudicativo, contenuto nella forma
ed emesso per la forma del medesimo, nondimeno siamo in

grado di accertarci che essa materia e in realtd, condannata

dallo stesso Pio IX.

3 Per verita, il Sillabo (cui la lettera del Card. Antonelli,

per nesso interno e necessario ad esso unita, evidentemente di-

mostra autentico) presenta tre cose: un titolo;
-- una serie

di 80 proposizioni ;
le citazioni di Atti di Pio IX. Or bene

da tutto ci6 si pu6 avere un sufficientemente buono argomento;

e cosi procedendo abbiamo un argomento intrinseco, avvegnachk

in senso meno stretto, perche con esso possiamo pervenire al

valore dommatico soltanto riguardo alia materia e non eziaudio

alia forma del documento.

I. 11 Titolo. Esso e cosi concepito:

Syllabus complectens praecipuos nostrae aetatis errores,

qui notantur in Allocutionibus concistorialibus, in Encyclicis

aliisque Apostolicis Litteris Sanctissimi Domini nostri Pii

Papae IX
l
.

Dal che si fa manifesto che il Documento Pontificio, consi-

deratone il titolo, rende testimonianza autentica di s& stesso

d'essere cioe: -- una raccolta di errori, i principali dell' eta

1 Ada Pii IX, vol. 3, pag. 701.
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nostra, condannati in Allocuzioni, Encicliche e Lettere Apo-
stoliche di Pio IX. Abbiamo pertanto un' attestation e pubblica,

che il Sommo Pontefice ha condannati detti error! in suoi Atti

Apostolici. Dopo di che domaniiamo: puossi inai da chi legge

tutto ci6, se pur abbia fior di senso comune e non intenda ca-

villare, sospettare che trattisi di una condanna d'autorita pu-
ramente umana?

$ un Papa quegli che condanna. Or appunto siffatto modo di

parlare senza aggiunto, ft inteso comunemeute che la condanna

sia con autorita Apostolica, essendo questo il modo solo proprio

di Lui; e per indicare questo modo di condannare proprio solo del

Papa sogliamo dire: e un errore condannato dal Sommo Pon-

tefice,
senza bisogno che v' aggiungiamo altro; sendo manifesto

<5he se volessimo parlare d'autorita umana non risaliremmo fino

al Papa, nft invocheremmo in modo cosi assoLuto la condanna

fatta da Lui. E vero si, che a chi usa siffatto modo di parlare

rimarra ancora a spiegare se 1' errore ft condannato come eresia

ovvero con alcana delle censure ad essa inferiori
;
ma ci6 riguarda

il grado maggiore o minore della condanna, non la qualita o

meglio il valore dell'atto pontificio di condanna, il quale ft atto

d'infallibile magistero, anche quando il Papa proscriva un er-

rore con censura inferlore a quella d
1

eresia, come abbiam detto

altrove, ed ft sentenza di tutti i Teologi, ai quali ft piu o meno

sospetto il sostenere il contrario.

J^ un Papa che in suoi Atti Apostolici condanna gli errori

principali del suo tempo. II principe di questo mondo non c'essa

di lanciare bestemmie contro Dio, il suo Cristo, la sua Chiesa.

fi cosa d'ogni eta, d'ogni tempo. Ebbene un Sommo Pontefice,

Capo visibile della Chiesa centro dell'Unita, prende di mira le

principali di siffatte orrende bestemmie, alza la sua voce in

suoi Atti Apostolici e le condanna con autoriU puramente umana!

Oh senso comune dove se'tu mai? Mi v'ft di piu: il medesimo

Sommo Ponteftce non si da pace; vuole rendere facile a tutti

il modo di conoscere siffatte bestemmie condannate, e vuole che

qui in Roma sotto i suoi occhi si lavori per fame una raccolta, da

spedirsi in nome suo a tutto 1' Episcopate, per servire a tutti dl
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regola; e non si tratta con tutto ci6 che di condanrie aventi sola

autorita uniana! A che tanta insistenza, tanto apparato! Partu-

rient mantes nascetur ridiculus mus! E come pensare altri-

menti nella sentenza del nostri oppositori? Ad evitare pertanto

simiglianti scempiezze fa duopo conchiudere da una attenta con

siderazione del Titolo che le proposizioni raccolte nel Sillabo sono

condannate dal Magistero infallibile del Sommo Pontefice. E la

stessa conclusione che abbiarao altrove indicata; qui aggiunge-

remo che quella parola errores conferma quanto abbiamo detto.

Imperciocch& e vero che essa non & stata detta personalmente da

Pio IX come non e stato detto ne scritto da Lui in persona il

Titolo (epperft non possiamo dire che 1' atto di condanna sia con -

tenuto nel Titolo o che pel Titolo le ottanta proposizioni sono di

fatto condannate); nondimeno la medesima ci manifesta aperta-

mente ed in modo autentico che ciascheduna delle 80 proposizioni

e per lo meno un errore condannato. Quindi, sebbene il Titolo

non costituisca dommatico il Sillabo ne lo indichi tale quanto alia

forma, tnttavia lo fa conoscere dommatico quanto alia materia,

e delle molteplici censure, date da Pio IX neli'atto di condan-

nare nei suoi Atti precedent! le singole proposizioni, ne assegna
una che a tutte per lo meno conviene. II titolo pertanto e dimostra

le proposizioni condannate, e in modo autentico indica una censura

come universale dalla quale tutte sono colpite. Dal che possiamo

argomentare anche in altro modo cosi: Considerato il Sillabo

secondo il Titolo che porta, s'ha a dire che le proposizioni in

quello raccolte sono tutti error! condannati da Pio IX nei suoi

precedenti Atti Apostolici. Or bene il giudizio col quale il Soiumo

Pontefice condanna proposizioni con nota inferiore a quella d'ere-

sia e infallibile. Dunque considerato il Titolo del Sillabo vuolsi

conchiudere che questo 5 documento pontificio dommatico quanto

alia materia che presenta.

II. Le proposizioni e le citazioni degli Atti di Pio IX. Le

proposizioni sono propriamente la materia raccoita nel Sillabo

e da esso presentata: le citazioni degli Atti precedenti dimo-

strano per cosi dire il nesso intrinseco che v' e, quanto alia

materia tra il Sillabo e quegli Atti. Dimostrano eziandio che
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chi volesse considerare quello separatamente da questi, e non

piuttosto prenderlo in senso composite con i medesimi, come in-

dicammo altrove, n'avrebbe un non so che di monco e d' im-

perfetto. Perch& infatti vi furon poste dette cjtazioni ? Per quante

ragioni si vogliano o si possano recare, questa & da assegnarsi

come la principal** perch6 cioe apparisca la relazione necessaria

die passa tra le proposizioni ed i rispettivi Atti, come quella

che e tra il segno ed il segnato.

Questo nesso interno serve a due cose principalmente ;
a co-

noscere cio& il vero senso delle proposizioni, e 1' atto di condanna

veramente emesso da Pio IX in persona. Serve a conoscere il

vero senso: e ci6 6 manifesto di per se. Dei resto gli Editori

degli Ada Pii IX ex guibus excerptus est Syllabus
1

, nella

Prefazione, letta a Pio IX prima che si stampasse e da Lui

approvata, cosi scrivono: nonnullis visum est operae pretium

futurum si una cum Syllabo ilia ipsa Documenta coniunge-
rentur et veluti UNUM CORPUS in vulgus prodirent. Raros enim

totam illam turn Litterarum encyclicarum turn Allocutionum

multitudinem, in quibus Syllabi propositiones reprobantur,

possidere credibile est, et tamen EAS CONFERRE OMNINO OPORTET, si

qui VERUM SENSTJM, IN QUO illae sententiae pontifaia auctoritate

PERSTRINGUNTUR, elicere velint.

Serve in secondo luogo per indicare 1' atto di condanna di cia-

scheduna proposizione, e cio concorda perfettamente con quello

che si legge nel titolo errores... qui notantur in Allocutioni-

bus ecc. Qual cosa, per verita, piu naturale di questa che chi

ha letto il titolo vedendo dopo una proposizione citarsi tale o

cotale Allocuzione, pensi subito che in essa appunto si ritrova

la condanna di quella? E riguardo a cio molto a proposito

cadono le parole che 1' Episcopate delle Due Sicilie dirigeva,

25 di gennaio 1865, al Re Vittorio Emmanuele. Ma questa

(carta conosciuta sotto il noine di Syllabus), che e un catalogo

di 80 proposizioni gia in varie Allocuzioni e Lettere Apo-
stoliche condannate, e diretta ai soli Vescovi, accib possano

gli stessi Prelati (iidem Antistites) avere sotto gli occhi tutti

1

Roman, Typis Rev. Camerae Aposlolicae MDCCCLXV.
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gli errori gia condannati dal Regnante Pontejice, secondo la

lodata Lettera (del Card. Antonelli) si esprime; ed e per guesto

che veruna nota di condanna si aggiunge alle singole propo-

sizioni, ma solo vi si legge un rimando alle rispettive Al-

locuzioni o Lettere Apostoliche '. In altre parole, le citazioni

suppliscono la nota di condanna; e la suppliscono nel inodo pro-

prio di una citazione cioe indicandola, vale a dire come il segno-

il segnato. Invece di contenere 1'atto di condanna te lo indica

e ti fa sapere dove veramente si ritrovi.

4: E qui prima di passar oltre osservianio due cose. La prima

e che dalla forma del Sillabo, chi ponga ben mente, non apparisce-

propriamente verun nesso inferno coll'Enciclica Quanta Cura,

(e lo not6 gia 1'egregia Unita Cattolica, 15 gennaio 1865), si

bene cogli Atti Apostolici da'quali le proposizioni furono estratte.

Spieghiamoci alquanto per non esser intesi male per equivoco.

Diciamo che considerata la forma del Sillabo non appare pro-

priamente verun nesso INTERNO coll'Enciclica Quanta Cura. Per

verita nel Sillabo non e affatto indicata detta Enciclica n&

poteva essere. Nell' Enciclica poi non solo non e nominate il

Sillabo, ma ueppure e dato trovare una parola, dalla quale si

possa con vero fondaniento ricavare una allusione alia compi-

lazione e trasinissione del niedesimo. Che non vi si ritrovi no-

minato e un fatto. Che non si possa dire con solido fondamento

contenervisi^ un' allusione e chiaro, ne crediamo possibile pro-

vare il contrario. Leggendo F Enciclica veggiamo che Pio IX r

prima di enumerare le proposizioni che condanna nella niede-

sima, fa due cose: afferma che seguendo 1'esempio de'suoi Pre-

decessor! fin dal principio del suo Pontificato Iev6 alto la voce
T

e condann6 in Allocuzioni e Lettere Apostoliche i principali er-

rori del suo tempo. Nostram extulimus vocem, ac phtribus in

vulgus editis encyclicis Epistolis et Allocutionibus in Consi-

storio habitis, aliisque Apostolids Litteris praecipuos tristis-

simae nostrae aetatis errores damnavimus, eximiamque vestram

episcopalem vigilantiam excilavimus 2
. L'altra cosa che fa e

1 Unita Cattolica, 23 febr. 1865.
2 Ada Pii IX, vol. Ill, png. 688.
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d'annunciare che, ci6 non ostante, la causa della Chiesa, la sal-

Tezza delle anime e della societa richiedono ut iterum (sono sue

parole) pastoralem vestram sollicitudinem excitemus ad alias

profligandas opiniones quae ex eisdem erroribus, veluti ex fon-
tibns enimpunt.

*

Se si considera il primo luogo, altro non si scorge che la so-

lenne attestazione d'un fatto; dacch6 Pio IX dice soltanto di

aver condannato i principal! errori del suo tempo in Eucicliche

Allocuzioni ed altre sue Lettere Apostoliche. Or come da ci6 po-

trassi conchiudere qualche cosa in riguardo alia compilazione e

trasmissione del Sillabo? Potra taluno farlo per^avventura sog-

giungendo in modo di parentesi alle parole trascritte che gli

rrori principali dell'eta nostra erano stati per ordine dello stesso

Pio IX raccolti in un Elenco da Lui inviato ai Vescovi, affinche

li avessero avanti agli occhi. Ma cosi si affermerebbe ci6 che si

vorrebbe che fosse, non si proverebbe quello che si dovrebbe

provare. Vogliamo dire che in tal modo si afferma un altro fatto,

cio& che la E-accolta delle 80 proposizioni 6 stata fatta e inviata

per ordine di Pio IX; non si prova che Egli nell' Enciclica a ci6

volesse alludere, epper6 che v'abbia veruna relazione interna di

esso fatto col passo sopra citato. Non si giudichi per questo che

dall' Euciclica Quanta Cura non si possa, a parer nostro, in

verun uiodo dedarre un argomento in conferma del giudizio

dommatico con cui gli errori, che furono raccolti nel Sillabo,

vennero da Pio IX condannati. No
;
anzi noi stessi lo facciarao

in appresso. Al presente solo diciamo che quella relazione, che

v'e e che deve servirci, sta tutta in riguardo agli Atti che Pio IX
einise durante il suo Pontificate; la quale relazione potra esten-

dersi indirettamente con tutta ragione alle proposizioni raccolte

nel Sillabo solo allora quando sara provato il nesso interno che

esiste tra questo e quelli. Ed in tal caso, come ognun vede, si

giungerebbe a provare qualche cosa non gia riguardo al Sillabo

preso da se separatamente nella sua forma speciale; ma si

riguardo al Sillabo considerata la sua materia e 1' interno nesso

che ha co' precedent! Atti Apostolici. Donde 6 manifesto che 1'ar-

1 Loc. cit. p. 689.



556 IL VALORE

gomento dedotto dall'Enciclica Quanta Cura per provare il va-

lore dommatico del Sillabo, preso da se separatamente dagli

Atti Apostolici precedents e considerate nella sua sola forma
di Elenco, dimostra il contrario anzi che no.

Colle altre parole dell' Enciclica che abbiamo riferite non ha

che fare il Sillabo preso nella sua forma speciale; imperocche esse

si riferiseono alia sola Enciclica ed alle proposizioni in essa e per

essa condannate. Del resto facciamo osservare che questo sarebbe

stato propriamente il luogo in cui Pio IX avrebbe fatto allusione,

se avesse voluto, al Sillabo: essendo piu natnrale che, volendo

niandare il Sillabo nell'istesso tempo in cui scriveva la Enciclica,

di esso facesse un ceuno la dove annunciava quello che, non ostante

il gia fatto, avea in animo di fare per provvedere al bene della

Chiesa alia salute delle anime e della societa. E a dir vero tre

cose fece il Somiuo Pontefice 1'8 decembre 1864. Condannb nel-

1' Enciclica alcuni errori, promulgd il Griubileo, invib il Sillabo.

5 La seconda cosa che dicemmo voler osservare 6 che il

Sillabo, essendo un' autentica Eaccolta degli errori condannati da

Pio IX, in quello che presenta, mostra in modo autentico espli-

citamente la materia condannata, e manifesta pure in modo auten-

tico per6 soltanto implicitamente 1'atto giudicativo personale del

Papa. Quindi e che chi legga il Sillabo non vi riconosce la forma
dommatica, si bene la materia condannata con giudizio dom-

matico: epper& con tutta ragione pu6 dedurre da esso il valore

dommatico del medesimo considerata la materia, che presenta

autenticameute raccolta in una serie di proposizioni.

6 Stando pertanto questo interno nesso e la necessaria re-

lazione, da non potersi disconoscere, del Sillabo con gli Atti pre-

cedenti, consideriarno un po' meglio cotesta relazione, per quanto
basti al nostro argomento, e veggiamo se c' e dato di rieavarne

quanto si richiede per costituire una ancor piu compiuta dimo-

strazione. Nei citati Atti Apostolici non si dura fatica a ricono-

scere: le proposizioni contenute nel Sillabo, 1'atto di con-

danna delle medesime, il carattere nel Papa di Maestro della

Chiesa nel proscriverle.

I. Le proposizioni. Per questa parte si cerco di muovere
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qualche difficolta, quasiche gran parte di esse non si ritrovino

nei Document! citati. Alia quale difficolta posero mente altri antori

cattolici, e di essa si servirono come di ragione per farsi a difen-

dere, che il Sillabo preso da s solo separatamente nella sua forma

e per la sua forma sia dommmatico. Sembrarono cio& riconoscere

la difficolta e concederla, epperft tentarono altra strada per avere

un argomento intrinseco. L'abbiamo gia notato e lo ripetiamo

coa iasistenza. Qui & questione dell' argomento intrinseco, e non

dell' estrinseco il quale rimane in tutta la sua forza benchk

quello si presenti piu o meno difficile, piu o meno evidente. Quindi

1'autorita dommatica del giudizio con cui le 80 proposizioni fu-

rono condannate & gia posta fuor di dubbio
;
ed anche per questa

ragione noi, senza giudicare il modo di procedere di quegli au-

tori, non crediamo necessario di seguirli. La difficolta poi non e

tanta, e se ben si considera si riduce a si poca cosa da non te-

merne per I' argomento intrinseco che anrliamo svolgendo.

Non & vero che gran parte delle proposizioni non sia contenuta

nei document! citati; anzi neppure pu6 dirsi che sieno parecchib.

Due sole son quelle che possono dare qualche fondamento alia

difficolta : le altre tutte no. Ed eziandio quelle due, delle quali

gia autori cattolici si sono occupati, vi si contengono tanto che

basta a poter argomentare pel valore dommatico della condanna

delle medesime, che 6 lo scopo che ci siamo prefissi. II percorrere

ad una ad una le proposizioni ci porterebbe troppo in lungo,

facciam quindi osservare le cose seguenti.

Primieramente: Alcune proposizioni sono tolte da diversi Docu-

menti secondo le varie parti che esse hanno, ovvero nell' uno

sta la parola o Finciso oppure la censura che nell'altro manca.

Secondariamente : Non s' ha da confoadere la questione : se una

proposizione sia o no coudannata; coll' altra: quale sia il vero

senso della proposizione che e condannata.

Terzainente: Quindi per la nostra discussione basta che sia

certo 1' atto di condanna. II resto non ci riguarda gran fatto
;

conciossiach6 rimarrebbe tutto al piu a far questione se tale o

cotale parola od inciso sieno condannati; oppure se proprio per

questo ovvero per quella sia a credersi condannata tutta la pro-
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posizione. E forse la prima volta che i Teologi intorno a propo-

sition! certissimauiente condannate muovono siffatte question!?

In quarto luogo: Quindi per noi basta che negli Atti sia affer-

inata la dottrina come cattolica, ecclesiastica, eccetera; perche

subito ne deduciarao la reita del coutrario, e giudichiaino in

essi virtualtuente contenuta la proscrizione del medesimo.

In quinto luogo: Quindi per noi basta se in essi Atti sia con-

dannato il fatto come contrario ai diritti della Chiesa, alia au-

torita e potesta della Santa Sede, per dire che il far ci6 e contro

i medesimi diritti e va dicendo. Nel caso poi che voglia attri-

buirsi ci6 alle circostanze del fatto, diciamo che se le medeshne

in altra occasione si verificano, rimarra sempre che il fatto in

quelle ciscostanze e condannato
;
se poi non si verificano, perche

volerlo dire condannato ? Non e cotesta una distinzione familiare

a tutti i Teologi?

In sesto luogo : Non e necessario che le proposizioni sieno

contenute negli Atti a verbo, ma basta che vi sia il sen so. Non

fa di mestieri che ci fermiamo a dimostrarlo. Tutti conosciamo i

cavilli dei Giansenisti nel contendere che facevano le cinque pro-

posizioni di Griansenio condannate da Innocenzo X, non esser con-

tenute nel suo libro. N'ebbero come era da aspettarsi il torto; e

Alessandro YII, potecon tutta verita, ai 16 di ottobre 1856, nella

sua Costituzione Apostolica Ad Sanctam asserire e dichiarare

guinque illas propositiones ex libro praememorati Cornelii

Episcopi Iprensis, cm titulus est Augustinus, EXCERPTAS... FUISSE

declaramus et definimus
l
... Pote, diciamo, con tutta verita do

dichiarare, benche qualche proposizione non fosse nel libro con-

tenuta a verbo. Vedi per esempio, quanto alia secouda delle

cinque proposizioni condannate, il VIVA : De lansenii proposi-

tionibus, propositio II, n. II; il DECHAMPS: De haeresi lanse-

niana, lib. I, disp. Ill, c. I, n. IV. Dal che si fa manifesto che

il non essere alcune proposizioni del Sillabo contenute ipsis verbis

negli Atti citati, non da diritto a negare che esse veramente

sieno contenute nei medesimi.

Dirassi, per la questione coi Giansenisti esiste una Oostitimone

1

Bullarium, torn. XVI pag. 246.
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Apostolica di Alessandro VII. Rispondiamo che si; ma da ci6 non

si puo dedurre nulla contro di noi. Imperocche per 1'affare dei

Giansenisti, limitaadoci a quel solo che riportamrao, abbiarao:

1 il giudizio col quale il Papa condanna le 5 proposition!, ed e

giudizio infallibile: 2 il giudizio con cui il Sommo Pontefice

definisce il fatto dominatico, cioe che le 5 proposizioni sono con-

tenute nel libro Augustinus; e questo eziandio e giudizio infal-

libile. Se pel caso nostro non abbiamo una somigliante Costi-

tuzione Apostolica, la quale definisca il fatto dominatico, cioe

che le 80 proposizioni sono contenute negli Atti da cui furono

tolte, ne seguira forse non esser certo che le dette proposizioni

sieno veramente contenute in quegli atti? Forseche non si puo

avere certezza d' una cosa, avvegnache non sia sancita con giu-

dizio infallibile della Sede Apostolica? Del resto non abbiamo una

Costituzione Apostolica e vero; si in quella vece abbiamo un

documento autentico nella lettera del Card. Segretario di Stato,

la quale ci attesta che le proposizioni del Sillabo sono le stesse

condanuate da Pio IX negli Atti del suo Pontificate. Pius IX...

numquam destitit suis Epistolis encyclicis... praecipuos huius...

aetatis errores... proscribe et damnare... Idem Summits Pon-

tifex voluit ut EORUMDEM ERRORUM Syllabus... conjiceretur.

Abbiamo ia testimonianza autorevolissima di tauti e tanti Ve-

scovi che, come dicemmo nell' articolo precedente, riconoscono le

80 proposizioni del Sillabo condannate negli Atti Apostolici, da

cui furono estratte.

Abbiamo finalmente la parola sacra di Leone XIII. Non ab-

simili modo Pius IX... ex opinionibus falsis... plures notavit,

EASDEMQUE postea in unum cogi iussit.

E cosi abbiamo una conferma della relazione intrinseca del

Sillabo cogli Atti Apostolici precedent! in esso indicati, perche la

materia da questo presentata e in quelli condannata, e contenuta

quanto basta acciocche le proposizioni si abbiano a dire le stesse,

nel modo che abbiamo spiegato e dimostrato.

II. Z/
1

atto di condanna, ed il carattere del Maestro della

Chiesa nel Papa. Gli atti citati nel Sillabo sono 32, ed emessi

dal Sommo Pontefice Pio IX dal 9 novembre 1846 al 29 settem-
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bre 1864; un decorso di quasi dieiotto anni. Chi li percorra attenta-

mente non durera fatica a riconoscere in essi il Papa esser quello

che classifica errori o eon censure in globo, ovvero singolarmente

con siffatte parole: lex iniustissima, funestissima, reprobanda
ac damnanda; decretum infandum ; infandus ausus; sententia

vel doctrina reprobanda, intolleranda, recens, praepostera phi-

losophandi ratio, reiicienda, omnino damnanda, falsa opinio

schismatica; horrendum systhema, stultitia, nil magis impium,
nil contra rationem magis repugnans, ducens ad indifferen-

tismum et rationalismum, error exitiosus, deliramentum, fal-

sum funestum perniciosum principium; blasphemia, fallacia,

audacia, audacissima impudentia, temeritas, iactantia, decla-

matio, blateratio, periculosa, pernicies education?, christianae;

sententia aliena omnino a catholicae Ecclesiae doctrina; dam-

nata ab Apostolo, a Cone. Trid., a Romanis Pontificibus, ecc.

E cosl parla mentre loda la condotta de'Vescovi nel difendere

la Religione, nel condannare e cotnbattere che faeevano gli er-

rori, cui esso stesso o riferisce o accenna qualificandoli; mentre

dichiara quid sentiendum sit dai fedeli e giudica quid liceat;

inentre dice di alzare apostolica libertate pastoralem vocem per

adeinpire come Custode del deposito della fede dei diritti della

Chiesa e della Santa Sede, come Tutore della sana dottrina e

della salute delle anime, il gravissimo ufficio,impostogli da Dio, di

parlare, d' avvertire, di esortare, di provvedere, di riparare i danni

e scongiurare gli imminenti pericoli per la Religione e la societa.

7" Dal che hassi a conchiudere che in quegli Atti abbiamo

nn Pontefice che parla come Custode del deposito delia fede, dei

diritti della Chiesa e della Santa Sede; come Pastore dell'Ovile

di Glesu Cristo; come Tutore e Vindice della verita rinnegata e

della morale calpestata. Or bene la parola del Papa in siffatte

circostanze e parola infallibile, ancorche condanni con censura

minore a quella d' eresia. Scriveva molto bene a proposito il

Vescovo di Zamora a'suoi fedeli: Tales son (cio& reglas INFI-

LIBLES de GREEK y de OBRAR)... las Lettras Apostnlicas, Endclicas

y Alocuciones consistoriales, en que su Santidad ha condenado

sucesivamente los errores de la epoca presente, contenidos en
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las ochenta proposiciones, que ensierra el Syllabus 6 indice de

ellas
l

...

N6 meno a proposito vengono le parole dello stosso Pio IX

nell' Enciclica Quanta Cura: Nos mx dum arcano divinae

providentiae consilio nullis certe Nostris meritis ad hanc Petri

Cathedram evecti fuimus, cum videremus summo animi Nostri

dolore horribilem sane procellam tot pravis opinionibus excita-

tarn, et gravissima ac numquam satis lugenda damna, quae in

christianum populum ex tot erroribus redundat, pro Apostolici

Nostri Ministerii officio... Nostram extulimus vocem, ac pluri-

bus in vulgus editis encyclic-is Epistolis et Allocutionibus in

Conc'storio habitis aliisque Apostolicis Literis praecipuos tri-

stissimae nostrae aetatis errores damnavimus...
2 Non puossi de-

siderare testimonianza pin autorevole, piu chiara, pid autentica!

La condanna fa fatta dal Sommo Pontefice per dovere dell'Apo-

stolico suo Ministero per difendere immune dall' errore il Popolo

cristiano. E proprio Pietro quegli che parla per conferrnare i fra-

telli
; per pascere le sue pecorelle ! Dunque le proposition! condan-

nate negli Atti, enumerati nell' Enciclica, sono errori condannati

col giudizio infallibile del Maestro e Pastore supremo della Ohiesa.

Che poi questi Atti sieno quegli da cui furono estratte le 80 pro-

posizioni raccolte nel Sillabo, e evidente. II titolo del Sillabo ce

lo fa arguire : Syllabus complectens praecipuos aetatis nostrae

errores, qui notantur in Allocutionibus concistorialibus, in En-

cyclicis, aliisque Apostolicis Litteris Sanctissimi Domini Nostri

Papae IX. Vi & per certo, riguardo agli Atti Apostolici in cui

si dicono condannati i principali errori dell' eta nostra, qualche

rassomiglianza colle parole del testo dell' Enciclica. Piu chiara

testimouianza ne rende la lettera del Cardinal Segretario, la quale

accompagnava il Sillabo. Pius IX... de animarum salute ac de

sana d'tctrina maxime sollicitus, vel ab ipso sui Pontijicatus exor-

dio numquam destitit suis Epistolis Encyclicis et Allocutionibus

in Concistorio habitis, et Apostolicis aliis Litteris in vulgus
editis praecipuos huius praesertim infelicissimae aetatis errores

1 Boletin Edesiastico del Obispado de Zamora, 9 febbraio 1865.
2 Acta Pii IX, loc. cit.

Serie XIII. ml. V. fasc. 881 3<5 24 febb-aio 1887
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ac falsas doctrinas proscribere et damnare... voluit ut eorumdera

errorum Syllabus... conficeretur. > Le parole sono presso che le

stesse, il senso lo stessissimo. Se si riguardano specialmente gli

error! condannati, e gli Atti in cui si dicono condannati, abbiamo,

puo dirsi, il brano della lettera preso a verbo dall' Enciclica

Quanta Cura. Ma la Lettera parla degli Atti da cui sono stati

estratti gli 80 errori raccolti nel Sillabo eorumdem errorum;
-

dunque nell' Enciclica Pio IX parlo di quegli Atti da cui, per suo

ordine furono prese le 80 proposizioni. Dunque Pio IX nell' En-

ciclica solenneinente attesta.e dichiara il valore della sua parola

negli Atti in cui avea condannate le suddette proposizioni.

8' Da tutte le cose predette possiamo inferire che consi-

derando il Sillabo in s& stesso, stante il nesso interno e la ne-

cessaria relazione che ha cogli Atti Apostolici in esso citati, si

pu6 sufficientemente conoscere che le proposizioni dal medesimo

presentate sono errori condannati dal Maestro infallibile della

Chiesa. Per verita la suddetta relazione salta agli occhi d' ognuiio.

Dunque il Sillabo per se non 6 un Elenco di quali si vogliano

errori condannati, raa Elenco di tali errori deterrninati, cio6 di

quelli contenuti e condannati negli Atti precedenti di Pio IX,
in esso chiaramente indicati. Ma in cotesti Atti Pio IX parla

come Pastore e Dottore della Chiesa, ed il suo giudizio come

tale e infallibile ancora quando condanna errori con ceusura mi-

nore a quella d' eresia. Dunque il Sillabo e un autentico Elenco

di errori condannati con giudizio infallibile del Supremo Dot-

tore dei fedeli. Quest' argomento e veramente intrins,eco, sebbeue

in senso meno stretto ; perche presentando autenticamente la

materia condannata non contiene in s6 1'atto di condanna, ma
solo indica dove esso veramente si ritrovi. Eppero, chi consideri

il Sillabo secondo quello che in se stesso presenta, avra sotto

degli occhi tre cose : le proposizioni condannate, P autentica at-

testazione e 1' indicazione dell' atto condannante. II valore poi

di cotesto atto condannante si deduce con sufficiente chiarezza

dal titolo stesso del Sillabo, dalla ispezione dei documenti in s&

stessi; si conferma poi con manifesta certezza dalla testimonianzS

dei Vescovi, dalla lettera del Cardinale Antonelli, dall' Enciclica

Quanta Cura, come abbiam visto.
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Ci6 posto notiamo due cose: La priina, che in prova del

valore domraatico del Sillabo si da veramente eziandio im argo-

mento intrinseco sebbene in senso meno stretto
;
non solamente

perche, considerando quello che il documento presenta in se, non

si scorge contenuto nella sua forma 1'atto giudicativo del Papa
delle 80 proposition}; ma eziandio perche ad avere col inedesimo

una completa ed al tutto valida dimostrazione del valore dom-

matico di cotesto atto, contenuto nei Document! Pontificii citati

nel Sillabo, fa duopo ricorrere a qualche cosa di estrinseco, come

sarebbero la testimonianza de' Yescovi, la lettera del Cardinale

Antoneili, 1'Enciclica Quanta Cura. In altre parole: Abbiamo un

argomento veramente intrinseco, ma inadequate. E il ricorrere a

qualche cosa d' estrinseco riguarda, chi ben consideri, la solidita

maggiore della dimostrazione, anziche la tessitura, per cosi dire,

deH'argomento che la costituisce. Chi in prova d'una verita reca

un brano della Sacra Scrittura, e poi dal testo e contesto cerca

di dimostrarla contenuta in esso, argomenta con argomento in-

triaseco; e allorquando invoca 1'autorita de'Padri o della Tradi-

zione che riconobbero nello stesso brano la medesima verita, non

ismette 1' argomento intrinseco, ma lo corrobora ed avvalora;

essendo in tal caso 1'oggetto diretto ed immediate della testi-

monianza de'Padri non tanto la verita annunziata, quanto che

essa e riconosciuta nella scrittura, e ricavata dal brano citato

della medesima. Lo stesso vuolsi dire pel caso nostro: Dal Sii-

labo considerate in se stesso ricaviamo con evidenza che la ma-

teria in esso contenuta e materia che riguarda piu o meno di-

rettamente il deposito della fede; ricaviamo con evidenza che

detta materia e condannata dal Somrno Pontefice in Atti Aposto-

lici; ricaviamo se non con evidenza almeno con sufficiente chia-

rezza che il giudizio di condanna emesso in detti Atti e dom-

matico. Quest' ultima cosa confermiamo con le testimonianze sopra

allegate, le quali parlano del Sillabo in quel modo che abbiamo

notato, ovvero si possono ad esso riferire, appunto perche ricono-

scesi 1'interno nesso e la necessaria relazione, che il medesimo

ha con gli Atti precedent! di Pio IX, non in quanto alia sua

forma speciale, si bene quanto alia materia quivi contenuta.
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La seconda cosa da osservare si ft che, quanto in altro articolo

dicemmo di supporre, ora ft per noi un fatto, che cioe H Sillabo

ft tal Documento Pontificio la cui materia si diinostra condannata

con giudizio infallibile indipendentemente dalla forma che esso

ha
; vogliam dire, prescindendo dalla questione : se la forma del

Sillabo sia dommatica, contenente cioft formole dommatiche,

che esprimano il giudizio personal e del Papa emesso nella me-

desima e per la medesima. Dunque il Sillabo ft Documento Pon-

tifieio doininatico quanto alia materia che presenta. Questo ft

il punto essenziale, essendo le proposizioni condannate quelle che

debbonsi fuggire da ogni cattolico. La questione rignardo alia

forma speciale di esso Documento ft secondaria, si puo omettere

e sentire intorno ad essa diversamente senza il menomo pericolo

pel valore dommatico del giudizio con cui quelle proposizioni

furono, sono e saranno condaunate. E crediamo che per amore

della verita nessuno, dopo uu piu accurato esame specialmente

del senso dell'Adesione dell'Episcopato, avra, coine noi non 1'ab-

biamo, difficolta di modificare, ove fosse necessario, il proprio

parere e giudizio intorno alia necessita o convenienza ed al va-

lore di detta secondaria discussione.

10 Concludiamo pertanto con dire che si da veramente in

ordine ai valore del Sillabo un doppio argomento, 1'estrinseco

e 1' intrinseco. II primo ft perentorio e sufficientissimo
;

il se-

condo, benchft non adequate, pure ft tale da non potersi dispre-

giare. II primo nientre prova da sft solo con certezza la nostra

tesi, enunziata fin dal primo articolo, corrobora il secondo. E cosl

doppiamente, secondo diverso rispetto, serve allo stesso scopo ;

direttamente cioft, come abbiam detto, ed indirettamente; dappoi-

chft, in quanto riguarda la questione del dove si ritrovi Vatto di

condanna degli 80 errori, in riconoscendo F interna connessione

del Sillabo coi precedent! Atti Apostolici in esso indicati, giova

all' argomento intrinseco, col quale si perviene alia stessa conclu-

sione, vale a dire che il Sillabo ft un Documento Pontijicio che

presenta proposizioni condannate con giudizio infallibile dal

Magistero supremo del Capo visibile della Chiesa e Vicario di

Gesu Cristo.



DELLE ODIEME E80RBITANZE

DEL TEATRO ITALIANO

I.

Parea gia troppo che sni teatri italiaai si udissero i lazzi delle

satiriche operette parigiue, che vi si rappresentassero cose spesso

anche pivi turpi di quelle ricordate nei canti fescennini e nelle

favole atellane, o che si vedessero sulla ribalta i ministri del

santuario in veste da farabutti, i re da mariuoli, gli eroi da

gradassi, i mariti da ebeti e tutti coi sonagli da buffoni. Ep-

pure no ! Per far ridere la gente, alia vigilia forse della grande e

spaventevole catastrofe che ininaccia PEuropa, ci voleva che si

vedesse in teatro lo spettacolo dell'onesta vilipesa, della fedelta

insidiata, della castita sedotta e della virtu vinta. Questo corn-

pito se Than tolto gl'iinpresarii dei teatri italiani, se per cu-

pidigia di guadagno o maltalento di corrompere i costurai e

disordinar, peggio che non sia, la famiglia, non sappiarao. Se non

che dove trovar nuova materia per raggiungere uno scopo cosl

nefando, senza pi ft ricorrere al pattume del teatro francese e me-

ritarsi la taccia di rimestatori deile iinmondezze altrui? A buoni

conti, se 1' ingegno italiano non e piu al caso d' inventar cose

nuove, ci ha un teatro coinico che noa cessa inai di essere un

vanto della nostra letteratura, e puo benissimo farci seutir meno

la vergogua della presente nostra miseria. Ci e il Goldoni; e

si che il comico veneziano piacera sempre; perchk il Goldoni e

come il Rossini, che non invecchia mai. Questo direbbe la gente

che ha un po' di giudizio e non cerca il divertimento a scapito

della morale
;

raa non gia coloro che per far quattriiii farebbero

tavola rasa dei piti eleinentari principiij della naturale onesta.

Per essi le turpitudini pid laide, e quanto piti laide, debbono
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comparire sulla scena, perchk a fare gli schizzinosi non si riu-

scirebbe oggidi a trarre 11 becco di un quattrino dalle tasche

della borghesia gaudente.

II.

Gli esploratori dell' oceano artico, per trovare ua mare libero,

non sudarono tanto nelle loro ricerche, quanto gl'irapresarii dei

teatri italiani nella loro. Sarebbero li ancora a lambiccarsi il

cervello, se a un cotale, piu famoso pel suo fanatismo massonico,

che per la sua abilita di artista, non fosse balenata 1'idea di

trar fuori dagli archivii teatrali del cinquecento quelle stoina-

chevoli sconcezze, che diudero sciagurato appiglio ai protestanti

di calunniare il Cattolicismo e F Italia. 'E 1'idea fa di galva-

nizzare le comraedie del Bibbiena, del Machiavelli, dell'Are-

tino e dei Cecchi, che e quanto dire le lubricita piu o meno

trasparenti, e le scurrilita piu o meno frivole e iavereconde dei

poeti piacentieri e licenziosi di quel secolo. L'idea trovo oppo-

sitori pochi, partigiani molti; quelli perch6 le commedie del cin-

quecento erano discordant! dai costumi e dai pensamenti d' og-

gigiorno; questi perche scritte italianamente e ritraggono sino

a un certo punto anche i vizii dell'odierna sooieta. Agli uni

pareva un assurdo esporre i vizii di tre secoli fa, per correggere i

presenti, servendosi di un linguaggio che, se allora facea ridere,

oggi fa stomaco, non perche la gente d' oggi sia piu costumata,

ma sibbene perch5 conviene scendere per udirlo sino all'infiina

plebe delle nostre citta. Sanno tutti infatti qual senso d'inii-

gnazione suscitasse il libro del Mantegazza, Gli Amori degli

uomini; e nondimeno un libro e un testimonio segreto di cui

chi lo legge non pu6 arrossire: ii teatro alFopposto e cosa pub-

blica e ogni provocazione diretta o indiretta contro il pudore, da

parte degli attori, e un'offesa alia morale, un manco di rispetto

alia pubblica onesta. Gli altri invece sostenevano che dai fare

ricomparire su i nostri teatri le commedie dei cinquecenfcisti, po-

teano venire vantaggi non pochi. E in prima che gl' Italiani

avrebbero ricominciato a gustare le bellezze e le'grazie della

nostra liogua, omai imbastardita dai gallicismi; in secondo luogo
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che 1'uraor satirico, in che sta riposto il pregio di quelle com-

medie, sarebbe giovato alquanto a rinsaldare i vincoli un po' in-

deboliti della societa coniugale, e finalmente che in maucanza

di nieglio la scena italiana, inforastierata dalle opere ed operette

francesi, tornerebbe ad assumere forme e caratteri italiani.

IIL

Yani pretesti, per non dir peggio ! La verita e che, tra i due

partiti, prevalse qnello che sogna il ritorno a quei lamentevoli

giorni, nei quali gli stessi piu grandi pensatori insegnavano che

corrompere e farsi corrompere era lecito e consentito dagli dei :

corrumpi et corrumpere fas est. Ora per ci6 fare, ha detto 1'an-

ticristianesimo massonico, uopo e che le lettere, le scienze, le

arti, gli spettacoli, la stampa illustrata, la stampa periodica,~tutto

cospiri al trionfo del vizio, che V uonio fa simile alia bestia, e

che la famiglia non meno che la societa diventino scuola di la-

scivia. II teatro non potea dunque sfuggire a questa lega mas-

sonica di pervertimento morale, adoperato come mezzo di asso-

dare 1'impero della barbarie rivoluzionaria
;
esso e diventato in

tutto il rigore della parola una vera ed efficace palestra di por-

nografia, ove autori ed impresarii, artisti e spettatori, fanno a

gara per rendere universale il uial costume, affermario e cano-

nizzarlo, concedendo ai viziosi la stima ai virtuosi negata, pal-

pitando pei rischi di un' adultera e piangendo per le disgrazie

di una cortigiana. E siccome, mescolando e rimescolando le lor-

dure, si manifesta la schifezza ed auche il fetore, cosi i banditori

di pornegrafia hanno escogitato di sostenere, che non ci e altra

belta, ne altro profumo che quello della lascivia. Yi & anzi una

scuola letteraria che chiama realismo o verismo codesto: pro-

babilmente perche ella non vede di reale o di vero nel mondo,

come il verme, se non quel putridume, in cui si ravvoltola. Come

dunque non bastasse il lezzo di questa poesia da bordello o da

cesso, un teatro, senza piu alcuna vergogna o ritrosia, uon sola-

mente osa sfidare la pubblicita, ma gode accoglienza e pro-

tezione senza paragone maggiori dell'onesta. E se non ci fos-

simo proposti di stendere un velo sui colpevoli, pur disvelando
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le colpe, potremmo nominare qualche libercolo indegno per tutti

i conti di veder mai la luce del sole. Cosi i costumi pubblici

sono sino al fondo minacciati, senza che ci6 punto import! ai

procurator! fiscal!. Perche, se si trattasse di minacce ostili o

di attentati allo Statute, sarebbe un altro affare: ma non si

tratta che del pudore!...

IV.

Nulla ft per altro piu attagliato all'intento che la lega mas-

sonica s' ft proposto, e che noi abbiamo accennato, del teatro del

cinquecento. Le commedie, come tant'altre scrittnre di allora,

davano infatti un orrendo puzzo. Lasciando da parte che traevano

dalle latine i caratteri e gli accident! e quell' inevitabile cata-

strofe dei riconoscimenti; vi mescevano le immoralita dei novel-

lieri, e volendo acconciarle alia giornata, v' introducevano caratteri

moderni, insultanti alia morale e alia religione. L'oscenita ft

fatta presente agli occhi o agli orecchi degli astanti, e ne eccita

F immaginazione in modo che appena si crederebbe. Quasi tutte

versano sopra un intrigo salace
;

la mezzana ft personaggio ob-

bligato, come lo scroccone, la briffalda, lo scemo e il bargello;

come 1'avaro, che ha nascosto il tesoro, e dopo use!to ritorna

indietro per assicurarsi d'aver chiusa la porta; e amici che si

accusano d'aver ciuffato 1'un 1' altro la ganza: e amanti che

vogliono introdursi entro casse, e invece sono sequestrati alia do-

gana; e vecchie che rimpiangono gli anni in cui era possibile pec-

care
;
e fratelli che si assomigliano ;

e poverette che discopronsi

figlie di gran signori. A quest! caratteri generici, e percift senza

interesse nft verita, innestavansene altri particolari : ora il Sienese,

prototipo deH'imbecille, va a Roma per diventar cardinale, e

dettogli che in prima bisogna farsi cortigiano, cerca lo stampo

con cui i cortigiani si formano; ora donnicciuole sgomentate

dall' approssimarsi del Turco; ora Spagnuoli tagliacantoni, che

fugarono eserciti coll'ombra propria o col barbaglio dello scudo,

oppure alle cantonate abbandonano per paura il mantello o la

cappa; ora 1'Ebreo cacciato di Spagna, che viene a spacciar in

Italia alchimie per truffare
; piu spesso vi son messi in iscena
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i frati, o che vendono per cento scudi 1' assoluzione al ladro, il

quale esita fra la borsa, la coscienza e il bnon senso; o che

dicono alle donnacchere 1' appunto dei giorni che un' aniuia

debba patire ia purgatorio, e quanto vuolsi a redinnela.

In tutte e professato il proposito di far ridere, come avviene

nelle maschere portanti la caricatura e la volontaria esagera-

zione, ovvero 1'arbitraria giocosita di personaggi di convenzione;

riso tutto di sensi e di fantasia, non fondato su pittura evidente

e reale della vita, n& sopra un' opposizione di caratteri e di

sentiinenti: le situazioni patetiche, derivate dal soggetto proprio,

par che sieno evitate a bello studio; all'azione e preferito ii

racconto; e nelle centinaia che furono scritte o rappresentate,

barcollanti tra la uoia e la scostumatezza, dureresti fatica a tro-

vare uua sola scena, un nodo, un carattere che credessi imita-

bile, o che dessero traccia dei costumi di allora.

V.

Dal fin qui detto si scorge, che i pretesi ristauratori della

commedia del cinquecento non souo mossi da onesto zelo di rile-

vare dal suo scadiraento il teatro italiano, ne da desiderio di

far rifiorire la spontaneita e Feleganza del parlare domestico
;

molto meno ancora di opporre una gagliarda diga ai disordini

della societa domestica contemporanea. Davvero che ci vien da

ridere, quando pensiamo che questa doppia riforuia debba aspet-

tarsi dalla rappresentazione delle commedie del cinquecento! Ci

vuol altro! E vedi, lettor caro, fatalita per la riputazione dei

costumi italiani di quel secolo. La prima e piu antica commedia

di tipo classico, scritta in buonissimo toscano, e la Calandra del

Bibbiena. Ora dall'esame della Calandra risulta un giudizio

severissimo suH'immoralita e sulla corruzione dei costumi nel

cinquecento, giudizio che dalle storie letterarie passo alle storie

civili, e raggiunse un grado di certezza, contro la quale solo chi

ami per inclinazione il paradosso pu6 osar di combattere. Ne vale

il dire che il Bibbiena fu fatto cardinale da Leone X. Quand' egli

scrisse la famigerata commedia, era semplice cortigiano di Grio-

vanni e Gtiuliano dei Medici; e la porpora non gli fu concessa per
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la Calandra, ma per la sna grande perizia nel condurre gli af-

fari. Ora la Calandra e commedia turpissima nell' azione e nel

dialogo, e pih turpe ancora, perch& non c'e" dal principle alia fine

una parola sola che ispiri orrore contro le disonesta di perso-

naggi della scena. La Calandra, cosi il Graff, ci porge una

viva pittura dello sfaeelo morale a cui 1' Italia e data in preda

nel cinquecento. La vita di fainiglia, qual era in qnel tempo, era

divenuta materia sulla quale, come in anima vili, esereitavano il

loro ingegno guasto e corrotto i letterati d'allora. E perche in

quel tempo non c'era, rispetto alia famiglia, nessuna idealita su-

periore, nessun desiderio del meglio, e quindi nessuna coscienza,

cosi nella Calandra non poteva entrare il vero comico che ri-

sulta appunto dal contrasto della virtu col vizio, del bene col mate,

tra 1'ideale e il reale; quel che c'entra invece e il comico umile,

plebeo, farsesco, che prorompe dalle curiose situazioni, dai gros-

solani intrighi, dalle oscene allusion!
;
insomnia dai fatti e dai

lazzi di un pagliaccio, o dalle comiche stnorfie di una scimia. >

YI.

L'esempio del Bibbiena trov6 subito imitator! : il Caro cogli

Straccioni, il Firenzuola con la Trinuzia e i Lucidi, il Cecchi,

il Gelli e il Lasca rimestano Plauto e Terenzio, ed alle oscenita

pagane innestano situazioni cosi sconce e disoneste, da sgarare

le turpezze e le trivialita della commedia greca e romana.

Venne poscia Pietro Aretino, il piu sfrontato furfante e il

libertino piu cinico dei suoi tempi ;
e nelle sue cinque commedie,

la Cortigiana, il Marescalco, F Ipocrita il Filosofo e la Ta-

lanta, pass6 talmente la misura, che a tutti parve non si potesse

andare piu oltre. Quando si pensa che le commedie dell'Aretino

rappresentavansi in Firenze, nella citU cio5 patria delle sacre

rappresentazioni, dove fr. Girolamo Savonarola fulrainava dal

pergaino contro i corruttori del pubblico costume, in quella Fi-

renze che, in uno dei momenti piu gravi, s'era intitolata la

repubblica di Cristo, non si pu6 non freinere all' idea della ter-

ribile efficacia che esercitano sui costumi gl' inverecondi spet-

tacoli e le oscene rappresentazioni teatrali, n6 perdonare a coloro
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che con siffatti spettacoli e rappresentazioni vorrebbero correg-

gere le pnbbliche e le private depravazioni di un popolo. Onde

a Firenze, sotto 1'azione corrosiva della commedia licenziosa ed

oscena, invece di rinascere un sentimento raigliore della vita di

famiglia, il guasto divenne cosi profondo, che il sentimento

religiose, che avealo fiiio allora frenato, non basto piu a con-

tenerne il trabocco. Quando poi Niccplo Machiavelli, a cui parve

poca gloria quella acquistatasi col Principe, sicche voile anche

aspirare a quella di comraediografo, quando, diciarao, il celebre

Segretario della Kepubblica di Firenze fece rappresentare per la

prima volta la sua Mandragola, iuimagini chi ha fior di senno,

se da quella rappresentazione potesse venire alcun vantaggio

morale agli indeboliti legaini domestici, e molto meno se doves-

sero migliorarue i costumi pubblici e privati scorrettissimi. Era

egli uomo di ingegno tanto elevato, che e iinpossibile gli sfug-

gisse 1' impossibility di portar rimedio al male collo spettacolo

del male, soprattutto se questo spettacolo provoca al riso e non

fa schifo ne ispira ribrezzo. II famoso etupirista politico, che non

vedeva nelle societa che sensazioni, interessi, macchinamenti,

guerra di tutti contro tutti e per rimedio la tirannia, non volea

ne potea voler altro, scrivendo la Mandragola, che vellicare le

passioni del tempo e far ridere i Fiorentini, con una commedia

tutta piena di accidenti, di scainbii e di pasticci I
1

uno piu turpe

dell' altro.

VII.

Invero, per quanto gli odierni impresarii della Mandragola,
e i compri loro portavoci, i giornali liberaleschi, si stiano affa-

ticando di gonfiarne i meriti letterarii, non ritisciranno giammai
a dhnostrare che sia una commedia degna di essere rappresentata

sul teatro di un popolo, che non abbia perduto il senso morale.

Che Voltaire abbia giudicato favorevolmente questa commedia,

che Ginguene la stiini degna di stare a paro colle migliori di

Moliere e di Goldoni, che il Desanctis 1'acclami come 1' opera

di un uomo che, se si fosse dedicate alia drammatica, avrebbe

probabilmente raggiunto le piu alte cime, e prodotto un effetto
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durevole sul gusto nazionale; tutti codesti giudizii, ai quali

per ferrao non sottoscriviamo parendoci esagerati, non c'inte-

ressano punto; perocche non intendiaino noi giudiear la Man-

dragola dal lato letterario, ma si dal lato morale: e sotto tal

rispetto, il ripresentarla al pubblico italiano e opera biasiinevo-

lissima, per cut scusare converrebbe prima di tutto assolvere

tutte le sporcizie ed oscenita, che la seuola verista ha messo in

giro con infinito danno del costumi. Siamo logic! : infatti chi ha

condannate come roba da chiasso le Postume, le Juvenilia e

simili dei Carducci, e degli Stecchetti, come applaudira ad una

commedia la piu detestabile che fosse mai scritta ? Ne, a sal-

vare il Machiavelli da questo biasimo, basta dire che egli si

proponeva di fare una satira di ci6 che nella vita domestica

dei Fiorentini era male costituito, e delle cause che parevano

avere prodotto guasti maggiori. Una satira? Ma chi ha letto

la Mandragola, o assistito alia sua rappresentazione, sa che

questa satira e di quelle che ne punzecchiano, ne sealfiscono:

fa ridere soltanto, perch6 in essa caratteri, personaggi, situa-

zioni, tutto e soprammodo ridicolo, basso, volgare, colla giunta

deU'empieta, di cui il Machiavelli voile condire la laida bir-

bonata di quel ragazzaccio di fiorentino, che inganno un ebete

marito. Senza che, domandiamo noi, qual'e la moralita di questa

commedia? La vittoria forse di un libertino sopra un vecchio

dottore, o quella di uno scaltro mezzano sopra un ignorante e

bonario marito ? E quando tu arrivi allo scioglimento dell' intrigo,

scioglimento che tu puoi prevedere sin dalle prime mosse del

drauima, e ti senti dire: Tutti son felici! la cosa dovea esser

cosi ! non ti senti tentato di credere, che il mondo e fatto pei

furfanti e gl'imbroglioni, e che nella societa coniugale, la fedelta

e una derisione, quando la si pu6 violare impunemente, e met-

tere cotesta violazione nel numero di quelle cose che accadono

per celeste disposizione?

YIII.

Per colmo d'impudenza, ci e stato chi da questa comraediac-

cia ha preteso trarre un insegnamento. Un insegnamento ! ma
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quale? Sara forse questo, che la onesta di una donna fondata

snlla religiosita e una chimera, ovvero che una famiglia onesta

e per bene, se esposta, anche senza sua colpa, alle tentazioni

piu delicate, finira per uscire dai cardini, o meglio per essere

una famiglia faliita? Per fermo, se questo era 1'insegnamento

che ii -Machiavelli si proponeva di dare ai Fiorentini del suo

tempo, e da credere che niuno avesse allora un concetto savio

e cristiano della costituzione della famiglia, e pensasse che il

successo giustifica le azioni piu contennende ed infami.

Come di fatto spiegare altrimenti 1'importauza che allora e

poi si e voluta dare alia Mandragola ? Imperocche o la societa

fiorentina del cinquecento era interamente guasta e corrotta, od

il Machiavelli teneva come un semplice passatempo il mettere

sotto gli occhi del suoi concittadini quel tipo di raarito e di

moglie, che sono il dottor Nicia e madonna Lucrezia. Ma nell'un

caso o nell'altro, qual e la conseguenza che bisogna dedurne

per ispiegare lo zelo di quanti oggigiorno han rimesso sulla

scena quella mostruosita? Questa, se noi vediamo nulla, che

il Segretario fiorentino indovinasse il gusto dei suoi contem-

poranei e dei suoi concittadini, e che i zelanti impresari! dei

giorni nostri si sono ingannati nel credere che la Mandra-

gola potesse avere nel secolo XIX il successo che ebbe nel

secolo XVI. Spieghiamoci. Se il teatro in generate, come scrisse

lo Schlegel, e P esposizione della vita esteriore e dei costumi

della societa, fatta per via di finti personaggi che s'intratten-

gono insieme, e evidente che chi vuol piacere al pubblico, con-

vien che ritragga nel suo dramma le esteriori fattezze di essa

societa, sotto pena di annoiarlo, facendo altrimenti. La Man-

drago/a, rappresentata a Firenze nel 1525, piacque ai Fioren-

tini, perche nel complesso quella commedia era una pittura,

comeche sconcia,dei costumi domestic! di allora; oggi no: perche

la famiglia, sebbene travagliata da tanti disordiui, e assalita

da tanti nemici, non e poi cosi guasta e degenerata come in

quel secolo. Cambiano i tempi, cambiano gli usi, come cambiano

gli uomini e le loro istituzioni; e questo cambiamento fa si che

ci6 che, per somuia sventura, era tollerabile ai giorni in cui
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viveva e scriveva il Machiavelli, e oggi invece intollcrabile e

disgustoso. Ecco perch& la Mandragola applaudita sui teatri

Italian! del cinquecento e stata male accolta ai giorui nostri.

IX.

Qual era infatti la vita privata italiana del cinquecento ? II

inomento del massimo disordine morale, necessaria consegueuza

forse dell'innovarsi precipitoso delia societa in quel secolo. Ne

la corruzione era solo nei capi, ma si estendeva a tutte le

membra delPumano consorzio: Nell' Italia del rinascimento,

cosi il Burckhardt, il matrimonio e i suoi doveri, forse piu che

altrove, e in ogni caso piu deliberatamente che altrove, erano

calpestati. Mia in vero appariva allora cosi spregevole e

grave, quanto 1'unione legittima dell'uomo colla donna: gli ec-

clesiastici se ne astenevano per dovere, i cavalieri per elezione,

il popolo per ignoranza. Ecco perchk da tutta la letteratura del

cinquecento spira un acre odore di sensualita; ecco perch6 con-

tinui erano a Firenze gli oltraggi alia fede coniugale, dei quali

il Boccaccio avea riempito il suo Decamerone. E qui ci cade in

acconcio il notare, che anche il Machiavelli imit6 dal Certaldese

il sommo disprezzo che i poeti e novellieri del cinquecento af-

fettavano pel matrimonio. Ne poteva essere altrimenti.

II Segretario della Repubblica, tutto infarcito di dottrine pa-

gane, non vedeva la societa coniugale se non cogli occhi dei

Eomani della decadenza. E vero che andava anch'egli a sentire

il Savonarola, quando dal pergamo di San Marco tuonava contro

i violator! dei legami coniugali, ma trovava che gli argomenti

del frate domeuicano erano buoni per chi non ci pensava.

E forse per questo egli si schierft tra gli oppositori di lui piu

arrabbiati, che ben tosto crebbero di numero e di potenza, ed

ebbero la signoria in mano. Che se il Machiavelli ha avuti,

gia vivo, molti detrattori, il motivo piu forte & forse da cer-

carlo, meglio che nella sua incoerenza politica, nella non troppa

dignita della sua vita privata. Al leggere infatti i suoi scritti

politici, ognuno crederebbe vederlo tutto raccolto da modesto

"borghese nella sua faraigliuola, trovarvi Tistoro alle sue sven-
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tare. Ma il Machiavelli, pure avendo cura del paulolo patri-

raonio e della briyata abbastanza numerosa, se la passa gras-

samente all'osteria, e a cinquant' anni s'innamora coine un

giovinotto ;
e ad amare una certa Barbara, una musicante ed

attrice, che avea avuta molta parte nella recita della Mandra-

gola. Avea egli torto, quando scrivea al Vettori suo amico ed

ambasciatore della Repubblica a Roma : Chi 6 tenuto savio

il di, non sara raai tenuto pazzo la notte... E chi & stimato

uoino dabbene e che vaglia, ci6 che ei fa per allegrare 1'aniiiio

e vivere lieto, gli arreca onore e nou carico. Ma passa i limiti

di sicuro, quando allo stesso Vettori, per iscusare il diverse

colore delle sue lettere, delle quali una pagina 6 dedicata alia

politica e 1' altra a frivoli amori, si richiama all' esemplare della

natura, che e varia
;

e chi imita quella non pu6 essere ri-

preso. >

Questa sua facilita di costumi e larghezza di coscienza, ri-

spetto agli obblighi maritali, ci spiegano abbastanza chiaro il

concetto della Mandragola. La quale, e per 1'ambiente in cui

nacque, e per 1' uoino che la concepi e la scrisse, se puo servir

come testimonio dei corrotti costumi e del disordinato vivere

domestico di quei tempi, per noi e pel secolo in cui viviaino,

non & che una offesa tanto piu immeritata, in quanto i costumi

della nostra societa domestica sono, massime riguardo alia donna,

incomparabilmente migliori di quelli del cinquecento.

X.

Di vero, ammesso, quel che per altro non e, che la Man-

dragola fosse stata scritta dal Machiavelli per fare la satira

della vita di famiglia dei suoi tempi, questa satira, diciamo

noi, non quadra n6 punto n& poco a quello che tutti vedono oggi-

giorno. Avvegnach& primo il soggetto della Mandragola non

accenna ad alcun disordine della vita domestica: & soltanto una

storiella del regno di Cornovaglia, inventata per far ridere

la gente scioperata e fannullona. Invece, gli sconci della ino-

derna societa coniugale sono ben altri, e, che piu monta, in

minor numero di quelli che disonoravano la famiglia del se-
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colo XVI. E ben vero che la rivolnzione francese, di cui la

nostra non e che la figlia, ha sventuratainente aperte molte

brecce nella famiglia italiana moderna, uia nou si da ridurla

alle coudizioni in cui versava quella del cinquecento: 1'edifmo

doinestico presenta e vero delle screpolature, ma le fondamenta

rimangono, generalmente, abbastanza intatte
;
un marito, come

inesser Nicia, e una moglie, come madonna Lucrezia, sarebbero

tanto impossibili oggidi quanto un fra Timoteo e un Ligario ;

tuttoche uon manchino anche fra noi dei Gallimachi, capaci di

gettarsi a ogni sbaraglio. L'idealitd superiore, per valerci di

una espressione oggi di moda, esiste ancora nella societa do-

mestica dei nostri tempi, perche la donna in generale tra noi

non ha perduto quei carattere che le venne iinpresso dal Cri-

stianesiuio; essa e tuttora la regina del santuario della famiglia,

ne i fiori della sua corona nuziale possono dirsi avvizziti
;
innanzi

a quest' angiolo tutelare del tetto doinestico, piegano ancora os-

sequiosi la froute i figliuoli, e gli sposi, traviati dalle sette libere

pensatrici, trovano in lei chi ne prepara il ravvedimento !

Qual pro dunque di offrire in ispettacolo a cotesta famiglia

italiana, non del tutto pervertita dal sibaritismo e dall' incredu-

lita, una commedia che non ha senso comune, e la cui rino-

nianza e dovuta alle facili lodi che gli scrittori nemici del

Cristianesiuio hanno prodigato ad uno dei piu ipocriti e sfidati

oppugnatori di esso, qua! fu il Segretario fiorentino ? Oh lascino

gli sciagurati, che ne hanno intrapresa la rappresentazione, che

in tanto pervertimento dei pubblici costumi sia preservato al-

ineno .dai contagio il focolare doinestico; non fosse aitro per

carita di patria, dove non gli muova piu il timor santo di Dio
;

ch6 la famiglia guasta e corrotta e detrimento, e pericolo, e

sventura per la terra che ci die i natali! Chi non vede cio o e

insensato, o malvagio; in ogni modo la patria italiaua non regi-

strera i nomi di questi impresarii corruttori nel gran libro della

storia, se non che in quella pagina stessa, ove sono stampati a

caratteri iudelebili i nomi aborriti dei parricidi e dei traditori.
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i.

I BIGHELLONI

Niuna razza prospera pift rigogliosa nelle citta ammodernate,
che quella degli scioperoni. In Firenze, per esempio, che non

5 niente piti ferace di altri terreni, il baccellone, il girellone,

il dondolone cresce alia gagliarda. I monellacci a zonzo tu gP in-

contri a frotte, un po' per tutto
; gli artieri e i braccianti moc-

cicosi poltriscono a mandre in tutte le taverne e ne' bigliardi,

o si patullano al sole ne'pallai de'sobborghi. Perfino in certe

scuole ve n' ha la bellezza. Quivi 6 anzi il vero seminario, che

vegeta feliceraente sotto 1'influsso de'sapienti programmi tode-

schi. Quei poveri bambini escono di la dottamente ignoranti, non

avendo imparato nulla di nulla, innocenti di greco, di latino,

d'italiano, puri di mateinatica, immacolati di filosofia, vergini

di grammatica e di ortografia, e con una spiccata vocazione alia

vita bighellona. Come il papero, appena schiuso del guscio, si

gitta per istinto al padule, cosi essi corrono ai Lungarni, a far

belli di loro presenza quei deliziosi passeggi.

La si da la posta il fior fiore della genia fannullona. Un

tempo tenevano il quartier generale ne'pressi del caffe dirim-

petto al palazzo Feroni. Di qui sortivano picchetti che batte-

vano la strada sino alia piazza Manin, e qualche punta piu ani-

mosa spingevasi fin'oltre la cancellata delle Cascine, al punto

ove le carrozze voltano indietro per raddoppiare la eorsa. Og-

gidi sono dispersi, e non hanno piil posto fisso. Ma bene li

riconosci, se ti metti in orecchio a carpire i loro discorsi. II loro

grande affare, e Passetto alia uioda, Pattillatura del capo, il

porno della mazza, il nodo della cravatta, i solini, i polsini, la

cocca della pezzuola che portano nel taschino da petto. Quando
Serie XIII, vol. V. fase. 881 37 25 febbraio I-
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piu si levano in alto, arrivano sino alle capriole di iniss Zaeo,

e ai trilli di Emma Nevada. Basta anche a scoprirli un oechio

scrutatore. Se tu vedi un figuro stecchito nella cappa stretta alia

vita, con un inusetto infrunito e un paio di baffi tisici, di': E
uno della cricca. Osserva la frente, e vedrai che essa tien del

mellone, e annunzia un encefalo scemo di comprendonio. Ti ren-

dono aspetto di quei fantocci vestiti, che usano ne' magazzini di

abiti fatti. E per giunta tutto il sembiante spira femminezza :

guance interriate, labbro livido, sguardo spento, occhiaie cir-

condate di calamai.

Non e a dire quanto questi bei cosi si ringarzulliscono, se

viene a passare da presso una carrozzata di signore. Si elet-

trizzano, sfoderano gli occhialetti, li squadrano, mangiano cogli

occhi questa e quells ;
e quanto appuntano la vista a vagheg-

giare, altrettanto aguzzano 1' ingegno a fare lunarii. A questo

solo sembrano vivi. Poveretti! e non sanno che le piti assennate

tra le signorine, e spesso anche le piu leggiadre, li sguardano

con compassione, e loro cantarellauo sotto voce quella certa quar-

tina:

Begli occhi di rosa,

Bel crin di coniglio,

Bel labbro di giglio,

lo languo per te!

In sullo scorcio del marzo 188... erano capitati a mescolarsi

tra la turba scioperata due giovanotti di tutt' altro pelame. Ye-

nivano da Pisa, per passare in gaudeamus il berlingaccio, e

raagari sberlingacciare tutti gli ultimi giorni di carnovale. Cor-

revano i lungarni in cerca degli auiici, conosciuti alia Sapienza,

come col chiamano 1'universita. L'un d'essi, Romano di norne

e di cittadinanza, mostrava un ventott'anni, con apparenza di

giovane assegnato e pacioso, sparutello anzi che no, e portava

gli occhiali. Ma che diascolo armeggi ta a Pisa? gli diinan-

davano i compagni di Firenze. Vuo'tu mettervi le radici?

Ci sto, rispondeva il Romano, per guardare la torre di

Pisa, come voi state a Firenze per ammirare il Biancone di piazza.

E non istudii piu?
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Se studio ! Mi ammiro da me stesso del mio grande stu-

diare. Ora sono a tocca e non tocca della laurea, capite? della

dotta frasca di giureconsulto.

Quante lauree! che te le friggi poi, come le foglie di

borrana? Tu sei laureato, stralaureato, dottore in teologia, dot-

tore in dritto canonico, dottore dottorissimo in quattrini tanti

plurimi, sonanti e ballanti. A che ti servono queste frascherie?

Frasca piu, frasca uieno, piglio la laurea per isvago...

tanto per non isciupare troppo il tempo che i medici mi pre-

scrivono di...

- Ah, ci e anche i medici per mezzo! Son dunque essi che

t' inchiodano a Pisa ?

- Medici o non medici, il fatto e che ci arrival seminando

i frasconi come un vecchio cascatoio, e ora mi sento arzillo che

e una bellezza: mi sono quasi rimesso in gambe interamente.

- Buon pro ti faccia! entro qui un altro compagnone. Ma
intanto ci speuderai una bella nioneta.

Manco un becco d'un quattrino; perche, lo sai, la ci ho zio,

galantomone che non da noia ad una mosca, e va tutto in sol-

luchero di avere presso di se il nipote...

- E lasciargli poi un bel gruzzolo...

Piu tardi che vuole Iddio! ma anche quel gruzzolo, ne

convieni? nol debbo perdere di vista. E cosi studiacchiando a

ufo incanto la noia di vegetare a Pisa.

S'io fossi ne'piedi tuoi, saprei ben io come incantare la

noia. Piglierei ogni settimana un biglietto circolare, e via a

scorrere la cavallina.

- che vuoi pazziare, quando si e mezzo e mezzo? Mi godo

un po'cogli amici, e li.

- Che e" sempre a Pisa quel tuo iudivisibile? quel selvaggio?

Chi selvaggio ? diraando Romano Romani.

Quel genovese, studente di medicina.

Armodio, vuoi dire?

Si, Armodio Ferrato.

E non Thai visto? Gli e qui: siamo venuti di compagnia.

Sempre cuciti !
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Che vuoi? e il piu caro mattaccino del mondo, il cuore piu

sincerone ch'io m'abbia conosciuto a Pisa.

E dov'e egli, che non si lascia vedere?

Aspettalo un dieci minuti, e non tardera a comparire.

Siamo rimasti ieri, che ci troveremo qui alle due.

Avete delle visite da fare qua intorno ?

Punte.

Ho capito, avete da far qui ci6 che faceva il Fagiuoli in

capo al ponte Yecchio.

- Cioe? dimandft il romano.

Notare tutti i cordoni che passano il ponte.

Troppo ci sarebbe che fare, disse sghignazzando il roma-

nesco : noi non ci pigliamo questa gatta a pelare. Siamo qui per

fare la rassegna dei vecchi amici, e barattare quattro chiacchiere.

Studia sempre arrabbiatamente come a tempo nostro?

Piu arrabbiato ancora, ma sempre al modo stesso. Studia

sempre ci6 che non istudia nessun altro. Fa fino ridere i distri-

butor! della biblioteca, quando chiede libracci con nomacci che

non hanno ne babbo ne mamma, fi la sua fisima. Ne io lo con-

danno. Quando si ha cinquanta o sessantamila lire d'entrata,

su cui non piove, si pu6 studiare la medicina senza volerci spu-

tare i polraoni.

E continua ad essere nemico delle donne? dimand& il fio-

rentino.

Piu che mai, rispose il romano, piu che mai nemico,.. Cioe,

facciamo ad intenderci. Lo conosco intus et in cute: lui non

soffre grullerie; ma lo credo di buona cottoia quanto qualunque

altro, e quando prendera una cotta, sara per davvero, sara una

cotta babbusca che fara epoca negli annali della Sapienza di Pisa.

Prima, colle ragazze era un orso nato e sputato.

E orso e, ripigli6 Romano ; orso, perche non vuole legature.

E pure io so, che ci erano certe mamraine per cola, che

gli facevano 1'occhio pio.

- Bella forza! fi il piti bell'Alcibiade che passeggi i lun-

garni di Pisa, ricco a quel modo, e buon pastaccio: si capisce

che le signore mamine nou lo vedrebbero di mai occhio aliare
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intorno alle loro banibine. Lo so e lo veggo anch'io che certe

mainme si smammolano...

E hi?

Lui, formicon di sorbo. E sempre piu incornato, alinen per

ora, di tenersi libero come 1'aria.

Non erano ben finite queste parole, che ecco Armodio in petto

ed in persona svoltava dalla piazza del Ponte alia Carraia sul

lungarno Corsini, e veniva dirittamente verso gli amici che par-

lavano di lui.

Lupus in fabula! sclaiuft un fiorentino.

Ci vediamo proprio a urli di lupo, rispose Armodio. Yoial-

tri fiorentinelli posapiano non vi degnate di dare una capata a

Pisa: pare che la abbiate sempre le partite accese coll'oste.

Se vogliamo ammusarci con voi un tratto, bisogna che prendiamo

bravamente il convoglio, e veniamo a visitarvi qua, come i babbi

colle bainbine in conservatorio.

Per quello che fai cola, tanto puoi muoverti te, come noi.

Che? disse Armodio. Noi si sgobba cola come schiavi: si

schiatta di lezioni, di esami, di sala d'anatomia, di pratica, di

spedale, di canchero. Siamo i veri martiri della scienza.

- E il fiorentino, con una risata : Senti, senti! i martiri della

scienza! Siete martiri del buon tempone. Scoinmetto che tu sali

1'anatomia e la pratica e quanto c'e, come salavi la scuola a

tempo nostro.

Adagino. La salo quando ho da fare. Tanto e tanto F uz-

zolo di chiappare una condotta per ora...

Lo credo : con quel po' po' di miseria che ti rimpasti, sa-

resti un corbello ad appollaiarti in un villaggio per medico

condotto. Ma non ci contare che crepi dalla fatica. Mascherina,

ti conosco. Tu fai il commodaccio tuo, poveri no, e ci hai del

ben di Dio a cui non sai come dar fondo.

Non sara tutto ci6 che dicono : ma me lo dicono tanti, che

io comincio a credermi obbligato in coscienza di darmi alia

vitaccia accia.

che vai sempre ad aminuffire alia biblioteca?

- Vado un po' dove mi frulla, becco ci6 che mi piace, poesia,

letteratura, curiosita...
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- E poi, che vuol dire avere la lucertola a due code! ti

se'per giunta preso I'esame di sotto gamba.
- Ne passa de'eiuchi piu di me 1'un dieci.

Poveri ammalati! sclam6 il fiorentino.

-
gua', interruppe Armodio, veggo laggift il Rossi. Addio,

addio... ci ho con lui un fissato.

E cosi dicendo volse loro un bel paio di spalle, e corse a

raggiugnere il Rossi, che colle mani in tasca nei suo paletot

"bianco, saliva lesto lesto il ponte di Santa Trinita.

Chi & il Rossi? dimandft il romano al fiorentino, poiche-

Armodio si fu a'lquanto dilungato.

fi un pittore, un pittore per la quale, che ha di gran bella

roba nel suo studio, appunto di la d'Arno in faccia a noi.

fi una sciagura, osservo il Romani. Se Armodio attacca.

lucignolo in uno studio di pittore, non c'6 da cavarnelo fuori

prima di sera. leri mi ci voile del buono per portarmelo in

casa a desinare. S'era piantato, indovina dove! al numero 50

in via degli Alfani, dov'e un portone, un portone ch'egli voleva

rubare cogli occhi; un'altra volta mi s'incanta dirimpetto al

palazzo Rucellai, qui trova un tabernacolo del Delia Robbia,

altrove un cornicione, una finestra binata, un lampione del pa-

lazzo Strozzi, un che so io? Egli ha questo baco.

Non vuol tastare il polso a molti malati, se segue di

questo passo: gia, non ha bisogno.

Cotesto si sa: lui nou mira ad esercitare, lo dice a chi

lo vuol sapere.

E allora perch6 studia la medicina?

Per la solita ubbia di non dipendere da nessuno.

Come sarebbe?

SI, disse il Romani, per non dipendere. Lui dice che in

tutte le profession! qualcosa ci si capisce tutti, nelF ingegneria,

nell'avvocatura, nella milizia: ma nella medicina, no, se non

si studia di proposito. Ed esso vuol vedere da s& ci6 che ri-

guarda la sua pelle.

Tutti i gusti sono gusti, conchiuse il fiorentino.
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II.

LO STUDIO DEL PITTORE ROSSI

Armodio intanto, avendo raggiunto I'amico pittore a mezzo

11 ponte di Santa Trinita, e infilato il braccio a braccetto, gli

veniva discorrendo furiosamente nell' orecchio :
-- Vengo a ve-

dere i tuoi famosi ott'anni di lavoro.

Viva la faccia tua! Alineno tu quello che did, fai. Altri

mi giurano: Vengo, vengo: gli hai tu visti?

Ci hai inolti visitatori?

Va a giorni.

E non si parla di venderlo?

-
Parlare, parlare, si. Amatori, ammiratori, ne ho trovato da

cento in su. Ma quando si viene al busillis di pagarlo, mi si

squagliano come uomini di rugiada. La gente non considera che

un artista...

Un virtuoso, come dicevano i vecchi per ironia.

- artista o virtuoso, un galantuomo insomnia che ha speso

le meglio ore di luce per ott'auni attorno ad una tavola, non

Tuole alia fine venderla a mezza gamba.

Hai ragione da vendere e da serbare. Quanto ne chiedi?

- Un prezzo equo. Se dovessi oggi dare la prima pennel-

lata chiederei venticiiiquemila lire; ora, a cose fatte, darb un

ribasso ragionevole, pur di non bastonare vergognosamente

F opera mia.

perche ti inetti ad opere di tanta lena? Non lo sai,

che le borse fiorentine appena bastano al pane e al teatro?

- Sarei rnatto in mezzo al cervello, rispose il professore, se

avessi inteso di lavorare per Firenze : il lavoro mi fu allogato

da un americano, che...

Che ti ha piantato in asso, neh vero?

- Lui non ci ha colpa. Egli voleva arricchire il museo di

Boston di una copia monumentale di un fra Angelico, giacche

di originali non se ne trova a pagarli a peso d' oro. Scegliemmo
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11 capolavoro di quel re del quattrocentisti, 1' Incoronazione della

Madonna, che 6 agli Uffizii.

Ben scelto! E ti pagava a misura di carbone?

No, il giusto, senza lesinerie. Ed io pure, lo vedrai ora,

non ho lesinato sul lavoro. Mi proposi di rendere pelo per pelo

quelle forse cento figure, ho rifatto quelle gradazioni di tinte,

quei trionfi di luce che abbagliano a riguardarli, e sembrano

inarrivabili. Stesse dimension! dell' originale. Nulla di mio,

tranne che ho supplite qualche logoro della pittura primitiva,

ravvivato qui e la un tocco svanito, riacceso qualche luce smor-

zata dal tempo, e via via. Ma tutto questo con amore. Sai che

io vivo nei quattrocento e ci guazzo: smaniavo di creare un'opera

che desse in America un vero concetto del grande maestro

italiano...

E anche un poco del pittor Rossi.

- E perch& no ? Cercavo di farmi conoscere. Volevo che, se

un giorno perisse 1' originale, la storia dovesse dire che esso

sopravvive in una copia perfetta del Rossi, conservata nella

pinacoteca di^Boston.

E poi non ci e andata!

Pur troppo, m' & rimasta in mano. II committente perdette

la sua fortuna nell'incendie di Chicago, e buona notte ai so-

natori, cio& ai pittori.

Cosi cianciando il professore Eaimondo Rossi e il medichino

Armodio giunsero allo studio, numero 11 del lungarno Guic-

ciardini. Andarono difilati al dipinto, posto sul cavalletto in

ottima luce. Armodio, che era dilettante, rest6 sorpreso di ma-

raviglia. Non m'aspettavo Pun cento di questo ch'io veggo.
-

Cosi disse, * facendosi a studiare ora il complesso della mira-

bile composizione, ora il disegno, ora 1'armonia delle parti, ora

le singole figure, non saziavasi di ammirazioni! Fedele!

esclamava egli; non ne scatta un pelo. Ho voluto rivedere P ori-

ginale, prima di venir qua; e per quanto posso ramrnentarlo,

non ne scatta un pelo... copia perfettissima!

Copia, copia, osserv6 il pittore con un po' di risentimento,

copia fino ad un certo punto. Io ho coscienza d'avere fatto
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qualcosa meglio che copiare: ho ritratto. che colni che ritrae

una bella persona presente, e solo un copiatore? E i pittori non

lavorano forse tntti sul modello? lo ho preso per modello 1'ori-

ginale del Beato Angelico, e F ho dipinto. Egli e piuttosto una

imitazione, che una copia.

lo non saprei allora, scusa, non saprei che differenza corra

tra una imitazione ed una copia.

La sanno pero bene gli uomini dell' arte. I pittori distin-

guono la copia servile, che calca uua pittura nuova sulla pit-

tura vecchia, e 1' iraitazione che riproduce tutto il vecchio senza

nulla preterire, ma con arditezza e con genio. Alia mostra di

Torino infatti la giunta, composta dei primi maestri d' Italia,

accettft a gala il mio dipinto, e gli diede luogo nelle sale di

rispetto, sebbene fossero escluse le copie propriamente dette.

Mentre Tartista dava con vivacita cotali spiegazioni, Artnodio

erasi affissato nella contemplazione del soggetto, e tutto se lo

godeva senza far motto. Appena si accorse di un vassoio che

era portato nello studio, con sopravi una boccia di liquore, e

un paio di calicetti. Via, disse all'amico il pittore, un bic-

chierino ti rischiarera la vista a distinguere copia da copia. fi

un liquore novissimo, di mia invenzione, stillato da me colle

mie sante mani, e la battezzo rosolio di caffe al cognac. E
mesceva.

III.

L' INCORONAZIONE DI MARIA DI FRA ANGELICO

In quella si sente il tra tra tra d' una vettura che si arresta

alia porta di casa, e poi una scampanellata. Due signore si

affacciavano allo studio, che all' apparenza sembravano madre e

figliuola. Dice 1' anziana, rivolgendosi al pittore, che si vedeva

essere il padrone di casa: Abbiamo noi 1'onore di parlare

col professor Rossi?

Appunto: ma 1'onore e tutto mio. In che posso servirle?

rispose 1'artista.
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Ci hanno detto tanto bone del suo studio, che se lei se

He contenta, lo vorremmo vedere...

Specialmente la Incoronazione del beato Angelico, sog-

giunse la giovinetta, che mostrava un diciott' anni, ed era nel

piu sfarzoso assetto di gale e di fronzoli, che adornar possano

una donzella.

Ecco F Incoronazione di fra Angelico, rispose il professors

additandola: possono esaminarla a loro grande agio, e tutto lo

studio mio metto a loro disposixione. E loro offerse cortese-

mente due seggiole, serr6 i cristalli d'una finestra socchiusa-

onde ventava uno spiffero molesto, e con un inchino si trasse

in disparte.

Un lungo oo di stupore fu il priino effetto della pittura sulla

signorina, che aperse e sollev6 le mani : Quanta luce ! quan-

t'oro! quante belle figure! quanto barbaglio di colori! escla-

mava essa.

I] dilettante la signorina? dimando il Rossi alia matrona.

Mia nipote, rispose essa, dovrebb' essere anche qualcosa.

meglio che dilettante: non ha fatto altro niai che gingillarsi

di belle arti.

Clarice (cosl chiamavasi la fanciulla) taceva modestamente,

tutta assorbita nel dipinto. Di che il pittore incoraggito, preso-

a darle un po' di spiegazione del suo lavoro. II quadro, diceva

egli, dovrebbe ora essere in America, se un disastro non avesse

rovinato il comraittente...

(jli americani che passano per Firenze, disse la fanciulla,

ne saranno dolenti.

Ma non piu di me, che debbo tenermi nello studio un capo

d'arte, in cui avevo messo il niio onore e un lavorio da non

credersi.

fi vero pero che F originate lo meritava.

Lo conosce?

Chi non conosce la Incoronazione di fra Angelico ? Ha

visto 1' originale e F ho adorato con tutti gli occhi e con tutto

il cuore, agli Uffizii.
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- Ora pensi lei, quauto mi e costato a ritrarre questo popolo

di testine.

Ma sono le piu care testine che uscissero da pennello ita-

liano da Giotto al Perugino.
- E non solo, osserv6 il pittore, sono leggiadre le figure,

all' usata maniera dell'Augelico, raa qui e, con tutte le bellezze

delle forme, anche il 'concetto della coinposizione e il disegno

corretto, cosa non coniune nel quattrocento. Non si poteva ineglio

ideare un trionfo del paradiso. Ci pensi lei, signorina, ci pensi

da artista.

Clarice si affissava nel quadro, abbracciandone colla iininagi-

nazione il concetto. E ii professore proseguiva, additando ciascun

gruppo della gran scena : In alto, un Cristo, sovranamente

deguo, che incorona la Madre, assisa in grado alquanto minore
;

attorno attorno gli angioli e i santi in festa, benissiino distri-

buiti, si che in tanta folia P ordine appare al primo gitto d' oc-

chio, e si gode in tutti i suoi particolari: moltiplicita e unita

sposate insieme con gusto maraviglioso.

Gia, osserv6 la fanciulla, non si potrebbe troppo uscire da

tal coinposizione : e richiesta dal soggetto. Ho veduti tauti pa-

radisi, e sulle tele, e sulle vOlte delle chiese
;
e su per giu poco

variano nel concetto generale.

Sicuro, tutti i paradisi hanno da essere paradisi, come le

Cene del Ghirlandaio e di Leonardo da Vinci sono cene. Ma gli

speciali pensieri, i partiti, le nuove fantasie, che abbelliscono

le composizioni, obbligate nel concetto generale, sono merito

de'pittori. Osservi, signorina, il Cristo e la Vergine. Questo

Cristo si manifesta chiaramente come re del luogo, e re nel

gesto e nell'attitudine: siede da regnante, padrone, sereno, felice

dell' atto che sta compiendo ;
con la sinistra regge il simbolo

della sovranita infinita, il globo; la mano destra distende con

gesto sublime e parlante, e pone una gemma nella corona della

Madre, e P affida del regno con lei diviso. La Madre ne riinane

colma di beatitudine, beatitudine non punto sfavillante ali'esterno,

sibbene raccolta e profonda, che si rivela nel sembiante giulivo

si, ma con guardo urnile e colle maui incrociate sul petto. Non
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pare a lei, che quelle labbra si aprano e ripetano: Ecco FAn-

cella del Signore?

E vero, rispose la signorina. Qui non ci stava una gioia

chiassosa, ci voleva questa e non altra.

Ora osservi il contrasto .del beato riposo dei personaggi

sovrani col gaudio festante del cielo tutto. Guardi la gloria di

luce che muove d' intorno al re e alia regina, e serve come d'un

campo d' oro smagliante aile figure. Non si possono iminaginare

piu vivi raggi ne piu ardenti
;
ed io spero di averli anzi ani-

mati che sceinati di brio: la corona tutta dei beati ne resta

illuminata. In questo lume gli angeli cantano, agitano gl'in-

censieri, toccano gli stromenti armonici, imboccano le magnifiche

troinbe, sinfoniando con mirabile letizia. Ma neppur essi fanno

chiasso, plaudono al grande avvenimento, con una pace di an-

geli beati. Ecco la sobrieta, che rararaente sanno serbare i rao-

derni. Quegli son sono gli amorini del cinquecento: niente,

niente. II pittore ispirato ha inventato per loro certi visetti che

nulla hanno di terreno, visetti in cui ride la innocenza e 1'estasi.

Raffaello non seppe fare nulla di piu divino. E cio che non

avrebbe fatto Raffaello, 1'Angelico dono ai suoi angeli oltre alle

ali graziose, una leggiadria di vestiti semplici e dignitosi...

E pure, osservo Clarice, a ine piacciono inolto i putti di

Raffaello, e dei cinquecentisti.

Lei troppo ha buon gusto, signorina. Ma in una scena

paradisiaca, per soleiinizzare la Vergine, un tripudio di putti

sgambucciati alia raffaellesca, non direbbero bene F un cento al

paragone di questi angeli, veri angeli del cielo e non della

mitologia.

Ne convengo: ogni cosa a suo luogo.

E ora, soggiunse il Rossi, scenda coll'occhio alle schiere

dei santi. Quanto paradiso da una parte e dalF altra ! Che fisio-

noinie vere, scolpite, e tutte varie!

Eh, si capisce, entro qui la signora Medea che dalla seg-

giola si era trainutata ad una agrippina alquanto. discosta e vi

si era adagiata. Si capisce: avra avuto i modelli.

Sicuro, gli avrii avuti, replico il professore, come gli ab-
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biamo noi. Ma perch& ne altri, n& noi con tutti i modelli non

arriviamo 1'Angelico? Perch5 il modello non e la figura da

produrre, e un' idea, un seme d' invenzione. Con tutti i modelli,

e sempre un pregio raro il non ripetere qualche reminiscenza

di una figura gia dipinta, nel colorirne una da presso.

E Clarice: Dovevano pure essere le belle creature quelle

fiorentine del quattrocento che ispiravano questi bei visi di sante.

la vuol credere, signorina? lo sono fermissimo in cre-

dere che queste appunto non sono levate da modelle. I santi,

si, saranno frati domenicani confratelli del Beato, scolari, amici.

Da loro avra preso quei visi virili e pur soavi, quelle cocce pelate

e cinte d' una cerchiata di capelli, quei testoni capillati alia di-

stesa, quelle fronti rugose, quei cerroni lucignolati, tutto ci6 che

lei vuole: ma queste sante dal viso angelicato, no davvero. Co-

nosce lei le dodici Ore dell'Aurora di G-uido Eeni?

Si, benissimo le ricordo.

E bene, sapra che mostrano un' avvenenza celestiale con-

giunta a una modestia impareggiabile. E pure un occhio di

artista vi scopre il vero, vi seute 1' umano. Infatti Guido le

carpiva d'appiatto dalle donzelle romane, nell'atto che si pre-

sentavano alia Communione. Laddove questa Santa Marta, questa

Santa Agnese, questa Santa Lucia (e le additava) ti riescono

esseri di fuori del mondo. E lo stesso dica pure degli angeli.

lo mettsrei la niano sul fuoco, che in questi il Beato non ri-

traeva modelli, si solo copiava le altissime imagini della sua

fantasia. Per quanto io studii e ristudii i loro volti, non vi trovo

ricordo veruno dei bipedi che passeggiano la terra. E una crea-

zione, una serie di creazioni.

Ora che lei, professore, me lo fa osservare, ci entro an-

ch'io. Chi sa? avra lavorato, scaldando la fantasia a furia di

caffe, disse Clarice, ridendo essa stessa della sua celia.

A cui il pittore: Sa lei il caff& del beato Angelico? La

storia ce lo dice. Digiunava severamente, si affondava nella

contemplazione, e quando sentiva 1' immaginazione esaltata ne-

gl'ideali celesti, buttava giu il bozzetto, una Madonna, un Sal-

vatore, un san Gabriele, una Martire.
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Clarice, che, poverina, non possedeva altro di religione che

qualche vaga idea, ci rise sopra tranquillamente. Ma la zia, che

era trista come il fistolo, disse con disprezzo: Fratate! ogni

secolo ha le sue pazzie. II Rossi, avvezzo a prendere il mondo

come viene, die passata a questa sciocchezza, e si continu6:

Con tutto ci6, io non vorrei giurare che fra Angelico non si

aiutasse di modelli pei panneggiati e per gli atteggiamenti.
- Per esempio, osservd la fanciulla, quell' angiolo, che la in

mezzo al paradiso, ci volge le spalle, e suona 1'organo...

Lei ci ha dato subito! interruppe il pittore. Altri me lo

battezzano per una santa Cecilia, e non badano alle care ali

ripiegate che gli pendono alle spalle.

-
angelo o santa, disse Clarice, pu6 bene essere preso da

una fiorentina in carne ed ossa, fatta posarsi un tratto sopra

una seggiola, e drappeggiare correttamente le gonnelle...

Non contraddico.

- Sono sicura, che se quell' angelo si voltasse, mi darebbe

ragione: ma egli suoua con tanta furia...

Poetessa, la signorina, e non solo artista !... II fatto e che

tutte le figure intiere, ineriterebbero ciascuna da se uno studio:

tanto bene concorrono coi loro atti, e siinboli, e attributi a for-

mare una parte integrante dell'epopea...

E lei professore, se una dilettante pu6 dire il suo pare-

ruccio, lei F ha riprodotta deliziosamente.

Bonta sua! certo e che mi costa ott'anni di lavoro...

Ott'anni!

Si, ott'anni. Vi sono dei cerfugli di capelli e di barbe

che ho trasportato a pelo a pelo; certe testoline di putti, quasi

sciupate nell' originale degli Uffizii, qui riscappano fuori vive e

parlanti, che non le rinnegherebbe il frate pittore, se ei tornasse

al mondo. Non per niente io dico, che la mia e una copia, ma
non solamente una copia. Parmi di avervi versato il cuore e

1' anima di fra Angelico. Per Firenze dicono, che solo quel matto

del Rossi poteva intraprendere un lavoro di questo. genere, e

darlo finito coll'alito. Esamini i particolari : mi gode I'animo

quando posso parlare dell' opera mia a chi puo intenderla.
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La signorina Clarice si era armata dell'occhiale, e andava

consideraudo ogni cosa a parte, secoado che gliela indicava il

professore. E questi internandosi sempre piu nel magistero del-

1'Angelico: I moderni veristi, diceva, non sanno sollevarsi

pift alto che alia meschina natura... non capiranno quei colli,

svelti piu che non consente la misura umana, quelle braccia

lunghe, quelle ditina aflBlate, quelle stature allungate con mo-

venze aeree e volanti. E pure questi sapienti disordini del genio

piacciono alPocchio purgato; e non solo piacciono, ma ti tra-

sportano in un mondo superiore. Noi crediaruo di avere toccato

il cielo col dito, quando a forza di tinte e di tocchi e ritocchi

abbiauio fotografato un modello o una modella: fra Angelico

fissava sulla tavola le sue visioni... Questo & arte!

Intanto che 1'artista si esaltava su questi misteri della pro-

fessione, la signora Medea, a sdraio sull'agrippina, pareva dire

col suo volto allungato: Per me n'ho davanzo. E infine

non reggendo pid alia noia, si volse alia nipote e disse: La

pittura & bella e soprabbella... ma dovresti lasciarne un poco

per un'altra volta... troppo abbiamo tenuto a disagio il pro-

fessore.

-
Nulla, nulla, anzi, interruppe il Rossi, 6 per me un vero

piacere.

La signora si rizz6, e accostandosi al cavalletto, e toccando

la cornice, disse: Questa sola ornerebbe una parete di salone...

fi anch'essa invenzione sua, professore? dimand6 Clarice.

- Che vuole, signorina, mi e stato forza di appropriare il

quadro alia pittura: perch& agli Uffizii, se lei si ricorda, T In-

coronazione di fra Angelico sta iucorniciata in un telaio rneta

gotico e meta del rinascimento : una cosa barocca.

Questo invece si attaglia a capello, e le da un risalto

nuovo.

Mi ci sono un po' sbizzarrito, e ci ho messo dentro una

moneta di dumila lire...

Al suono di dumila lire si riscosse la signora, e si fece a

studiare la cornice daH'alto in basso. E il Rossi a lei: il

una necessita... senza una cornice adattata, la pittura scade di
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molto. lo ho steso una base del tempo di fra Angelico, e vi ho

incastellato sopra tutta la cornice, o come diremmo ia arte, il

taberaacolo. Yi posano fortemente sui loro piedistalli nei dae

lati due fasci di colonniue, parte torse, parte piane e fregiate

d'intagli, come lei vede. E le colonne filano in alto sino ai

capitelli e alle aguglie, e queste ho fatte fogliate sugli spigoli,

coine vaole il gotico.

Ma quel fogliame si rigoglioso nel mezzo & anch'esso

gotico? dimand6 la signora che ascoltava con piacere. A me

sembra simile ai fogliami che veggo un po'per tutto.

E pure, se osserva, riconoscera che anche il frontoncino

di mezzo e di puro stile gotico. E cosi il merletto, che.iinpo-

stato sui pilastrini interni gira sul dipinto, e gotici sono i ro-

soncini degli angoli, e 1' architrave. Che vuole di piu gotico che

questo timpano contornato di tre archetti e colla rosa nel centro?

I rami e le fronde che scherzano dentro e fuori sono roba del

quattrocento, senza fallirne un apice. L'arte di quel secolo si

rivela anche in una sola foglia. Basta vedere quelle linee ri-

sentite, quei contorni angolosi e acuminati, quell' andare rotto

e riciso: un artista lo ravvisa al primo gitto d'occhio.

Beato chi se n'intende! disse la signora Medea. lo lascio

a mia nipote sapere tutto ci6 che non so io... Clarice, hai veduto

abbastanza? All'uopo troveremo una fotografia.

La fanciulla si volse: Io non mi sazio di queste care

figurine. Niun fotografo le pud ritrarre secondo il vero. Rendera,

tutto il piu, i contorni, le mosse, gli atti: la vita loro, no. Come

si fa a riprodurre queste guance, colorite... che dico colorite?

fiorite, devo dire, fiorite di colore come un petalo di rosa in-

carnata. Non vi e traccia di pennello passato sul disegno. E i

colori sono tanta parte della pittura ! parlano tanto ! accrescono

la pieta dei volti, la gioia, 1' inebbriamento, la gazzarra an-

gelica...

Interruppe Pentusiasrao della nipote la signora Medea facendo

atto di congedarsi. II professore cercava una fotografia, che voile

di legge far accettare alle visitatrici. E poichfc la signora met-

teva mano al portamonete, Non faccia, le disse cortesemente
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il pittore. Loro mi compenseranno ad usura col gradire il ri-

cordo, e col mandarmi degli amatori. Clarice intanto prendeva

congedo dai quadro, con lunghe occhiate amorose, come se a

malincuore se ne spiccasse.

Niuno intanto aveva posto attenzione ad Armodio, che, da

giovane educate, non aveva messo bocca nella conversazione. Era

rimasto sempre in disparte, dietro la signora, come un attore

tra le quinte, ritto, colla testa bassa, lisciandosi il mento. Non

aveva mai levato gli occhi da Clarice, uon ne aveva perduto ne

atto, ne cenno. Salut& le signore in sul loro accommiatarsi, senza

far motto. Ma quando fa tomato nello studio il Rossi, che ac-

compagnate le aveva sino alia porta da via, gli dimandft fu-

riosamente: Chi sono queste signore?

Che ne so io?... Alia parlata mi sembrano veneziane o

giu di li...

- Non vo' chiacchiere : dimmi nome e cognome.
-

Saperlo!

E pure voglio saperlo... lo trovero ben io.

Si calca il cappello in capo, e senza dire ne a Dio ne a

diavolo, corre alia porta. Le signore erano gia salite in carrozza,

e si dileguavano a bel trotto sul ponte alia Carraia.

Serie XIII, vol. V, fasc. 831 38 25 febbraio 1887
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Leonis X Pontijicis Maximi Regesta, gloriosis auspiciis

Leonis D. P. PP. XIII feliciter regnantis, e Tabularii

Vaticani manuscriptis voluminibus aliisque monumentis,

adiuvantibus turn eidem Archive addictis turn aliis eruditis

viris, collegit et edidit los. S. 11. E. CARDINALIS HERGENROETHER,

S. Apostolicae Sedis Archivista. Fasciculus II, III, IV.

Friburgi Brisgoviae, sumptibus Herder, MDCCCLXXXV,
MDCCCLXXXYI. In 4 gr., di pagg. 137-256, 257-384,

385-520.

Di quest' Opera monumentale il Fascicolo 1 vide la luce

nel 1884; e noi, associando la nostra debole voce al plauso

unanime onde il primo suo apparire fu salutato dal inondo dei

letterati, ne demmo allora un sufficiente ragguaglio ai nostri

lettori \ Or siam lieti di annunziare i tre Fascicoli seguenti,

che contengono i Regesti d'un anno intiero del pontificate di

Leone X, cioe dal 1 maggio del 1513 fino al 29 aprile del 1514,

ed ai 2348 document! registrati nel Fascicolo 1 ne aggiungono

altri 5895: sommando in tutti a ben 8243: somma enorme, che

vale gia essa sola a diinostrare Foperosita inamensa del gran

Pontefice nei priini 13 mesi e mezzo del suo regno.

II Fascicolo 11 ebbe a soffrire nella pubblicazione qualche

ritardo, oltre il termine promesso; e ci6, come avverte PEmi-

nentissimo Editore, sia perche per alquanti mesi il numero dei

collaborator!, necessarii alia grande e faticosa impresa, gli venne

meno; sia ancora, per essersi frattanto scoperti neirArchivio

Lateranense della Dateria apostolica altri 120 Yolumi, conte-

nenti Atti del pontificato di Leon X, dei quali bisogno fare lo

studio e lo spoglio conveniente affin d' arricchirne 1'edizione dei

1 Nel quaderno del 16 agosto 1884, pag. 453-466.
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Regesti: per la qual ragione altresi 1'edizione che dapprima

speravasi di poter compiere in 12 Fascicoli, dovra portarsi fino

ai 14 o 15.

E qui giova ricordare le difficolta che a siffatta edizione vanno

connesse; vaoi pel vasto campo delle ricerche che si debbon fare

in im naraero stragrande di codici e di libri, affine di rintrac-

oitirvi e ritrarne i documenti opportuni ;
vuoi per la lettura e

deciferazione di quest! documenti, che e sovente malagevolissiina.

Quanto alia prima difficolta, basti notare che gli Atti registrati

uei quattro Fascicoli, finora editi, sono stati estratti (coine sap-

piamo dal chiarissimo dottor Francesco Hergenrother, fratello

del Cardinale e suo precipuo collaboratore) da almen 275 Co-

dici, che ivi son citati; ed appartengono per la massima parte

all'Archivio Vaticauo (Registro delle Bolle, Brevi, Diversa Ca-

meralia, ecc.) ed all'Archivio Lateranense della Dateria poc'anzi

ricordato; ma in buona parte altresi ad Archivii stranieri, come

sono 1'Archivio di Stato di Siena, quel di Firenze, di Berna,

di Innsbruck, 1'Archivio di Monte Cassino, quello del monastero

di Einsiedeln (Svizzera), 1'Archivio nazionale di Padgi, FAr-

chivio Boschetti (Modena). Ai quali debbonsi aggiungere una

lunga schiera di Opere stampate; Bollarii, Annalisti sacri

(Raynaldi, Bzovio, Waddingo, ecc.), grandi Collezioni storiche,

come gli Ada dei Bollandisti, I'Italia sacra dell'TIghelli,

YOriens christianus del Lequien, la Germania Franciscana

del Greiderer, VArchivio Storico Italiano, ecc. ecc.) ed altre

Opere minori, le quali tutte hanno contribuito alia presente

Edizione la loro rnesse di documenti.

Riguardo alia seconda difficolta, gia notammo altra volta la

pgssima qualita di scrittura che presentano nei Codici Vaticani

i Regesti di Leon X, a different di quelli d' altre eta piu

antiche e assai men letterate; di modo che, mentre la scrittura,

par esempio, dei Volumi di Clemente V e dei Papi avignonesi

e di bella e nitidissima forma, quella di Leone riesce talora

quasi illeggibile. Questa difficolta risalta soprattutto nei nomi

proprii di persone o di luoghi, specialmente stranieri, come in-

glesi, tedeschi, danesi ecc., dei quali talora impossibiie indo-
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vinare il valor genuine : onde non e maraviglia che alcuni critici

abbian preso scandalo e levato romore pel tanti sbagli nei

norai geografiei > che in questa edizione dieder loro nell'occhio.

Per ovviare il meglio che si potesse a tale inconveniente, si e

preso il parti to, consueto in simili pubblicazioni, di riprodurre

i nomi, appnnto appunto quali si trovauo negli originali, la-

sciando poi agli eruditi lettori la briga di raddrizzarne, se e

possibile, le storpiature e di riscontrarli coi veri.

Venendo ora alia sostanza dei 5895 Documenti, il cui tran-

sunto, e talora anche il testo intiero, vieu dato nei tre Fascicoli

sopra annunziati; gia ben s'intende che ancor qui, come nei

Fascicolo 1, essi per la massima parte si riferiscono a raateria

beneficiaria, collazione di prelature, creazione di Vescovi e Ab-

bati, fondazione o dotazione o ristorazione di chiese, erezione di

giuspatronati, concessioni di privilegi e grazie a persone private

od a comunita e corpi intieri di Ordini religiosi. E per dir solo

di questi ultimi, avuti da Leone in singolare amore, son da

segnalare gli Atti emanati in favore dei Francescani, special-

raente di quelli nominati de Observantia seu de Familia l

; in

favore dei Minimi 2

,
il cui fondatore san Francesco di Paola,

morto nei 1507, ebbe da Leon X, nei 1513, il primo onor degli

altari
3

; pegli Eremiti Agostiniani
4

,
che aveano per Generale

il celebre Egidio Canisio da Viterbo, elevato con insigni elogi

da Leone, nei 1517, all' onor della porpora; per POrdine dei

Predicatori
5

,
al quale presiedeva il dottissimo Tommaso de Vio

da Gaeta, creato anch' egli Cardinale nei 1519; pei Certosini
6
,

ai quali, nei concedere la nuova Certosa dei santi Stefano e

1

Begesta, num. 3412, 3800, 4125, 4656, 5105, 6057, 6558, 6854 ecc.

2
Ivi, num. 2448, 3531.

8 Num. 3532; Offtcium et festum B. Francisci de Paula fundatoris Ord.

Minimorum in Ord. dumtaxat concedit etc. In data del 7 luglio 1513.

* Num. 260i, 3120, 3121, 4138, 4154.

s Num. 4570, 4697, 6945, 7705. Vedi singolarmente il num. 5447, ossia la

Lettera indirizzata, il 22 novembre 1513, Thomae de Vio Caietano Magistro

gener. Ord. Praedic., nella quale il Papa Ordinem F. P. Praedic. laudibus

ornat, iisdem, quae ceteris Ordinibus concessa sunt et concedentur, privilegiis

donat, quia temporibus periculosis Ap. Sedi fideliter adhaesit eamqtte defendit.
6 Num. 5494, 5825, 6563.
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Brunone in Calabria, il Papa attribuisce esiinia lode di religiosa

osservanza : in cuius (Ordinis) fratribus regularis diseiplinae

observantia, vitae sanctimonia d exemplares mores in dies

tamquam novdli palmites in agro Domini pullulare noscun-

tur
l

; e in shnil guisa per altri Ordini, e Monasteri che troppo

lungo sarebbe 1' enumerare.

Ma oltre a questo cumulo di Atti appartenenti al consueto

officio dell'aimninistrazione universale della Chiesa, piii altri ce

ne mostrano i Regesta, di singolare important sotto varii ri-

sguardi; i quali, mentre attestauo la molteplice operosita di

Leone fin dal priino anno del suo pontificate, arrecano altresi

nuova e gran luce alia storia ecclesiastica e profana di quel

tempo.

Leone X fu, come ognun sa, patrouo e mecenate splendidis-

simo delle lettere e delle arti
*

: e di fatto nei primi mesi del

suo regno gia incontriamo lumiuosi documenti del suo zelo per

esse. JVos, qui ab incunabulis bonas artes dileximus et in Bi-

bliothecis per omnem aetatem versati fuimus, cosi egli mede-

siino attesta di se in un Atto, del 24 agosto 1513, col quale

richiamando in vigore ed ampliando le institutiones Sixti PP. IV
in Bibliothecae ornatum et literatorum commodum, provvede

largamente ai custodi e al servigio della Biblioteca Vaticana.

Un dei primi suoi pensieri fn altresi la restaurazione dell'Uni-

versita di Roma; la quale, eretta gia da Bonifacio VIII

nei 1303, indi da Eugenio IV rialzata dal decadimento in che

era venuta, per tristizia dei tempi, sul fine del secolo XIV, ma

poscia ricaduta sui principii del secolo XVI in misere condi-

zioni, venne da Leone richiamata a fiorentissima vita col la

insigne Costituzione del 5 novembre 1513, che comincia Dum
suavissimos atque uberes fructus, ed e qui nei Regesta

3
dal-

1 Num. 5776, in data del 16 dicembre 1513.
2

11 ncgare a Leon X questo vanto era serbato alia portentosa slupidila o sfac-

ciataggine di qualche liberalastro italianissimo del secolo XIX. La Gazzetta Pie-

montese in un recente articolo, egregiamente rimbeccatole dall' Osservatore Romano
dell'b gennaio 1887, ebbe la mutria di sostenere che Leone X c. non protesse mai

gli artisti, solo per adulazione venne detto mecenate delle arti, ed ebbe un ponti-

licato che fu una continua e triviale commedia.
3 Num. 5-265.
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1'Eiiio Hergenrother riportata per intiero, essendo che nei Bol-

larii finora pubblicati non trovasi che monca e guasta d' errori.

In essa Leone, ricordando che Eoma, la Urbs per eccelleuza,

siccome Vicarii Christi in terris Regia,... supra ceteras orbis

urbes principatum obtinere dignoscitur, dignumgue est, ut

sicuti eius excellentissima est conditio, sic etiam ipsius incolae

et habitatores in omni virtutum genere et praecipue liberalium

artium disciplina, guae ipsarum est nutrix et alumna vir-

tutum, alios antecellant; percio, rimette in vigore le ordina-

zioni di Eugenio IV, ed aggiunge savissiine leggi perche ]o

Studium generate Urbis Eomae l

racquisti ed accresca e man-

tenga perenne pel tempi avvenire lo spiendore conveniente alia

sua dignita : pel qual fine ancora egli ainpli6 il grandioso edi-

ficio della Sapienza, incouiinciato gia per lo Studium da Ales-

sandro YI, e condotto piu tardi a compimento da Alessandro VII.

In simil guisa egli si adoperft a far rifiorire e prosperare le

Universita di Avignone
2

,
di Bologna

3

,
di Lovanio

4

, d'lugol-

stadt
5

,
di Vienna 6

,
di Francfort

7

,
di Cracovia

8
. Ed in pari

tempo le sue cure stendeva a proinuovere in Italia lo studio

della lingua greca, chiarnando perci6 dalla Grecia Marco Mu-

suro con un' eletta di giovani Greci che qui piantassero scuola
9

;

1 Come avvcrte in nota 1'E.mo Editore, lo Studium generale Urbis Romae e

cosa al tutto di versa ed indipendente dall'altro, che chiamavasi Studium generale

Curiae, e fu create da Innocenzo IV nel 1244-1245. Questo seguiva dappertutto la

Curia, ossia Corte pontificia, di cui era una speciale appartenenza, e perci6 non avea

sede stabile e fissa; laddove raltro, siccome Universita della Citta di Roma, avea

quivi stanza ferma. Veggasi intorno all'uno e airallro Studio, e alia lor distinzione,

igno;'ata o mal compresa da non pochi scrittori, Tegregia opera del ch. P. DENIFLE,

Die Universitdten des Mittelalters bis 1400, Berlino 1885, Tom. I, pag. 301 segg.,

313 segg.

*.Regesta, Num. 6794, 7037, 7555, 7640, 7641.
3 Num. 5466, 5686.

Num. 4557, 4558.
5 Num. 1898, 1899.
6 Num. 3589.
7 Num. G086.
8 Num. 4929.
9 Num. 3979, che comincia: Cum magnopere cupiamus Graecorum sermo-

tt graecas disciplines iam prope aboletas atque deperditas restituere etc.
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concorreva all'edizione della celebre Poliglotta del Cardinale

Ximenes, liberalmente comunicaado al Cardinale gli antichissimi

Codici greci della Vaticaua
!

; arricehiva di privilegi il fainoso

editore Aldo Manuzio, cotanto beaemerito delle lettere
2

;
inca-

ricava il Vescovo di Fossoinbrone, Paolo Germano, dell'emen-

dazione del Calendario
3

,
da Leone gia vagheggiata, ma non

condotta poseia ad esecnzione che da Gregorio XIII
; provvedeva

al decoro della musica della Cappella papale
4

;
non tralasciava

insomma niuna parte, bench minuta, di quanto alia prosperita

delle discipline liberali potesse conferire.

Ma piu assai di queste, comeeh6 in queste tnedesime egli

soprattutto mirasse al servizio della Chiesa, stavangli a cuore

gl'interessi iinrnediati della Chiesa stessa; ed ogni nuovo Fa-

scicolo del Regesti di Leone e una nuova e splendida dimostra-

zione del quanto sia falsa 1' aceusa che altri gli rnosse d' essere

stato piu dedito alle cure politiche e profane, die non alle

ecclesiastiche e proprie del Pontefice.

Per darne qui, come sol possiamo, un brevissimo cenno; ri-

cordereino in primo luogo il Concilio Lateranense cominciato da

Giulio II nel maggio 1512, e da Leone X proseguito e condotto

felicemente a teriniue. II 27 aprile del 1513, cioe 38 giorni

dopo la sua coronazione (19 marzo), egli celebrft nella Basilica

di Laterano la Sessione YI del Concilio, coll' intervento di

22 Cardinali, 91 tra Patriarchi, Yescovi e Abati, e parecchi

Oratori dei Principi d' Italia; e lo stesso giorno eman6 la Co-

stituzione Superna con cui concedendo nuovo salvocondotto e

piena sicurta a tutti (tranue gli scismatici e gli esclusi dal

diritto comune), tutti invitava a venire al Concilio, ed esortava

1 Num. 4263. II Ximenes ne rendeva poseia pubbliche grazie a Leone, scrivendo

nel I'rologo della Poliglotta : Atque ex ipsis (exemplaribus) quidem, graeca San-

ctitati Tuae debemus, qui ex ista Apostolica bibliotheca antiquissimos tarn V.

quam N. T. codices perquam humane ad nos misisti.

* Num. 5523.
3 Num. 6851.
4 Num. 3560. Comincia : Cupientes ut capella nostra ad laudem eius, qui

habitat in excelsis, divinis praeconiis valeat resonare, ac cantores in ea di-

vine decantantes officia illis maiori diligentia insistant et in musica se

exerceant etc.



600 RIVISTA

i Principi cristiani a dare la liberta medesima 1

. II 13 inaggio,

d'ordine del Papa, si tenne nel palazzo di Laterano uua Con-

gregazione generale di tutti i Prelati del Concilio, ad provi-

dendum super tribus rebus, nempe reformations morum et

rerum Urbis, super pace et quiete reipublicae christianae et

schismate tollendo: che erano i tre negozii capitali del Coneilio

medesimo
2

. II 17 giugno seguente, celebro la Sessiune VII eon

111 mitrati, e prorog6
3

al 1 6 novembre la Sessione YIII
;

la

quale venne eelebrata il 19 dicembre, con 23 Cardinali, 73 tra

Arcivescovi e Vescovi, e 5 Generali d' Ordini. In essa pubblicft,

sacro approbante Concilio, tre importantissime Bolle: 1'una in

condanna di varii errori contro la Fede; 1'altra, per la pace tra i

Principi cristiani, per la Crociata contro i Turchi, e per la ridu-

zione dei Boemi dissidenti; la terza per la riforma della Curia
4
.

Nell'anno medesimo egli ebbe la ventura di estinguere fino

alle ultime faville dello sciagurato scisma e conciliabolo di

Pisa, suscitato gia per politici rancori da Luigi XII contro

G-iulio II: e la generosa sua clemenza nell' aprire larghissime

ai pentiti le braccia del perdono contribui in gran maniera ad

accelerare un avvenirnento cosi fausto alia pace della Chiesa.

Due dei Cardinali scismatici superstiti, Bernardino Carvajal e

Federico di Sanseverino, deposti per la lor fellonia da Giulio II,

mandarono la lor ritrattazione dello scisma che fu letta nella

Sessione YII del Concilio; poi nel Concistoro del 27 giugno,

presentatisi in persona a chieder perdono, 1'ebbero pienissimo dal

Papa, che, imposta loro una penitenza, ripristinolli nella dignita
5

.

La stessa cleinenza us6 piu tardi (7 aprile 1514) col Cardinale

Guglielmo Brigonnet, Arcivescovo di Narbona 6

,
anch' esso pen-

titosi della sua ribellione contro G-iulio; la stessa col dottor Zac-

caria Ferrerio, di Yicenza, stato un dei piu accaniti difensori

dello Scisma, poi (11 dicembre 1513) raumiliatosi ai pie'di

Leone, che Febbe quindi innanzi in gran favore ed elevollo

1 Num. 2283
;

cf. 4922, 4923, 5554, 6035, 6885.

2
Regesta, pag. 154, ex Diario Paridis de Grassis.

3 Num. 3223.

* Num. 5838, 5839, 5840.
s Num. 3373-3377, 3410, 6084.

6 Num. 7854.
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eziandio all' Episcopato '. Lo stesso autore dello Scisina final-

raente, Luigi XII, avendolo nell' ottobre del 1513 solennemente

disdetto, venne da Leone pienamente riconciliato colla Chiesa

e prosciolto dalle incorse censure
2

. E con lui, ebbero larga

assoluzione
3
tutti i complici e partigiani del Conciliabolo tornati

a pentiraento: fra i quali ci basta ricordare la celebre Lucrezia

Borgia
4

,
allora Duchessa di Ferrara

;
la quale, se era stata

riottosa contro GKulio II, mostrossi poi ossequiosissima a Leone,

e negli ultimi suoi anni (mori nel 1519), come nota qui 1'Emo

Hergenrother, fu di vita lodevole: posteriori sua vita saltern,

laudem gloriamque promerita est, ut ostendit vel ipse Gre-

gorovius.

Zelantissimo della purita della Fede cattolica, Leone X con-

danno, fra altri errori, specialmente quelli del neoplatonico

Pietro Poraponazzi, De animae humanae mortalitate, et in

omnibus hominibus unicitate, ac de philosophiae et Jidei dis-

sonantia
5

: errori che a quei di erano di maggior grido e pe-

ricolo. Avendo inteso che un frate Minore in Santa Croce di

Firenze predicava in maximum fidei scandalum Jideliumque

animarum periculum, comand6 che fosse iinmantinente tradotto

sotto buona guardia a Roma 6
. In Inghilterra, provvide con sa-

vissimi ordini a meglio tutelare il diritto sacrosanto delle ap-

pellazioni alia Santa Sede
7
. In Boemia, adoperossi efficacemente

per la riduzione dei dissident! all' unita della Chiesa, mediante

1' opera del Cardinale Legato a latere, Tommaso del titolo di

S. Martino ai Monti, mandate cola tamquam pads angelum et

nuntium, con ampia Istruzione, sopra gli articoli controversi,

che sono i famosi Compactata di Basilea, e sopra le concession!

possibili a farsi ai Boemi s
. N6 minor sollecitudine egli mostr6

per le chiese oriental!. Nell'isola di Rodi ricompose la concordia

Num. 5687.
2 Num. 4917.
3 Num. 2401, 3801-3803, 4478, 4565, 4992, 5517, 5194.

* Num. 3312.
;] Num. 5838.

6 Num. 5921.
7 .Num. 6153.
8 Num. 4597: 20 seltembre 1513.
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tra Greci e Latini, assegnando il debito ordine alle giurisdi-

zioni dell'Arcivescovo latino e del Metropolita greco
l

. Ai Greci,

rifuggitisi in Venezia dalla spada dei Turchi devastator! delle

lor patrie, provvide ainpia comodita di professare, secondo il

loro rito, il culto religioso
2

. Secondando le piissime brame di

Eramanuele Re di Portogallo, diede i convenienti ordini pel

battesimo e conversione dei Negri della Guinea, condotti a Li-

sbona 3
. Nell'America centrale, alia Nuova Granata dove poco

innanzi (1510) lo spagnuolo Nugnez da Bilbao avea piantata una

colonia, eresse la Diocesi di Santa Maria dell'Antigua, e vi

mand6 per Vescovo il franeescano Giovanni de Quevedo, conee-

dendo a lui e ai Frati suoi compagni larghe facolta e privilegi,

onde quegl' indigeni efferi plane homines, christianaegue reli-

gionis prorsus exempti venissero piu agevolmente convertiti

alia Fede 4
.

Priina che Lutero levasse in Germania il grido bugiardo di

Riforma, Leone X avea provveduto con sapiente zelo a riforinare

nella Chiesa varii di quegli abusi, che in ogni tempo F umana

fralezza suole introdurre nelle istituzioni anche piu sante. Di

che fanno fede i molteplici Atti, che qui nei Regesta veggiam

da lui emanati, e riguardan sopratutto la riforma dei Mona-

steri, e quella della stessa Curia Komana. Quanto ai primi,

oltre a parecchi documenti di minor conto
3

,
meritano d' esser

segnalate le due inissioni, conferite, 1' una al Cardinale di Stri-

gonia, Tommaso, poc' anzi ricordato, cui il Papa constituit vi-

sitatorem apostolicum omnium monasteriorum utriusque sexus

in sua legatione existentium cum potestate corrigendi et re-

formationes opportunas introducendi, quo uberiores fructus
virtutum Domino exhibere possint

6

,
con amplissime facolte al

medesimo concesse ad maiores fructus ex legatione obtinendos
7

;

1'altra a Fra Bernardino de Scodra (Scutari) dell' Ordine dei

1 Num. 3045.
2 Num. 5049.
3 Num. 3994.
* Num. 4416-4419, 4656.
8 Num. 3551, 3852, 5105, 5391, 7637, 7638.
6 Num. 3687; cf. 3633, 3634.
7 Num. 3688-3703.
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Minori, inviato come Nunzio e Commissario papale, ad Albaniae,

Bulyariae, Eassiae (Russiae?) partes in quibus, proli dolor !

quam plures haeretici et penitus injideles fore noscuntur,

per procnrare la costoro conversione, e insieme con potesta di

riformar ivi tutti i Convent! del suo Ordine, e correggere e

punire, con autorita d'Inquisitore in quelle parti
l

.

Riguardo alia Curia, gia ricordainrao la Bolla da Leone pro-

mulgata nel Concilio Lateranense
2

,
il 19 dicerabre 1513. In

essa egli confermava, sacro Concilio approbante, colla giunta

di nuove pene contro i contravventori, la gravissima sua Costi-

tuzione del 1 3 dicembre, De reformatione Curiae, nella quale,

sotto 38 rubriche, sono stabiliti ordini per la riforma di altret-

tanti officia Curiae Romanae 3
. Gli official! della Curia erano

un esercito, e con poco divario da oggidl distinguevansi coi

seguenti titoli, che per erudizione storica giova qui recitare:

Maestri delle cerimonie, Ordinatori della Curia, Protonotarii,

Ghierici di Camera, Notarii della Camera Apostolica, Ruota,

Penitenzieria e suoi scrittori e official! divisi in piu categorie,

Penitenzieri minori, Sollecitatori delle Lettere apostoliche, Mae-

stri del piombo, Fratelli barbati ossia Piombatori, Abbreviatori,

Scrittori apostolici, Maestri del Registro delle Bolle, Scrittori del

Registro delle Bolle, Uditore e procuratore delle contraddette,

Avvocati concistoriali, Procuratori, Notarii di Ruota, Suddiaconi,

Cantori, Sergenti d' armi, Maestri chierici e scrittori del Re-

gistro delle suppliche, Segretarii, Cursori, Governatore, Uditor

di Camera, Vicario del Papa, Notarii del Gtovernatore, Notarii

dell' Uditore della Camera apostolica, Notarii del Vicario del

Papa, Scrittori dei Brevi, Archivisti. A varii officii della Curia

riferisconsi pure altri Decreti, da Leone promulgati, sia pel loro

regolamento, sia in favore di alcune classi di official!
4

. Ed alia

riforma della medesima vuol riferirsi altresi la diminuzioue di

certe tasse, che dianzi i Curiali solevano esigere dai fedeli
5

.

La fine, al prossimo quaderno.

* Num. 4865.
2 Num. 5840.
3 Num. 5736; coll'appendice di varii Decreti, num. 5737-5745.
* Num. 4196, 4501, 4682, 5674, 6031.
* Num. 5612.
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ACTA Synodi Dioecesanae tertiae sanctae Viglevanensis Ecclesiae,

quam Illmus ac Revmus DD. Episcopus Petrus loseph de-Gaudenzi

habuit diebus 16 et 17 septem. 1886, Pontificatus vere adrairabilis

SS. D. N. Leonis Papae XIII anno nono. Mortariae, A. Costel-

lezzi typ. Praemio don. 1886, di pagg. 330, in 8.

Lo zelantissimo Vescovo di Vigevano golar compiacenza vi osserviamo tutto il

Mons. Gaudenzi tenne il settembre dello lungo titolo XX consecrate alia divozione

scorso anno il terzo Sinodo diocesano, di al Cuor SS. di G. C. e alle varie pratiche

cui il presente volume contiene gli atti. In onde i fedeli sogliono ora onorarlo, le

quello con somma prudenza fu trattato quali egli commenda altamente, e viva-

delle materie solite proporsi nei Sinodi, mente raccomanda ai parroci d'inculcare

e di tutte quelle cose che dai Sacerdoti ai popoli alle loro cure affidati.

richiede 1'eta presente; e noi con sin-

ANONIMO Delle quattro virtii Cardinal!, Prudenza, Giustizia, Tem-

peranza e Fortezza. Operetta divisa in quattro parti. Venezia, tipo-

grafia Emiliana, 1886. Un vol. di pagg. 346, in 16.

Quest' opuscolo, non si risolve in un della Biblioteca di distribuzione gratuita,

arido traitato, ma in una serie di letture che una pia e ragguardevolissima persona,

di schietia doltrina cristiana, rawivate ad siccome altre volte accennammo, fa pub-

ogni pnsso da racconti di efficace esempio. blicare e diffondere dalla benemerita ti-

Tuttii sopra citatiopuscolifanno parte pogratia Emiliana di Venezia.

BENEDETTUCCI GLEMENTE dell' Oratorio di Recanati. Alessandro

Manzoni e Giacomo Leopardi. Kecanati, tip. di Rinaldo Simboli, 1886.

In 16, di pagg. 50.

11 ch. Autore non ha voluto con que- della Ginestra. e vi ragiona special-

st' operetta darci un saggio critico o un mente dell'opinione che avea 1' uno del-

parallelo letterario fra- i due scrittori no- 1'altro come letterato. Chi dei lettori vuol

minati nel titolo, ma solo render noti togliersi questa innocente curiosita, non

al pubblico alcuni raffronti curiosi tra avra che a procurarsi quest' opuscolo che

P Autore degP Inni sacri e il cantore lo soddisfara pienamente. ,

BIBLE (LA SAINTEJ Texte de la Vulgate, traduction francaise

en regard, avec Commentaires theologiques, raoraux, philosophiques,

historiques etc., redige's d'apres les meilleurs travaux anciens et con-

temporains.

1. L'ExooE ET LE LEviiiQUE. Introduction critique et Gommentaires, par

M. 1'Abbd H. I. GRELIER, ancien professeur de philosophic. Traduction
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franchise par M. 1'Abbe BAYLE, Docteur en theologie et professeur

d'Eloquence sacre'e a la Faculte de Theologie d'Aix. Paris, P. Lethiel-

leux, editeur, 1886. Un volume in 8 grande, di pagg. IV, 309 (Exode),

XI, 168 (Uvitique).
1. EVANGILE SELON S. JEAN. Introduction critique et commentaires, par

M. rAbbe*, L Gl. FILLION, Pre"tre de Saint-Sulpice, professeur d'Ecri-

ture Sainte au Grand Seminaire de Lyon. Traduction franchise par

M. 1'Abbe BAYLE, Docteur etc. Paris, P. Lethielleux, editeur, 1887.

Un volume in 8 grande, di pagg. LXIV, 388.

3. INTRODUCTION GENERALS. Tome Deuxieme. VIII, Geographic et Ar-

cheologie bibliques, avec quime plans et gravures, par M. 1'Abbe

TROCHON, Docteur en theologie. Paris, P. Lethielleux, editeur, 1887.

Un volume in 8 grande, di pagg. 696.

Coi tre Volumi, ultimamonte usciti in civescovi e Vescovi di Francia, e il suf-

fragio di quanti studiosi, svolgendone i

30 Yolumi finora pubblicati, vi han tro-

vato e vi trovano tuttodi un vero tesoro

di scienza biblica. Aggiungiam solo clie

al Volume 2 ed ultimo dclla Introdu-

ction Generate, qui supra annunziato,

dove il ch. Abbe Trochon, trattando della

Geografia ed Archeologia biblica, corn-

luce, che qui annunziamo, la grandiosa

Collezione di Commentarii biblici, del

Lethielleux, volge rapidamente al suo

termine; a raggiungere il quale piu non

mancano che quattro Volumi, cioe; Ge~

nese; Nombres et Deutdronome ; In-

troduction aux Evangiles: Tables

generates: i quali verran tutti pubblicati,

secondo la promessa dell'egregio Editore,

dentro il corrente 1887. Non accnde che

raccomandiamo con nuovi elogi questa

insigne Collezione, siccome utilissima so-

pratutto al Clero; perocche, dopo la be-

nedizione di Pio IX di santa memoria e

del regnante Leone XIII, ella porta seco

pie 1'occellente suo lavoro intorno alle

discipline preliminari allo studio del testo

biblico; a questo Volume, diciamo, serve

di naturale Appendice e Complemento

VAtlas Geographique et Arche'oloffiqtte

del ch. Abbe V. ANCEPSI, gia pubblicato

dal Lethielleux nel 1876.

1'approvazione e gli encomii di piii Ar-

BONGOMPAGNI B. Bullettino di Bibliografia e di Storia delle Scienze

Matematiche e Fisiche Tomo XVIII, novembre-decembre 1885. Roma,

tip. delle Scienze Matematiche e Fisiche 1885, pagg. 605-720. In 4.

BOTTARO PR. LUIGI Fede e Poesia. S. Pier d'Arena, tipografia

e libreria San Vincenzo, 1886. Parte prima e seconda di pagg. 115,

Parte terza di pagg. 114. In 8. Prezzo cent. 60.

11 prof. Luigi Bottaro persuaso che parte (Dio Creatore) ei ti parla del

questo visibile universe e un libro da Dio

stesso somministratoci, nol quale legger

dobbiamo le sue divine perfozioni, dalle

create cose e periture di questo mondo,

si argomenta con questo bel volumetto di

sollevare lo ?pirito del leltore alle in-

creatu e sompilerne boll'zze cho ci atlen-

dono nella vitaavvenire. Oncle nella pr.ma

cielo, della terra, dell' uomo; e nella se-

conda (Dio Eedentore) direltamente

sollevando lo spirito al soprannaturale,

egli favflla di Gesii Cristo, della Ver-

gine, della redenzione. E cio egli fa non

solo in modo piacevole da dileltare chi

legge, ma ancora da eccitar puri affetti

e santi.
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BOVA GASPARE - - Le Parabole di Salomone piamente parafrasate

dal Sac. Gaspare Bova. Seconda parte. Palermo, tip. Pontif., 1886.

Di pagg. 281. In 8.

A questa seconda parte delle Para- tammo della prima pai te di esse nel

bole parafrasale dal ch. Aulore, ci pare quaderno 845 al quale rimottiamo il

die possa applicarsi il giudizio che por- lettore.

BRANDI ANTONINO De Sanctuarii B. M. V. De Belvedere in terra

Carhynen. Origine, Inventione et Progressu, per Antonium Brand i.

Carmen sacrum. Ostunen, ex tip. Ennio G. Tamborrino, MDCCCLXXXVI.

In 8, di pagg. 48.

GANGER P. FERDINANDO d. G. d. G. - Elogio funebre del Cav. Gen-

naro Galdo, letto nella chiesa deiraugustissima Arciconfraternita dei

Pellegrini in Napoli il di 22 dicembre 1886. Napoli, lip. di Gabriele

Argenio, Vico SS. Filippo e Giacomo 26, 1887.

Gravi ragioni di riconoscenza ci co- odore di sennocristiaho; in ogni incontro

siringono a dipartirci un istante dalla pred'lesse e pratico la giustizia, segna-

regola prescrittaci di nori far parola di landosi quanto altri mai nell' esercizio di

elogi funebri nella nostra bibliografia. Fu queste nobilissime virtii nella pubblica e,

il Cav. Gennaro Galdo uno de'nostri piii privata cosa . Abbiti adunque (noi ri-

schietti amici, che nel tempo della sven- peteremo coll'illustre oratorenoto a tutta

tura sostenne con impavido coraggio e Italia) o forto, cordato, e giusto amico no-

nel foro e nelle assemblee, la nostra stro questo pegno di gratitudine su que-

causa bersagliata da una fazione d' intri- sto letto funereo. Tu non paventasti di

ganti, nemici di Dio e della chiesa. E mescere le tue sort! alle nostre si bale-

quale manifestossi a nostro riguardo in strate dalla moderna societa, inviperita

quell'occasione, tale lo dimostra il P. Can- contro Dio e la sua Chiesa ; e noi come

ger, essere sempre stato dal primo albeg- deplorammo memori la tua perdita, cosi

giar della vita sino all' imbrunirc del- serberemo intatta e luminosa la tua dolce

1'ela sua, Magnus cioe fortitudine, et figura e il luo larghissimo amore piu

iudicio, et iustitia (Job. XXXVII, 23). chiaro nella sventura, che nella fortuna. >

Vesti 1'animo di vera fortezza, die buon

CECCONI MONS. EUGENIO Histoire du Concile du Vatican d'apres

les documents originaux par S. Exc. Mgr. Eugene Cecconi archeveque

de Florence. Preliminaires du Concile. Ouvrage traduit de 1'Italien

par M. Jules Bnnhomme Cure de St. lean-Baptiste de Grenelle h Paris

et M. D. Duvillard Vicaire a la mgme paroisse. Paris, librairie Victor

Lecoffre, 90, Rue Bonaparte, 1887. Vol. 1 di pag. 547, vol. 2 di

pag. 496, Vol. 3 di pag. 720. Vol. 4 di pag, 824 in 8.

L' opera egregia sul Concilio Vaticano avrebbe portata la conoscenza fino alle.

scritta da Mons. Cecconi, il quale collo estreme parti della terra. Fu percio desi-

splendore della virtii e della dottrina il- derio del S. P. Pio IX 'e poi del regnante

lustra la Sede Arcivescovile di Firenze, Pontefrce Leone XIII quello di veder tra-

meritava bene di essere conosciuta ol- dotto quest' opera in lingua francese. Or

tr'Alpe, e tradotta in quella lingua che ne questo desiderio e appagato. Non parle-
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remo noi delFinsigne merito intrinseco con quelle tenui mutazioni domandale

dell' opera stessa, cui abbiamo fatto rile- dallo stile francese, aflinche piu grade-

vare ampiumcnte piu volte nel nostro pe- vole ne riesca la lettura.

riodico (vodi Ser. VIII, vol. IX, pag. 15J8, Non raccomandiamo adunque questa

Ser. XI, vol. I, pagg. 66 e 596), ma par- traduzione agli Italian!, i quali per somina

lando della vcrsione, essa ci pare elegante loro ventura posseggono gia il testo nella

non solo per i tipi, ma soprattutto per sua lingua originate; ma quelli che senza

lo stile e per la lingua ;e quel che piu saper d' italiario s'intendono di francese,

monta in un'opera siffalta, veriliera. L'ab- troveranno nella lettura di questa storia

biamo riscontrata qua e la col testo ori- un pascolo sostanzioso e gradito.

ginale, e ve 1' abbiamo trovata conforme,

C1MMINO A. Gorso di lingua italiana. Grammatica. NapoU, Stabili-

mento tipog. A Tocco e C., 1886. In 8, di pagg. 145.

II metodo seguito dal ch. Autore in moria, e poi propone alcune osservazioni

questa grammatica, non ci pare ne an- sulla lingua del medesimo Aulore. Altri

tico n propriamente moderno, ma tutto trovera forse a ridire su queslo metodo,

suo, ond' ha il merito della originalita. come anche di nlcune mutazioni indotte

Ua egli in ogni lezione alcuni brevi pre- nella grammatica; ma trahit sua quem-

ceili, vuole che s'impari a mente un breve que voluptas, ne possiamo noi in uia-

tratto di Autore, ne fa dallo scolare terie libere imporre agli altri la nostra

applicare i precetti ricevuti rilevandoli maniera di vedere.

per iscritto d.il tratto aflidato alia me-

D'AGLIANO GELS1NA - Vedi LYONARD P. G.

DE CISSEY L. Vita della Yen. Margherita del SS. Sacramento. Re-

ligiosa Carmelitana, Fondatrice dell'Associazione alia divozione della

Santa Infanzia di Gesii 1619-1648. Priraa edizione ilaliana fatta sulla

terza francese gia approvata da piu Vescovi. Monza, tip. de'Pao-

lini, 1886. Vol. 2, di circa 200 pagg. ciascuno.

La Von. M;>rgherita, per la beatiu'ca- picco'i associati per il riscatto di bambini

zione della quile sono gi& introdotti i pagani. Siamo lieti d'annunziare noi no-

processi, fu qufill'anima privilegiata cui stro periodico la traduzione di questa vita

N. S. manifesto i misted amabilissimi della prodigiosa, che servira, spjriamo, a risve-

sua santa Infanzia perapparecchiarla a di- gliare nelle famiglie 1'amore all' Infanzia

venire istrumonto di sua gloria mediante di N. S. G. C. e lo zelo per la salute delle

la fondazione della Soeieta della S. Infanzia. anime specialmente dei poveri bambini

la qualeall'eta nostra conta piiidi 300,000 abbandonati nelle comrade infedeli.

EPIFANIA ALFONSO Della necessity assoluta di sapere e di cre-

dere, ossia scienza e fede. Discorso di Alfonso Epifania, letto nel

Collegio 1'Aquinate in S. Maria a Vico a' 13 agosto 1886. Madda-

loni, tip. di Alfonso De Simone, 1886. In 16, di pagg. 20.'

FAA DI BRUNO F. Vedi VE1TH GIOVANNI EMMANUELE.

FRIGERI CARLO Novum veni mecum in Sacerdotum militatem di-

spositum a Sac. Garolo Frigerio M. A. in quo habentur monita et
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orationes ad ecclesiasticam vitam fructuose et sancte traducendam.

Bononiae, ex oflicina Pont. Mareggiani 1886. In 16, di pagg. 351.

Prezzo L. 1.

E diviso in tre parti e sono: i De vere e molte pratiche, che cercar do-

Sanctificationepropria; 2 Deanima-

rum salute procuranda ; 3 Virida-

rium pietatis. Ci sembra motto utile

per ogni buon sacerdote, il quale trovera

qui raccolti varii documenti di retto vi-

vrebbe con fatica altrove sparse. La lin-

gua che il ch. Autorc usa, ora e latina

cd ora italiana. Ma forse sarebbe stato

migliore avviso adoperare sempre la

stessa i'avella.

GUERANGER PROSPERO dell'Ordine di S. Benedetto, Abbate di So-

lesmes L'Anno liturgico
- La Quaresimi. Prima traduzione italiana

sull'ottava francese. Torino, tip. Pont, ed Arciv. Marietti, 1887. In 8,

di pag. 670. Prezzo L. 4. 00.

Chi ha tradotto questo volume in ita-

liano ha reso un vero servigio a! fedeli

della penisola; poiche potra per questo

mezzo istruirci pienamente dei riti e del

loro significato in questo tempo accet-

tevole in quest! giorni di salute. E diviso

in tre parti: la prima e piu generale ed

espone la storia della Quaresima, la sua

mistica, le sue pratiche e cosi di seguito:

la 2a contiene il proprio del tempo; e la

3
a

il proprio dei Sanli di cui la festa suol

cadere in Quaresima. La liturgia pero della

Quaresima e si ricca, che non e stato

possibile all'autore di condurre il lettore

oltre il sabato della quarta settimana. La

settimana di Rassione e la settiman;i Santa

saranno da lui trattate in un altro volume.

Intanto noi raccomandiamo assai per ora

questo gia pubblicato, come molto oppor-

tune pel tempo in cui siamo.

IOSA P. M. ANTONIO MARIA I Godici manoscritti della Biblioteca

Antoniana di Padova descritti ed illustrati dal Bibliotecario P. M. An-

tonio Maria losa, Min. Gonv. Padova, tipografia del Seminario, 1886.

Un vol. in 8, di pagg. 263. Prezzo L. 4. 00.

Era gran tempo che di un piu com-

pleto e piii accurate colalogo dei Codici

manoscritti onde e ricca la Biblioteca An-

toniana di Padova, si sentiva dagli eruditi

il bisogno. A questo soddisfa pienamente,

per quanto Io comportano le present!

congiunture, il R. P. M. losa colla pre-

sente pubblicazione. Ei prima da per or-

dine alfabetico gli Autori, soggiungendo

a ciascuno tutte le opere che nella pre-

lodata Biblioteca si trovano, notando di

ognuna lo scafiale che occupa, il nu-

mero, che la distingue, il secolo in che

i'u scritta, il numero delle pagine di che si

compone, la loro larghezza e lunghezza,

le parole onde il Codice comincia, e

termina con un breve ragguaglio del-

1'Autore ove fa duopo. Ed affinche riesca

anche piu agevole rinvenir 1'opera, all'in-

dice alfabetico degli autori fa seguire

quello parimente alfabetico dell' opere di-

stinte per materie, o per meglio dire,

distingue gli autori medesimi secondo le

materie. Per questa guisa sara facile agli

eruditi il riscontrare un Codice qualun-

que, senza essere costretti di recarsi in

persona ad esaminarlo co'proprii occhi,

come non di rado avveniva prima a coloro

che possedevano il catalogo antico. Me-

rita dunque il ch. Autore e la lode e la

riconoscenza del pubblico, specialmente

degli eruditi.
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LANZELLOTTI BIA010 - - Gli Studii del Clero e la Religione pel

Sacerdote Bingio Lanzellotti Prof, di Leltere greche e latine. Aquila,
Bernardo Vecchioni tip., 1886. In 8, di pagg. 41.

II (lotto Autore di questo opuscolo da'dotti laici e che i nostri lettori co-

vuol dimostrare la necessita di difendcrc noscono da qnanto noi stessi da cinque

la religione e la Bibbia per opera del anni veniamo scrivcndo in questo Perio-

clero bene ammaestrato nella filologia dico; di mitologia cioe, di scienza delle

comparata e nelle altre discipline che religion!, di lilologia e di linguistica. I

ora con maggiore alacrita si vengono quali nostri lavori sembrano ignorati dal-

coltivando, e rivolgendo contro le verita 1'erudito Autore, che pure ne avrebbc

racchiuse nel Vecchio e Nuovo Testa- avuto qualche pro nella tesi che nobil-

nwito. II soggelto per se vasto, porge al mentc tratta, della cultura del clero in

ch. Autore 1'occasione di sliorare moke tutti i tempi, e del quanto a lui abbiano

quistioni important!, sebbene gia trattate obbligo gli stessi studii di filologia com-

(listesamente da parecchi anni in qua, parata.

LEHMKUHL AGOSTIXO Compendium Theologiae Moralis auctore

Augustino Lehmkuhl Societatis lesu sacerdote, cum approbatione

Rev. Vic. Gen..Friburgensis. Friburgi Bnsgoviae, sumptibus Her-

der, 1886. In 8, di pagg. 602. Prezzo L. 8,' 75.

Per annuire ai voli di molte persone venire anche al compendio. Conoscenza

tra le quali siamo noi stessi, il P. Lehm- dei dottori antichre modern!, solidita di

kuhl ha ridotto in compendio e in un ragionare, prudenza nell'evitare le peri-

volume 1'opera di Teologia morale stam- colose novita, amore del vero, rendono

pata pochi anni fa in due volumi. Le quest' opera degnissima di stare tra le

lodi che noi faccmmo dell' opera grande, man! della studiosa gioventii e di esscrc

nel magjrio del 188-i, giustificate dalla adottata nelle sctiole per il corso della

rapida diffusione della medesima, ere- morale teologia.

diamo che possano con ogni ragione con-

LETTURE FEMMINIL1 del periodico, la Donna e la Famlglia.
Strenna pel 1887. Genova, alia Direzione del detto Periodico. In 8,

di pagg. 154. Prezzo L. 3. Rilegata L. 4.

Le colte e gentili donne d' Italia tro- pertanto a sperare che anche a questo

veranno in ques'o libro una lettura al- facciano quel buon viso onde hanno ac-

trettanto piacevole quanto istruttiva. E colto i 24 precedent! volumi.

LIBERIA E LEGGrE ossia la Bandiera di Satana respettivamente

all' art. 185 del Codice Penale ed alia inviolabilita del Camposanto.

Gonsiderazioni giuridiche e morali di un Avvocato che non esercita.

Seconda edizione con breve proemio. Genova, tip. del R. Istituto

sordo-muti 1886. In 16, di pagg. 64.

Qupsto libriccino e diretto a provare dice: Chiunque con animo ddtberato

che il fatto avvenuto la prima volta in proferisce pubbliche contumelie ad oltrag-

Genova di onorare Satana, inalzandone il gio della religione sara punito con multa

vituperoso vessillo, e contrario all'arti- estensibilea lire cinquecentoeagli arresti.

colo 185 del Codice penale italiano, che Incorre nella stessa pena chiunque

Serie XIII, vol. V. fasc. 881 39 26 febbraio 1887
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commette nltri fatti esemplari. Cordial! congratulazioni e al-

che sieno di natura da offenders la re- 1'Autore e a'suoi concittadini, i bravi

ligione od eccitare il disprezzo e produ- Genovesi, che una volta di piu ban pro-
cano scandalo. vato come a quel brutto 1'atto la co-

in poco piu di sei giorni n' e stata scienza pubblica di si nobile citta si ri-

esaurila la prima ediziom; di ben 3500 senta vivomente e si ribelli.

LUXARDO FEDELE II Dott. Domenico Del Re, ossia il Medico cat-

tolico. Commentario del Prof. Sac. Fedele Luxardo. G-enova, tip.

della Gioventii, 1886. Di pagine XI, 34. Con ritratto in fotografia.

LYONARD P. G. d. G. d. G. L' Apostolato dei patimenti, ossia le

vittime volontarie per i bisogni attuali della Chiesa e delle nazioni

e specialmente delle genti catioliche dell' Europa. Traduzione di Cel-

sina d'Agliano sulla terza edizione francese con facolta deH'Autore.

Torino, libreria del Gav. L. Romano, 1887. In 16, di pagg. 384.

L'umana vita dal suo primo albore lissimo apostolato dei patimenti; la se-

al tramonto e una serie raramente inter- conda che comincia dal capitolo XXXII

rotta di sofferenze. Entra 1' uomo allorche ci somministra i varii esercizii deli'apo-

nasce (disse gia il Metastasio) In un stoiato medesimo, e le formule diverse

mar di aflanni e pene Incomincia dalle delle offer te a fare, tra le quali e quella

fasce Ogni affanno a sostener. Ma delle vittime volontarie per la Chiesa.

quest! patimenti, spesso inevitabili al- II libro e utilissimo e opportunissimo,

1'uomo, sono ordinal! dalla divina prov- onde noi raccomandandolo caldairienie

videnza ad altissimi fmi che sollevano i a'fedeli rion sapremmo come ringraziare

patimenti medesimi ad un ordine sopran- abbastanza c chi lo scrisse e chi lo volse

naturale e divino. Quali sieno quest! al- nella nostra favella. Ed appunto per ra-

tissimi fini ce lo insegna ampiamente gione della sua utilita ed opportunita,

1'aureo volume che noi annunziamo, il crediamo noi che oltre I' approvazione

quale ci mostra la maniera di ulilizzare di Mons. Le Breton Vescovo del Puy e

in pro delle anime le pene tutte quante quella del Molto Rev. P. \
7

icar!o Gene-

della vita. Esso puo dividers! in due rale d. C. d. G., fu incoraggiato e bone-

grand! parti, teoretica Tuna e Faltra detto da Colui che tante amarezze divoro

pratica. La prima che giunge al cap!- e tanti travagli con invitto coraggio so-

lolo XXXI spiega la natura, 1'eccellenza, stenne per la Chiesa, Timmortale Ponte-

i vantaggi, le condizioni di questo nobi- fice Pio IX.

MANUALS dell' Apostolato della Preghiera. Lega del Guore di Gesii,

traduzione dal francese. Napoli, Stabilimento tipografico dell'An-

cora, 1886. In 16, di pagg. 238.

Questo Manuale istruisce pienamente da S. E. il Cardinal Desprez Arcivescovo

il devoto del S. Cuore intoruo alia pra- di Tolosa vivamente raccomandato, non

tica dell' apostolato che e divenuto omai accade che noi esortiamo i zelatori e le

comune, ed alia maniera di bene stabi- zelatrici ed ogni altra persona amante

bilirla e promuoverla. Essendo esso stato del Sacro Cuore, a farhe acquisto.

alATTEI GIOVANNI Compendio della vita della serva di Dio Ca-

milla Rosa Grimaldi Terziaria professa dei Ministri degl' Infermi pel
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P. Giovanni Mallei del medesimft ordine Vic. Provinciale del Piemonte.

Jlomi, tipografia Poliglolta della S. G. di Propaganda Fide, 1886.

In 16, di pagg. 95.

acceso il desiderio della virtu. E non v'e

dubbio clie il porre sotto i loro occhi

gli escmpi ammirabili della Serva di Dio

< la quale senza uscire dalla sua cerchia,

senza cere-are di fare strepitose cose per

comparing tra gli uomirii, ma tutta umile

e costante ncll'esercizio della carita piu

eletta fini i suoi giorni nel fioredegli anni

consunta si puo dire dalle cocenti fiamme

di cui era acceso il suo bel cuore j, non

pu6 non avere gran forza nell'animodelle

giovani, specialmente in questo tempo in

cui tanto si encomia ed esalta chi si de-

dica al bene del suo prossimo.

MAZZANTI MONS. MARGELLO Lellere Pastoral! di MODS. Marcello

Mazzanli Vescovo di Pistoia e Pralo, gia Vescovo di Golle. Pistoia,

tip. Niccolai, 1887. In 8. di pag. 459. Prezzo per gli associali L. 3, 50,

per gli altri L. 4, 50.

L'ottimo signor Can. G. Bartoli ha

raccolto in questo volume IP lettere pa-

storali die Mons. Marcello Mazzanti di-

rosse ai suoi diocesan! nei nove anni che

Egli tenne la sede episcopale di Colle.

Noi' non possiamo che far plauso a que-

sto pensierodell'illustre Canonico, poiche

La vita dclla serva di Dio Camilla

Rosa Grimaldi morta in o lore di santita

il 5 agosto del 17 11 era slain gia scritta

dal P. Capsone suo confessore e dedicata

al Somino Pontefice Benedetto XIV che

di lei avea personate conoscenza. Ma per

essere qnella sviluppata con troppa am-

piezza, e per incontrarvisi qua e cola

alcuni passi dillicili e supmori alia co-

mune inlelligenza, il ch. Antore ha sn-

viamente avvisato di rostringerla in

questo compendio ed esporla in modo da

giovare a tutte le anime devote segnata-

mente alle giovanette che sentono in se

si e reso cosi grandemente benemorito

dclla causa cattolica, tornando queste

lettere gradite ed utili a tutti . non tanto

perche gli argomenti ne sono importanti

al sommo e rispondono ai bisogni dei

tempi, quanto perche vengono svolti con

ricco apparato di sode ragioni, bene or-

in uno stile elevato e in una forma

chiarissima e schiettamente italiana >

come egli, giudice al certo competente,

avvisa e noi con lui.

Ed e bene a sperare che a questo vo-

lume quanto prima tenga dietro il se-

condo che conlerra le lettere pastorali

all' amato gregge della nuova diocesi cui

In Spirito Santo lo ha poslo a governare,

il qual volume sebbene non possa ancora

eguagliare il primo per la grandezza della

mole, pure non gli sara certo inferiore

per la eccellenza degli argomenti, e la

perizia nel trattarli.

dinate, strettamente connesse ed esposte

MERELLO Comm. Aw. ANGELO Gli Agricoltori d' Italia spostati.

Carme. Genova, tip. Arcivescovile, 1886. In 16, di pagg. 22.

MILANO SACHO, ossia Stato del Glero della citta e diocesi di Milano

per 1'anno 1887. MiJano, tip. e lihr. Arciv. ditta Giacomo Agnelli.

In 8 pice, di pagg. 324. Prezzo L. 1, 50, legato alia Bodoniana L. 1, 80.

Vi sono moke belle notizie spettanti

al clero. Forsc riuscirebbe anche piu utile

se vi si aggiungessero dei particolari in-

torno ai luoghi di cducazione, alle scuole

caltoliche. agli ordini religiosi esistenli

nella diocesi, ecc. come vediamo usato nel

Direttorio cattolico inglese: poiche non di

rado accade che i genitori vogliono porre

i loro figliuoli in educazione o mandarli a

buone scuole e non sanno ove rivolgersi.
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MONCHAMP GEORGES Histoire du Cartesianisme en Belgiqtie par

1'abbe Georges Monchamp, docteur en Theologie et en Philosophic

Membre de la Societe scientifique de Bruxelles, Professeur de Philo-

sophic au seminaire de Saint-Trond. Bruxelles, F. Mayez itnprimeur,

1886. In 8, di pagg. 643. Prezzo L. 8.

Di quest' opera importanle ci occu- tore ci sembra molto perito delle materie

percino a suo tempo in una speciale ri die tratta, e clie ha fatto cosa utilissima

vista. Per ora ci basti dire che il ch. Au- alia storin della filosofia.

MOSGHETTI ANDREA Due laudi apocrife di Fra lacopone da Todi.

Saggio critico della edizione critica di lacopone di prossima pubbli-

cazione. Venezia, tipografia Antonelli, 1886. In 4 pice, di pagg. 12.

OFFICIA PEOPRIA. Passionis D. N. Jesu Christ! Suramorum

Pontificum concessione alicubi recitanda mobilium dierura assignatione

psalmis per extensura insertis in hac tertia editione addito oflicio

septem dolorum B. M. V. pro feria sexta hebdomadae Passionis.

Bononiae, ex typographia PontiQcia Mareggiani, 1886. In 8, di pa-

gine 174. Prezzo L. 1, 50.

OFFICIUMET MISSA in Epiphania Domini et per totam octavam

secundum Missale et Breviarum Romanum S. Pii V Pont. Maximi,

iussu editum, dementis VIII, Urbani VIII et Leonis XIII auctoritate

recognitum. Augustae Taurinorum, ex typographia Pontificia et Ar-

chiepiscopali, 1886. In 8, di pagg. 163. L. 2. 00. Gopie 12 L. 20.

Legato in tela L. 2. 50. Gopie 12 L. 25.

OEATIONES ET PEECES pro opportunitate dicendae ante bene-

dictionem SS. Sacrament! ex Missali et Riluali romano depromptae,

praernissis lilurgicis sanctionibus circa expositionem, repositionem ac

processionem eiusdem Venerabilis Sacramenti. Gura ac studio Ma-

gistrorum coeremoniarum Metropolitanae Ecclesiae Neapolitanae. Nea-

poli, ex typis de Angelis (nunc Bellisario et soc.) 1886, di pagg. 60,

in foglio. Prezzo L- 3, 25. Per posta L. 3, 50. Ghiunque ne acquista

12 copie ricevera la 13
a
gratis.

Ecco un libro che noi molto racco- festis B. M. Virginia Orationes...

mandiarco a tuiii i Parrochi e Reltori di
. Sanctorum - - Orationes diversae, e

chiese per la somma perizia de'riti litur- termina colla laude Dio sia Benedetto. II

gici, ond' e stalo compilaio. Esso viene formato e quale si conviene a quest! libri

cosi diviso: Sanctiones liturgicae circa liturgici, bel:a la carla, grandi e belli al-

expositionem, repositionem ac proces- tresi i
lipi, di maniera che nulla lascia a

sionem SS. Sacramenti Orationes desid^rare.

in festis D. N. I. C. - Orationes in

PALLOTT1NI SALVATOR Gollectio omnium conclusionum et reso-

lutionum quae in causis propositis apud Sacram Gongregationem

Gardiualium S. Concilii Trideniini interpretum prodierunt ab eius
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institutione anno MDLXIV ad annum MDCGGLX distinctis titulis

alphahetico ordine per materias digesta. Romae, typis S. Congrega-
tionis de propaganda Fide, 1886. Tomus XII, fasc. 119-120. In 4,

di pagg. 513-656.

PEESECUZIONE (NUOVA) contro i Cristiani nel Tonchino. Bo-

loyna, tip. Pontif. Mareggiani, 1880. In 8, di pagg. 31. Prezzo Cent. 20.

La commoven ic narrazione di quesla tutto a vantaggio dei poveri porseguitati.

licra persecuzione mossa ai cristinni del Cio tanto piu volonlieri faranno i nostri

Tonchino, la Had dai missionarii stessi di lettori, che la persecuzione invece di

quelle parti, deve eccilare ognuno che cessare o almeno diminuire, si estende

serra un cuore in petto a provvedcrsi di anzi nelle province del Tonchino occi-

i|ucsto lihrctto, del qualc il pre/zo va dentale.

PICCOLO MANUALS fa\\* Pia Associaziooe della Guardia d'onore

al S. Cuore di Gesu coll'appendice sulla sacra lega di riparazione ed i

Biglietti-Zelatori della 4 Serie per il Clero. Deposito presso Don Bosco

nell' Oratorio di San Francesco di Sales. Torino, In 16, di pagg. 172.

Leamplissime approvazioni onde que- Noi auguriamo alia seconda edizione che

sto manualino fu onorato e il rapidissimo gia si prepara una vastissima diffusione a

spaccio che ebbe, ci assicurano e della bene deile anime e ad onore e gloria del

sua opportunity e della sua eccellenza. Cuor SS. di Gcsu.

PIETRO (DI) SALVATORE ~ I liberi Pensatori al tribunale del buon

senso. Studii critici del teologo Salvatore di Pietro. Torino, tipogr.

e libr. B. Canonica e figli, eredi Binelli, 1886. In 16, di pagg. 48.

11 ch. Autore chiama i liberi pensa- dal buon senso, in modo stringente, gli

tori di ogni genere, al tribunate del buon mette, come suol dirsi al muro, e gli

senso, e con una serie d' interrogazioni costringe a confessarsi vinli. 11 libretto

su tutte quante le questioni spettanti al- pu6 essere ulile non solo ai liberi pen-

T ordine vuoi naturale vuoi soprannatu- satori, ma anche a tanti poveri giovani

rale da essi o negate o messe. in dubbio, ed uomini vacillanti su certi punti ca-

e con perentorie e brevi risposte tratte pitali.

PIZZICARIA PIETRO Clementina Secchi figlia di Maria martire

della Santa Purita pel P. Pietro Pizzicaria d. C. d. G. Terza edi-

zione accresciutae corretta. Modena, tip. dell'lmm. Concezione 1886.

In 16 pice., di pag. 62. Prezzo cent. 5.

Di questa cara biografia in soli quat- tonic Agrodolce. Lo raccomandiamo so-

tro mesi si sono esaurite due copiose pratulto alle giovani contadine ed ope-

edizioni, sicche se ne e dovuta fare una raie, benche giovar se ne possano le

terza notabilmonie accresciuta, con Tap- signorine ancora.

pendice di un grazioso sonetto di Par-

PONTEDERA (DA) ANTONIO La Cremazione. Considerazioni del

P. Antonio da Pontedera Cappuccino. Prato, tip. Contrucci e Com p.

nel R. Orfanotrofio Magnolfi, 1886. In 16, di pagg. 152. Prezzo cent. 50.

Chi mai avesse la tentazione di desti- fiamme, legga questo egregio opuscolo del

narc per testamento il suo cadavere alle P. Antonio e particolarmente il capo 5*
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ov'cgli descrive questo bruciamento come

suole ora farsi dai seitarii nei loro forni

cremator!!, e siarno mallevadori che I'idea

passera loro da] cervello. L'Autore colla

storia alia mano dopo di aver mostrato

come 1'uso di seppellire i cadaver! fosse

comune, per non dire universale, presso

tutti i popoli, addita le ragioni che sug-

gerirono ai pagani la cmnazione, e il

tempo che essa comincio a metiers! in

uso. Fa quindi egli vedere la sinistra idea

che ci danno le Sacre Scritture della

mancanza di sepoltura e dell' abbrucia-

mento, e come quest' ultimo venisse pro-

scritto dal Cristianesimo, ma che per fu-

til! pretest! si vorrebbe far rivivere a

danno della religione da coloro che noit

content! di bruciar vivi coll'anima giu nei-

1' Inferno, vogliono essere bruciati morti

ne' loro cadaver! qui sulla terra.

QUESTIONS (SULLA) dell'origine deH'anima razionale, dottrina

ed error! del Rosmini. Parma, tipografia Vescovile, Fiaccadori, 1886.

In 8, di pagg. 78. Prezzo Gent. 75.

Senza entrare nei parlicolari di questa anche ncll'annunziato opuscolo con part

controversia, della quale piu voile ci

siamo dovuti intrattenere in questo nostro

periodico combattendo gli error! del Ro-

smini intorno al punlo agitato, ci basia

dire in generate che i delti error! sono

solidita ed evidenza confiitati coi principii

e con le dotlrine dell'Angclico Dottore

S. Tommaso. Se vi abbiamo notata qualche

inesattezza, questa e solo di espressione,.

non gia di dottrina.

RAGUSA M r
. FRANCESCO - Scritti editi e inediti di M r

. Francesco

Ragusa, Vescovo della Diocesi di Trapani. Trapani, tip. di Giov.

Modica-Romano, 1885-86. In 8, Vol. ldi pagg. 484. Vol. 2 di pag.614.

Da gran tempo avremmo ben volentieri

annunziato nei nostro periodico questi

egregi scritti di Mons. Ragusa, se non

fosse per un caso fortuito andata smar-

rita la prima copia che il ch. autore ce

ne invio. E la prima parte della serie prima

de' suoi scritti ecclesiastic!, contenente

omelie, sermon!, lettere pastoral!, notifi-

cazioni, conferenze, fervorini e via discor-

rendo. In ess! si vede una mente robusta

addestrata alle loite scientifiche e ai voli

arditi ed uii cuore tutto fiamme di sin-

cerissimo affetto per G. C. e per la sua

Madre Santissima, per la Chiesa e per il

suo capo augusto. Quanto amore non spi-

rano e i suoi fervorini per la Benedizione

del Santissimo Sacramento e i suoi col-

loquii per la Santissima Comunione !

Quanta elevatezza di pensieri nelle omelie

e nelle conferenze ! Ma con questa eleva-

tezza, tanto ordine e tanta ch'arezza che

si fa intendere facilmente dagli ascolta-

tori, e (cosa che a nostro parere, distingue

gli scritti di Mons. Ragusa) nella eleva-

zione del pensiero non perde Egli di mira

la pratica utilita, questa a quella bella-

mente accoppiando. Quul mistero piu alto

che quello dell' augusta Trinita? Eppure
da tal mistero ancora Ei trae delle eccel-

lenti applicazioni pratiche alia riforma

de'costumi : poiche chiaro si vede che

Egli non cerca la vana scienza che gonfia,

ma la verace sapienza di G. C. che salva

il mondo.

Questa prima serie viene da lui di-

visa (come nelP annunzio si accenna) in

due bei volumi. II primo contiene quello-

che spetta al mistero della SS. Trinita,

allo Spirito Santo, a N. S. e alia sua

chiesa: il secondo parla piu specialmente

della V. Maria e dei Santi del Signore in

genere, e piu particolarmente di S. Pietro,

S. Nicola di Bari, S. Francesco di Sales,.

S. Chiara d'Assisi. Ci par degno di sin-

golar menzione cio che egli ragiona ri-

guardo allo sposo purissimo della B. V.
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Madre di Dio. Lo dimostra con profon- intero i test! original!, proclamanti tutti

dita di dottrina e vasta epudizione degno ad una voce le iflorie del gran Patriarca.

<lel culto di somma dulia per i suoi rap- Ma non la iiniremmo piii se tulti voles-

port! con Maria, con Dio e colla Chiesa, simo enumerare i pregi di ciascun di-

c come tale esscre stnto tenuto dalla tra- scorso.

dizione ecclesiastica. E qui e bello vedere E questa, come dicevamo, la prima

una serie ben lunga di nobilissimi nomi serie degli scritti di Mons. Francesco Ra-

dei Padri dei cinque primi secoli della gusa. Saremo lielissimi di presto annun-

Chiesa c di illustri scrittori de' secoli ziare gli altri, che, ne siam certi, non

.jusseguenti de'quali Mons. riporta per saranno in merito a quest! second!.

ROSSI ANNA VED.BOSGHI La suora educatrice, benefotirice grande
dell' Italia. Dono agli italiani di buon senso e di huon cuore di Anna

Rossi, Ved. Boschi. Imola, Lega tipografica, Via Cavour, 60, 1886.

In 16, di pagg. 18.

SEPOLCRO (SUL) del sacerdote Francesco Montoro, sua sorella Let-

teria. Messina, tipogr. del progresso 1886. In 16 pice., di pagg. 33.

Sulla tomba dell'amato fratello ha ella ci presenta,ha tutto 1'incanto di una

voluto la sorella doporre un fiore, ed e patetica narrazione delle intime relazioni

un Hero a dip vo.ro ili soave profumo fat- di due anime che s'intendono e si amano

tole daH'amoi'e spuntare nel CUOP di so- di un amope il piii puro.

rella. Questo mesto carme pertanto che

SEEMONC1NI da leggersi in Quaresima nelle Faraiglie cristiane da

chi non puo andare alia predica. Venecia, tipografia Emiliana, 1887.

Un volume in 16, di pagg. 474.

Ed occo un nuovo opportunissimo lettura a mo'di sermoncino, a coloro che

\olume della Biblioteca gratuita che si non possono recarsi alia predica. Ess! go-

pubblica e si distribuisce dalla Tip. Emi- dono cosi del frutto della parola di Dio

liana pep incarico di una pia e ragguar- e pep avventura con tanto maggiore si-

dovolo [vpsona. Felicissimo e il pe.p.sio.ro curezza, quanto viene IOPO offerta sotto

di fornire un quotidiano argomonto di forme piu semplici e in dose piii discreta.

SPILA. P. BENEDETTO II Chili nella guerra del Pacifico. 2
a

ediz.

Roma, tip. della Pace di F. Cuggiani, 1886. In 8, di pagg. 381.

SPUGHES (DE) GIUSEPPE Liriche scelte di Giuseppe de Spuches

principe di Galati, con prefazione di N. A. Amico. Palermo, tipo-

grafia Astarila e Solli, 1886. In 16, di pagg. 62. Prezzo cent. 25.

Diamo in questa seconda dispensa queste parole il Periodico Palermitano

della Conca d'oro, talune fra le lipiche offriva ai suoi leltori un saggio delle

che dotto que! robusto ingegno di Giu- Poesie dol dottissimo Principe di Galati

seppe Do, Spuches mancato di 65 anni Giuseppe De Spuches : e la scelta ci pare

ai 13 del novembpe 1881 sia falta con buon cpiterio, poiche 1'ele-

Sono esse fiori immarcescibili ch' ei vatezza del ponsiepo e 1'ardimcnto lirico,

collivo con istudio ed amore; ed oggi congiunti colla spontaneita e 1'eleganza

mesta corona che non senza lacrime po- del verso le collocano in posto onorifico

siamo riverenti sul suo sepolcro. Con tra le poesie de'nostri tempi.
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STEENNA VENEZIANA compilata da una societa di giovani ed

arricchita di alcuni scritti inediti e di varie poesie. Anno III. Venezia,

tip. antica ditta Cordelia, Ib86. In 8, di pagg. 182.

Questa Strenna e veramente veneziana,

poiche raccoglie e fa conoscere altrui

c le memorie di persone e di cose o di

monumenti spettanti a qu^sta nostra glo-

riosa citta : rende pubblico qualche do-

cumento o storico o letterario non frivolo

da una parte ne troppo severe e p'esante

dall'altra : e il tutto infiora con qualche

poesia sobriamente intercalata o con

qualche scherzevole scrittura die renda

piii piacevole ed al vario uraor degli ia-

gegni accetto il volume.

Tra le persone degne di menzione sono

quelle che si segnalarono per la perizia

nella buona educazione, e di queste se

ne fa nella strenna una breve biogralia.

I Veneti la leggeranno volcntieri e i

non Veneti, che vedrannovi scolpila 1'im-

pronia della

Gentil Vinegia Degna d'impero.

SUCONA TOMMASO E VALLfiS Philosophiae Institutiones ad men-

tern Divi Thomae Aquinatis in Tyronum commodum et usum, opere et

studio Thomae Sucona et Valles, almae Metropolitanae atque Prima-

tialis Ecclesiae Tarraconensis Ganonici. Pars prima, logicam et meta-

physicam complectens di pagg. 494-XX.I V. Pars 2
a
, Ethicam et Histo-

riam Philosophiae complectens di pagg. 352-XIV. In 8. Editio secunda

notabiliter aucta. Tarracone, ex typographia F. Aris et filii, 1886.

TAXIL LEONE Les Mysteres de la FranQ-Magonnerie devoiles, par
Leo Taxil, ancien membre de la Loge parisienne Les Amis de

I'honneur frangais, etc. Parigi, Letouzey et Ane, editeurs, rue du

Vieux-Golombier 17. Belle puntate di 8 paginein 8 grande, ciascuna

illustrate da una splendida incisione.

Annunciamo questa pubblicazione ogni cinque puntate. Chi ne voglin avere

francese, perche la crediamo non solo

utile, ma necessaria nei tempi nostri an-

che in Italia. E necessaria nei collegi, nei

seminarii, nelle famiglie ; perche la Mas-

soneria assale tutte le appartenenze della

vita civile e religiosa, e le assale con una

ipocrisia incredibile, che e d' uopo sma-

scherare. E questo lavoro del Taxil,

exframmassone, e veramente acconcio al

bisogno. Senza esagerazioni, cita i test!

autentici e accettati dalla stessa Masso-

neria. Non si e mai pubblicato nulla di

piu compito.

Gia 1' opera e giunta alia pagina 160,

e le incision! che tornano ogni otto pa-

gine sono eccellenti.

Chi vi si associa, riceve 5 puntate ogni

quindici giorni, al prezzo di 50 centesimi,

ossia a 10 cent, per puntata. Vi e una

edizione di lusso, che costa invece 75 cent.

un saggio, puo riceverlo al prezzo di

50 centesimi.

Si pu6 prendere 1'associazione a tri-

mestri, pagando in una volta 3, 75, sia

all'Editore, sia ai Librai depositarii.

Non sappiamo che in Italia, ove tro-

viamo tanto pattume illustrate, vi siano

Depositarii di questo egregio lavoro. Per-

cio il meglio modo di associazione e spe-

dire per posta il prezzo ai MM. Le-

touzey et Ane, libraires, rue du Vieux-

Colombier n. 17. Paris ; e cosi si a vranno

ogni due settimane le cinque puntate di-

rettamente, per un trimestre.

Noi preghiamo i Giornali cattolici a

dare ampia pubblicita all' Opera del Taxil,

che vediamo contrastata e perseguitata

dalla Massoneria. Basterebbe anche solo

ristampare il presente annunzio.
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THOMAE (S.) AQUINATISfoctorls Angelici, Summa contra Gen-

tiles, sen de veritate Catholicae Fidei. Editio nova et emendata. Au-

yustae Taurinorum, ex typographia Pontificia et Archiepiscopali, Eq.

Petri Marietti, 1886. In 8, di pagg. XXII1-560. Prezzo L. 5.

THOMAE (S.) AQUINATIS Summa Theologica diligenter emen-

data, de Rubeis, Billuart et aliorum, notis selectis ornata, Indices

et Lexicon. Tomus sextus. Augustae Taurinorum, ex typographia

Pontif. et Archiep., Eq. Petri Marietti, 1886. In 8, di pagg. 437-41.

Prezzo dell' opera completa in 6 volumi L. 30.

II Lessico qui aggiunlo agl'indici e locuzioni di S. Tommaso c degli altri

quello del Mellini, col quale si spiegano Scolastici.

le parole piii inusiiate e le principal!

TORELLI-FEA A. Confutazione dei principali errori del nostro se-

colo in materia di religione. Torino, tipografia Giulio Speirani e

figli, 1886. In 8 pice., di pagg. 87.

Le persone alle quali questo lavoro, come mezzo per il quale potranno ap-

frutto di lunga rsperienza e di serie prendere brevi ma sensate risposte ai

meditazioni viene dalla ch. Autrice gen- principali errori del nostro secolo in ma-

tilmente dedicate, lo accoglieranno vo- teria di religione.

lentieri come pcgno di sincere affetto, e

TRIPEPI LUIG1 Morale ed apologelica. Discorsi predicati nella Ar-

cihasilica Lateranense, Gattedrale Romana da Monsignor Luigi Tri-

pepi. Volume primo. Roma, tipografia Guerra e Mirri, 1886. In 8 gr.,

di pagg. 254.

Quei dotti e venerali personaggi che primo volume contiene cinque discorsi'

nell' arcibasilica lateranense ebbero la che ban per titolo la Santificazione, la

bella sorte di udire 1'illustre Mons. Tri- Carita, la Penitenza, il Hondo, gli

pepi proporre le evangeliche verita du- Eletti, preceduti da dne altri sa\faBonta

rante il tempo Quadragesimal? degli di Dio, tema obbligato, solito svolgersi

anni 1882 e 1883, non potranno non ral- per la festa dell'Apostolo dell'amore nella

legrarsi con se medesimi, di poter ora di chiesa madre di tutte le altre chiese del-

bel nuovo gustare quei medesimi discorsi 1'orbe. La fama delFillustre Mons. Tri-

che egli fa di pubblica ragione indottovi pepi, superiore ad ogni nostra lode, ci

dalle moltissime e continue richieste ed dispensa di far parola dei pregi non co-

esortazioni venutegli non pur dalP Italia munidi questo volume, nuovo partodella

ma da altre comrade ancora. Questo fecondissima sua mente.

II Papato nei tre ultimi secoli. Dissertazione letta all'Accademia di

Religione cattolica il di 1 aprile 1886 da Monsignor Luigi Tripepi,

Prelato domestico di Sua Santita. Roma, tipogr. Guerra e Mirri, 1886.

In 16, di pagg. 56.

11 Papato nei tre ultimi secoli, 6 st'opera che 1' illustrissimo Mons. Tripepi,

un' opera postuma, storica, e critica del- mai stance quando traltasi della difesa

Finfelice Mamiani, ed e propriamente que- del Papalo, prende a combattere in que-
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sta disserlazione, mostrando come falM

sinno i principii a'quali quello sciaurato

lavoro s'informa, e come pero le accuse

ri volte ai Pontefici partecipino alia falsila

de'medesimi. E veramente combaite egli

il Mamiani e lo sconfigge e ne trionfa,

facendo chiaramente vedere quant i grossf

abbagli abbia prcso e teoreticamente ne
r

principii, e praticamente nei faiti colui

che se medesimo stitnava e diceva stra-

ordinario pensntore di cui bcne a ra-

gione potesse menar vanto I' Italia.

UNIVERSALITY(L')DU DELUGE, par los. Brucker S. I. Bru-

xelles, Vromant, 1886. In 8 gr., di pagg. 98.

Sotto questo titolo, il ch. P. Brucker

pubblico alcuni dolti articoli nella egregia

Revue des questions scientifiques di

Bruxelles, del luglio e ottobre!886; e noi

avemmo gia occasione di lodarli, a pro-

posito del Diluvio di ALBERTO CETT.V,

nel nostro quaderno 873, pagina 327.

Ouesti articoli vengono ora pubblicati a

parte dal ch. Autore; con che egli ha

reso un ulilissimo servigio a chiunque

si diletta di tali studii, e prende inte-

resse alia gran questione dell' Univer-

salita del Diluvio, oggidi vivamenle

agitata fra alcuni dotti cattolici. Scopo

del Brucker nel presente opuscolo n uni-

camente di combattere la celebre tesi

dell'Abbe MOTAIS, di chiara memoria, il

quale voile restringere il Diluvio alia sola

razza dpi discendenti di Seth c alia re-

gione da essi abitata, facendone immune

il rimanente del genere umano, cioe la

discendenza di Caino, sparsa per altre

contrade; e sostenne cio non ripugnare

punto alia Scrittura ed alia Fede cat-

tolica, ed essere d'altra parte richiesto-

dni dati della Scienza. Ora il Brucker

confuta ad uno ad uno gli argomenti del

Motais, specialmente sotto il rispetto della

Bibbia e della Tradizione dei Padri: indi,

esaminando le prove che dalla Scienza,

cioe dalla Geologia, Linguistica, Etnologia

ed Archeologia, il Motais, e dieiro a lur

il signer JEAN D'ESTIENNE illustre suo

discepolo, vollero derivire in favor della

loro tesi, dimostra quanto elle sien deboli

e inette allo scopo, di fronte alle ragioni

gravissime che la Bibbia e la Tradizione

ibrniscono in contrario. La proforid; dot-

trina e la vigorosa logica, con cui il

Brucker conduce la sua confutazione,

convinceranno, crediamo, ogni savio let-

tore; e lo trarranno a conchiudere col-

1'Autore medesimo, doversi nel Diluvio-

biblico ammettere VuniversaHta, almeno*

relativa, tale cioe che tutti quanti gli

uomini, salvo gli otto salvati nell'Arca,

insiem col paese da essi abitato, andasser

naufraghi nella gran catastrofe.

YAGLICA GIUSEPPE Carmina adhuc inedita Canonic! cant. losephi

Vaglica. Panormi, ex typ. Pontificia, 1886. In 8, di pagg. 136.

Prezzo L. 1. 30.

Una doppia serie di poetic! componi-

menti alia studiosa gioventii che nei Se-

minarii da opera agli studii della latina

letteratura, somministrano i ch. editori

in quest' opera postuma dell' illustre Ca-

nonico D. Giuseppe Vaglica, le version!

cioe dall'italiano, e le poesie original!.

Tradolti in esamotri latin! quivi trovansi

il Conte Ugolino del grande Alighieri, i

sepolcri di Ugo Foscolo, il Pellegrino-

apostolico, la visione d'Ezechiele e 1'en-

tusiasmo melanconico del poeta, forse pi it

grande, dell' eta nostra, Vincpnzo Monti.

Quindi, oltre una raccolta di bei Intini

epigrammi, canta 1'Autore in vario metra

e la Pieta di Guglielmo' II, e la line infe-

lice di quell'araldo della rivoluzione reli-

giosa che fu Lutero, e i trionfi del grande
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oratore Irlandese O'Concll, e le funebri

onoranze rcsr dall'Accademia Palermitana

al suo degno presidento. il Principe G.

De Spuches e le glorie musical! del

Bellini.

11 solo nomedeirilluslre Autore stato

gia prefetlo degli studii e professore di

lettere latine nel Sominario Archidioce-

sano di Monreale, basta per raccomandare

ai nostri lettori questo elegante volume.

VE1TH GIOVANNI EMANUELE -- L'Eucarestia. Dodici conferenze

del Can. Dottore Giovanni Emanuele Veith, Predicatore di Gorte,

Membro della facolta teologica a Vienna. Tradotto per cura del

Cav. Abate F. Faa di Bruno. Torino, 1886. Emporio Cattolico,

S. Donato, 31. In 8, di pagg. 352. Prezzo L. 3,50 franco.

11 dottissimo Veith, gli scritti del quale chiaro raziocinio, stabilisce bellissimi pa-

lianno ottenuto grande ed unanime plauso

in tutla la Germania, ha pure consacrato

il suo vasto ingegno a dimostrare la

realtfi e la grandezza del divino Mistero

Eucaristico. L'Autore, prima medico e

scienziato famoso, in seguito oratore di

grido, Predicatore alia Corte di Vienna,

Autore di circa 50 opere stimatissime,

ha posto a servigio del suo lavoro i ma-

terial! di una ricca erudizione religiosa

e profana svolgendo il diflicilissimo tema

con molla profondila di dottrina. Egli

abbraccia in complesso le relazioni tra

Tistituzione del Sacrificio dell'Eucareslia,

i riti e le cerirnonie della legge Mosaica,

e spiegaridole partitamcnte con sottile ma

ralleli tra le figure dell'antico e la realtk

del nuovo Testamento. Pertanto il sud-

detto libro si raccomanda da se a quanti

bramano vedere la fede conciliata colla

ragione, e renders! maggiormente per-

suasi della verita del dogma Eucarist'co.

E uti libro non ascctico ma apologetico

dflla SS. Eucaristia, che tornera graditis-

simo ai cultori serii delle verita religiose.

Auguriamo adunque che quest'opera

incontri in Italia un'approvazione gene-

rale come in Germania, e che i suffragi

di tutti coronino le fatiche dell'esimio

traduttore, il quale ha saputo dare al

periodare tedesco e forma e colorilo

italiano.

VERATTI BARTOLOMEO - Studii filologici. Strenna pel 1887. Mo-
dena, Societa tipografica, 1886. In 16, di pagg. 80. Prezzo L. 1.

V1RGALLITA DANIELLO Le nozze d'oro del S. Padre Leone XIII

e la diocesi di Anglona e Tursi. Invito per Daniello Can. Virgallita,

professore nel Seminario e delegato speciale della Commissione pro-
motrice nella Regione Calabra e Lucana. Bologna, tipografia Arci-

vescovile, 1886. In 16, di pagg. 80. Prezzo Cent. 75.

Monsignor Vescovo di Anglona e Tursi steggiamento delle Nozze d'ore del Som-
al quale il presente opuscolo e dedicate,

dirigeva al ch. Autore le seguenti parole
^li cucomio che siamo lieti di riferire:

Con vivo compiacimento accetto la

ileclica del suo Opuscolo, specialmente

perche esso ha per iscopo di muovere

^uesti miei amatissimi diocesani a non

lasriarsi secomli agli altri cattolici del

mondo nel prender parte al solenne fe-

mo Pontefice Leone XI II.

< Non istaro a dire quanto opportuna
loro si olTre si bella occasione pfi

% dimo-

strari; a f-Uti I'iudissolubile attaccamento

e 1'amore sincero al Capo Supremo della

Cattolicita.

< Le esprimo poi sentite congratula-

zioni perche Ella applica il suo non co-

mune ingegno a pubblicare spesso spesso
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scritti, i quali se da una partc tanto ono- Pertanto dal Padre della misericor-

rano V. S. che si bene risponde alia sua dia, Iddio, imploro ecc.

alta sacerdotalc nvssione; dall'altra essi,
. .

, ,. Affezionatissimo P. c P. re

oggi pnncipalmente, nescono di sommo

vantaggio alia societa intern. * Rocco Vescovo di Anglona e Torsi.

VIGO ILARIO MAURIZIO -- Al lupo! al lupo! al lupo! Grido d'al-

larme del pastore agli agnelli; pel Teol. Coll. Ilario Maurizio Vigo,

Curato di Santa Giulia in Torino e Missionario Apostolico. Torino,

tipografia e libr. S. Giuseppe. Collegio Artigianelli, Corso Palestro,

n. 14, 1886. In 16 pice., di pagg. 64.

II lupo contro il quale alza qui la gione e dalla storia : ed infine scoperte

voce il buon pastore altro non e che il del lupo le insidie, e manifcstatine gH

bruttissimo vizio della disonesta, che attacchi, somministra la raanicra di af-

tanta strage mena delle pecorelle di G. C. frontare quest! ed evitare le prime.

Perche queste di tale maledetto lupo Vorremmo che questo spiritoso e in-

concepiscano orrore e se nc allonta- sieme sodo libreltino si facesse circolare

nino, il ch. Autore ne dipinge la spa- ampiamente fra il popolo, il che puo

ventevol bruttezza con vivi colon presi tanlo piii facilmente ottenersi, che non

in prestito dalla Sacra Scrittura, dalla ra- costi piu di cenlesimi quindici.

VILLORESI SILVIO II Santo Natale. Pastorale del Can. Silvio Vil-

loresi. Prato. Stefano Belli editore, 188$. Un opusc. in 16.

Facciaino volentieri menzione di que- maschili e si femminili, i quali spnsso lift

sta rappresentazione scenica in buoni ciTcano, e non sempre ne trovano. E

versi, per commodo degli Educatorii si breve, e bplla.

VOSEN DOGT. G. H. Rudimenta linguae hebraicae scholis publicis

et domesticae disciplinae brevissime accomodatae. Scripsit Dr. G. H.

Vosen; retractavit, auxit; textum emendatissime edidit Dr. Fr. Haulen.

Friburgi Brisgoviae, sumptibus Herder MDCGGLXXXrV. In 16, di

pagg. 131. Prezzo L. 2, 25.

Questa grammatica del Dott. Vosen, scienze bibliche, e da raccomandare ai

dal lungo uso delle scuole approvata. spe- principianti, a' quali con metodo chiaro,

cialmente dopo ritoccata dal Dott. Fr.Kau- e facile, spiana la via alia conoseenza del-

len, uno dei migliori trattatori delle 1'ebraica favella.

APPEND1CE BIBL10GRAF1CA DI OPERE IN HAGUE STRAMERE

Abbiamo creduto di modificare alquanto ci6 che nelle Avvertenze

alle nostre bibliografie avevamo notato riguardo ad opere scritte in

lingue straniere; e ci6 per secondare il desiderio di non pochi illustri

autori, che ne bramano Tannunzio nel nostro Periodico. Pertanto, rima-

nendo fisso ci6 che si era stabilito per rispetto a libri in lingua latina,
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e a quelli di una importanza speciale in lingua francese; per altri di

altre lingue, che abbiano anche essi uguale importanza, noi, quando ne

sia il caso, in rubrica particolare ne annunzieremo il semplice titolo,

intendendo con ci6 solo raccomandarli ai lettori come sicuri per la ret-

titudine delle dottrine e pregevoli per merito scientifico o leiterario.

HELLE (Friedr. Wilhelm) Golgotha und Oelberg. Christologisches

Epos von Friedrich Wilhelm Helle. Prag, Commissionsverlag von

Rohlicek el Sievcrs, 1886. Un vol. di pag. 464, in 16.

KINTER (P. Maurus 0. S. B.)
-- Studien und Mittheilungen aus dem

Benedictiner - und dem Cisiercienser-Orden. Haupt-Redacteur P. Mau-

rus Kinter 0. S. B. Stifts - Archivar zu Raigern, 1886. Wilrzburg,
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CRONACA CONTEMPORANEA

Firenze, 24 febbraio 1887.

I.

Gome documento per la storia riportiamo nella nostra Cronaca la

stupenda Lettera che il Santo Padre Leone XIII mandava il 4 gennaio

all'illustre Presule dell'Archidiocesi Gatanese, Monsignor Benedetto Giu-

seppe Dusmet.

YENERABILI FRATRI IOSEPHO BENEDICTO

ARCHIEPISCOPO CATANJENSI

LEO FF. XIII.

Venerabilis Frater Salntem et Apostolicam Benedtctionem

Quae diligenter ad Nos reiulisti de consiliis in conventu susceptis

Abbatum Casinensium, qui, te praeside, habitus modo est in hac Urbe, ea

grata multum accepimus. Jamdiu scilicet desiderio tenebamur istius extra

ordinem conventus cogendi; qui etiam, tit nosti, quura antehac esset ha-

bendus sub temptis vernum, causis rerum quibusdam interceptus est. At

enim hoc desiderium spes moverat et acuerat complurium utilitatura, quas

censebamus profecturas inde esse certo in Ordinem Benedictinorum, cui

studuimus semper, cui vel nuper testimonia tribuimus existimationis et

benevolentiae. Nobis nimirum animo obversatur quern cumulum prae-

stantiae et gloriae, vel in re sacra vel in civili, alumni Benedict! patris

sibi paraverint per diuturnitatem saeculorum quatuordecim : reminisci

iueundissimum est virtutes praeclaras et generosas quas in umbra coe-

nobiorum aluerunt; copiam tarn magnam feliciter eductam et hominum

sanctissimorum, qui ad honores coelitum evecti sunt, et Pontificum Ma-

ximorum, patrum purpuratorum,episcoporum,qui Ecclesiam sanctam illu-

stravere; tot monumenta doctrinae sacrae externaeque insignia ab ipsis

edita ; tot promerita in litteras artesque elegantiores atque in omnem
humanitatem veram, quae quidem nisi eos tutores et vindices nactae

essent, barbaric et oblivione obrutae facile iacuissent. Adversos profecto
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casus eosque asperrimos Ecclesia persensit his proximis saeculis; neque

senserunt minus et alii ordines hominum religiosorum et Benedictinus

ipse; qui iacturas fecit quidem gravissimas, non eas vero ut in discrimen

extremum sit nnquam adductus, neu possit aliquando in pristinum ho-

norem revirescere. Quamobrem, etsi aequor currimus turbulentum, satis

prospere tamen augurari iuvat de hoc Ordine etiam in Italia, quae parens

et altrix fuit incliti Auctoris, quaeque soboli eius incunabula praestilit

sedemque imprimis nobilem: ut satis sit Casinum meminisse, cuius re-

cordationem bene multa attingunt, qua de fastis Ecclesiae, qua de cultu

ornamentisquecivitatum, perlongo aetatis decursu. Illud autem praestabile

esset et singularis beneficii loco habendum, si monachi Gasinenses re-

pugnantibus nequidquam temporibus, sese a iacturis recreare possent,

iidemque, quoad per rerum statum liceret, intimam possent disciplinam

sancte conservare et famam sustinere sapientiae priscae. Quoniam vero

eorum vires plus valent qui apte cohaereant inter se, spes rerum in po-

sterum tempus longe meliorum tune firmior multo consisteret, si varia

eiusdem Ordinis membra latissime sparsa, quasi in corpus unum coale-

scerent, unis iisdemque legibus, una eademque rectione.

Hisce de causis, scis probe, Venerabilis Frater, optimum factu duxi-

mus vos in hanc Urbem accire et ad deliberandum congregare. Quibus

primo loco perpendenda et statuenda mandavimus quae pertinerent ad

regulam et disciplinam : id quod per magnum animi Nostri gaudium
rescivimus sollerlissime esse factum et exitu secundo. Porro ad studia

doctrinae provehenda rati sumus nihil posse rectius conducere quam si

restituendum curarnmus collegium S. Anselmi,quod duobus ante saeculis,

ad Callisti posuerat, consilio non dissimili, eximius Decessor Noster In-

nocentius XI, constittitione Inscrufabili. Videlicet collegii Anselmiani hoc

fuit inde ab exordio praescriptum, ut in studiis Theologiae et canonum

excolerentur ad quamdam perfectionem adolescentes monachi certo nu-

mero delecti ex provinciis Casinensium universis, concessu quoque ul alii

admitterentur ex variis Benediclinorura familiis atratorum: quod colle-

gium brevi sic viguit floruitque, ut alumnis eius, viris in omni laude prae-

stantissimis, Apostolica Sedes usa plurimis sit ad procurationem eccle-

siarum et ad alia praeclara munera. Itaque congruebat plane mirificeque

cum iis quae apul Nos mediatahamur in commoda Ordinis vestri, ut

tale doctrinae et prudentiae domicilium, tarn providenter constitutum, lot

fructibus laetissimisque copiosum, excitaremus. In quo item a societatis

palribus cumulatissime optatis Nostris satisfactum est : Nostrae enim

auctoritati rationem quamdam collegii reinlegrandi, collatis consiliis ap-

posite defmitam, subiecerunt. Sane perplacuit quod est decretum, praeter

ius pontificium ac theologian! omnem, conclusis in ea etiam historia Ec-

clesiae, litterarum explanatione sacrarum, in Patrum sanctorum scriptis

eruditione, re antiquaria Christiana, linguis graeca et hebraea, tradendam
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inibi esse in biennium philosophiam de schola Aquinatis aeque ac mathe-

maticorum et physiconim scientiam. Hanc enimvero accessionem ipsa

tetnporum natura deposcebat: qua namque concutimur agitalione studio-

rum, et, quod est miserius, qua turba et colluvione errorurn undique ur-

gemur, utraque ea disci plina perdiscatur necesse oranino est. Altera ni-

mirum, ut quaecumque sunt vera, sive ad lumen rationis nostrae, sive

ad testimonium fidei divinae, salva et inlegra ex eisdem praesidiis liceat

tueri; altera vero ne committamus unquam ut armamentarium illud or-

natissimum, ex quo tela ah adversis partibus depromuntur quotidie in

oppugnationem veritatis, prope neglectum a bonis in defensionem videatur.

Ceterum nobis firmum haeret ut Collegium Anselmianum novum non

secus pateat ac vetus aJumnis coenobiorum omnium sodalitatis Casinensis,

nee non alumnis familiarum quae ipsi tamquam matri adscriptae sunt;

optamus praeterea ut familiae ceterae Benedictinorum atratae eo mittant

ipsaeque de suis alumnis. Qua certe et legum animorumque consensione

et communione studiorum fiet sensim, ut ea confletur, quam supra expe-

tehamus, membrorum in unum corpus convenientia et coniunctio.

Gui sententiae Nostrae et certissimae expectation! nihil addubitamus

quin summa sint voluntate responsurae quotquot numerantur familiae

Casinensium non in America modo, sed etiam in praeclaris coenobiis

Galliarum, Belgii, Helvetiae, Austriae, Hungariae, Germaniae, Angliae,

Bavariae aliisque; atque adeo pro certo habemus delecturas eas omnes

esse studiose alumnos spei optimae, quos mittant ad Collegium Ansel-

mianum institueridos edocendosque in tutela felici Apostolicae Sedis, baud

procul a sacro lugo, unde, tamquam e sinu, magni Patris spiritus atque

ignes, in omnem virtutem et honestatem acerrimi, sese longe lateque diffu-

derunt. Haec autem tola res quantopere Nos tangat et teneat, te sane non

fugit, Venerabilis Prater, quum etiam conveniat prorsus cum propositis

aliis quae animo fovemus, praeserlim ecclesiae orientali profutura. Rei

vero initia ut quam fieri primum possit ponantur, Nos quoque de im-

pensis, quantum erit facultatis, conferemus. Sed opera etiam tua inniti

libet, quam, ut in conventus deliberationibus valde opportuna extitit, con-

fidimus item fore percommodam ad dirigenda Collegii initia, ut consiliis

Nostris optime perficiendis ne quidquam desit aut desiderelur.

lam vero communibus sludiis Deus faveat adsitque benignissimus.

Nos te, Venerabilis Frater, Abbates singulos qui in conventum venerunt,

familias omnes Benedictinorum qui votis Nostris religiose obsequentur,

singulari plane benedictione ex animo muneramur, quae ipsis et pignus

extet benevolentiae Nostrae ot alferat ubertatem bonorum caelestium.

Datum Romae apud S. Petrum die iv ian. an. MDCCCLXXXVII Pontifi-

catus Nostri Nono.

LEO PP. XIII.
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II.

COSE ROMANE
l.-Cose Vaticane 2. II Pnpa ed il Sultano 3. Di un pr^zioso volume presentato

al Santo Padre 4. 11 monumeiUo a San Tommaso d'Aquino in Vaticano

5. Ancora dolla Nota del Cardinal Segrrtario di Slato al Nunzio Apostolico di

Riviera 6. Monsignor Azarian in Vaticano 7. Mono del Cardinal Cattani

Arcivescovo di Ravenna 8. L' ultra lettera del Cardinale Segretario di Stato

al Nunzio di Baviera.

1. La mattina del giorno 7 febbraio nella Cappella Sistina il S. Padre

ha solennemente pregato la pace eterna all'anima del suo grande Pre-

decessore, il quale scese nella tomba nove anni addietro appunto in quel

di. Alia preghiera di Leone XIII si e aggiunta quella di tulti i cattolici

dell' universo, nel cuore dei quali la memoria del Pontefice defunto ri-

mane incancellabile, e risuscita ogni anno il dolore provato nella sua

di partita.

Leggiarao nel Paese di Perugia 1 biglietti di augurio che vengono

inviali da tutta 1' Italia al Santo Padre sono stati in tanto numero che

la corrispnndenza di Sua Santita vien trasraessa dagli ufficii poslali al

Vaticano con i sacchi. Cosl risponde 1' Italia reale alle ingiurie del mi-

nistro Grimaldi che dal banchetto di Viterbo additava il Papa come il

comune nemico della patria.

Gli Ablegati pontificii, scelti per presentare la berretta rossa ai nuovi

Cardinal!, Nunzii Apostolici di Madrid, di Parigi, e Vienna sono gli

udilori delle rispettive Nunziature, cioe monsignor Segna, per il Nunzio

di Madrid, monsignor Averardi per il Nunzio di Parigi e monsignor

Tarnassi per il Nunzio di Vienna.

2. II 29 gennaio il Sultano riceveva in udienza il Patriarca armeno

di Cilicia, monsignor Azarian, il quale, ammesso alia presenza di Abdul

Hamid, pronunziava il seguente discorso, che noi ricaviamo dall'Osser-

vatore Romano:

Sire,

Prima di tutto mi afTretto a compiere un sacro dovere, formando

dal fondo del cuore voti ardenti e sinceri per il mio Sovrano, e rinnovo

i miei ringraziamenti, perche Vostra Maesta Imperiale si degn6 accor-

darmi il favore di aflidarmi una missione. E poi ho 1'onore di dichiarare

umilissimamente a Vostra Maesta Imperiale che mi feci un sacro dovere

di proclamare durante la mia vita, dappertutto e in modo solenne, e di

sforzarmi di farlo confermare da tutto il mondo, che, merce gli sforzi

pienamente benevoli di Vostra Maesta Imperiale, tutte le comunita cri-

stiane, in tutta la estensione dell'Impero, godono dei favori e dei benefizii

Sew XIII. vol. V. f*<c. *81 40 26 febbraio 1887
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del mio grazioso padrone e signore e professano i loro culti coo inliera

liberta. Terminando ho 1'onore di dichiarare umilissimamente a Vostra

Maesta Iraperiale che io e la comunita armeno-cattolica, di cui sono il

capo spirituale, rimarremo sempre fedeli verso il trono glorioso di Vostra

Maesta Imperiale.

L' Imperai.ore Abdul Hamid espresse la sua sovrana soddisfazione per

i sentimeuti ond'erano informate le parole del Patriarca, e incancollo di

presentare i suoi omaggi al Santo Padre Leone XIII, e, accommiatandolo

graziosamente gli disse, che lo avrebbe volentieri ricevuto al suo ritorno

da Roma. Dopo 1'udienza imperiale, monsignor Azarian recavasi a far

visita al Gran Vizir ed ai ministri. II Gran Vizir gli consegn6 1'anello

prezioso, che il Sultano inviava a Sua Santita, una lettera autografa del

medesimo, un'altra del Gran Vizir per il Gardinale Segretario di Stato,

e i diplomi e le decorazioni da rimettere ai dignitarii pontificii. Monsi-

gnor Azarian intanto indirizzava una lettera enciclica a tutti i Vescovi

suoi dipendenti, in cui comunicava i favori dal Sultano accordati, ed una

pastorale che fu letta, dopo la sua partenza per Roma, in tutte le chiese

di Costaniinopoli.

3. II Santo Padre il giorno 10 febbraio ammetteva in particolare

udienza Monsignor Guglielmo Fraknoi, Abate e Ganonico di Varadino,

(Nagy-Varadoj capoluogo del comitato ungherese di Bihar, sul Koros,

celebre perl'aspra lotta sostenuta contro i Musulmani, per la sua bella

cattedrale greca e latina, pei suoi monumenti e pel suo ricco commercio

e per la sua accademia.

L'illustre abate ne veniva in Vaticano per presentare al Santo Padre

un'opera importantissima, se altra fu mai, scritta dal compianto e dot-

tissimo Vescovo Monsignor Arnoldo Ipolyi e pubblicata dall'Accademia

ungherese. II volume splendidissimo e di formato imperiale, in legatura

di cuoio rosso con fermagli d'argento smaltato, porta nel mezzo la sacra

Corona scolpita nello stesso metallo, nel frontespizio una elegante iscri-

zione latina, ed e illustrate da magnifiche tavole cromolitografiche rap-

presentanti la Gorona, che da 900 anrii si usa nelP incoronamento dei Re

di Ungheria, insieme alle altre reali insegne. Questa Corona, mandata

887 anni addietro dal Pontefice Silvestro II al Santo Re Stefano, oltre

al suo pregio arlistico, e una tra le piii preziose reliquie del medio evo

ed e conservata con religiosa pieta a Budapest nella Cappella della Corte,

solto la custodia di una guardia speciale.

4. Gi e pervenuta da Roma, colla data del 7 febbraio, una lettera

latina del Comitato, che sotto la presidenza deU'Emo Cardinal Vicario

Lucido Maria Parocchi, e incaricato di compiere il bellissimo divisamento

di elevare nel Vaticano, col concorso di tutti i Seminarii e Collegi

ecclesiastic! del mondo cattolico, un monumento a San Tommaso d'Aquino,

che riguardi il Giubbileo sacerdotale del nostro Santo Padre Leone XIII.
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II quale monumento, dice la Lettera, rendera testimonianza ai poster! che,

in questi tempi di sfrenata liberta, una falange di giovani, avendo per

avanguardia gli alunrii del Pontificio Seminario Romano, ha stabililo

non solo di volere coltivare con assiduo ed amoroso studio le dottrine

di queU'esimio ed angelico Doltore, ma di sigmficare altresi la sua

gratitudine all'amatissimo Pontefice, la cui provvidenza appare singolar-

mente a vanlaggio dei suoi alunoi. Senza che la statua da elevarsi sia

ancora una protcsta contro coloro, che vorrebbero erigere in Campo dei

Fiori un monumento a Giordano Bruno, il disgraziato apostata, il sov-

vertitore del la vera e santa filosofia italiana.

5. La Lettera del Gardinale Segretario di Stato al Nunzio Apostolico

di Baviera ha continuato ad essere 1'oggetto dei raalevoli commenti della

stampa liberale italiana. Fortunatamente anche i giornali francesi, se ne

eccettui il Maim, o qualche altro tra i piii scapigliati organi della

democrazia, si sono schierati coi giornali tedeschi per encomiare 1'alta

saggezza e il profondo accorgimento di Leone XIII. Nominammo il Matin,
che accecato dallo spirito di parte afferr6 1'occasione per ingiuriare il

Santo Padre, accusandolo di non essere che un Papa politico, e di

adoperarsi pei progress! di un esercito destinato a schiacciare la figlia

primogenita della Chiesa. Ma 1'intrepido Paul de Gassagnac ha ri-

veduto ben bene le bucce al pubblicista del Matin, scrivendo nel

Pays: Questo giudizio e doppiamente infame. Fa schifo vedere un

uomo, che il Santo Padre ha nudrito, lacerare quella mano benefattrice

col furore di un cane arrabbiato, quando la slessa mano si slende

paternamente sulla nostra Francia. Noi dovremmo tutti benedire il

Papa, il cui opportuno intervento cerca di spegnere 1'incendio che

consuma la Germania e minaccia di abbruciare I
1

Europa. Se scoppiasse

la guerra, a chi si farebbe? alia Francia. E la conservazione della

pace non torna a nostro vantaggio? Giammai al Santo Padre, la cui

abilita politica e maravigliosa e il cui giudizio e cosi sicuro, non s'era

presentata un'occasione cosl bella e propizia d' intervento, e il servizio

che ha reso alia Francia e incalcolabile. A lui soltanto dobbiamo quella

po'di calma, che da questo momento cominciamo a godere. Gli stessi

giornali repubblicani, per quanto loro costi, lo riconoscono, e bisogn6

che si trovasse un rinnegato per fare udire in mezzo ad una universale

riconoscenza di tutti i Francesi la voce discordante dell' ingratitudine

personale, e per rimproverare al Papa di avere tradito la Francia

catiolica, quando invece Egli si e eflicacemente adoperato per metterla

al riparo da ogni pericolo.

D'altra parte e speltacolo consolantissimo il vedere con quanta som-

missione e docilita i cattolici della Germania abbiano accolto i sugge-

rimenti del Somrm Gerarca. Le Lettere infatti del Gardinale lacobini

non haimo tardato a produrre il loro effetto. Monsignor Carlo Klein,



628 CRONACA

Vescovo di Limborgo, ha vietato al suo clero qualsiasi agitazione elet-

torale contro il settennato. Quest'esempio e stato seguito da altri. Anche

i giornali cattolici hanno falto adesione alia Lettera del Segretario di

Stato. Oltrech6 le candidature cattoliche favorevoli al settennato vanno

moltiplicandosi specialmente nella Slesia, in Westfalia, nella Baviera,

nel Wurtemberg, nel Baden, nelle province del Reno e del Meno. Pa-

recchi membri del Centro si sono palesati disposti a ritornare sul

primo voto del Reichstag, e a conformarsi ai desiderii di Leone XIII.

II Principe di Isembourg Einstein, quel desso che adoperossi colla

Santa Sede per far cessare le leggi del Kulturkampf nel Granducato

d'Assia, non s'e peritato di scrivere una lettera alia Grazzeiia della Croce

per propugnare il settennato.

6. Abbiam raccontato piu sopra dell'udienza accordata dal Sultano al

Patriarca armeno-cattolico Monsignor Azarian e della missione affidatagli

presso il Santo Padre.

Or ecco quanto ci viene riferito dall' Osservatore Romrtno nel suo

n. 38 circa 1'udienza solenne accordata dal Santo Padre al Patriarca.

S. E. R. Monsignor Azarian, Patriarca degli Arraeni cattolici, non e

venuto in Roma soltanto per fare atto di devozione personale al Capo della

Ghiesa, in occasione del suo Giubileo sacerdotale; ma e venuto altresi,

in qualita d' incaricato di una Missione speciale, presso il Santo Padre,

per rimettere ad Esso da parte di S. M. I. il Sultano Abd-ul-Hamid-Kan

una letlera autografa e un dono prezioso.

L' udienza solenne era fissata per il giorno 16 a mezzodL Le antica-

mere pontificie avevano 1'aspetto dei grandi ricevimenti. La guardia sviz-

zera, i gendarmi, la guardia palatina d' onore, i bussolanti, la guardia

nobile, i camerieri segreti s\ ecclesiastic! che laici, erano tutti ai loro

posti nelle diverse sale loro destinate. Nella anticamera segreta gli alti

dignitarii della Gorte.

Poco dopo le 1 1 Y2 giunse Monsignor Patriarca, accompagnato da

Monsignor Kupelian, Arcivescovo armeno Ordinante in Roma; da Mon-

signor Rubian, Procuratore del Patriarcato e Rettore del Gollegio Ar-

meno; dal Vicerettore del medesimo Gollegio; dai suoi segretari e dal

suo gentiluomo. Frattanto erano ammessi nella sala del trono i Procu-

rator! dei diversi Patriarcati Orientali e delle Gongregazioni Mechitariste

Armene; gli alunni del Pontificio Collegio Armeno, che dal nome del-

1' attuale Pontefice, che tanto contribut alia sua fondazione, ha preso il

nome di Leonino; parecchi alunni del Collegio Urbano di Propaganda,

di different! nazionalita, ma tutti sudditi della Sublime Porta, ed altri

personaggi benemeriti della religione cattolica in Oriente, fra i quali il

signor comm. Carlo Gallian con uno dei suoi figli ; i quali tutti compo-
nevano il seguito di S. E. il Patriarca.

Poco dopo il mezzogiorno il Santo Padre, vestito in rocchetto e moz-
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/etta, usci dai suoi appartamenti privati, e, circondato dalla sua nobile

Corte, si port6 al trono, iritorno al quale, secondo il loro grado, si collo-

carono Monsignor Macchi Maggiordomo, Monsiguor Delia Volpe Maestro

di Camera, Monsignor Sanminiaielli Zabarella Elemosiniere, Mons. Marini

Cameriere Segreto partecipante, il Marchese Saccheiti Foriere Maggiore,

il Marchese Serlupi Cavallerizzo Maggiore, 1'Esenle della Guardia Nohile,

il Comandanle della Guardia Svizzera ed i Camerieri Segreti. Un drap-

pello delle Guardie Nohili faceva ala al trono.

In tre sgabelli, a dritta del trono, presero posto gli Emirjentissimi

Cardinali Simeorii Prefetto della Propaganda, Parocchi Vicario Generale

di Sua Santita e Jacobini Segretario di Stato, mentre dal lato opposto

erano i Prelati Jacobini Segretario della Propaganda, Creloni Segretario

per gli afTari di rito orientale e Boccali Uditore Santissimo, i qnali tutli

sono stati leste insignili da S. M. il Sultano di decorazioni ottomane.

Non appena Sua Santita si fu seduta sul irono, Monsignor Prefetto

delle Ceriraonie, Segretario della Sacra Congregazione Cerimoniale, an-

nunzi6: Monsignor Palriarca degli Armeni caltolici, Incaricato da S. M. I.

il Sullano di una missione speciale presso il Santo Padre.

Monsignor Patriarca, vestito del maestoso mantello patriarcale

(pilon) solito usarsi soltanto nelle grandi solennita, fregiato dei Gran Gor-

doni dell'Osmanie e del Megidie, e coperto il capo del berretto (Kamelafii)

e del velo patriarcale, entr6 nella sala, e fatte le genuflessioni prescritte

dal cerimoninle, in mezzo a due Maestri delle Cerimonie, si avan/6 firm

al trono. Dietro a lui Monsignor Ruhian portava sopra un cuscino di

velluto rosso ricamato in oro con gli stemmi imperiali la lettera auto-

grafa del Sullano, e Monsignor Kupelian, in un vassoio d' argento, un

astuccio, in cui era chiuso e suggellato 1' anello, dono di Sua Maesta

Imperiale al Santo Padre.

Ad un cenno di Monsignor Prefetto delle Cerimonie tutli si levarono

in piedi, e Monsignor Patriarca spiegata una pergamena lesse in lingua

italiana e con oltima pronunzia il seguente discorso:

Beatissimo Padre,

Ho 1'insigne onore di consegnare a Vostra Santita una lettera auto-

grafa di Sua Maesta Imperiale il Sultano, mio Sovrano Augusto, con la

quale Sua Maesta ad esempio del Suo Genitore augusto d' illustre me-

moria, desiderando dare una segnalata prova della sua sincera amicizia

e della sua alia stima al Sommo Pontefice, di cui sono universalmente

riconosciute ed ammirate le qualita eminenti, si e compiaciula di offrire

a Vostra SaniilJl un prezioso presente, che consacra 1'alto valore dei suoi

sentimenti verso di Essa.

Nello stesso tempo Sua Maesta, in onore della Voslra Illustre Per-

sona, si e degnata di conferire gli Ordini Imperiali di Osmanie e di
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Megidie agli Eminentissimi Cardinal! e Prelati che avvicinano la Santita

Vostra e L'assistono nell' adempimento della Sua alta missione.

Rimettendo a Vostra Santita il Dono Imperiale, io mi stimo fortunato,

in un'occasione cosi gradita per me, di tributare un nuovo omaggio alia

sollecitudine paterna ed ai segnalati favori coi quali Sua Maesta non cessa

di proteggere tutti i suoi sudditi. Sua Maesta non ha altro pensiero ed

altra premura che il benessere dei suoi sudditi. Noi godiarao, Beatis-

simo Padre, di una liberta tale nell'esercizio della nostra Religione, che

ci e giustamente invidiata da molte popolazioni cristiane di altri paesi.

E per6 non veniamo mai meno al sacro dovere d' indirizzare al

Cielo fervide preci per la piii lunga e preziosa conservazione di Sua Maesta

e per la perfetta sua prosperita, come anche per la realizzazione de' suoi

nobili e generosi progetti.

Quanto a me, cui Sua Maesta ha voluto commettere un incarico

tanto onorifico, che e uno splendido attestato dell' alta sua soddisfazione

per la nostra fedelta e per il nostro attaccamento inconcusso al suo Trono,

io posso assicurare Vostra Santita che ispirandomi con tutto il mio Glero

e popolo ai sentimenti magnanimi del mio Augusto Sovrano e benefattore,

noi abbiamo avuto sempre a cuore, come e per noi un imperioso dovere,

di mostrarci interamente devoti all'augusta Persona del Sultano ed alia

sua legittima e benefica autorita.

Permettete, Beatissimo Padre, che in questa circostanza solenne io

deponga ai Vostri Piedi 1' omaggio reiterato del rispetto filiale e della

venerazione profonda del Vostro umile servo e dei Vostri figli Gattolici,

sudditi fedeli di Sua Maesta Imperiale il Sultano, e che implori al tempo
stesso la Vostra Apostolica Benedizione.

II Santo Padre levatosi in piedi rispose:

Riceviamo con tutto il gradiraento dalle sue mani la lettera e il

dono che Sua Maesta Imperiale il Sultano Le ha dato incarico di ri-

metterci personalmente. Siamo grandemente sensibili a questo atto, che

ci e prova delle amichevoli disposizioni da cui Sua Maesla e animata

verso di Noi; e delle quali Ci furono pure argomento le alte distinzioni

onorifiche conferite ad alcuni Cardinali e Prelati che da vicino Ci assistono.

<c Siamo lieti che in questa missione straordinaria affidata ad un Pa-

triarca cattolico, Ci sia dato di riconoscere la soddisfazione di Sua Maesta

per la fedele sudditanza che alia sua autorita professano i cattolici del

suo Impero. Questa fedelta e per essi un sacro dovere di coscienza, e

siamo certi che non vi falliranno giammai. Che anzi si mostreranno sempre

tanto piu fedeli, quanto piii si vedranno favoriti in ci6 che hanno di piii

caro, la liberta neU'esercizio della loro religione. Apprezziamo alta-

mente anche Noi quella che vi e concessa al presente, e Ci auguriamo

che, rimossa ogni difficolta ed ostacolo, possiate goderla anche maggiore.
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Nulla certo Ci potrebbe essere piii gradito; ma nulla altresi potrebbc

ridondare a maggior vantaggio del pubblico bene.

Voglia Ella, Monsignore, essere interprete di quest! Nostri senti-

menti presso Sua Maesta Imperiale, ed assicurarla del voti che in ri-

cambio formiamo per la sua prosperita.

Voglia anche ridire ai cattolici Armeni Taffetlo singolare che por-

tiarao ad essi, come a tutti i cari Nostri figli dell' Oriente, e il desiderio

ardente che abbiamo di vedere accresciuto il loro numero col ritorno di

tutti aH'unita. Si degni 1'eterno Pastore delle anime compiere il Nostro

voto! E in questa dolce speranza impartiamo di tutto cuore a Lei e a

tutti i cattolici soggetti al suo Patriarcato, nonche a questa eletta schiera

di giovani Armeni che qui Gi fanno corona, 1'Apostolica Benedizione.

Terminate il discorso, il Santo Padre, sedutosi novamente, ricevette

dalle mani di Monsignor Patriarca la lettera autografa e 1' astuccio. Questo

venne aperto, e il Santo Padre, toltosi qnello che portava in dito, vi

pose il bellissimo anello formato di un solo e grossissimo brillante, che

per la sua grandezza e per la limpidezza della sua acqua e un dono degno

di Chi lo invi6 e di Chi lo ha ricevuto. II Santo Padre espresse la sua

ammirazione pel prezioso dono e, stesa la mano al Patriarca, glielo diede

a baciare pel primo.

Quindi si degn6 permettere che Monsignor Patriarca gli presentasse

tutte le persone che avevano ottenuto di assistere all' udienza e per tutte

ebbe parole di affettuosa affabilita.

Ritiratosi quindi nei suoi appartamenti, vi ammetteva altresi Mon-

signor Patriarca e i dignitarii della Corte e alia loro presenza rimetteva

agli Eminentissimi Cardinal! e ai prelati sopracitati le insegne delle de-

corazioni inviate da Sua Maesta Imperiale il Sultano: cioe all'Emo Simeoni

il Gran Cordone del Megidie, agli Emi Parocchi e lacobini il Gran Cor-

done dell' Osmanie e ai Monsignori lacobini, Cretoni e Boccali il mede-

simo Ordine di seconda classe.

II Santo Padre aveva con delicato pensiero indossato per la circostanza

la bellissima stola pontificale donatagli dallo stesso Monsignor Patriarca,

come devoto e affettuoso tributo pel suo Giubileo sacerdotale; lavoro di

ricamo stupendo, eseguito dalle Suore Armene dell' Immacolata Conce-

zione in Costantinopoli.

Uscendo dagli appartamenti pontificii, Monsignor Patriarca, accompa-

gnato dagli stessi personaggi dai quali era stato ricevuto e seguito dallo

stesso corteggio, sail a far visita a Sua Eminenza il Cardinal Segretario

di Stato, e quindi scese nella Basilica Yaticana a pregare sulla tomba

degli Apostoli.

7. Per quanto aspettata non e riuscita meno dolorosa la morte del

Cardinal Cattani Arcivescovo di Ravenna. Era egli da lungo tempo am-
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malato, e senza un miracolo dell'Onnipotenza divina, non avrebbe potuto

sfuggire alle conseguenze di un male che sopportb con ammirabile pa-

/.ienza e con rassegnazione veramente cristiana. II pio e venerando Por-

porato era nato in Brisighella, diocesi di Faenza, il 13 gennaio 1823, e

rendeva la sua bell'anima a Dio il giorno 14 di febbraio alle ore 1 Y2 ,

un mese dopo cio6 che avea compito i suoi 64 anni, da lui spesi in servigio

della Chiesa. Fu Nunzio Apostolico in Spagna, e nel Concistoro del 19 set-

terabre 1879 create Gardinale dell'Ordine dei Preti, del Titolo di Santa Sa-

bina, ed Arcivescovo di Ravenna. Apparteneva alle Congregazioni Eccle-

siastiche dei Vescovi e Regolari, dei Sacri Riti,deH'Immunita ecclesiastica

e degli studii.

8. Dal!'AUgemeine Zeitung di Monaco, che la porta nel suo testo ori-

ginale italiano, togliamo la seguente leltera di Sua Eminenza il Card. Jaco-

bini al Nunzio di Monaco, che per ordine di tempo fu la prima.

Dal mio telegramma del 1 corr. ha Ella appreso essere imminente

la comunicazione del progetto di revisione finale delle leggi politico-eccle-

siastiche in Prussia.

Si e avuta di ci6 formale assicurazione recentissimamente, la quale

conferma le precedenti informazioni giunte alia Santa Sede.

Ella pertanto pu6 pure tranquillizzare il signor Windlhorst su tale

proposito, e dileguare le dubbiezze da lui espresse nel foglio accluso alia

sua ultima pregiatissima.

In vista di questa prossima e, come si ha ragione di credere, sod-

disfacente revisione della legislazione politico-ecclesiaslica, il Santo Padre

desidera che il Gentro favorisca il progetto del settennato militare per

ogni guisa che sara a lui possibile. fi d'altronde cosa ben nota che il

Governo annette la piii grande importanza aH'accettazione di cotesta legge.

Che se poi in forza di essa potesse giungersi ad evitare il pericolo

d' una guerra prossima, il Centro avrebbe molto ben meritato, col suo

concorso, della patria, dell'umanita e dell'Europa. Nell'ipolesi opposta

non si mancherebbe di riguardare il contegno oslile del Centro come

antipatriottico e lo scioglimento del Reichstag cagionerebbe non lievi

imbarazzi ed incertezze anche per lo stesso Centro.

In quella vece 1'adesionedi esso alia proposta del settennato ren-

derebbe il Governo sempre piu obbligato verso i cattolici, e verso la

Santa Sede, la quale annette non lieve importanza alia continuazione

anche per 1'avvenire dei rapporti pacifici e reciprocamente fiduciosi col

Governo di Berlino.

Ella pertanto interessi vivamente i capi del Centro, perche vogliano

spiegare tutta la propria influenza sopra i colleghi, assicurandoli che col

votarsi da essi la legge del settennato, faranno cosa assai gradita al

Santo Padre, e che tornera vantaggiosa alia causa dei cattolici. I quali

se a cagione delle nuove leggi militari andranno incontro a nuovi pesi
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ed aggravii, nondimeno ne saranno compensati dal conseguimento della

piena pacificazione religiosa, che hassi a ritenere come il supremo dei beni.

Nell' affidare alia sua accortezza e delicatezza le precedent! consi-

derazioni, sono sicuro ch'Ella se ne giovera tenendo conto delle persone

e delle circostanze relative.

firmato Card. L. JACOBINI.

L' Osservatore Romano fece seguire questa lettera da un articolo

di cornmento che ci duole di non potere riprodurre. In conclusione pero

quell' arlicolo aveva lo scopo di far vedere all'evidenza che il Papa in

quelle due lettere non ha dato un ordine al Centro, ma ha fatto oono-

scere un desiderio, un gradimento. E siccome quella prima lettera do-

veva rimanere segrela, e non si sa come invece e stata resa pubblica

dopo, era destinata a formare nei deputati la libera persuaswne a cui

il Papa mirava.

E quindi non ha confuso il carattere religioso col voto politico, ma
ha voluto esprimere un suo desiderio in una questione laicale si, ma pure

congiunta cogl' interessi della Ghiesa.

111.

COSE ITALIANS
\. La crisi ministeriale come e cominciata e come continuata 2. 1 particolari del-

1'eccidio di Saati 3. Onoranze funebri ai caduti, e soccorsi ai superstiti

4. Spedizionc di nuovi rinforzi.

1. La crisi ministeriale, scoppiata dopo un voto di fiducia, uno di

quei fenomeni parlamentari che hanno la loro spiegazione nell'arte, pur

troppo nota, di dar erba trastulla a coloro che ammo di trastullarsi coi

giuocattoli costituzionali. Gi e per altro chi crede la presente crisi essere

stata provocata dalle dimissioni ripetutamente date dall'onorevole Robi-

lant, offeso dal contegno della Camera e dalle ingiurie lanciategli addosso

da una gran parte della stampa liberalesca, per le malaugurate parole

dei quattro predoni. Pare adunque che in omaggio dell'offeso collega

il Depretis giurasse di voler cadere insieme con lui. Altri per6 e d'avviso

che il Presidente del Consiglio, non per amore del collega, che cuor tenero il

Depretis non ha mai avulo, ma per disfarsi di alcuni altri, cogliesse la

palla al balzo e dichiarasse 1'interregno. E che la cosa fosse cost, si

argomenta dal vedere che la Corona confidb al Depretis il mandate di

rifare a nuovo il Gabinetto. E qui non ci sappiamo astenere dal riferire

i battibecchi che, durante la crisi sono accaduti tra YOpinione, portavoce

del Robilant e il Popolo Romano organo principalissimo del Depretis.

La prima avrebbe voluto che fosse scartato il vecchio di Stradella, per

dare la preferenza ad una combinazione Robilant, parendole che da questa

combinazione potessero venirne i piii fruttosi risultati o compensi per il
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rinnovamento dei trattati. Al Popolo Romano invece questo far luc-

cicare fruttuosi risultati o compensi, e sembrato diminuire in certa

guisa le linee di quella politica a concetti elevati e larghe vedute, quale

deve proporsi il Governo di una potenza che fa parte del concerto (scordato)

europeo.

Finalmente la crisi dopo un intervallo di alquanti giorni, che lasciaronsi

forse correre per dar agio ai giornali di sbizzarrire in far congetture, e

inventar bubbole, and6, come ognuno, si aspettava dovesse andare; il Re
Umberto con decreto del 19 febbraio conferiva all'onorevole Depretis

1'incarico di formare un nuovo ministero, se nuovo potea dirsi quello in

cui, oltre al Presidente, rimanevano nel gabinetto il Robilant, il Magliani

il Grimaldi e il Brin. Mutatis mutandis, la politica del nuovo ministero

sarebbe rimasta la stessa: tanto difatto veniva prenunciato dal Popolo

Romano, il quale disse espressamente: Gi auguriamo che il nuovo

gabinetto abbia a seguire nelle linee principal! e general! 1' indirizzo trac-

ciato dall'onorevole Depretis nei suoi programmi. Se non che nel meglio,

il Depretis improvvisamente rassegnb al Re il mandato ricevuto, e tutto

tornb in sospeso. Al momento di rnettere in macchina questo foglio, tal

e ancora lo stato delle cose.

2. A poco a poco e dopo tre lunghe settimane d'impaziente aspet-

tativa, possiamo dire che un po'di luce sia stata fatta sul sangtiinoso

eccidio di Saati. II Governo ha pubblicato 1'intero elenco nominativo

dei morti e dei feriti, nei combattimenti del 25 e del 26 gennaio contro

le truppe di Ras Alula; ma nulla ancora ha detto se quel disastro sia

stato cagionato da imperizia dei comandanti, o da impotenza di piii

resistere al soverchiante numero delle orde abissinesi. Gerto e che i nostri

bravi soldati pugnarono eroicamente, ed eroicamente morirono. E questo

loro doppio eroismo mitiga in parte 1'acerbita del dolore, che il paese ha

sentito della loro perdita.

II Times intanto, in una corrispondenza da Massaua ha espresso

1'opinione che 1'attacco di Ras Alula contro il corpo di occupazione

italiano fu fatto senza il consenso e saputa del Negus, e che il ricevimento

di cosacchi nelle truppe di costui e una fiaba; non cosi per6 le voci

d'intrighi a detrimento degl'Italiani per parte di emissarii francesi egreci.

Gomunque sia, e tempo omai che il Governo cerchi di assestare i suoi

affari in Abissinia, che faccia fmalmente conoscere i motivi che 1'hanno

mosso ad occupare Massaua, per togliere il pretesto di vedere accusata

1' Italia di disegni aggressivi; se nol fa, il Times dice chiaro e tondo, che

la colonia di Massaua non solo non sara utile, ma rimarra, come e ora,

sorgente di spese, di molestie e di danni gravissimi. A noi per6 pare

difficile che il Governo possa dare una spiegazione di ci6 che si prefigge

di ottenere, colla sua occupazione di Massaua : almeno finora si e cercata

ed aspettata invano questa spiegazione.
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3. Un sentimento generoso e cristiano si 6 impadronito dell'animo di

tutti gl' Italian!, quetata appena la commozione che la fine miseranda di

tanti giovani vi avea suscitato: di consacrare un momento alia rnemoria

dei caduii e di provvedere alia sorte dei superstiti. In tuite le nostre

citta si sono fatte esequie ai morti,chiamando a pregare nelle nostre chiese

il popolo, sempre disposto ad invocare il concorso della religione, nella

prospera come in ogni avversa fortuna. Le esequie sono state semplici,

ma devote, e in piii luoghi anche commoventi. Quanto ai superstiti, come

dire, alle vedove, ai figliuoli, e in generale alle famiglie degli spenti noslri

soldati, si 6 provveduto con soccorsi raccolti in ogni ordine e ceto di per-

sone, a cominciare dal Sovrano sino al piii povero contadino che, pronto e

sollecito, ha gittato nella borsa dei comitati il suo obolo pei morti di Saati.

Questa generosa gara 6 stata uno spettacolo degno di un popolo a niun

altro secondo nella religione dei trapassati, e nella carita verso gl'infelici.

4. Un decreto intanlo e stato firmato da S. M. il Re Umberto in virtu

del'quale le truppe dei presidii di Africa sono considerate sul piede di

guerra, per quanto si riferisce alle competenze, alia giustizia penale, mi-

litare, alle promozioni ed alle pensioni di ritiro. Collo stesso decreto e

data facolta al comandante superiore in Africa di dichiarare in istato di

guerra la piazza di Massaua, e qualunque altro punto de' presidii africani.

Circa ai rinforzi, sia per colmare i vuoti cagionati dall'eccidio di Saati,

sia per trovarsi pronti e parati a ogni sbaraglio, sappiamo che son gia

partite dal porto di Napoli, a pochi intervalli 1'una daH'altra, navi cariche

di soldatesche, di cannoni, di fucili, di munizioni, di vettovaglie, di vini,

liquori e farmachi. Ed altri rinforzi partiranno fra breve, affuie che il

presidio africano raggiunga la cifra di 10,000 uomini, in pieno assetto di

guerra. Se questi rinforzi debbano servire a premunirsi contro un attacco

dell'esercito abissino, ovvero a riconquistare le abbandonate posizioni,

non sappiamo; quello pero che possiamo arguire e, che il Governo e il

paese non intendono che si ripeta un'altra strage di poveri soldati.

IV.

COSE STRANIERE
PEUSSIA (Nostra corrispondenzaj 1. Voci di guerra 2. II settennato

militare; assalti del concelliere contro il centro; la dissoluzione del Reichstag

3. Apertura del Landtag prussiano, e lotta elettorale 4. 11 Kulturkampf -

5. Voci di guerra.

1. Nei ricevimenti tenuti dalle varie Gorti il primo giorno dell' anno,

non udironsi che parole di pace e d'amicizia. L'Imperatore Guglielmo

diede in quella occasione assicurazioni le piu pacifiche, alle quali suc-

cesse una bonaccia generale. Da quel tempo in poi, la queslione Bulgara

sembra esser entrata in un periodo di calma. Sembra oggimai un fatto
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accertato che, grazie agli sforzi delle Potenze e soprattutto ai consigli del

principe Bismark, la Russia ha definitivamente rinunziato all'orcupa-

zione della Bulgaria. Tanto a Berlino, quanto a Londra, a Parigi, a Roma
ed a Vienna, la deputazione Bulgara ha ricevuto una stessa e identica

risposta: il consiglio di mettersi d'accordo con la Russia per 1'elezione

d'un principe e la costituzione di un governo definitive.

Gli avvenimenti interni della Germania, i discorsi pronunziati nel

Reichstag dal principe Bismark e dal maresciallo di Moltke, nou che

alcuni altri incident}, han prodotto un effetto funesto sulla Borsa : ma ci6

non e stato che la faccenda di un momento, avendo la ragione preso

ben presto il disopra sulle inconsulte suggestioni della fantasia. Si & com-

preso da tutti che i giornali ufficiosi cercavano di premere sulla opinione

pubblica, dipingendo co'piii vivi colori i pericoli estremi sovrastanti alia

Germania dall'esser posta fra tre grandi Potenze militari. Siffatti ma-

neggi continueranno, al certo, per tutto il tempo che durera il periodo

elettorale: ciascuno incomincia ad assuefarvisi, in quanto che sono 1'ac-

compagnamento inevitabile di ogni domanda d'aumento dell'esercito.

2. La commissione militare del Reichstag voleva, in sul principio,

accordare soltanto per meta raumento di 41,000 uomini domandato dal

Governo: ma il ministro della guerra e gli altri rappresentanti il potere

esecutivo misero tanta insistenza, fecer valere tante ragioni, che la com-

missione fmi con approvare la cifra del Governo; dichiarando per6 non

concedere un tale aumento, del pari che le spese dell'esercito, che per

la durata di tre anni, riservato cosi al Reichstag il diritto di votare il

bilancio. Nel corso delle discussioni parlamentari, incominciate I'll di

gennaio, il feldmaresciallo di Moltke dichiar6: se la proposta del Go-

verno sia respinta, noi avremo certamente la guerra; lo che dest6, na-

turalmente, gran sensazione. 11 principe Bismark pronunzi6 due discorsi,

eoll'uuo dei quali rimproverava al signer Windthorst, capo del centro,

di avere in mira il ristabilimenlo del regno di Annover con 1'aiuto stra-

niero, coH'altro rimproverava al Reichstag di voler estendere i proprii

diritti a pregiudizio dei Governi confederati, e lo minacciava di disso-

luzione se non accogliesse per intero le domande del Governo. In caso

di rifiuto, egli disse, 1'Imperatore di Germania potrebbe, nella sua qualita

di re di Prussia, rivolgersi alle Camere di quest' ultimo paese. II prin-

cipe mise in rilievo che le relazioni con Austria e Russia erano eccel-

lenti, e che un accordo reale esisteva fra questi due Govern! e il ger-

manico: ma non nascose occorrergli grandi sforzi per mantenere la pace

fra Russia ed Austria, essendo difficilissimi a cnnciliarsi fra loro gl'in-

teressi di ambedue le Potenze in Oriente. Fu per6 la Francia quella,

che il cancelliere rappresent6 soprattutto come una minaccia perpetua.

Le relazioni con quel paese, egli disse, erano eccellenti, ma non si poteva

fare assegnamento sull'indomani. Poteva, da un momento all'ahro, pro-
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durvisi un camhiamenlo, in forza del quale uomini ragionevoli come il

Ferry, il Freycinet e il Goblet cedessero il luogo ad altri, e il paese in

ebullizione fosse lanciato verso il confine. II cancelliere fece poi valere

la potenza della Francia, il cui esercito riordinato supera quello della

Germania, e insistette nel far notare come la Francia vittoriosa sarebbe

spietata e implacabile nella sua vendetta, e come questa imporrebbe alia

Germania sacrifizii tali, che le present! esigenze dell' esercito sono a

paragone una vera miseria. II cancelliere per6 assicurava che mai e poi

mai, neppure se si trattasse di prevenire una guerra inevitabile, la Ger-

mania non muoverebbe guerra alia Francia. Nel suo discorso del 12 gen-

naio il cancelliere diede addosso soprattutto al signor Windthorst, 1'ae-

cus6 di essere avverso all' Impero, e manifesto la speranza che i suoi

partigiani in Baviera fossero per abbandonarlo a un cenno di Roma,
essendoche il Papa si dichiarava pago della condizione falla ai cattolici di

quel paese; soggiunse anzi che Sua Santita rion tarderebbe ad emettere

in questo senso esplicite dichiarazioni, e a disapprovare il contegno del

centro. Per ultimo il cancelliere assicur6 che non si trattava altrimenli

del settennato, ma di sapere se si avrebbe in Germania un esercito im-

periale o un esercito parlamentare.

La questione, si certo, e di tutt'aHra natura, e il signor Windthorst

ha preso bene le sue misure per metterla in chiara luce. Essendosi il

cancelliere lagnato che il Reichstag non consentisse imposte indirette

piii considerevoli, il capo illustre del centro costrinse il ministro delle

finanze, signor Scholz, a confessare ch'ei non deponeva la speranza di

vedere introdotti i monopolii del tabacco e dell'acquavite. 11 signor Wind-

thorst prov6 che dappertutto il bilancio militare era votato annualmente,

e che cosi prescriveva anche la Gostituzione dell' Impero. Approvandolo

per ire anni, il Reichstag provvedeva alia sicurezza della Germania in

quel modo appunto, che il Governo avea domandato. E dovere della

rappresentanza nazionale di non ispogliarsi del diritto di esaminare se

in capo a tre anni non polessero diminuirsi le pubbliche gravezze. 11 14 di

gennaio, avendo il Reichstag accordato il bilancio militare per soli tre

anni, fu dal cancelliere immantinente disciolto.

II Governo aveva gia fatti i suoi preparaiivi di combatlimento. Su-

bito dopo la dissoluzione, i conservator!, i conservatori liberi e i nazionali

liberali conchiusero un'alleanza elettorale contro il centro e i progressisti,

che avevan votato il bilancio militare per tre anni. 1 tre partiti collegati

fra loro sono vigorosamente sostenuti dal Governo e dalla stampa sala-

riata. 11 fine patente della lega e quello di costituire una maggioranza
devota in tirlto e per tutto al cancelliere, e di ridurre il centro all'im-

potenza. Goll'aiuto di cosi fatta maggioranza, il cancelliere olterrebbe

tutto ci6, ch'ei volesse, soprattutio i monopolii del labacco e deH'acquaviie.

Nel tempo stesso, ei non sarebbe piii costretto a tenersi in una certa
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soggezione verso il centro, e' le leggi di maggio potrebbero esser con-

servate od abolite a piacimento. I cattolici cosi sarebbero abbandonati

a discrezione del potere.

3. II giorno susseguente alia dissoluzione del Reichstag, fu aperto il

Landtag della Prussia con un discorso del trono, compiacentesi delle

buorie relazioni con Roma e annunziante un disegno di legge inteso a

modificare le leggi di maggio. Nel tempo stesso, i fogli ufficiosi facevano

a gara nel ripetere che il Papa non tarderebbe molto a disapprovare la

condolta del centro e ad ingiungergli di dar voto pel settennato. Aspet-
tiamo che la luce si faccia; e se si fara, non sara certamente per illu-

minare un trionfo della politica protestante.

II di 11 gennaio il principe Bismark usciva altresi in queste parole:

Noi non chiediamo punto all'Austria d' immischiarsi nei nostri dibat-

timenti con la Francia, come non le chiedemmo punto di prender parte

nei dibattimenti con la Spagna a cagione di quella cianciafruscola

(Lumperei) delle Caroline. Con ragione fece il signer Windthorst

notare che la questione delle Caroline era stata di un grave impaccio

per la Germania, e che il governo dell' Imperatore mostrava poco ri-

spetto col chiamarla una cianciafruscola, dopo aver avuto la sorte di

vederla risoluta dal savio arbitrate del Santo Padre, di cui dicesi amico.

II manifesto del centro agli elettori pone in sodo che, ad onta di un

certo miglioramento, le leggi, in forza delle quali la Chiesa e abbando-

nata all'onnipotenza dello Stato e privata della sua liberta e degli ordini

religiosi, mantengonsi tuttora in vigore. II centro non tende punto al do-

minio parlamentare, ma si a sostenere i diritti del Reichstag a sindacare

il bilancio, e la collaborazione di esso nelle pubbliche faccende. 11 ma-

nifesto fa risaltare la riforma sociale ed economica, di cui il centro ha

preso I'iniziativa innanzi a tutti i partiti e innanzi al Governo, che si e

fermato a mezza strada. Non degna poi raccogliere il rimprovero, lan-

ciato dal cancelliere in pieno Reichstag, che il centro sosteneva i socia-

listi, e che i piu fra i deputati socialist! erano eletti grazie all'appoggio

del centro. II pubblico conosce troppo bene come stanno le cose. L' unico

deputato socialista, riuscito eletto in un distretto a maggioranza cattolica,

e il signor Vollmar, eletto a Monaco contro uno del centro, ma con

Tappoggio di tutti i protestanti liberali, conservatori ed altri, non esclusi

gli stessi impiegati regii.

La lotta elettorale promette di esser calda. Avvenuta appena 1'apertura

del Landtag, la Camera dei Signori, a proposta di un cattolico nella

persona del signor de Solomacher, ha votato un indirizzo all' Imperatore,

in cui manifesta il suo rammarico di vedere il Reichstag ricusare al

Governo i mezzi, di cui abbisogna per la difesa della palria, e invadere

cosi le regie prerogative. A sommo studio e stato messo in azione un

membro cattolico; ci6 nonostante, molti cattolici appartenenli alia Camera
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<lei Signori ban ricusato di sottoscrivere 1'indirizzo. E bene a ragione,

imperocchfc e un fatto inaudito e tale da costiluire un tristissimo pre-

cederite, che un corpo parlamentare si faccia lecito di biasimare pub-

blicamente un altro corpo parlamentare per aver usalo del proprio dirilto.

I pariiti collegati e i fogli ufficiosi si sforzano adesso di combattere il centro

col mettere innanzi la candidatura di cattolici con veste ufficiale rielle cir-

coscrizioni, che ad esao appartengono; senza pensare, per6, che gli elettori

hanno imparato, durante il Kulturkampf^ a discernere il vero dal falso.

L'arraa principale del collegati e de' fogli ufficiosi consiste nel dipingere

la Germania come disarmata in forza del voto del Reichstag, e nel dif-

fondere minacce di guerra; ma chi ben vi rifletta, e un'arma a due tagli.

II Reichstag ha accordato 1'aumento dell'esercito. Le voci di guerra

producono efTetti disaslrosi sulle pubbliche faccende, messe gia, anche

seriza questo, a grave cimento. La Borsa ha gia sofferto diverse scosse,

il cui contraccolpo si fa vivamente sentire. II popolo e oltremodo scon-

tento di queste mene, che lo feriscono ne' suoi interessi material!. I cat-

tolici si terranno tanto piii attentamente in guardia, in quanto si tratta di

una vera mobilitazione, d'una guerra contro di loro. Molti fra i capi del

Kulturkampf, che dopo il compromesso con Roma eransi ritirati, ri-

prendono adtsso i loro posti di combattimento, notantemente il signor

di Benningsen, capo dei nazionali liberali.

4. Parecchi fatii vengono assai a proposito per rammentarci che il

Kulturkampf e solamente sospeso, e potra da un momento all' altro

riprendersi per 1'intero. Un medico di Neuenahr fece teste, coll'interven-

zione dell'autorita civile, divorzio dalla propria moglie, a cui era unito da

diciotto anni, poi si riammogli6 civilmente, ad onta di tutte 1'esortazioni

del parroco, con altra donna. Naturalmente, si questa come il medico

sono stati pubblicamente scomunicati. Ebbene! il regio procuratore sta

ora movendo processo, in forza d' una delle leggi di maggio, contro 1'au-

torita diocesana di' Treviri e contro il parroco.

Si e recentemente formata uua lega evangelica (Evangdischer Bund),

composta principalmente di professori, pastori e pubblici ufficiali prote-

stanti, la quale esordisce con un invito a tutto il popolo protestante di

combattere a oltranza la Ghiesa cattolica. Questo invito rappresenta la

Chiesa evangelica attorniata da pericoli, soprattutto perche taluni de'suoi

component! la tradiscono con le loro idee di tolleranza. Noi ce ne ap-

pelliamo vi si legge a tutti coloro, i quali sono convinti che solo

la fedelta verso la parola divina e la vittoria definitiva della verita

evangelica possono dare al nostro popolo abilita di adempiere la sua

missione storica e universale... II Kulturkampf volge al suo termine ;

ma la lotta contro Roma continua, e durera ftnche vi sia un eretico

nel paese, ossia, come ci giova sperare, finche la verita evangelica non

trionfi in tutta Germania. Spetta al popolo evangelico imprendere quesla
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lotta con forza, unione e perseveranza. Segue dipoi una filza di rim-

proveri contro la Ghiesa cattolica.

E assai probabile che il principe Bismark non abbia in mente di

tornare addietro e riprendere il Kulturkampf. Egli e perspicace abba-

stanza per astenersi da cio. Quello, che pel momento gli preme, si e di

attuare i suoi disegni militari e fiscali. Ma una volta ch'ei siasi reso

padrone dell'andamento parlamentare, gli energumeni, i fanatici prote-

stanti vi riprenderebbero la loro influenza, e peserebbero sul Governo;
ne riuscirebbe loro gran fatto difficile persuadere il cancelliere e gli

altri capi del Governo che, a prevenire un movimento offensive del centro,

e d'uopo farla finita coi cattolici. In una parola, la corrente anticattolica

e antireligiosa, tenuta appena a freno in tempi ordinarii, riprenderebbe

si fortemente il disopra da rendere inevitabile il ricominciamento della

persecuzione. Le associazioni proleslanti non sonosi giammai ristate dal-

1'attizzare il fuoco contro la Chiesa cattolica, e ogni letterato protestante

si crede chiamato a corabatterla e scalzarla cou assalti e calunnie senza

fine. IjAUgemeine Zeitung, speciale loro organo, dichiara a tante di

lettere: Fa d'uopo soprattutto, oggidi, che il Reichstag e i Parlamenti

dei varii Stati imprendano la lotta contro il Eomanismo. Le cattedre e

le congreghe universitarie risuonano d'eccitamenti contro la Chiesa cat-

tolica. A una festa di studenti in Lipsia, il signer Mauernbrecher, pro-

fessore di storia, pronunzi6 un discorso, nel quale chiamava il signer

Windthorst un Guelfo ripieno di malignila diabolica e di romanesco

spirito settario (EomJing). II professore di medicina signor Birch cerco

ancora di rincarare, qualificandolo pel gdbbo Tersite. Di qui si vede

'quanlo poco amabile pe'suoi avversarii sia la ci villa anticattolica.

Non per questo e da porre in dubbio che i cattolici siano per riraaner

fermi nella loro attitudine a un tempo leale e risoluta. Essi continueranno

a stare uniti e a difendere la propria causa con lo stesso vigore e la

stessa moderazione che per il passato, senza mancare, soprattutto, al loro

dovere inverse la pubblica autoritaei rappresentanti di essa, e confidando

nell'alta saviezza della Santa Sede, che sapra, come per il passato, di-

fendere i loro diritti. Si annunzia, iritanto, che il Governo prussiano sarebbe

disposto a consentire il ritorno, senza condizione, di tutti gli Ordini religiosi

a riserva della Compagnia di Gesu, sbandita in forza di una legge del-

1'Impero approvata dal Reichstag. Noi, com'e naturale, staremo attendendo

lo svolgersi degli avvenimenti.

5. Fioo a qui non mi riesce di credere a una guerra, nonostante

1'attitudine de'nostri fogli ufficiosi, che pubblicano conlinuamente articoli

aggressivi contro la Francia ed eccitano 1'opinione pubblica con voci sinistre

di armamenti e di apparecchi strategici. Loro scopo si e quello di esercitare

influenza sugli etettori in favore del settennato, che, a delta loro, dovrebbe

allontanare ogni pericolo di guerra.
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i.

L'anno 1887 e spuntato, a guisa del molti suoi predeces-

sor!, fra i soliti augurii di bene e le solite apprensioni di male
;

accoinpagnato per6 da un insolito e generate lamento del mal

essere, ehe da tutti e per tutto si soffre, e da una sfidueia uni-

versale che ha dell' inaudito. Dopo 1' era delle invasion! barba-

riche, inai forse nell' Europa civile non si e vissuto con tanto

disgusto del presente e disperazione del future, quanto ai di

nostri. Tutti, buoni e malvagi, tribolatori e tribolati, si accor-

dano a dire che, come le cose procedono, non si va innanzi
;

e

se avvenimenti imprevisti non sopraggiungouo a mutare le con-

dizioni pubbliche, i popoli traboccheranno in un abisso e la

societa cristiana si dissolvera nella confusione.

Ma qtiali potrebbero essere questi non previsti avvenimenti?

Nessuno sa definirli, perche nessuno ardisee fingerseli buoni.

Per Faddietro, ad ogni capo d'anno, infinite speranze si conce-

pivano, diversamente e contrariamente, secondo i diversi e con-

trarii desiderii che la comune scontentezza in ciascheduno ali-

mentava. Oggi non e piu cosi. Tutti sono mal contentissimi di

cio che e ora
;

e niuno si conforta, collo sperare che si muti in

meglio. II presente da fastidio e il futuro da sgomento.

Quale nondimeno sia per essere quest' anno e di che piu fe-

condo, se di mali che, aumentando le scontentezze dei buoni,

consolinq le speranze dei tristi, o di beni che, consolando le

speranze di quelli, aumentino le scontentezze di questi, noi la-

sceremo che altri, a posta sua, il pronostichi. Noi riputiamo

piu vantaggioso rimettere le sollecitudini del futuro paurosis-

simo ed oscurissimo, nelle mani di chi unicamente lo vede,

perch& unicamente lo ordina; e in quella vece guardare i frutti

Serie XIII, vol. V. fasc. 882 41 8 marzo 1887



642 I DISINGANNI

di disinganno che il passato tempo di liberta moderna ha pur

prodotto nella nostra Italia, nell' animo di molti : i quali, am-

maestrati dall'esperienza, coininciano a riconoscere in essa la

radiee di quei mali, che prima o non credevano veri, o stima-

vano esagerati ;
e perci6 si ravvedono o, se non altro, inclinano

ad un certo cotale ravvedimento, che si renderebbe manifesto

ove il rispetto umano non li ritenesse.

II.

La generalita delle popolazioni, sopra gli altri mali, piange

quello materiale dello impoverimento e della miseria, che si

dilata e cresce in modo spaventoso. E questo il male pid ampio,

poiche comprende ogni ordine civile, dal maggiore dello Stato,

all' infimo della plebe ;
e il male piu sensibile, poiche distendesi

a tutte le appartenenze della vita ed e il male conseguentemente

piil lamentato, poiche genera innumerabili altri incomodi e scon-

volge r andamento degl' interessi domestic! e sociali. Non vi 6

dubbio che fra noi le angustie economiche, pubbliche e private,

sono stringentissime e cagione di lagnanze e di guai proprio

senza misura. fi questo il solo panto nel quale tutta F Italia,

presa nei singoli individui che la compongono, si palesi una di

mente ed una di parola.

Se non che tali strettezze son venute moltiplicandosi, per

usare il linguaggio dei inatematici, in ragione diretta dello

svolgiuiento della sua decantata rinnovazione. La fame che, da

lunghissimi anni, appena era conosciuta nella Penisola nostra,

yi ha stabilito gradatamente il suo regno, a mano a mano che

la nuova liberta vi piantava ed allargava il suo: cosi che finora,

pei popoli italiani, fame nuova e nuova liberta vanno irrepara-

bilmente di conserva. Non e qui luogo di ricercare le cause

particolari, che sono molte e note ancor troppo. A noi basta il

fatto, per dedurne che esso e un flagello, corn' e verbigrazia la

peste, come sono le grandini, come sono i terremoti : con questo

divario che della peste, delle grandini e del terremoti sempre

s'ignora il gruppo delle cagioni che li inducono: oveche di



DELLA LIBERIA. 643

questa fame il gruppo delle cagioni induttive e visibile persino

a chi vederlo non vorrebbe.

Or Puna delle due: o chi ne sperimenta gli effetti ha fede

cristiana, o non 1' ha punto : se non I
1

ha, deve alineno inferirne

che una liberta apportatrice di un tal flagello e malefica e fal-

lace: se poi 1'ha, troppo dee inferirne che, con questo flagello,

Iddio, a disinganno dei popoli, punisce le enormissime nequizie

che si sono commesse e tuttodi comraettonsi, per assodare ii

trionfo di una liberta, ribelle alia verita, alia giustizia, ai det-

tami piu ovvii della coscienza umana e cristiana.

II qual flagello apparisce evidente, conciossiach6 6 stato in-

divisibil compagno di questa liberta: apparisce universale, con-

ciossiache tutta, senza riguardi, percuote la nazione e sopra ogni

suo membro si aggrava : apparisce terribile, conciossiach^ con-

duce agli estremi le forze piu vitali del paese ed accumula uua

maledizione di sciagure, che infallibilmente scadranno in eredita

alia futura generazione.

Dal che viene riconfermata la verita della divina parola, che

il peccato fa miseri i popoli: miseros facit populos peccatum
l

;

e piu che gli altri, quel peccato sociale che legittima la ribel-

lione all' autorita di Dio, ed autentica 1' apostasia dal suo Cristo.

Si voglia dai settarii e dai barbassori del liberalismo inten-

dere o no, tal & la causa chiarissima di questo effetto, che tanto

seinbra commoverli. Sappiamo che gli agguindolatori del popolo

s'inalberano contro una cosi fatta verita e, per iscreditarla, la

deridono e la bestemmiano. Ci6 per6 non toglie che sia quella

verita che essa e, e riluca fulgidissima agli occhi del volgo,

ancor cristiano, il quale, parlando in genere, la ravvisa, la con-

fessa e ripete che oggi in Italia si muore di fame e si & in

balia dei succhiatori del sangue, perche si sono voltate le spalle

al Signore, perche si e" derubata la sua Chiesa, perche si e

imprigionato il Papa, perche si e rotto ogni freno all' euipieta

ed alia scelleratezza. Molti di coloro che ci leggono sono al caso

di attestare codeste nostre affermazioni, e quindi di riconoscere

PROV. XIV, 34.
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che dalla miseria venutaci colla nuova liberta precede in non

pochi uu ravvedimeato.

Si e scritto che uno di questi gran barbassori in pel bianco,

venuto su dal nulla, per aver anch' egli fatta quest' Italia che

lo ha impinguato, a un popolano che con lui si querelava del

miserrimo stato dell' agricoltura, deli' industria, del commercio

e del vivere coinune, abbia seccaraente risposto: II vero;

state male, peggio di una volta: ma alia fine siete liberi!

Al quale Faltro soggiunse: Liberi! Ma di che? di andare

in prigione, o di inorir di fame.

Cosi e: le imposture di una liberta che dovea rigenerare la

nazione, si svelano al fremito della nazione tradita, la quale

oggimai non si trova libera d'altro, se non che di finire nel-

1' inedia.

III.

Un secondo male che pur universalmente si piange, e contro

cui il giornalismo liberalesco lancia spesso i suoi fulmini ed i

regii Procurator!, nelle loro dicerie, con demostenica eloquenza,

usano d' inveire, e" la immoralita di ogni sorta, la quale, insieme

colla miseria, fa inseparabile compagnia alia liberta nuova. Essa

e a guisa di una cometa che, conforme Finfelice Marco Minghetti

sclamo un giorno nel Parlarnento, si trae sempre dietro una coda

di delitti. E in vero, questa nostra Italia, dopo che si e preteso

di rigenerarla, e" diventata simile ad un Globbe nello sterqui-

linio. La disonesta vi ribocca da ogni parte e 1'allaga, che e un

orrore. Appena e che gittiate un'occhiata sopra un diario di

qualsiasi tinta, e non v'incontriate in racconti di casi vergo-

gnosi, od in geremiadi sopra la pubblica corruttela, da muovere

a pieta: e (cosa strana!) i piil caldi deploratori di tanta cor-

ruttela soglion essere i corruttori piu indefessi. Nell' alto come

nel basso la mala fede, la slealta, il furto, la frode, la scostu-

matezza danno di s& vista obbrobriosa. Ignoriamo che vi sia un

ramo di amministrazione del Governo o dei municipii, da cui

non sia uscito qualche officiale, condannato per malversazione, o

fuggiasco coi depositi delle casse.
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Mentre scriviamo, ci vien sott'occhio il recentissimo libro di

un tal Oreste Bruni, fanatico, non che entusiasta, della nuova

liberta, il quale si propone nullameno che di redimere moral-

mente il popolo italiano colle regole dell'igienee del galateo,

e ci fa sapere 1' inaudita notizia che, sino a ventott' anni addietro,

prima che gli splendesse sal capo il sol della liberta, questo

popolo non aveva di suo se non la schiena per inchinarsi ed

obbedire ciecamente ; e trascinava una vita che si aggirava fra

quella del bruto e quella del vegetale. >

Preraesso ci6 e fitto ben bene nell'animo di chi ha da leg-

gerlo un si vero e istorico postulate, ecco in che modo e con

che stile egli tesse il panegirico dei beni morali di questa santa

sua liberta: Quando ogni tanto accade che sul libro della Que-

stura di una qualsiasi citta, un giorno non si trovi registrato

delitto alcuno, ne di sangue, ne di furto... o almeno alia Que-

stura nessun fatto sia stato denunziato, i giornali cittadini, nella

cronaca del giorno, escono in esclamazioni di sorpresa, di me-

raviglia e giurano che tal giorno va segnato col carbon bianco.

Che vuol dir ci6 ? Dunque, per non provar ne sorpresa, ne rae-

raviglia, bisognerebbe che ogni giorno che Dio mette in terra,

vi fossero rnancanze, delitti da registrare? Questo sarebbe dun-

que lo stato normaie d'un paese?

Ah che, pur troppo, lo stato normaie della nostra Italia e

questo! E i giornali tutti d'ogni risma son sempre pieni di fatti

delittuosi... Vuol dir dunque che la moralita pubblicaVa sce-

mando ogni giorno piu?... Vuol dir dunque che la liberta di cui

godiamo potrebbe a mano a mano allontanarsi da noi, e poi per-

dersi nuovamente? Giacche e un fatto, che liberta e vizio non

stanno insieme, e il vizio porta seco la licenza; ina questa e

nemica di liberta, e dov'e licenza, liberta vera non alberga
l

. >

Ma dunque ex ore tuo te iudicamus, o signor Oreste. Se

dov'e licenza, liberta vera non alberga ;
come alberghera essa

in questa Italia, il cui stato normaie voi pure lamentate

essere di delitti d'ogni genere, in ogni luogo? Che se prima

1 La nostra redenzione morale, libro offerto al popolo italiano da Oreste Bruni,

pagg. 3, 181-82.
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della nuova liberta il popolo italiano, tanto meno licenzioso,

trascinava, a detta vostra, una vita aggirantesi fra quella del

"bruto e quella del vegetale ; qua! vita si ha da giudicare che

trascini ora, dopo che la vostra liberta Pha si profondamente

viziato? Ma il giudizio che non oserebbe scrivere questo curioso

pedagogo del popolo, molto bene lo esprime oggi una gran parte

di questo popolo stesso, che suol chiainare tempo da farabutti

1'odierno tempo di liberta.

Nulla diciamo della immorality che si diffonde coll'insegna-

mento, che s' istilla coll' educazioue, che si propala per le staiape,

che si applaude nei teatri, che si tutela colle leggi e guasta

insino al midollo le anime ed i corpi della crescente gioventu.

Neppure voglianio con lunghe parole far F esame del vituperoso

aumento dei delitti contro la roba e le persone altrui, che le

statistiche criininali pongono ogni anno in mostra, e grida di

dolore strappano dai petti men severi in punto di onesta. Co-

deste sono piaghe che tutti hanno dinanzi agli oechi, tutti pal-

pano e tutti, quali simulatamente e quali sinceramente, deplo-

rano : e niuno ha fronte di negare che costituiscono uno de' inali

piu funesti deli' eta nostra, che degenera in cancrena rodente

le viscere piu intime della societa.

Ma al tempo stesso chi ha fronte di negare che una tanta

e si verminosa cancrena non abbia le radici nel nuovo sistema

di civilta, introdotto dalla rivoluzione? Rammentiamo di aver

inteso un uorno politico liberalissimo, gloriarsi con noi di essere

stato sempre fervidissimo per la liberta, quantunque egli fosse

convinto, che la liberta avrebbe recata all' Italia la corruzione.

Che sorta di amor patrio sia questo, lo spieghi chi puo. Intanto

e ben certo che tutti comunemente ascrivono a codesta liberta

il progresso dei vizii, che deturpano il paese e minacciano di

convertire, segnatamente le nostre citta, in covi di ogni abbo-

minazione.

Per fare che il disinganno riuscisse efficacemente vantaggioso,

allo spolpainento materiale delle borse si doveva aggiungere

altresi Fargomento dell' infezione morale; cotalche" soltanto i

ciechi per volonta propria non potesser vedere la natura ma-



DELLA LIBERIA. 647

ligna e falsa di quella liberta, alia coi ara tanti dabbenuomini

abbruciarono ed abbruciano incensi, e tanti altri, pift stolti che

perversi, hanno sacrificata e sacrificano la coscienza. Guardate,

o sciocchi ed infelici, 1'idolo che adorate: Ecce quern colitis!

Un idolo che vi toglie 1' onore della fede in cui siete uati, che

vi toglie il senno ed il buon criterio, che vi toglie la pace del

cuore e non di rado anche la pace delle famiglie, che vi toglie

molte altre belle cose
;
ed in cambio vi rende fame e corruzione,

miseria e vituperio!

Oltre di che abbiamo il socialismo, germoglio spontaneo della

medesima liberta, il qnale stringe ed incalza massiraamente

quella borghesia che, sotto gl' influssi suoi, si e venuta alzando

di potere e ingrassando di ricchezze
;
ne cela il disegno atroce

di risolvere il nodo della contesa fra il tuo ed il mio, fra il

capitale ed il lavoro, fra F avere e il non avere, col taglio dei

saccheggi e, se fara di bisogno, ancora con qnello delle stragi.

Ma troppo avanti si andrebbe, se si avessero da esporre le ra-

gioni dei disinganni, che fan segretamente pentire un buon nu-

mero di persone facoltose, del concorso da lor dato alle imprese

della liberta. E di queste ve n' ha da per tutto, non escluse le

due aule parlamentari del Palazzo Madama e di Montecitorio in

Roma. Ah, se non fosse la tirannia del rispetto umano, che non

si vedrebbe e non si seutirebbe in questi giorni, di vanto af-

fettato per le intangibili conquiste della rivoluzione!

IY.

Yero e che parecchi sogliono incolpare di questo gran disor-

dinamento morale, non tanto la liberta in se, quanto il suo abuso,

e s' ingegnano di sostenere, che la liberta moderna, per se ine-

desima, e anzi sorgente di moraliU pubblica e civile.

Tuttavolta, a smentire questi illusori od illusi, sta fermo il

fatto lampante della corruzione che questa liberta^da un secolo

ha sparsa e sparge, ovunque ha eretto od erige il trono, non

solainente in Italia, ma nella Francia, nella Spagna, nel Por-

togallo, nel Belgio, nella Gerraania e nella piu parte delle Ame-
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riche. Onde convien dire, o ch' ella sia in se medesima un abuso,

ovvero che abbia cosi inerente a s& 1' abuso, che eon essa forma

una cosa sola.

Del resto cotali cianee non valgono ora piu ad occultare, al-

1'intelletto di chi spassionatamente ragiona un poco col proprio

capo, la natura malefica della liberta odierna. La esperienza e

bell'e fatta, ed e troppo generate. Perfino le istituzioni politi-

che, nelle quali si e cercato di stabilirne perenne la sussistenza,

vengon cadendo in ispregio, e perdono ogni di piu il vigore. II

liberalismo pote", inentre alleato colla massoneria giudaica, co-

spirava nelle tenebre, o non aveva altra balia se non che di

allucinare colla penna, sedurre le inoltitudini, sempre credule ai

promettitori di uno stato migliore di quel che hanno. Ma affer-

rato ch'esso ebbe il Governo e resosi padrone di tutto, dove

scoprire la faccia e slegare gli artigli della liberta, che propo-

neva agli omaggi delle nazioni. Grande agio si e avuto di guar-

darla, di riguardaiia, di studiarne i lineamenti, di goderne le

carezze a sazieta. Ora e divenuto manifesto che, in sostanza, essa

5 una liberta piu del male che del bene
;
una liberta che serve

ai pochi settarii od ambiziosi di scala, per salire al potere ed

oppriinere tutti; una liberta che, strappando loro il pane di

bocca, spoglia i cittadini di veri e preziosi diritti, per sostituirne

altri fatui e derisorii; una liberta insomma, che concede incom-

parabilmente piu franchezza ai tristi, per guastare, che non ai

buoni, per premunire se ed altri dal guastamento.

Grande maestra e" 1' esperienza. II pretendere al dl d' oggi che,

per esempio, tanti onesti padri di famiglia d'ogni condizione

ainmettan per bella una liberta, la quale vieta loro di far ani-

maestrare ed allevare i figliuoli virtuosamente, come F interidon

essi, e li costringe ad abbandonarli fra le mani di maestri e

di educatori indegni della loro fiducia
;
che inonda le vie e le

piazze d' ogni turpitudine, a insidia dei pegni piu cari dell' amor

loro; che lascia, all'innocenza di questi loro giovani ancor im-

berbi, tendere impunemente e legalmente mille lacci, fin sulle

porte delle loro case, non che nelle scuole e nei luoghi di pub-

blica ricreazione; il pretender ci6, dopo anni ed anni di simile
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prova, e un supporre che la massa del cittadini abbia perduto

il natural senso del bene e del male. II che, grazie a Dio, nel-

F Italia non & per anco avvenuto. Conseguentemente a ravvisare

una si rea liberta per quella che e ed a maledirla, non si ri-

chiede, pensiamo noi, altro piu che un po'di pudore uraano, e

quel tanto di discernimento, che basta a differenziare alia grossa

la virtu dal vizio, il diritto dal torto, 1'obbrobrio dall'onore.

E questo e un altro disinganno, sul conto della licenza ma-

scherata di liberta. II far conoscere cioe a tutti quelli che uon

chiudon gli occhi alia luce, che codesta liberta non & unicamente

malvagia per Fabuso che trae seco, ma 6 tale intrinsecainente,

per 1' essenza sua, giacch& non pu6 stare se non per la viola-

zione degl' imperscrittibili diritti della verita e della virtu, sopra

la menzogna ed il vizio; onde non si riduce ad altro, se non

ad un velame appariscente di schifosa malizia. Col che, allar-

gandosi in tutte le appartenenze della vita, viene a sovvertirne

altresi F ordine morale e ad infondere nel civile consorzio il ve-

leno distruttore d'ogni probita.

V.

Un' altra scaturigine di disinganni si ha nella guerra che il

liberalismo dominante e servente, sotto la ferula della masso-

neria, ha mossa alia Chiesa di Gesu Cristo: per lo che i cat-

tolici veri ne vivooo accorati, e gli stessi piu tepidi, ma non

settarii, ne prendono scandalo e timore.

Dapprima si comincift questa guerra, con una ipocrisia ehe fece

gabbo ad innumerevoli sempliciani. II liberalismo diede a cre-

dere ehe esso non mirava gia ad offendere, ma a sublimare la

religione; non a svilire, ma a nobilitare viepiu la Chiesa; non

a inenomare, ma ad esaltare la maesta del supremo Pontificate.

Mise mano all' opera; a simulazione aggiunse simulazione; ed

a furia di infingimenti & pervenuto al punto in cui siamo, che

e di persecuzione, non piu latente, ma apertissima alia religione,

alia Chiesa, al Papato; di maniera che uu Ruggero Bonghi usa

ora pubblicamente contro Leone XIII, il linguaggio che, contro
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Pio IX, facea nausea sotto la penna o nella bocca di un Ga-

ribaldi.

Al presente dunque I'inganno non 6 piu possibile. Indarno

Adriano Lemini, gran maestro della massoneria obbediente a

Ronia, scriveva il 12 deceinbre 1886 alia nuova loggia di Mi-

lano, la Ragione: Noi rispettiamo tutte le religioni. Mente

chi lo nega
l

. Perocche poco priina 1' aveva negato il grande

Oriente, nella circolare segreta da noi diauzi ristauipata
2

,
con

asserire che la massoneria cerca il trionfo della umanita contro

la piu tenace delie religioni, la cattolica. Ed invano si e

levato 1'odierno gran rumore contro i clericali, ostentaudo di

non confonderli coi cattolici
;
e nella circolare stessa vien detto

doversi dimostrare, cioe fingere, che la massoneria non com-

batte i cattolici, ma i clericali, che sono i corruttori del cat-

tolicismo
; per appunto come s' era espresso anche il signer Bon-

ghi, nella sua diceria di Treviso; ma con aperta menzogna: poiche"

tutti gli ordini di guerra, che prescrive la circolare agli adepti

ed ai ligi della setta, sono rivolti a battere tutto che 6 catto-

lico, sino dalle fondamenta
;
e le scuole cattoliche, e la stampa

cattolica, ed i funerali cafctolici, ed il clero cattolico, e la gerar-

chia cattolica e persino il battesimo, com'e" da Gresu Cristo

istituito.

Quindi e" che la liberta, intronizzata fra noi dal massonismo,

si palesa scopertamente anticristiana ; vale a dire nernica di

Cristo, del suo Vicario in terra, de' suoi ministri, delle sue dot-

trine e sopratutto della liberta pubblica e sociale del suo culto.

Chi bsserva con qualche accuratezza i procedimenti della rivo-

luzione conipiutasi nell' Italia, pu6 di leggieri renders! capace,

che tutto in essa & stato mezzo, per arrivare ai fine di esau-

torare, di conculcare e di perdere la Chiesa. Questo gia fu detto

e ridetto fin dagli esordii di essa rivoluzione. Per6 non si diede

gran retta a chi lo diceva; ne mancavano cattolici, in opinione

a se e ad altri di buoni e specchiati fedeli, che biasimavano

1 Vedi la Lomb'ardia di Milano, num. dei 14 dicembre 1886.
3 Vedi questo volume, pag. 13 e segucnti.
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lo stesso Papa, il quale altainente e solennemente lo affermava,

e riprendevanlo d' iinprudente e di esagerato.

Or la cosa e piu splendida del sole. Chi non e accecato dal-

1'errore o dalla passione, vede che nella mente del motor! e

guidatori della rivoluzione, termine finale della nuova liberta

patria era, in quanto fosse possibile, la distruzione del catto-

licismo in Italia; e in ispecial modo, termine ultimo dell'an-

nientamento del Potere temporale del romano Pontefice, era

1' annientamento del suo Potere spirituale. A ci6 furono indiriz-

zati i farisaici applausi al glorioso e virtuosi ssiino Papa Pio IX.

A ci6 furon dirette le subdole adulazioni al clero inferiore, che

si studiava di alienare dalla gerarchica suggezione all' Episco-

pate. A cio fu rivolto il rabbiosissimo odio dell' Istituto e del

noine dei Gesuiti, nei quali il liberalismo non altro detesta, se

non la loro devozione senza limiti alia fede di Pietro, la loro

disinteressata servitu alia Chiesa ed il loro zelo di educare

cristianamente i giovani alia loro cura commessi. A ci6 final-

mente si diresse tutta la serie dei maneggi, delle eontraddizioni,

delle furberie, delle violenze, che hanno condotta la rivoluzione

nel Campidoglio, di dove stende la mano a tutti gli oltraggia-

tori, grandi e piccoli, della Chiesa cattolica, apostolica e romana.

Onde oggigiorno, parlando in generate, gli apostoli della li-

berta moderna, deposta la maschera, non si peritano piO di

mostrarsi per quegli apostoli dell' anticristianesimo, che furono

sempre occultamente, finche ebber mestieri dell' ipocrisia pel

loro scopo; e cosi i cattolici hanno almeno la soddisfazione di

sapere con chi hanno a fare, e quali sieno i dichiarati propositi

di coloro che, col pretesto della liberta, si arrogano d'incatenare

la loro coscienza e di tramutare in delitto la loro fede in Dio

e nel Cristo suo.

Si, lo ripetiamo: il rnassonisrno, dopo avere, con colore di

liberta, affamato i popoli, spreinendo ad essi tutto 1'oro e il

sangue che poteva, dopo averli ainmorbati d' ogni piu fecciosa

corruzione, tenta di spegnere in essi anche la fede. Non contento

di averli immiseriti, non pago di averli abbrutiti, si affatica

inoltre di farli indemoniare.
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E questo come dire il sublimate del triplice carattere, che

1'Apostolo indic6 nella sapienza di quel mondo, il quale totus

in Maligno positus est: 1'esser di fango, 1'esser di bestia,

1'esser di diavolo; terrena, animalis, diabolica
1

. La fangosita

si rivela nella cupidigia, con cui tutte divora le sostanze dei

popoli: la bestialita, nell'ardore con cui li sospinge nel brago

di ogni conlaminazione: la diabolicita, nella furia con cui as-

salta ogni lor fede soprannaturale, ogni germe di pieta divina,

ogni affetto di spirito cristiano.

YI.

Ne basta. L'odierna persecuzione della Chiesa cattolica, mette

in chiaro un altro carattere del massonico liberalismo, il quale

mai per avVentura, dopo la rivoluzione ,francese del secolo an-

dato, non isfolgorft piu lucido che ora: ed 6 la tirannide sfac-

ciata, truculenta e sprezzatrice crudele delle piu sante liberta

ingeuite alia natura.

Que'famosi liberali che, prima di potere spadroneggiare,

tanto spasimanti si infingevano dei sacri diritti del pensiero;

che con ismorfie da istrioni si davano per martiri dell' invio-

lability della coscienza; che bandivano a suon di tromba il

rispetto a tutte le riunioni di cittadini, a tutte le opinioni, a

tutte le proprieta; che si scagliavano con eloquenza da spiritati

contro i decreti di confische o di ostracismi in danno loro; ec-

coli ora sgolarsi, per invocare leggi draconiane, a sterminio dei

diritti, delle inviolabilita, dei rispetti che non sono d' interesse

o di convenienza della setta loro. E ci6 per amore di liberta!

Si vegga come sono insaziabili di spogliainenti, di oppres-

sion!, di proscrizioni, di assassinamenti legali ed illegali contro

tutti quelli che a loro non s' inclinano, che non pensano a inodo

loro, che non corteggiano il loro dispotismo; e massiine contro

gli ordini della Chiesa che, per 1'onore della dignita umana e

per la tutela della liberta cristiana, alia loro prepotenza resi-

stono ! Echeggiano ancora per 1' aria i tirannici voti, acclamati

* IAC. Epist. cath. Ill, 15.
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nei comizii tenutisi quest! inesi ultimi in taiite citta italiane,

per intimare al Governo, che nuove catene fabbrichi e nuovi

ceppi e nuovi latrocinii prescriva e nuove sevizie usi al clero,

ai frati, alle monache, e perfino ai sommo Pontefice, che e cre-

duto anche troppo onorato e beneficato da quelle guarentige,

che gli si dicon concesse.

Delia quale tirannide doppia e la ragione. L'una e" che il

massonismo pratica un sistema di liberta, in utile esclusivo

de' suoi partigiani. Chi non ne serve la causa e nemico, indegno

di qualsiasi riguardo. Esso si e usurpato il nome e la perso-

nalita dell' Italia; e chi con esso non e, e contro questa, e uno

snaturato, un parricida. Esso non riconosce altri diritti, che i

suoi, altri interessi, che quelli del suo monopolio politico-sociale.

Purche' domini e tiranneggi, non cura vilta e contraddizioni.

L'altra e che il sistema di questa sua liberta s' immedesima

col secreto della setta, il qual e la perdizione del regno di Gesu

Cristo sopra la terra: onde per essotant'e" liberta, quanto an-

ticristianesimo. Questo secreto e venuto in pubblica luce
;
e non

altri che i babbei possono metterlo in dubbio. Facta est lux.

VII.

Qual maraviglia dunque che tutte queste manifestazioni spe-

rimentali, delle cause pritnarie dei tanti malanni che ci desolano,

aprano la mente a molti e li aiutino a riformare il giudizio,

intorno al valore di quella liberta, della quale avevano concetto

pressoche divioo? Peggior male di ogni male noi riputiamo

1'accecamento degli spiriti che, o sedotti o caparbii, disconoscono

queste cause. Per lo che, se e lecito consolarsi del bene che

accompagna i grandi mali, a noi sembra da benedire il disin-

ganno che dai ricordati mali ne e provenuto e ne proviene, ad

un numero non piccolo di persone pifr illuse che malvage.

Quantunque ci paia dover confessare ch'egli e un disinganno

tutto amarezza, perche privo d'ogni balsarno di speranza. Di fatto

niuno sa o vede il come e il donde sperare un' uscita, da questa

specie d' inferno entro cui si dibatte siuaniosa la societa. Tutti,
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nou solamente in Italia, ma nell'Europa, del presente sono

nauseati: i vinti per q.uello che hanno perduto; i vincitori per

quello che teinono delle loro vittorie; i molti oppress! per ab-

bominio di una servitu, beffardamente coperta col nome di liberta,

i pochi oppressor! per paura di vedersi rotti nelle tnani i fragili

strumenti della loro potenza. Niuno si tien sicuro di cio che

possiede o gode. Ogni Stato da fuori e in aspettazione di guerra;

da dentro di rivoluzioni. Tremano i Re nei troni, tremano i

legislator! nei Parlainenti, tremano i ricchi nei loro agi, tremano

i poveri nella loro iniseria, trema la stessa frammassoneria

giudaica, sull'apice delle sue fortune. E di che trenian tutti?

Del futuro, chiuso in un nembo di tempesta. E per verita, dal

lato umano, non si pu6 di questo futuro argomentar nulla, che

tetro non sia e spaventoso.

I cattolici per6 non sono di quelli che spem non habent.

Illuminati dalla fede ed ancora amniaestrati dalla storia dei

secoli decorsi, ben sanno che i provvedimenti della giustizia e

della misericordia di Dio posson tardare, ma non fallire a so-

proggiungere. II mondo com'e non pu6 stare: in uua guisa o

in un'altra, bisogna che la giustizia e la misericordia eterna

lo purghino e lo salvino. Nei presente ordine di Provvidenza,

Iddio non abbandona inai 1'uman genere, da se redento, alia

plena signoria di Satana.

Si ode tuttodi chiedere : Chi ci liberera da questa menzogna
di liberta, che ci ammam ? E noi diamo la risposta del Vangelo :

Veritas liberabit vos
l
. La verita intera, non la mezza verita

;

la verita cristianamente pratica, non la teorica puramente; la

verita palesemente professata, non la verita solamente creduta

col cuore: la verita insomma che si prova ai fatti, non la verita

che si tien chiusa nei sentimento. Questo e il manere in ser-

mone meo, da cui Gesu Cristo asserisce che sara per venire la

liberazione della verita.

Che la pluralita fra noi creda e ancor preghi cattolicamente,

lo abbianio per non dubbio. Ma che parli ed operi in pubblico

ancora cattolicamente, vorremmo che fosse certo, quanto e desi-

1

Ivi, VIII, 32.
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derabile. Ad ogni modo, non si offende nessuno in particolare,

dicendosi in generate, che dai cattolici non si parla e non si

opera abbastanza, come sarebbe raestieri. Regna tuttora una

soverchia timidezza in inolti, ed in parecchi una inerzia, che

tocca i confini, se non li passa, deli' indifferenza. Altri si lascian

troppo governare dai rispetti umaui; ed altri confidano di po-

ter serbarsi buoni cattolici in cliiesa, e mezzo cattolici in casa,

nei crocchi, nelle usanze della vita. Quei che tengono i piedi

in due staffe sono tuttavia troppi. Troppi son quelli che ali-

mentano il giornalismo erapio e corruttore, col denaro delle loro

soscrizioni; troppi quelli che colla loro presenza, e Dio non voglia

coi loro battimani, a drammi irreligiosi e disonesti ed a spet-

tacoli immondi, promovono la licenza scandalosa dei teatri
;

troppi quelli che alle debolezze del cuore, od ai fumi delle

ambizioni, pospongono la santita dei principii e Fobbligo del

buon esempio. E tutti questi doniandano, chi liberera 1' Italia

dalla menzogua della liberta massonica ?

Del resto, lo abbiaino piu sopra notato, si appressano tempi,

nei quali chi pecora si fara, come dice il proverbio, il lupo la

mangera. La guerra non e piu volta soltanto ai clericali, ai

gesuiti, al clero, al Papa ;
e intimata ancora contro chi possiede

qualche cosa. Dal clero, gia dissanguato, si tenta di passare a

fare liquidazioni coi ricchi. II coraggio che non si e mostrato

per la difesa della religione propria, sara d' uopo mostrarlo per

la difesa del proprio tetto e della propria borsa. Allora non

basteranno i disinganni occulti, non basteranno le velleita di

darsio tornar francamente alia verita cristiana: anzi non bastera

neppure unirsi a pregar nelle chiese. Questo sara sempre lode-

volissiino, ma bisognera aggiungervi altro.

Si addestrino pertanto i cattolici a questa difesa; e col merito

di averla condotta iunanzi, adoperandosi per la causa di Dio,

procurino di attirarsi quella protezione celeste, che non e pro-

messa ne ai timidi, n6 ai neghittosi.



IL NABUCODONOSOR DI GIUDITTA
'

VIII.

II testo greco di Giuditta, V, 18.

II celebre testo, sopra cui, come accennammo sulla fine del

precedente eapitolo, tutta si poggia Fargomentazione degli Au-

tori, i quali vogliono che, ai giorni di Giuditta, il Terapio di

Gerusalemme si trovasse distrutto; questo testo, diciamo, fa

parte del discorso, tenuto da Achior, Principe degli Ainmoniti,

ad Oloferne Generalissimo dell'esercito Assiro, avvicinatosi gia

alia citta di Betulia.

Oloferne, avendo inteso che i figli d'Israele si apparecchia-

vano a resistere alle sue armi, dinanzi alle quali, al primo lor

inostrarsi, tanti altri popoli aveauo piegata immantinente la

fronte, ne rimase altamente stupito e in fierissima guisa sde-

gnato: furore mmio exarsit in iracundia magna; e chiamati

a s& i Principi e capitani dei Moabiti e degli Ainmoniti, che

faceano parte del suo campo, e dovean essere, siccome nazione

contermina ed affine agli Ebrei, megiio d'ogni altro informati

dell'essere di costoro, interrogolii: Che popolo fosse mai cotesto,

abitatore dei monti di Palestina, e quali e quante le sue forze,

e chi il Re o Comandante delle sue milizie, e donde mai traesse

cotanta baldanza da dispregiare, egli solo, la potenza del gran

Nabucodonosor, a cui tutto 1'Oriente erasi curvato ossequioso?

Achior, dux omnium filiorum Ammon, prese allora in nome

di tutti la parola; e rispose ad Oloferne, narrando in brevi

tratti la storia portentosa del popolo Ebreo: come esso, oriundo

della Caldea, emigrasse da prima in Mesopotamia, indi nella

terra di Canaan e nell'Egitto, e per qual cuinulo di prodigii

venisse liberate dalla servitu d' Egitto, valicasse a piedi asciutti

1 Vedi Serie XIII, vol. V, quad. 878, pagg. 158-177 del presente rolume.
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il Mar Eosso, attraversasse il deserto, e giungesse infine a con-

quistare ed impossessarsi di tutta la Palestina : tutto cio per la

onnipotente virtu dell'unico Iddio del cielo, cui esso adorava.

E qui Achior si fece sopratutto a rilevare, siccome tratto ea-

ratteristico e chiave maestra di tutta la storia d'Israele: che,

infino a tanto che gl' Israeliti si mantennero fedeli al loro Iddio,

niun nemico pote mai offenderli, ma ogni volta che da Lui pre-

varicarono, dandosi a culti stranieri, soggiacquero a ogni sorta

di sconfitte e di umiliazioni; ed a vicenda, quando pentiti ri-

tornarono al culto di lehova, ridivennero vittoriosi ed invincibili.

Eicercasse adunque Oloferne, se al presente eglino fossero os-

sequenti al loro Iddio, ovvero ribelli: nel secondo caso, egli

avrebbe infallibilmente di essi pronta e facile vittoria, ma, nel

primo, sarebbe indarno contro di essi qualunque suo sforzo di

guerra.

Ora, a corroborare questo punto capitale della sua, per dir

cosi, teoria storica, Achior addito Fesempio delle diverse for-

tune, incontrate ad Israele nei tempi piu vicini, col soggiu-

gnere : Nam et ante hos annos cum recessissent a via, quam
dederat illis Deus ut ambularent in ea, exterminate sunt

praeliis a multis nationibus, et plurimi eorum captivi abducti

sunt in terram non suam. Nuper autem reversi ad Dominum
Deum suum, ex dispersione qua dispersi fuerant, adunati

sunt, et ascenderunt montana haec omnia, et iterum possident

lerusalem, ubi sunt sancta eorum. Cosi il testo della Volgata *.

Ma il Greco, nei due versi paralleli
2

legge, come segue :

a
Or

5s aTreoTujorov OLTIO rvjg 6<$ov fa titiOsxo (0iO?) auto'jc, 6a>Xo^sv-
sv TroXXotg TioXsaotg Inl 710X1) Vlpoftpx, y.oc.1

stg yvjv ow, ?av, xa o vac? TOU Gzov auicov

, xat cd rroXc^g auicov litpoctq&i)9ay vno rcoy

^v s7ttarT|9l(j/VT6S ml toy sov aurcoy, av|S>77av Is.

pag, ou (Sizcntzpy'zotv r/sj, xae xaTsV^ov T^V

oi> TO aycagrpg aurwy, /aj XarcMttff^ijaav ev t>5 o^stv^, on vjv

E voltato letteralmente in latino, significa: Quando

1

v, 22, 23.

2
V, 18, 19.

Set-ie XIII, vol. V, fasc. 882 42 8 marsu
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autem recesserunt a via quam disposuit eis (Deus), exterminate

sunt in multis bellis plurimum valde, et captivi ducti sunt

in terram non propriam, ET TEMPLUM DEI IPSORUM FACTUM EST IN

PIVIMENTUM, tt civitates eonun captae sunt ab adversariis. Et

mine reversi a<L Deum suum, ascenderunt ex dispersione, ubi

dispersi fuerunt illic, et tenuerunt Hierusalem ubi sanctua-

rium eorum, et habitarunt in montana (regionej, quoniam
erat deserta.

I due testi presentano in sostanza il medesiino concetto; ma
differiscono in alcune particolarita ;

delle quali capitalissima, pel

fatto nostro, e quella che, nel primo versetto, riguarda il Teinpio.

II Greco, al verso 18, afferma espressaraente che il Tempio era

stato distrutto e raso al suolo o vaog kywrjOq sig l^on^o-

Templum factum est in pavimentum, cioe, come spiegan

1'Alapide e il piu degP interpret!, eversum et solo a equation

fuit. Laddove nel luogo parallelo della Volgata, cioe al verso 22,

1'inciso del Tempio manca, e non se ne fa pur il menomo cenno.

Ora, cotesto inciso del testo greco e appuntoil grande, o*per

dir meglio, 1'unico Achille degi' interpret! che opinano, come

1'Alapide, il drarnma di diuditta essere avvenuto dopo la Cat-

tivita Babilonica, la quale ognun sa esser cominciata colla totale

distruzione del Tempio. Se non che, egli non e difficile mostrare

che il famoso inciso non debet, ripeteremo col Bellarmino, movere

quemquam; eci6 per la semplicissima ragione, che esso e spurio,

suppositizio, intruso, epper6 di niun valore. Ed eccone, chi voglia

toccarle con mano, le prove.

1 In primo luogo, egli e gia un gran fatto che san Giro-

lamo non Fabbia ammesso ne fattone, come teste dicevamo, pur

il menomo cenno nella sua autorevolissiina Yolgata. Dunque
convien credere, che il Dottor Massimo, o non trov6 di questa

frase incidente niun vestigio nell' originate Caldeo, da cui fece

la sua traduzione fedelissima, (come la chiama il Bellarmino);

ovvero, se essa gli venne sott'occhio in alcuno di quei multorum

codicum, del quali, egli medesimo attesta, varietatem vitio-

sissimam amputavi \ a bello studio la tagli6 via dal contesto;

1

Praefatio in librum ludith.
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perche appunto riconobbe in essa non altro che una vitiosissimam

interpolazione di qualche mano iraperita; riconobbe, da quel

valente eritico che egli era, cotesta sciagurata frase essere in

aperta contraddizione colla storia, e con piu altri testi del Libro

medesimo, eppercift non poter essere stata dettatura genuina del

sacro scrittore.

2 Infatti, la frase del V, 18 6 vas; iy-y^v? cjg Itizyog

fa priraamente a calci con tutti quei cinque testi, anzi gruppi
di testi

l

,
indubitatamente genuini ed autentici, del Libro di

Giuditta, che abbiarao nel precedente capitolo esaminati, e nei

quali, tanto presso la Volgata come presso il Greco, vedemrao

ripetutamente affermata e in evidenti termini espressa 1'esi-

stenza del Tempio. Or come pu6 egli ainmettersi una contrad-

dizione siffatta? Tra le due ipotesi, che il sacro Autore di fatto

si contraddica, oppure che 1' unico testo, il quale trovasi in con-

traddizione con tutti gli altri, nou sia del sacro Autore, ma bensi

mera interpolazione di qualche traduttore o glossatore o copista

postumo ;
niun savio eritico esitera per fermo ad attenersi alia

seconda, esclusa come assurda la prima.

3 La medesima frase del V, 18 non solo e contraddittoria

ai testi or ora indicati, che trovansi sparsi qua e la nei varii

Capi del Libro, ma fa a pugni aitresi col verso 19, immediata-

mente seguente, dello stesso Capo V, dove si legge: xaTeV/ov

T>jy 'iSf9W7&3b}ftj ov T9 ayiopjfun aurwy: teniterunt Hierusalem,

ubi SANCTUARITJM EORUM. Qui si dice, che in Gerusalemme, teste

rioccupata dai reduci Ebrei, e il Santuario loro; mentre, due

righe innanzi, lo scrittore avrebbe detto che il Santuario era

stato raso al suolo. Gli Ebrei, nel primo loro ritorno, non

avrebbero trovato, secondo il verso 18, in luogo del Tempio, che

un cumulo miserando di rovine; secondo il verso 19, avrebbero

invece ritrovato il Tempio bello e intiero, qual era dianzi. Delle

due frasi pertanto ripugnantisi, nei versi 18 e 19, 1'una deb-

b' essere infallibilmente spuria. Ma tale non pu6 dirsi quella del

1

IV, 2 (Volgata e Greco); IV, 9, 10, 15, 16 (Volgata); IV, 11-U (Greco); IX, 18-19

(Vol-atar, IX, 8, 13; IX, 1 (Greco); XI, 12 (Volgata); XI, 13 (Greco); XVI, 22-24

(Volgata e Greco).
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verso 19, che afferma 1'esistenza del Tempio; sia perche la rae-

desiina affermazione si legge anche nel verso rispondente della

Volgata (V, 23): et iterum possident Jerusalem, TJBI SUNT SANCTA

EORUM; sia perche ella risponde in perfetta arinonia a tutti gli

altri testi sopra ricordati, ai quali serve di lurninosa eonfenna.

La frase rea adunque, la frase adulterina debb' essere quella del

verso 18; e quindi ella vuol cancellarsi.

4 Aggiungasi che ella, oltre il ripugnare ehe fa ai testi

relativi ai Tempio, comuni al Greco e alia Volgata, e finora

indicati, contraddice altresi al testo IV, 3, il quale trovasi nel

solo Greco. Ivi infatti, dopo ricordato il gran tiinore che i Giudei,

all'appressarsi di Oloferne, avean concepito per Gerusalerame e

pel Tempio, si soggiunge : Imperocche di recente erano essi

ritornati dalla cattivita, e tutto il popolo deila Giudea erasi test&

ragunato, ed i vasi (sacri) e V altare e la Casa (ossia il Tempio

poc'anzi nominate) erano stati santiftcati (cioe ripurgati) dalla

contaminazione (dianzi sofferta) : o TJ nr/wayattt g >5(7ay

/3>7>tsTg ax. r>jg a/u.aX&>7ag, KXI v=7T Tia; 6 Xsg (Tu

xtxl rx G/.CVY), KOU to QWJIXGTYJQIOV, xat 6 olxo- I/,

Secondo questo testo adunque, il Tempio era stato solamente

profanato, violato, contaminate, non gia abbattuto al suolo e

distrutto
;
e gli Ebrei, reduci da quella cattivita qualsiasi di cui

si parla, non avean dovuto riedificarlo di pianta, ma solo risan-

tificarlo, ribenedirlo, purgandolo dalle profanazioni. 1'uno o

1'altro pertanto dei due testi greci IV, 3 e V, 18, e falso, ossia

interpolate; se pur nol sono amendue.

E che anche il IV, 3 sia un' interpolazione, il Wolff
l

,
non

senza buone ragioni, lo sostiene. 1 Perch6 tutto questo periodo

on npovya; ecc. non lega n6 col precedente del verso 2, ove

si parla del gran timore che aveano i Giudei pel loro Tempio,

minacciato da Oloferne, n6 col seguente del verso 4, in cui si

dice che perci6 essi mandarono per tutta la Samaria, sollecitan-

dola ad armarsi per la resistenza: ci6 che si connette bensi

1 Das Buck ludith etc. pagg. 18-20.
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immediatamente col senso del verso 2, ma non ha panto che

fare cou quello del verso 3: laonde quest' ultimo verso ha tutto

il sembiante d'una parentesi, sofficcata malamente tra i versi 2

e 4, vale a dire, d' una interpolazione. 2
J

Perch6 questo puriodo

non si trova nella Volgata; nella quale al verso 2 del Capo IV,

Tremor et horror invasit sensus eorum etc., fa hnmantinente

seguito il periodo del verso 3, et miserunt in omnem Satna-

riam etc.; segno manifesto, che san Girolamo non vide nell'ori-

ginale Caldeo quella parentesi, o se la incontrft in qualche co-

dice, saggiamente la elimin&, siccome intrusa ed insulsa. 3
(J

II

Wolff aggiunge una terza ragione: doe, che questo periodo

contraddice alia storia del la Cattivita e ad altri testi: ma, sic-

come egli parte dall' ipotesi che la a'tx/xaXuorfo qui nomiuata non

possa intendersi che della Cattivita babilonica, ipotesi che a noi

non sembra ben salda
; perci6 di quest' ultima ragione non fac-

ciam caso. Ad ogni modo, rimangono pero ferine le due prime,

le quali dimostrano, almeno per assai probabile, 1' interpolazione

dal Wolff accusata. Ma, quand'anche questa non volesse da altri

ammettersi, resta sempre indubitato, che il testo greco IV, 3

& in manifesta contraddizione col V, 18; perocche questo rap-

presenta il Tempio distrutto> laddove quello il rappresenta pro-

fanato bensi, ma stante in piedi.

Da ogni parte adunque 1'infelice inciso del V, 18 trovasi

condannato.

5 Finqui abbiam supposto, colPAlapide e colla maggior

parte degl'i esegeti, che la frase eywri&n sig ISa^o? significasse,

il Tempio eversum et solo aequatum. Ma dobbiam soggiungere,

che non mancano interpret!, i quali, pigliandola in senso piu

mite, son d' avviso che ella possa intendersi di una mera pro-

fanazione del Tempio.

Lasciam da parte il lunius e il Tremellius, che nel loro

codice greco, come nota il Wolff poco innauzi lodato
l

,
in luogo

di si? I&xpog, trovarono o emendarono *\g l\xypog, e quindi tra-

dussero: et templum... habitum est PROFANUM SOLUM. Ma, rite-

nendo pur la comune lezione efe ISapsg, e con esso lei la sua
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letteral traduzione in pavimentum, in solum, alcuni dotti pre-

tendono tuttavia, che 1'inciso del V, 18 non import! una di-

struzione totale del Tempio, come quella che esso sofferse

nel 587 av. C. per inano del Caldei, ina soltanto una distru-

zione parziale, uu guasto, una profanazione piu o men grave.

Cosi, per dir solo del modern!, il Delattre
l ammette bensi,

che la formola syivqQq its I^aipog, a rigor di lettera, significa :

fut reduit au sol; ma soggiunge, che ella pu6 nondiineno, in

bocca di Achior, attesa specialmente 1'enfasi oratoria del suo

discorso, intendersi benissimo per una destruction partielle du

Temple. E adduce in prova i passi del IV Begum, XXII, 5, 6,

e del II Paralip. XXXIV, 8, 10, 11, dove si parla dei risar-

cimenti fatti, sotto il Re losia, al Ternpio: ad instauranda

sartatecta templi; ad instaurandum iemplum Domini; ut in-

staurarent templum et injirma quaeque sarcirent; ad commis-

suras aedijicii et ad contignationem domorum quas DESTRUXE-

RANT reges luda: questo DESTRUXERANT, che certamente si rife-

risce soltanto a rovine parziali di alcune sale e volte del Tempio,

non poteva egli (dice il Delattre), sopratutto in una parlata

oratoria, esprimersi .egualinente colia frase, che leggesi in Giu-

ditta: il Tempio eyev>202 itg sdaipo??

Di somigliante avviso e il Palmier! 2
. Ed alle ragioni, gia

allegate dal Delattre, una nuova ne aggiunge ed ingegnosa, tratta

dal testo del Salmo LXXIII (nell'Ebraico, LXXIV) 7: Incen-

derunt igni sanctuarium tuum: IN TERRA POLLUERUNT taberna-

culum nominis tui. II Salmo, dice il Palmieri, essendo del tempo

de' Maccabei 3

,
ricorda qui le profanazioni commesse da Antioco

;

1 Le Peuple et I'Empire des Medes, Pag. 153.
2 De veritate historica libri ludith etc., pag. 53.

3 Che questo Salmo sia maccabaico, e in esso si alluda alia guerra di Antioco,

6 sentenza di molti dotti Protestant! e di alcuni commentator! Cattolici, fra i quali

il dottissiino P. PATRIZI (ne'suoi Cento Salmi tradotti e commentati, Roma, 1875),

al quale il PALMIERI si appella. Ma dee notarsi tuttavia, che quasi tutti gli esegeti

Catlolici, oltre a parecchi Protestant!, riferiscono il Salmo a tempo piu antico, ed

alia rovina di Gerusalemme e del Tempio fatta dai Caldei di Nabucodonbsor il Grande:

nel qual caso, tutto 1'argomento del Palmieri vcrrebbe meno. (Veggasi il LI.SETRE,

Le Livre des Psaumes etc. pag. 347, nella Collezione Lethielleux, Paris 1883).
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il quale certo e eke nou distrusse di pianta il Tempio, ma so-

lamente ne abbatte gli altari, ne infranse i vasi sacri, ne ra-

pino i tesori, ne incendi& le porte, vi proibi il culto di lehova,

e lo containing di abbomiuazioni idolatriche; come narrasi nel

I Machab., 23, 24, 39, 41, 47-50, 57, e IV, 36-38, 43-54. Ora

quella frase IN TERRA POLLUERUNT; che nel Greco suona zi; r/jv

7/7; i^SvjXasav, e nell'Ebraico J^n VIN^ (la aretz chilleluj,

cioe in terrain (deiicientesj profanarunt ; non & forse del tutto

equivalente e geuiella all' sy-yviftfl sis Io9o; di Giuditta? Se dnn-

que nel Salino ella non esige, che ii Tempio venisse abbattuto

e raso al suolo, altrettanto dee dirsi della sna parallela nel testo

greco di Giuditta.

A dir vero, questa interpretazione attenuante dell' syiv/^-/? i\q

g^ayos
l

a. n<>i non sembra gran fatto solida; ed alle speciose

ragioui in favor d'essa addotte altri potrebbe facilmente opporre

gravi eccezioni. Ma checch& ne sia, e dato nou pure che ella sia

probabile, ma che anzi contenga la vera chiave della celebre

frase di cui disputiamo, riman seinpre egualmente fernio che

questa frase non prova nulla in favor della sentenza, da noi op-

pugnata, la quale colloca il fatto di Giuditta post captivitatem

babylonicam. Iinperocchd noi possiamo in ogni caso stringere

1* argomento, e conchiudere la presente disquisizione, col dire:

si vuole, che 1'inciso del testo greco V, 18: o VMS tyivfan

c? ISapos, significhi che il Tempio era stato solamente pro/a-
nato e guasto, ma uon distrutto: dunque, al tempo di Giuditta,

il Tempio (come ben difendono anche il Delattre e il Palmier!)

stava tuttavia in piedi : ed allora il predetto inciso (genuino o

1 Un aliro tlz e^a^o? si leggc pure in ludith XVI, 6; dove Giuditta, nel suo

Cantico, ricorda che 1'Assiro, tra !e altre sue bravate contro Israele, avea minac-

ciato, Ta 0Y)Xa^ovT OtiTStv ei'<g eS'a^og, Inctentes positurum in pavimentum ;

cioe, che ne avrebbo sbattuto al suolo i lattanti: barbaric, usata in Oriente, e di

cui fan mcnzione piu testi biblici, come Psalm. CXXXVI, 9, IV Begum, VIII, 12,

Isai. XIII, 1(3, Osee XIV, 1, Nahum III, 10 etc. Quest' inciso dei lattanti, shnt-

tuti al suolo, manca nel luogo parallelo (XVf, 6) della Volgata. Ma la frase green

del XVI, 6 non giova gran che a rischiarare quella del V, ISj.se non in quanto,

esprimendo la priina Vucdsione dei bambini, percossi al suolo, anche la seconda

parrebbe dover significare la distruzione del Tempio, raso al suolo, an/iclie una

mera profanazione.
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no che ei si voglia) si trova in armonia con tutti gli altri testi

del Liber ludith, i quali dimostrano, come vederamo, il Tempio

stante; epperci6 non solo non ha niun valore in pro della sen-

tenza del post captivitatem babylonicam, ma anzi, al pari dei

testi suddetti, milita egregiamente contro di essa. Oppure si

vuole, che cotesto inciso, mantenendo tutta- la natural forza della

frase greca, e il valore attribuitole da quasi tutti i commen-

tatori, significhi il Tempio distrutto: ed allora egli si trova in

aperta e violenta guerra contro tutti gli altri testi sopraccen-

nati : laonde ci sforza a riguardarlo come spurio, interpolate,

suppositizio, adulterine, intruso; eppercift di nessunissima auto-

rita a provar checchessia. In tutti i casi pertanto, Pargomento

capitale, o piuttosto unico, sopra cui si fondano i difensori del-

1' opinione, che Giuditta fiorisse post captivitatem babylonicam,
vale a dire il famoso inciso greco del V, 18, riman disarmato

d'ogni forza, e quindi, conchiudiamo col Bellarmino, non debet

movere quemguam.

IX.

La Cattivita ricordata da Achior.

Se non che, ripigliera taluno: la Cattivita, dalla quale Achior,

nella sua risposta ad Oloferne, accenna essere di fresco ritor-

nati i Giudei, non 6 ella forse la Babilonica? Ed in talcaso,

non e egli evidente, che il fatto di Giuditta dee collocarsi alcun

tempo dopo 1'editto di Giro, che ai Giudei restitui, nel 536

av. C-, la patria? vale a dire, sotto il regno dLCambise, che fu

1'opinione appunto di S. Agostino, di Eusebio, di Suida, ecc.;

ovvero sotto quello di Dario, come opinarono S. Ippolito, Gerardo

Mercatore ed altri?

Eispondiamo: la Cattivita, ricordata da Achior, non e ne puo

essere la Babilonese; ma fu alia Babilonese anteriore. Ed eccone

le prove, che rileviamo dal contesto medesimo del Libro di

Giuditta.

1 Innanzi tratto, egli e da por mente, che Achior non

parla veramente di una sola cattivita, ma di molte : parla delle
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incite guerre ed oppression! e servitft, con cui gli Ebrei, sia di

Giuda, sia d' Israele, in varii tempi, erano stati afflitti da molte

e diverse nazioni: exterminati sunt praeliis a MULTIS natio-

nibus, et plurimi eorum captivi abducti sunt in terram non

suam (V, 22); e secondo il Greco, exterminati sunt in MULTIS

bellis PLURIMUM VALDE, et captivi duct I sunt in terram non pro-

priam (V, 18). Egli adunque, siccome richiedevasi all'assunto

principale del suo discorso, che era di mostrare ad Oloferne, come

gli Ebrei, quando erano stati infedeli al loro Dio, fossero seinpre

stati da Lui abbandonati in preda ai lor nemici
;
ebbe in ge-

nerale di mira ed accenno i molteplici disastri toccati a questo

singolarissimo popolo nei tempi andati, e specialrnente nei piu

vicini: Nam et ante hos annos, cum recessissent etc.

Quindi, non diciamo che alludesse alle servitu di eta piu an-

tica; come quelle del tempo dei Giudici, quando i figli d' Israele

vennero successivamente oppressi da Chusan Rasathaim, Re della

Mesopotamia, per 8 anni; da Eglon, Re di Moab, per 18 anni;

da labin, Re di Canaan, per 20 anni; dai Madianiti per 7 anni
;

dai Filistei ed Aminoniti per 18 anni, e di nuovo dai Filistei

per 40 anni; e nemmen crediamo, che egli accennasse ai prirai

tempi dei Re, per esempio, all' invasione egiziana del Faraone

Sesac, il quale circa il 925 av. C., anno 5 di Roboam, prese

Gernsaleuime e la mise a orribile sacco
l

;
ovvero alia guerra che

i Filistei ed Arabi, verso il mezzo del secolo IX av. C., mos-

sero contro loram Re di Giuda, ponendo a guasto tutta la terra

e traendo in cattivita i figli e le mogli del Re inedesimo
2

: pe-

rocche questi fatti, siccome di tempo troppo remoto, male si ac-

concerebbero alia data, quantunque vaga, espressa da Achior

colla formola : ante HOS annos. Ma bensi egli dovette avere in

mira avvenimenti men lontani, la memoria dei quali durava tuttor

viva e fresca presso le generazioni presenti non sol degli Ebrei,

ma anche degli Aminoniti e Moabiti ed altri popoli vicini: come

a dire, le ripetute e fiere percosse che, da im secolo o poe'oltre

in qua, i Re di Giuda loas e poi Achaz, e quei d' Israele, lehu

* III Kegum, XIV, 25, 26; II Paralip. XII, 2-9.

2
II Paralip. XXI, 16-17.
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e loachaz, aveano toccate dai prepotent! Re di Siria, Hazael, e

suoi successor!
'

;
e piu recentemente, la grande invasione As-

sira, cominciata da Tuklatpalasar II nel 743 av. C., continuata

da Salmanasar V, e terminata da Sargon, nel 722, colla presa

di Samaria e colla schiavitu e dispersione delle died tribu

d'lsraele
2

;
e per ultimo, la cattivita dell'empio Manasse, Re di

Giuda, tratto prigione a Babilonia dai capitani del nuovo Mo-

narca assiro
3
.

2 Yero &, che dopo questo cenno generale alle varie schia-

vitu e dispersion! anterior!, Achior parla di una cattivita e dis~

persione dizsTcopa recentissima, dalla quale i figli di Giuda,

convertitisi novamente al loro Dio, erano tornati di fresco, ripo-

polando Gerusalemme e i monti della Palestina: NUPEK autem

reversi ad Dominum Deum suum, ex dispersione qua dispersi

fuerant etc. Ma egli e" certo altresi, che questa cattivita non ha

punto che fare colla fainosa Cattivita babilonica. Imperocche,

primamente, non vi & nulla nel contesto che indichi e specifichi,

qnesta Cattivita dover essere la babilonese. Secondamente, tntto

il contesto anzi dimostra, che ella non pu6 essere la babilonese.

Di fatto; dai complesso di tutto il contesto di Giuditta sap-

pianio che i Giudei reduci da questa Cattivita a Gerusalerame,

ivi trovarono il loro Tempio, come dianzi: et iterum possident

lerusalem, ubi SUNT SANCTA EORUM : n5 accade che ripetiam qui

tutti gli altri testi ed argomenti, che sopra gia reeamnio sia

dalla Yolgata sia dai Greco, a provare che il Tempio, a quei di

sussisteva intiero. Solo avvertiremo, che, nel Greco, il passo IV, 3

(dato che non sia interpolato), nel quale, parallelamente al V, 18,

si ricorda la recente cattivita iyjj.z\u?iy. degli Ebrei:

questo passo, diciamo, ricordando al tempo stesso che il Tempio
erasi dovuto bensi risantijicare dalle contaminazioni, non gia

rialzare dalle sue rovine, afferma con ci6 medesimo 1'esistenza

del Tempio. Cotesta cattivita non pu6 dunque per niuna guisa

essere quella di Babilonia; da cui ritornando i figli di Giuda,

,X, 32-33, XII, 17 -1 8, XIII, 3-7; II Paralip. XXIV, 23-24, XXVIII, 5.

IV Eegum, XV, XVII.

II Paralip. XXXIII, 11.
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ognun sa non aver essi trovato del Terapio primitive che un

inuechio di ruderi e di ceneri, ed aver dovuto piu anni penare

a riedificarlo di tutta piauta.

Inoltre, nuovo e gravissimo argomento : le condizioni della

Samaria, quali sono rappresentate in Giuditta, sou del tutto

contrarie a quelle che della medesima Samaria (1'antico Regno
d' Israele) e de' suoi abitanti ci vengono descritte da Esdra, da

Neemia e da Giuseppe Ebreo, al tempo del ritorno dei Giudei

dall'esilio di Babilonia e pei tempi appresso.

In cotesti tempi, i Samaritani si dimostrarono costantemente

e fieramente ostili ai reduci Giudei; e con ogni sforzo si adope-

rarono, in paese e alia Oorte dei Re Persiani, per iinpedire la

riedificazione del Tempio e quella delle mura di Gerusalemme
'

.

Ed i Giudei, a vicenda, riguardaron come nemici, hostes ludae,

et Beniamin 2

,
inimici nostri

3

,
ed alienigeni

*
e pagani gli abi-

tatori della Samaria d' allora. Zorobabele rigettft ricisamente la

lor domanda insidiosa di prender parte alia fabbrica del Tempio
5

;

come Neemia respinse piu tardi e svent6 le bieche trame di Sa-

naballat e de' suoi complici
6

. II medesimo Neemia, avendo in-

trapreso la riedificazione della cinta di Gerusalemme, teneva i

Giudei sempre in armi sulle mura, divisi in due schiere che si

avvicendavano, 1' una all' opera del costruire, F altra a quella di

difendere il lavoro dagli assalti dei Samaritani 7
. Le donne Sa-

maritane eran messe al paro delle gentilesche uxores alie-

nigenae de populis terrae
8

cio& delle Cananee, Amorree, Egi-

zie ecc.
9

: onde i connubii con esse furono da Esdra e Neemia

strettamente vietati ai Giudei
;
e quelli che per F innanzi erano

1
I Esdrae, IV, 4 segg; II Esdrae, \\, 10, 19, IV; GIUSEPPE EBREO, Antiq. lud.

XI, c. 2, c. 4 etc.

2
\ Esdrae, IV, 1.

3
II Esdrae, VI, 1.

*
I Esdrae, X, 2 etc. II Esdrae, IX, 2 etc.

5
I Esdrae, IV, 2, 3.

6
If Esdrae, VI.

'
II Esdrae, IV, 16-18.

8
I Esdrae, X, 2.

I Esdrae, IX, I.
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stati contratti, vennero rotti e seiolti, siecome contrarii alia Legge
e sacrileghi '..

Tutto altrimenti veggiamo accadere, al tempo di Giuditta.

Allora, tra i popoli della Samaria e le tribu di Giuda e di

Beniamino regnava piena amista e fratellanza
;

e tutti eran

chiamati indistintamente Jilii Israel. Al priino balenare da

lungi delle spade assire, i filii Israel qui habitabant in terra

luda 2

, trepidando per Grerusalemme e pel Tempio, miserunt in

omnem Samariam per circuitum usque lericho
3

, perchd tutti i

Samaritani si appareechiassero alia difesa. A tal fine, il gran

Sacerdote Eliachim scrisse da Gerusalemrne ordinando che tutti,

a cominciare dalle regioni di Esdrelon e di Dothain, nel setten-

trione della Samaria (dov'era anco Betulia), occupassero le alture

e le gole dei monti e guardassero tutti i valichi che poteano dare

at nemico il passo verso Gerusalemme 4

;
n& pago di ci6, egli

medesimo in persona recossi in giro per tutto quel paese, cir-

cuivit omnem Israel
5

,
tutti animando ed esortando ad implorare

con orazioni e digiuni il soccorso divino. E tutti gli abitanti di

cola, senza che da niuna parte si levasse ombra di dissenso o

scisma, prontamente obbedirono : Et fecerunt filii Israel secun-

dum quod constituerat eis sacerdos Domini Eliachim 6
. Poi,

quando compiuto da Giuditta il gran fatto, gli Assiri costernati

presero, dal campo di Betulia, la scompigliata lor fuga ;
i Be-

tuliesi da prima, indi tutti gli altri Jilii Israel, tutto il fiore

della gioventu armata per omnes civitates et regiones Israel,

dieder loro la caccia, faeendone stragi e prede grandissime.
7 E

tutti finalmente cotesti popoli della Samaria celebrarono con im-

mensa gioia la gran vittoria: Et omnes populi gatidebant
8
;

e recatisi a turbe in G-erusalemme, ivi con Giuditta e col gran

\

1
I Esdrae, IX, X; II Esdrae, IX, X.

a ludith. IV, 1.

3
Ivi, 3.

*
Ivi, 5-6.

s
Ivi, 11-15.

6
Ivi, 7; cf. 15-17.

7
ludith, XV, 38.

8
Ivi, 15.
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Sacerdote ne renderono a Dio, festeggiando per tre mesi intorno

al Tempio, solennissime grazie
l

.

Ora, e egli mai possibile ravvisare in questa Samaria dei

giorni di Giuditta, che obbedisce come un sol uorao al cenno del

gran Sacerdote di Giuda, e fa con Giuda e Beniaraino causa co-

niune a difesa del Tempio e di Gerusalemme; e egli possibile,

dicianio, ravvisare i Samaritani del tempo di Zorobabele, o quei

di Esdra e Neemia? Non e egli evidentissimo, che siamo qui in

un tutt' altro secolo, in un tutt' altro mondo, per dir cosi
;

cioe

in una condizione di tempi, d' uomini e di cose, non pure diver-

sissima, ma diametralmente contraria a quella in cui trovaronsi

i-figli di Giuda, nel loro ritorno dall'esilio settantenne di Ba-

bilonia ? E come dunque altri potra indursi a credere, che la

recente cattivita e dispersione, ricordata da Achior, fosse la Cat-

tivita babilonica?

3 Quale fu dunque, domandera qui il lettore, 1' ultima cat-

tivita, a cui si allude nel libro di Giuditta? Rispondiamo senz' al-

tro. Fu la Cattivita di Manasse, Re di Giuda, ricordata nel

II Paralip. XXXIII, 11. Questa infatti, e questa sola, soddisfa

egregiamente a tutti i testi e a tutti i dati storici del Libro

sacro, si per quel che riguarda il popolo Ebreo, come per quel

che si riferisce all'Impero Assiro. Donde viene di bel nuovo a

confermarsi 1'esclusione assoluta della Cattivita babilonese.

Ma, siccome il dimostrare quest' assunto, il quale comprende
in s& F intiera soluzione del problema che nella presente tratta-

zione del Nabucodonosor di Giuditta ci siam proposto, richiede

piu ampio discorso; perci6 siam costretti a rimandarlo ad altre

calende.

1

ludith, XVI, 22, 24.



DELLE ODIERNE ACCUSE

COiNTRO I GBSU1TI L

XIII.

Da quanto si e esposto fin qui, chiunque e capace di pensare

colla testa propria e si pregia di aniiuo leale ed indipendente,

deve avere conchiuso che le idee intorno ai G-esuiti, fatte pre-

valere nel gran numero di coloro che non li conoscono, sono un

tessuto di favole insussistenti. Le mostruosita attribuite alia

loro morale, teorica e pratica, sono evidenteinente una calunnia.

Lo suggerisce di primo acchito il senso coniune; lo conferma

1'assoluta mancanza di prove concrete; lo mettono fuori didabbio

le testimonianze di quanti conoscono i Gesuiti da vicino, ancorche

contrarii ad essi, niolti di loro, per principii e per tendeaze.

Nessuno di costoro li ha in opinione d' uomini di morale sospetta,

nd d' intriganti, ne di cupidi, ne d'ambiziosi. Le testimouianze

di que' che vissero con loro o che li spiarono da presso, conven-

gono anzi nel contrario.

Alia iniracolosa ipocrisia dei Gesuiti, riuscita a coprire per

tre secoli ad ogni sguardo di famigliari, ainici e nemici un cu-

inulo senza fine d' intrighi e di delitti, a quell' ipocrisia si cre-

dera da un animo spregiudicato, quando uno almeno di questi

intrighi, squarciato il velo, si mostri agli occhi del inondo. S' e

aspettata indarno per tre secoli una siffatta rivelazione per parte

dei nemici deila Compagnia. Oramai basta cosi : e chi ha senno

da giudicare, deve conchiudere fra s6 e se: Qui si mentisce.

Al punto a che stanno oggidi le cose, chi crede ancora ai

covi Gresuitici, alle congreghe misteriose, all' arcano e ad altri

tali corbellerie, s' ha da essere formato il criterio storico sui

1 Vedi quad. 880, pagg. 416-431 di questo volume.



DELLE ODIERNE ACCUSE CONTRO I GESUITI 671

romanzetti puerili, dove si descrivono i sotterranei dei falsi mo-

netarii o le caverne dal tesoro nascosto. L'arcano, i covi, le con-

greghe misteriose, le avevano e le hanno le societa essenzialmente

antigesuitiche degl'Illurainati, dei Carbonari, dei Framraassoni:

e protette da giuramenti inviolabili e da pugnali infallibili, ed

eziandio dalla cautela, ridicolosamente attribuita da loro ai Ge-

suiti, di non traraandarsi i loro segreti che a voce: e pur nulla

giovft sicch6 Illnminati, Carbonari, e Framraassoni piu volte non

fossero sorpresi, e scoperti essi e i loro segreti e i loro delitti,

ora dalle polizie dei Govern!, ora dalle imprudenze dei soeii, ora

dalle rivelazioni di disertori e di spie dissimulate. Cos! vennero

alia luce (non senza la cooperazione di un Gesuita) gl'infami

statuti degl'Illuminati, in Baviera, nel secolo scorso; e nel pre-

sente le opere scellerate dei Carbonari in Romagna e a Napoli;

ed oggi ancora Leo Taxil sta sciorinando alia faccia del sole le

infamie della Massoneria.

Anche ai Gesuiti non mancarono le sorprese, che avrebbero

dovuto metterne in chiaro i delitti. Nel secolo scorso, allorch& il

massone Aranda indusse con arti subdole il Be di Spagna
Carlo III a decretare la soppressione della Compagnia in tutti i

suoi Stati, speditone il decreto con somma segretezza a tutti i

Governatori in lettera sigillata con divieto sotto pena di morte

di aprirla inuanzi al giorno stabilito, in quel giorno stesso al

calare del sole, cinquemila Gesuiti, sparsi in tutti i dominii/li

Spagna del Vecchio e del Nuovo Mondo, furono sorpresi nelle loro

case, messi sotto guardia e avviati all' esiglio. Le loro carte piu

segrete restarono nelle mani dei loro nemici, bramosi di trovare

in esse un solo appiglio onde giustificare quel bando neroniano.

Ebbene: quelsolo appiglio non si trov6; e 1'illuso Carlo III fu

costretto a dovere esigere dal mondo che si ammettesse per giu-

sto, ciecamente sulla sua fede, lo spogliamento e il bando di

cinquemila spagnuoli, non che uon convinti ma neppure accusati

di nessun reato.

Ugnale in tutto fa il modo tenuto dalP altro massone Tanucci

nel sorprendere, e mettere al confine i Gesuiti del Regno di

Napoli: somigliante quello seguito dal Pombal nelPesigliare o
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rinchiudere nolle piu orride carceri, eoi piti inumani trattamenti,

presso a duemila Gesuiti Portoghesi: simile quello serbato nel

chiudere a Roma stessa le ultime case della Compagnia per effetto

della soppressione : e dappertutto il medesimo fa 1'esito di non

trovarsi dovechessia appiglio da fondarvi un' accusa contro i per-

seguitati. Ne fu diverse il riuscimento delle frequenti improvvise

invasion! delle case dei Gesuiti, avvenute nell'eta nostra dal 1847

in poi, in Isvizzera, in Austria, in tutte le province d' Italia.

Basterebbe questo fatto, confrontato colle orribili accuse sparse

contro i Gesuiti, per averne a conchiudere ogni uomo di buon

criterio con Jules Simon, non sospetto certamente di gesuitismo:

Les Jesuites sont calomnies ! I Gesuiti sono calunniati.

Vi si aggiungano le lodi, la fiducia, la protezione, la difesa,

prestata alia Compagnia, dal suo nascere fino ai nostri giorni,

da quella splendida serie di Pontefici, di cui, a detta del pro-

testante Ranke, non si trova a gran tratto la simile, ne per

privata morigeratezza ne per sapienza di governo, nelle storie

degli altri potentati. Alia voce dei Pontefici consuona e conson6

ognora quelia dell' Episcopate, e a questa i sentimenti e le espres-

sioni di tutti gli uomini che per purezza di spirito cristiano e

per virtu eroiche meritarono di essere dalla Chiesa proposti alia

venerazione e al culto dei fedeli. II Badts de Cugnac, che per

ultimo ne raccolse e compi& i document!, pote scrivere : Tutti

i Santi, i cui scritti o le biografie ci sono state conservate, sono

unanimi nelle loro testimonianze in favore della Compagnia
e ne reca le prove per 48 personaggi segnalati per santita, fra i

quali ci basti di citare san Vincenzo de' Paoli, san Filippo Neri,

san Francesco di Sales, san Carlo Borromeo, sant'Alfonso dei

Liguori.

Si confessi una volta in buona fede il v.ero. Non v' e altro

Corpo che, in mezzo ad un turbine incessante di accuse, abbi-

sognasse piu che la Compagnia di veder messa in chiaro la

propria innocenza: e non v'e nessun Corpo, la cui innocenza,

messa all' esarne piu rigoroso, si sia manifestata in modo piu

innegabile ed abbia ottenute testimonianze piu autorevoli, che

la Compagnia.
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XIV.

Persuaso dall'un canto che i Gesuiti si aecusino a torto, e

non sapendosi dall'altro canto persuadere che accuse tanto in-

sistent! e odii tanto velenosi possano sussistere senza un fon-

damento, il lettore che non li conosce, deve necessariamente

riraanersi perplesso, e si risolvera per sospendere intorno a cio

il suo giudizio. Sarebbe gia questo un atto di giustizia: e se

un segreto timore di dover riconoscere per calunniatori, uomini

a cui lo lega uno stesso partito, lo rattiene dallo studiare piu

a fondo la questione, si fermi a quei primo passo dettatogli

dall'onesta naturale. Ma se con mente libera non cura altro che

la verita, proceda oltre; e come guardo in viso gli accusati,

guardi ora gli accusatori. La qualita, e le tendenze di questi,

messe a confronto delle qualita e delle tendenze di quelli, gli

daranno per avventura in inano la chiave deU'enimma; gli sco-

priranno la ragione degli odii a cui e esposta la Compagnia;
chiariranno perche essa sia presa di mira innanzi ad ogni altro

Ordine religiose ;
mostreranno possibile quella d' altronde incre-

dibile copia ed insistenza di calunnie.

Chi sono dunque i nemici della Couipagnia? Sceveriamone in

prima quei moltissimi, che ripetono dei Gesuiti alia cieca il

male che ne udirono, ne li avversano se non pei vizii presup-

posti in loro. fi vero che persone massimamente dotate di qualche

coltura, trattandosi di un Corpo di uomini, di religiosi, viventi

nella societa, ai quali si pu6 recare non lieve danno eziandio

col menornarne il buon nome, dovrebbero, a norma di giustizia,

accertarsi della reita di coloro, cui pigliano ad avversare; onde

a buon diritto si muove loro sempre 1'obbiezione: Voi avete

letto ognora i libri in cui si accusano i Gesuiti : avete mai lette

le loro difese? Al che ogni detrattore dei Gesuiti, se egli e

onesto, dovrebbe poter rispondere affermativamente. Cio nulla di

meno si vuole tener conto eziandio della forza dei pregiudim

bevuti dalla fanciullezza, e di quelli che si alimentano dalPopi-

nione comune di coloro coi quali trattiamo. Comunque sia, v' ha
Serie XIII. vol. V. fasc. 882 43 10 marzo 1887
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fra gli avversarii del Qesuiti non poehi ingannati, di spirito

retto per6, e che li avversano per nnra ignoranza del fatti e

delle cose: ripetitori delle calunnie, ma non autori, capaci di

avversione, ma non di odio.

Fatta questa risers, laseiamo che altri rispondano alia que-

stione: Chi sono i detrattori del Gesuiti? >; e il lettore si

compiaccia di riscontrare se la verita delle altrui risposte venga
confennata ovvero smentita dalle sue proprie osservazioni.

Citammo piu sopra le parole, colle quali il ministro protestante

Perceval Ward riferiva come fatto costante, da se osservato

viaggiando per tutta Europa, che la gente dabbme parlava dei

Gesuiti con rispetto, e che i cattivi ne parlavano male. II

dottor Kern, luterano, propostosi anch'egli la domanda: < Chi

sono oggidl i nemici dei Gesuiti? Vi risponde cosi: Sono

quei che non li conoscono, ovvero gli atei, i filosoji rivoluzio-

narii, i giacobini.

Ma non vi sono dunque fra i loro detrattori degli uomini

onesti? Si, risponde il de Maistre; per altro cotesti uomini

onesti si trovano, quanto a ci6, in assai cattiva compagnia, il

che non interviene agli amici di cotesto Istituto. Alia fin fine

non e nulla di nuovo, anzi sta nella natura delle cose, che la

gente irreligiosa e libertina vegga di mal occhio e laceri ad ogni

occasione la fama di coloro, la cui vita e le massime sono per

lei un rimprovero. noa vediamo tuttogiorno quante infami

calunnie si spargano contro tutti i Religiosi e persino contro

quella gemma della Chiesa che sono le Yergini a Dio consacrate?

E da chi e in che misura? Le piu svergognate calunnie pro-

cedono dai piu corrotti in ogni specie di vizii : gli altri vi si

associano piu o meno, a misura della propria malvagita. Vi si

rifletta alquanto, e si trovera che cotesta regola falla di poco e

di rado.

Contuttocio confesseremo 'che una tale spiegazione non basta

a chiarire 1' odio tutto speciale, e la foga soverchiante delle ca-

lunnie, onde la Compagnia 5 fatta bersaglio. Un effetto speciale

richiede una causa speciale, ed anche cotesta causa speciale si

rendera chiara, continuando 1'esame incominciato.
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XV.

Si ripigii dalle sue origin! la storia della Cornpagnia. Essa

risale a quei secolo XVI, in cui coininci6 la grande rivolta, la

quale, movendo dalla Riforraa di Lutero e suoi imitatori, si e

poi venuta svolgendo e dilatando nello spirito anticristiano dei

nostri tempi. Or bene quei primi iniziatori della grande ribel-

lione furono di tratto i primi e capitali nemici della Corapagnia.

Odiando ed oltraggiando tutti i ministri della Chiesa, distinsero

sempre nel loro odio e nella loro guerra i Gesuiti. I Papi, i

Vescovi, i Sovrani cattolici spiugevauo ognora innanzi i Gesuiti,

insufficienti alia riehiesta clie se lie faceva da ogni parte, per

mettere un argine all
1

eresia
;

e i luterani, i caivinisti, gli an-

glicani, a vituperarli, bandirli, metterli a morte come meglio

capitava, sempre senza spiegazioni, come s' 6 fatto dipoi e si fa

anche oggi dai liberali.

Nei due secoli che succedettero, s'aggiunse, per la Chiesa,

alia guerra esterna degli eretici smascherati, 1'interna dei Gian-

senisti, setta tanto piu pericolosa quanto piu ipocrita, e protetta

dal velo di una morale, all'esterno, irreprensibile. Or bene questi

ribelli, quanto accaniti altrettanto astuti, a quale partito s'ap-

pigliarono per menare innanzi i loro disegni ostili? A quello di

dirigere tutti i loro assalti contro i Gesuiti. Con questa tattica

essi si avvisavano di coprire agli occhi dei fedeli il vero ber-

saglio a cui miravano i loro colpi, mentrechS quei colpi, menati,

in vista, soltanto alia Compagnia, nella realta ferivano la Chiesa.

Non si videro mai detrattori della Compagnia ne piu maligni

n& piu accaniti nelP opera di screditarla sotto ogni rispetto, che

i Giansenisti. Le Lettere Provinciali del Pascal si riguardano

da tutti come un capolavoro della uialdicenza piu velenosa e in-

sieme piu persuasiva uella forma, inentre, per la sostanza, lo

stesso Voltaire le giudicava non soltanto calunniose, ma un vero

insulto fatto al buon senso e all' umanita. II Diderot, ii famoso

rivoluzionario ed enciclopedista incredulo, che conosceva gli uo-

mini di quella setta, scriveva di loro : In verita io credo che
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un Giausenista passerebbe sul Crocefisso, a patto di potere scan-

nare impunemente un Gesuita. Dal medesimo iinpariamo che

quei settarii si volgevano persino agl' increduli piu diffamati,

per eccitarli a combattere i Gesuiti, offerendo loro perci6 denari

e document!: a un dipresso come vedemmo, in una circostanza

recente, certi cattolici, e uon tutti del laicato, eccitare essi contro

alia Compagnia un Goveruo, gia per se stesso ostile alia Reli-

gione. II caso delle premure fatte dai Giansenisti al Diderot e

raccontato da lui stesso in una lettera al P. Castel
'

;
e il Rous-

seau in due lettere, F una del 1763 e Faltra del 28 inaggio 1764,

racconta avere avuto dai medesimi simili eccitamenti.

Gli ultimi Giansenisti, oramai smascherati dalle condanne

della Chiesa, si alleavano cosi coi campioni dell' incredulita, fon-

datori del liberalismo moderno. I semi della gran ribellione della

mente umana contro la Fede, gettati da Lutero, si erano diffusi

nei paesi cattolici; e, favoriti segnatainente in Francia da una

Corte guasta nella politica e nei costuini, vi si erano svolti fino

alle estreme conseguenze. II priucipio luterano dell'insubordina-

zione all' autorita dottrinale, conferita da Gesu Cristo alia sua

Chiesa, menava logicamente al libero esame non solo del vero

senso della Parola rivelata, ma ancora della sua estensione e

della sua stessa esistenza. Non occorreva se non un primo esempio

di audacia nei dedurre coteste ultime conseguenze, per acqui-

stare ad esse un popolo di seguaci in una societa tralignata : e

1' esempio fu dato dai patriarca degl' increduli Voltaire e dagli

Enciclopedisti suoi satelliti. Cosi, spiegata la bandiera dell' in-

credulita, del naturalismo, dell'apostasia dalla Fede,sorgeva contro

alia Chiesa di Gesu Cristo una nuova classe di nemici, intesi a

muoveiie una guerra piu vasta e piu violenta di quante ne avesse

inai sostenute, poiche mira a distruggere dalle fondamenta 1'edi-

ficio della Religione Cristiana e a ricondurre la societa al puro

ateismo niaterialistico. E dappoiche ogni sistenia scientifico va a

coucretarsi in una scuola ed ogni sisterna religioso od irreligioso

in una setta, non era nata appena la suddetta tendeuza ricisa-

niente iucreduia ed anticristiaua, che ella si concret6 nella so-

1

V. PIIOYAIIT. Louis XVI detrone avant d'etre roi, pag. 192.
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cieta massonica. La massoneria divenne cosi naturalmente il prin-

cipio di unione pel fautori dell* incredulity e la direttrice del

suoi assalti furiosi contro la Chiesa.

Or bene, anche questa terza classe di nemici, benche, combat-

tendo a visiera alzata Gesu Cristo e la sua Chiesa, non abbiso-

gnasse, come i G-iansenisti, di avvolgersi nell' equivoco, dichiard

subito essa pu.'e una guerra a morte ai Q-esuiti, discernendoli

nel suo odio fra tutti gli altri figliuoli e difensori della Chiesa.

Fu tutta opera sua e dei Giansenisti la grande persecuzione, a

cui soccombette la Compagnia nel secolo passato: se non che gli

increduli 6 i massoni non si contennero ad una guerra di pa-

role; ch& aii7,i, riuseendo ad insinuarsi nei Governi, aprirono contro

i Gesuiti quel sistema di
'

oppression! e di sevizie brutali, che

continuarono dipoi ad applicare alia Chiesa e alia Compagnia fino

ai giorni nostri. Un significante indizio della mano massonica si

ha nella soppressione delle Congregazioni Mariane, ordinata dal

Parlamento di Parigi ai 18 di aprile del 1760, sotto 1'assurdo

e inusitato pretesto che fossero societa segrete : e similniente

nella taccia apposta alia Compagnia dallo stesso Parlamento, di

brigare con occulti maneggi per recarsi dappertutto in mano la

pubblica autorita. Di tali fatti non si aveva idea a quei tempi:

i massoni 1'attingevano dalla natura e dalle tendenze della loro

stessa societa, colPastuto artifizio, onde un reo accusa un inno-

cente delle sue proprie malvagita, procurando cosi di frastornare

da se, piu che e possibile, il sospetto. Anche oggi il ritratto

che si fa della Compagnia come societa segreta, con conventicole

tenebrose, con potere occulto, con giuramenti csecrandi, con ub-

bidienza illimitata, con vendette sanguinarie, con principii scel-

lerati, non e che il ritratto delle societa massoniche, che esse

medesime espongono col norne della Compagnia. Mille fatti e

documenti, oramai resi pubblici, dicono abbastanza donde sieno

presi quei lineamenti e quei colori : ma i massoni calcolano sulla

credulita e 1'ignoranza del volgo anche ben vestito, e 1'esito

da loro ragione.

Proseguiamo pero. In Francia i nuovi nemici della Chiesa e

della Compagnia furono spalleggiati dalPodio di una Pompa-
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dour, cortigiana adultera e scandalosa del re Luigi XV. Fra i

Gesuiti, politici e corrompitori della morale, non s' era trovato-

chi volesse dare ne"all'unone all'altra 1'assoluzione sacramen-

tale. II d'Alembert, incredulo, scriveva essere stato cotesto un

loro errore capitate
!

. E di fatto, dopo il diniego datone dal

P. Sacy alia iinpenitente druda, la distruzione del Gesuiti fu

cosa decisa presso costei, ed essa guid6 la mano del re adultero

nel segnarne il decreto.

Nel Portogallo i Gesuiti furono condannati all'esiglio, arso

vivo il P. Malagrida, gittati a morire in orride prigioni, da un

Pombal, introduttore della massoneria in quell' infelice paese;

uomo che viene descritto dalla storia quale un raostro di cm-

delta selvaggia, corruttore notorio dei tribunal!, falsificatore di

pubblici document!, oppressore della Chiesa, favoreggiatore del

protestantesimo. E cosi via via degli altri ministri che procu-

rarono la distruzione della Compagnia negli altri regni.

DagF increduli altresi e dai nemici del Cattolicismo fu con-

dotto F ultimo assalto di violenze e di minacce, onde il Ponte-

fice Clemente XIV s'indusse a sopprimere quel Corpo di soldati

cosi utili e fedeli: e il trionfo che coloro ne menarono fu la-

spina piu crudele, che trafiggesse il cuore del Papa, dopo com-

piuto F inutile sacrifizio. Durante quelle infelici trattative il

d'Alembert scriveva a Federigo II re di Prussia : Si accerta

che il Papa conventuale si faccia pregare assai per abolire i

Gesuiti. Non me ne maraviglio. Proporre a un Papa di distrug-

gere questa brava milizia, e- come se si proponesse a Vostra

Maesta di licenziare il suo reggimento delle Guardie
2

. Com-

piuto poi Fatto, il Roda, ministro di Spagna presso al Vati-

cano, esclamava, scrivendo al Duca di Choiseul : Piena vittoria!

L' operazione non ha lasciato nulla a desiderare. Abbiamo stroz-

zata la figliuola, non resta piu che da fare il somigliante colla

madre, la nostra santa Chiesa Cattolica Romana 3
. > Al qual

plauso si associavano i Calvinisti e i Giansenisti di Olanda, fa-

1 Sur la destruction des Je'suites. Oeuvrcs, torn. V.

1 Oeuvres philosophiques, torn. XVIII.

5 Yedi LETOURVELLE, Le Pere de Ravignan et ses contradicteurs, pag. 35.
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cendo coniare ima medaglia a onore, non certo ambito, dell'af-

ilitto Pontefice; raeatre 1'Episcopato e il popolo cattolico aceo-

glieva il suo Breve con penosa sottomissioae. II venerando

Arcivescovo Beaumont di Parigi vi si sottometteva, protestando

per6 a noine dell'intero Episeopato franeese di non potervi in

coscienza cooperare. II Card. Pacca, gia preoccupato nella gio-

ventu dai pregiudizii volgari, e testiinonio nella vecchiaia del

ristabilimento della Compagnia, paragona le contrarie impres-

sioni prodotte nel popolo di Roma dai due Atti di Cleinente XLV
e di Pio VII. II 17 agosto 1773, giorno della proraulgazione

del Breve Dominus ac Redvmptor, si vedeva il dolore e lo

stupore impresso in tutti i volti. II 7 agosto 1814, giorno del

risorgiuiento della Compaguia, Roma risonava di grida di gioia,

di viva, di plausi. II popolo romaiio accompagnft Pio VII dai

Quirinale fino alia Chiesa del Gesu, dove si fece la lettura della

Bolla, e il ritorno del Papa al suo palazzo fu un camraino

trionfale. >

Due secoli e mezzo dunque di storia ci mostrano costante-

mente la Compagnia, per una parte, ben voluta, stimata, difesa,

favorita da quanti rappresentano Fautorita e lo spirito della

Chiesa cattolica, Pontefici, Episeopato, Santi e popolo fedele;

dalF altra parte osteggiata concordemente a fatti e a parole con

odio mortale da quante fazioni sorsero a combattere, in cotesto

frattempo, la Chiesa stessa, diversi di laoghi, di tempi, di opi-

nioni, ma tutti d'accordo nel vituperare e perseguitare i Gesuiti.

Noi stiamo sempre supponendo di disoorrere con un lettore,

fornito di buon giudizio, leale e indipeudente, il quale, cedendo

alia verita dimostrata, che tutti gli indizii stanno per la falsita

delle accuse volgari contro la Compagnia, cerchi per ultimo di

darsi una spiegazione soddisfacente dell' odio e delle calunnie

onde quella e bsrsagliata. Ora il fatto che noi abbiamo appena

accennato, patente e notorio, taciuto sempre ma non contraddetto

mai dagli avversarii dei Gesuiti, gli offre per la desiderata

spiegazione UQ elemeuto, al quale egli forse non aveva pensato

fin qui. E Felemento cresce d' importanza, quando per rivela-

y.ione degli stessi nemici della Compagnia si toglie ogni dubbio,
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che la guerra mossa a lei era ispirata dall'odio contro la Chiesa,

a'cui danni s'indirizzava. La sola ipocrisia giansenista si teune

salda al dissimularlo : ma i protestanti non ne facevano un se-

greto : e gP increduli non lo serbarono che in faccia ad una societa

tuttora cattolica.

Riferimino poco sopra le blasfeine parole, onde il Roda ap-

plaudiva al fatto della distruzione della Compagnia. II d'Alem-

bert scriveva nello stesso senso al Voltaire li 4 inaggio 1762.

Lasciamo che i panduri distruggano la truppa regolare...

Quando la jilosojia non avra piu di fronte i granatieri, sarenio

a buon porto. Gli altri non sono che cosacchi e panduri che

non reggeranno contro le nostre niilizie disciplinate. > Tanto il

Voltaire quanto il d'Alembert stiinavano personalmente i Gesuiti

e rendevano buona testimonianza ai loro costumi e alia loro

educazione, sdegnando le abbiette calunnie dei Giansenisti. E

pure inenavano trionfo per la loro caduta
;
e perche ? perche con

essi cadevano i granatieri della Chiesa da loro voluta morta.

Ecco dunque il vero uiotivo dell'odio che s'accese contro la

Coinpagnia fino dal suo primo nascere. Poterono per lo passato

e possono al presente le tneschine invidie o gelosie o i dissensi

scolastici, o infine qualche difetto personale di questo o di quel

desuita, aguzzare qualche lingua contro la Compagnia; ina il

mondo non si cominovera ne andra mai a romore per tali voci

private. II favore invec o P odio per cotesto Ordine religioso,

le approvazioni e i vituperi d'ogni maniera, per esso e contro

esso, i suoi progress! e le sue catastrofi ci si presentano dalla

storia con un carattere d'interesse universale, intrecciandosi e

immedesimandosi colle lotte sostenute dalla Chiesa dopo il se-

colo XVI dai suoi nemici. Non v' e che dire. L' odio alia Com-

pagnia di Gesu nacque e trasse ognora il suo alimento dall'odio

contro la Chiesa. Si vuol egli conoscere (scriveva quel profondo

pensatore, il Balmes) la vera cagione di cotesto odio implacabile

contro i Gesuiti ? Non si ha che a considerare chi siano i loro

principali nemici. Si sa che i protestanti e gP increduli ne com-

pongouo la prima fila. In seconda fila noi vi osserviaino tutti

gli uoinini che, piu o meno recisamente e risolutainente, si mo-
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strano poco devoti o poco bene affetti all'autorita della Chiesa

romana. Gli uni e gli altri sono in ci6 guidati da un istinto

sicurissimo
; perocch6 in verita essi non incontrarono raai un av-

versario piu formidable della Corapagnia di Gesu. >

Posto il qual fatto e sapendosi che non v'ebbe mai odio n5 piu

spietato e tirannico nelle opere n& piu calunnioso a parole di

quello dei nemici della Religione, ii lettore di bnon giudizio

trovera in esso altresi la spiegazione sia dell'astio onde non si

cess6 mai di spargere contro i G-esuiti le calunnie pi ft atroci e

le novelle piti odiose, sia deH'accanimento con che si persegui-

tarono, bandendoli senza processo, spogliandoli, aizza,ndo loro

contro il furore delle plebi e il dispotismo dei regnanti, anche

nell'atto di confessarne 1'innocenza.

XVI.

Veniarao ora ai tempi moderni. I nemici capitali della Compa-

gnia, i suoi detrattori inesauribili ed implacabili nemici chi

furono nel secolo nostro e chi sono anche oggidi ? Sommersi nella

gran burrasca della Rivoluzione francese i Giansenisti, rimase

in campo contro la Chiesa cattolica quella fazione anticristiana,

che gia aveva schiacciata la Compagnia e, riuscita poi a trionfare

per breve tempo in Francia, vi aveva abolito ii culto cristiano

e sostituitovi quello della dea Ragione. Se non che i suoi fautori,

abbandonato il nome troppo ristretto e per ogni parte disadatto

di filosofi, si appropriarono quello, divenuto ora comune, di libe-

rali. A non mirare se non al significato naturale di cosiffatta

denominazione, si dovrebbe credere che la fazione per lei de-

signata non intendesse che a propugnare e ad attuare un sistema

politico e sociale. Cos! la pensano tuttora moltissimi cattolici

d' invincibile semplicita, ai quali perci6 non ripugna di parteg-

giare pei liberal! e di prenderne il nome. Ma mirando si alle

dottrine professate dai corifei di quella fazione, e si ai fatti da

lei compiuti, dovunque e arrivata al potere, conviene essere cieco

per non iscorgere che essa colloca una parte precipua della sua

teorica e della pratica nell'iinpugnare la dottrina rivelata, osteg-
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giare la Chiesa e scristianeggiare la societa. Convieue essere

cieco altresi per non iscorgere che essa, benche priva di capo

visibile, e guidata all'empio scopo da un potere occulto che ne

dirige 1'attivita conforme a disegni prestabiliti : e conviene per

ultimo ignorare affatto la storia contemporanea per non sapere

che cotesto principio dirigente della fazione liberate risiede nella

massoneria. Oggimai dopo la pubblicazione di tante Biografie,

Memorie, Epistolarii, e Document! politici riguardanti gli uo-

mini e i fatti della Rivoluzione, nessuno pu6 ignorare che

tutti i rivolgimenti, onde la fazione liberals s'e iinpadronita

dappertutto del potere, furono opera di settarii massonici: e la

massoneria non si cura di lasciar trapelare che sono tutti suoi

membri quegli uoinini di Stato, i quali nel secolo e nel momento

presente si videro e si veggono lavorare all'oppressione della.

Chiesa come a fine precipuo della loro missione.

Or bene; anch'essa, questa fazione evidentemente anticatto-

lica, non ha, siccome gia gli antichi protestanti, i giansenisti,

e i filosofi, altro nome piu in odio di quello dei Gesuiti. Agli

uomini di buon giudicio pot bastare cotesta nota animosita per

dedurne gl' intendimenti anticristiani del liberalismo, anche al-

lora che egli non osava affacciarsi al popolo cattolico se non

come nn sistema politico. E di fatto qual legame v' era egli fra

le mutazioni di Governi, promosse dalla fazione liberale, e il grido

di Morte al Gesuiti, se n& prima ne poi nessuno dimostr6 ne si

prov& di dimostrare che eglino fossero ministri o agenti de' So-

vrani, o stessero per una o per altra forma di governo? E non-

dimeno dappertutto i rivolgimenti diretti dalla massoneria a

nome del partito liberale si eseguirono con quello strano grido.

Per non dire che del periodo a noi piu vicino, nel 1847 quando

i Cantoni protestanti e liberal! della Svizzera si assoggettarono

colle armi i Cantoni cattolici e conservator!, una delle prime

condizioni di pace, poste dai primi, era la cacciata dei Gesuiti ;

la prima impresa entrando in Friburgo ed in Lucerna, cercare

a morte i Gesuiti e saccheggiarne le case, poi dannarli, senza

processo, per leggo non ancora abrogata, all' esiglio.

Nel 1848, preparandosi dalla setta la rivoluzione per tufta
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1' Italia, si fece compilare dal Gioberti, e con infinite romore si

<livulg& il Gesinta Moderno, stucchevole ma altrettanto velenoso

libello, volendosi che all' idea del cosi detto risorgimento ita-

liano s'innestasse fino da principle quella del fare man bassa

sui Gesuiti. E quando nel 1848 il Piemonte levo la bandiera

delle novita liberali e la fazione assoldata ad essa, ubbidendo

ai segnali della setta, si Iev6 in tutta Italia contro i Sovrani

allora regnanti, dappertatto si vide assalire innanzi tratto e ma-

nomettere le case dei Gesuiti, e tristo chi di loro le cadde nelle

mani. II somigliante si fece nell'Iinpero Austriaco dai rivoltosi

liberali, dovunque era casa della Compagnia : e da capo in Italia

si ripetk ad ognuua delle invasion! con che i varii Stati d' al-

lora vennero successivameute annessi al nuovo Regno. Di qui

i bandi del raassone Farini, del massone Pepoli, del massone

Garibaldi, e poi gli articoli di eccezionale rigore coniati pei Ge-

suiti nella legge di soppressione degli Ordini religiosi, e la Cir-

colare del massone Villa e le tregende antigesuitiche dell' anno

scorso guidate da bandiere massoniche, e i Comizii, dove liberali

massoni, maggiori e minori, risuscitarono tutte le precedent!

ostilita ed accuse, risalendo fino al decreto del Parlamento di

Parigi.

Se i fatti che stanno sott'occhio non riinanessero soventi volte

i meno osservati e i piu sterili d'insegnamento per chi li vede,

noi perderemmo in verita il tempo, trattenendoci a dimostrare che

la fazione liberate odia e perseguita i Gesuiti indipendentemente

da qualsiasi loro demerito morale o politico : siccoine lo perde-

remmo se ci fermassimo a dimostrare come quella fazione, di-

retta dalla massoneria, sia passata dall' osteggiare i Gesuiti ad

osteggiare a viso scoperto il Papato, la Chiesa, la Religione

cristiana, Di tutti i rami della cosa pubblica non ve n' e un'al-

tro, salvo 1'accrescitnento continue delle tasse, del quale gli

uomini di quel partito si sieno mostrati e si mostrino piu pre-

murosi, che dello spoglinre, avvilire, opprimere ed inceppare cal-

colatamente la Chiesa; e tutto insieme incoraggire coH'impunita

le offese fatte alia Eeligione. Questa e la fazione i cui capi in

sui priucipii del rivolgiinento s'inginocchiavano a ricevere la
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Comunione eucaristica dalle inani di Pio IX, e inviavauo la gio-

ventu italiana colla croce sul petto a combattere in Lombardia

il tedesco oppressore della Chiesa: intanto per6 s' affrettavano

di assalire, malmenare cacciare i Gresuiti e chiederne ancora una

nuova soppressione. Ed al presente ancora non rifinano di do-

raandarne lo sfratto : ma oggi almeno non vi sara chi alia do-

uianda: Chi sono i capitali neinici de' Gresuiti in Italia? Non

risponda: I nemici della Chiesa, come sempre.

E come dappertutto, soggiungeremo noi. Nel 1871 il Parla-

mento tedesco sbandiva, senza processo, sopra a ottocento cit-

tadini dell' Impero, rei di non altro che d'essere Gresuiti; e in

un con loro oltre a un migliaio di altri Religiosi e di Religiose

come affigliati di quell' Ordine, di cui non si poteva allegare

nessuna colpa. Quaranta dei suoi membri avevano ricevute de-

corazioni pei servigi prestati nella guerra dell' anno innanzi.

Poco stante quello stesso Paiiamento sanciva le leggi di maggio

aprendo contro la Chiesa cattolica la persecuzione atroce del

Kulturkampf. In Francia si proscrissero nel 1880 circa due

migliaia di cittadini francesi, per la semplice ragione dell' essere

Gresuiti: e poco dipoi per ordine dei loro espulsori si vede-

vano tolti dalle scuole i Crocifissi e trasportati per le vie di

Parigi sui earn delle immondezze : e ai inoribondi cristiani si

negava negli ospedali il conforto estremo di un sacerdote; si

inetteva mano insomma ad un Kulturhampf, da disgradarne

quelio della Germania.^Dei Ministri, Senatori e Deputati, sotto

il cui regime si aperse quella violenta persecuzione, il Frangais

pot& citare i nomi di 92 massoni notorii, a congettura degli

altri, i quali piu ancora per riputazione che per gli statuti di

quella societa segreta e sospetta, si guardano dal palesarsele

addetti. Dalla bocca di costoro si udirono risouare in quei giorni,

quasi a giustificazione della guerra mossa ai Gesuiti, le piu

atroci accuse contro la loro morale, contro F educazione e contro

le loro mene politiche. Molto meglio avea fatto anni innanzi in

simile congiuntura il Cuvilier-Fleury
'

scrivendo: Oh via! Non

1 Journal des De'bats 10 marzo 1845, presso il Badts de Cugnac L' Expul-
sion des Je'suites. Lille 1879, p. Desclee, pag. 2.
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aceusate le persone. tfon calunniate i Gesuiti, raa conquidete

il gesuitismo... Che iraporta che i Padri della Rue des Postes

siano anco de'santi, se tra le pieghe della veste dell'innocenza

portano il flagello, che dee mettere sossopra la soeieta? Che

m'ho da fare delle vostre virtu, se voi mi portate la peste?

Che sia quella peste ognuno oramai lo sa. II gesuitismo e il

cattolicismo, o il cristianesiino, come scrive a chiare note, vo-

mitando bestemmie contro Gesu Cristo, Uriele Cavagnari. Che

gesuitismo e cristianesimo non sien che una cosa, e facile

dimostrare. E conchiude il suo libello, in cui le menzogne,

Fempieta, 1'ignoranza e la trivialita si contendono la palma:

E a noi che resta a fare? Sgesuitire, o, per usare la parola

di Mirabeau, scristianire, quanto e piu possibile, noi stessi priina

e gli altri poi. Questo 5 parlar chiaro e fare intendere a

chiunque ha orecchi, da chi siano osteggiati i Gesuiti, e per

qual motivo: se per loro demeriti o per odio della Chiesa a cui

servono.

XVII.

Ma non vi sono altri, per avventura, che militano sotto la

stessa bandiera e che tuttavia non furono ne sono pigliati di

mira dai nemici della Chiesa, come i Gesuiti ? Questo e F unico

punto che pu6 fare ancora difficolta ad un lettore spregiudicato ;

benche a chiarirlo abbiano gia provveduto gli stessi nemici,

chiamando i Gesuiti granatieri e milizia scelta del Papa e della

Chiesa cattolica.

Nell' accettare cotesti ed altri titoli di ugual significato, ci

guardi Iddio dal pur pensare che la Compagnia presti alia co-

inune bandiera servigi migliori che non gli altri Ordini eccle-

siastici. II Clero secolare sostiene nella Chiesa il ministero ordi-

nario, che e il pift vasto e il piu rilevante. Esso introduce i fedeli

nella soeieta cristiana, li istruisce nella dottrina vitale di Gesu

Cristo, li coltiva ed assiste in tutto il corso della vita; e produce

intanto senza posa uomini segnalati, che illustrano la Chiesa colla

eccellenza della virtu e della dottrina sacra e profana. Degli
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Ordini religiosi poi ognuno, oltre alia coinune operosita ecclesia-

stica, si rende altainente benemerito per qualcbe suo particolare

ministero. Non citeremo se non la devozione del Santo Rosario

promossa dai figli di san Domenico e la societa dei Terziarii

propagata e mantenuta dai figli di san Francesco. Di quanto

snssidio tornino nella presente guerra coteste due istituzioni, lo

dimostra la particolare insistenza, onde il Somino Poutefice

Leone XIII le voile ravvivate, a riparo contro Fempieta inva-

dente, e confortft i due Ordini religiosi che le promuovono. I

Padri Scolopii, Barnabiti e Somaschi si occupano con zelo inde-

fesso nella educazione della gioventu, i Monaci di san Benedetto

onorano, come sempre, la Chiesa coi loro dotti lavori, e cosi via

via. In ognuno poi di quegli Ordini vi ha scrittori e operai di

spirito apostolico die si segnalano come difensori delle dottrine

e dei diritti della Chiesa. Sicche un titolo alPodio dei nemici

del cattolicismo lo ha tutto il Clero secolare e regolare, ne quel

titolo fa od e punto disconosciuto dagli eretici e dagl' increduli.

Lo vediamo a'fatti.

Ma perche dunque, si ripete, gli uni e gli altri distinsero

sempre, e tuttora distinguouo, la Coinpagnia con anitnosita par-

ticolare? Eispondiamo: Per la ragione medesima, per la quale

una fazione di ribelli odia piu particolarmente un corpo di ini-

lizia, istituito, organato, agguerrito per lo scopo particolare di

opporsi a lei: segnatamente poi quando apparisce ai fatti che

Fopposizione sua e ben condotta e pur troppo efficace.

Non ebbe appena la Compagnia fatta la sua prima comparsa,

e fu comune il pensiero, espresso poi ancora dai Somino Pontefice

Urbano VIII uella Bolla di Canonizmione di sant'Ignazio, che,

cioe, siccome Iddio in altri secoli, conforme ai bisogni particolari

di ciascuno, aveva inviati alia sua Chiesa altri uomini segnalati

per santita e dottrina, cosi in tempi piu recenti aveva opposto

lo stesso Ignazio e la Compagnia da lui istituita a Lutero e

agli altri eretici suoi imitatori. Ora Fodierno liberalismo mas-

souico non e, come fu gia notato, se non lo svolgimentb della

cosiddetta Riforma: quella metteva i principii, questo esprime

le conseguenze : e una milizia destinata a far fronte a Lutero
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era perci6 stesso in armi contro il filosofismo, la rivoluzione e

la massoneria. II Loyola (cosi scrive ii Souvestre, citato dal

Cavagnari) si assunse di sbarrare la strada all' unianita che si

avviava; alia ragione che andava afferinandosi, egli oppose la

cieca ubbidienza; alle idee del libero esame, alia discussione, al

libero reggiraento popolare sotto I'impero delle leggi contrap-

pose la raonarchia assoluta e il diritto divino. In linguaggio

massonico, cioe asperso di menzogne, il Souvestre vuol dire che

sant' Ignazio arm6 la sua milizia non sulo contro la primitiva

Riforraa, ma contro gli errori e le ribellioni che ne dovevano

discendere; e in ci6 dice il vero.

Considerando quel gran Fondatore con occhio meraraente umano

e prescindendo dall' assistenza speciale, onde Iddio dovette averlo

favorito, ogni savio pensatore dovra confessare che quell' uorao

fu uno dei raaggiori genii dell' eta raoderna. A noi dopo avere

assistito allo svolgimento del dramma principiato da Lutero,

torna facile il ridurre alia vera formola tutto il significato

della Riforraa. At tempo d' Ignazio di Loiola invece, gli errori

teorici e pratici ribollivano d'ogni parte a centinaia e si tra-

mescolavano con indicibile confusione. Si propugnava la sufficienza

della Fede senza le opere, si uegava la liberta umana, il yalore

dei voti religiosi, 1' efficacia dei Sacramenti e la loro esistenza,

la presenza reale di Oresu Cristo nella Eucaristia, 1' autorita della

Chiesa, 1'autenticita e 1'ispirazione della Santa Scrittura ecc.

In mezzo a cotesto viluppo d' errori tutti sostanziali, 1'uno piu

sacrilego ed anticristiano dell'altro Ignazio not6 senza fallire

il filo, a cui tutti gli altri mettevano capo. Scosso dalla rovina

di tante anime tratte in perdizione, e dello strazio fatto della

Chiesa di Gesu Cristo, si pose in cuore di accorrere in aiuto

di quelle, e di offerire al Yicario di Q-esu Cristo una, che egli,

con idea e termine militare, chiam5 Compagnia, tutta dedicata

a servigio della Chiesa nella guerra che le si levava incontro.

A questa idea egli subordin6 tutto 1' organamento della nuova

milizia, quanto allo spirito che le voleva impresso, alle condi-

zioni d'arrolamento, agli studii, ai ministerii, alia disciplina

interna. Parecchi punti che nelle Eegole pii\ antiche si tene-
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vano per sostanziali dovettero lasciarsi in disparte : altri nuovi

vi sottentrarono e le Costituzioni scritte da sant' Ignazio furono,

come ora direbbesi, una creazione. Non senza motive il S. Pon-

tefice Paolo III al leggerne il sunto ebbe a dire stupito : II

dito di Dio e qui ! Se egli anche non 1' avesse detto, lo svol-

gimento, le opere, la conservazione della Compagnia per quasi

due secoli e mezzo, e il suo risorgere e ripigliar vita uguale da

capo a se stessa dopo 40 anni di soppressione : tutto cotesto

strapperebbe ad ogni inente sincera la medesima esclamazione.

Saut' Ignazio aveva seorto che il punto cardinale della nuova

rivolta era la ribellione delPuorao contro F autorita dottrinale

e pastorale, su cui Gresu Cristo fond6 tutta 1'economia della sua

Chiesa. Da quel primo stadio era logicamente inevitabile il

passaggio alia ribellione contro ogni autorita proveniente da

Dio, anche nella societa civile. Sostenere la Chiesa & un sostenere

tutti gli ordini costituiti: e perci6 il protestante d. v. Mtiller

scriveva: L'ordine dei G-esuiti e come un baluardo comune a

tutte le autorita. II gran Fondatore pertanto diresse le sue

principali mire a mantenere e rialzare il principio d' autorita.

Stabili che i professi si legassero con voto speciale d' ubbidienza

al Sommo Pontefice, e neli' interno voile che F ubbidienza dei

sudditi ai superior! fosse la virtu propria dell' Ordine
;
sia per-

che in ogni milizia, e in ogni societa che ne imiti il fare,

F ubbidienza e la prima condizione per operare con efficacia, sia

perche ciascuno comineiasse da se stesso ad essere di spirito

contrario per filo a quello del niondo traviato, e perci6 fosse

tanto piu adatto ad imprimcre lo stesso spirito negli altri.

NelFammissione dei soggetti prescrisse di mirare non al

nuniero ma alia qualita. Kei Professi tutti richiese ingegno e

dottrina piu che medioeri. In tutti senza distinzione, oltre al

desiderio della propria salute e della perfezione religiosa, si

vuole generosita di sentiment! e brama di adoperarsi in aiuto

dei prossimi dovunque, sia nelle mission! tra gl'infedeli, o sia

nei paesi cristiani : e quella brama vada accompagnata da spirito

di sacrifizio, il quale subordini al conseguimento di quel fine

Famore ai proprii comodi, alia salute, alia vita. II fine di
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questa Compagnia, e non solo attendere con ogni studio alia

propria salute e perfezione colla divina grazia, ma colla stessa

impiegarsi con ogni studio alia salute e perfezione dei prossimi.

] proprio di nostra vocazione andare in varii luoghi e vivere

in qualsivoglia parte del niondo dove si speri maggior servizio

di Dio e aiuto delle anime ecc. > Cosi comincia il libro delle

Eegole dei Gesuiti.

Era ancor vivo sant'Ignazio e gia una numerosa schiera di

uoraini d'ingegno eletto, erano venuti ad arrolarsi nelle file

della nuova Compagnia di Gesti, inentre una scelta gioventu

veniva addestrandosi con sodi studii a recare tutte le armi

della scienza in servigio e onore deila Chiesa. Cotesto ardore

scientifico inteso a cosi nobile scopo non venne meno mai piu

nella Compagnia, e con quanto frutto ancora per la scienza, lo

sanno i maestri di ciascuno dei suoi rami. Non v'e quasi classe

alcuna di scrittori, scriveva il d'Aieinbert, in cui essa non conti

uomini di priino merito. Al tempo stesso le savie norme del

Fondatore e i provvedimenti da lui presi mantennero ognora, e

la Dio merce, mantengono tuttora nella Compagnia quello spirito

religiose, senza cui tutta la sua attivita esterna perderebbe ogni

valore ed ogni efficacia. Si dice, come per via di accusa, eke i

Gesuiti, dov'entrano, vi acquistano tosto una grande influenza.

Non crediamo che si sia tanto spensierati da volere con ci6

parlare d' influenza nella cosa pubblica. Si parlera dunque del

credito che si pu6 acquistare presso le persone che veugono a

conoscervi ed hanno carnpo di giudicarvi secondo il merito. Or

domandiamo noi: qual maraviglia che i membri di un corpo seelto

nel modo descritto, uomini di studio, appartenenti i piu a quella

classe della societa in cui sogliono essere piu alti i sentiment!

ed eziandio 1'educazione civile piu accurata, intesi, del resto per

obbligo di vocazione a professare le virtu cristiane e religiose;

qual maraviglia, diciamo, che uomini siffatti incontrino di regola

generale il favore e 1'affetto di chi e simile a loro? v'e egli

bisogno per ispiegare cotesto fenomeno di supporli intrigant!?

Si mostri piuttosto che eglino abusino del favore dei buoni e

dei dotti a propria utilita o a male opere: ma si mostri non

Serin XIII. vol. F. fasc. 882 44 10 marzo 1887
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colle pagine del romanzi ne colle ciarle degli oziosi. Ma non

divaghiamo.

Si concepisca ora un eorpo di due, tre, diecimila uomini ani-

mati dello spirito e dotati delle qualita che accennammo, tutti

qual piu qual raeno forniti di buon ingegno per la scienza o

per la pratica, formati a studii serii, intraprendenti, fedeli alia

propria vocazione, disciplinati, ben diretti, avversi irreconcilia-

bilmente alia diffusione dello spirito anticristiano, comunque si

chiami, protestantesimo o filosofismo o liberalismo massonico: e

si dica se ci6 non ispiega bastevolmente perch6 tutte le fazioni

anticristiane 1'abbiano in odio particolare, ne dicano le sette

peste e ad ogni tratto ci ritornino fuori col tentativo di ster-

rainarlo.

E con ci6 ci congediamo dal nostro lettore nel quale non

supponevamo neppure che fosse cattolico, ma soltanto giudizioso

e libero nelle sue opinioni. II problema, per lui, e sciolto.

Quanto ai buoni cattolici, che talora con troppa leggerezza si

uniscono ai sistematici detrattori dei Gesuiti, noi ci permetteremo

soltanto di ripetere loro I'osservazione del De Maistre, che cioe

essi si mettono con ci6 in trista compagnia, dovech6 gli amici

nostri si trovano in compagnia di una trentina di Sommi Pon-

tefici, dell' Episcopate cattolico e di tutti i Santi dei tre ultimi

secoli. Fuori del Cattolicismo, scrive il Lenormant, le opinioni

sono libere sui Gesuiti, come sopra tutti gli altri Ordini religiosi;

dentro del Cattolicismo, la guerra ai Gesuiti e la piu mostruosa

delle inconseguenze.
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IV.

CHE SIA INNAMORATO?

Coine restasse il pittore Rossi a questa mattaccinata furibonda

di Armodio Ferrato, e facile immaginare. Lo guardo lungamente

poiche lo vide uscito
;
ma infme non se ne fece n& in qua ne in

la: conosceva 1'uinor della bestia. Arniodio era serapre stato un

compagnone da godere, incapace di torcere un capello a chi che

si fosse, ina stravagante e subito come un puledro. II pittore

non vi penso piu oltre. S'infilzft il camiciotto di bordato, si calc5

in capo il berretto di carta, che ogni artista porta, come di

legge, nel lavorare; e si pose attorno ad una tela antica e pol-

verosa. Ne ha parecchie tra i dipinti e i bozzetti e le macchiette

di sua mano. Qaesta gli stava a cuore, perch& avevala scoperta

pochi giorni addietro tra un monte di ciarparme in uno stam-

bugio di rigattiere; ed egli stiniavala di pregio raro.

Intanto Armodio a gran passi misurava il ponte Santa Trl-

nita, dietro la carrozza che gli fuggiva dinanzi. Si guatft attorno

cercando d'un fiacchero per correrle addietro. Disdetta! Su quel

crocicchio di strade in capo al ponte, ci e quasi sempre tre,

quattro, sei vetture di piazza. Ora che Armodio chiedeva un

legno alia terra e al cfelo, non ne appariva uno, a pagarlo un

Peru, tutto era liscio, vuoto, passeggiato da pedoni che parevano

ad Armodio si burlassero di lui e della sua furia. E la vagheg-

giata carrozza delle signore trottava trottava, risalendo ii lun-

garno Corsini,' e via via verso le Cascine. Egli aveva un bel

seguitarla colFocchio cupido, infocato: del raggiungerla era

nulla. E peggio fu, che vide Romano venire ad intopparlo con

un camerata, col quale faceva 1& le volte del leone, aspettando

lui al suo ritorno dallo studio.
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(Hi farono intorno, lo serrarono ia mezzo. Che hai scoperto

di bello nello studio del Rossi? gli domandavano essi.

E Armodio, infastidito : Non mi sescate. Volevo vedere dove

vanno a parare quelle signore...

Che signore ?

Una carrozza a due... una vecchia e una sigaorina... un

bocciuol di rosa... Vanno, vanno che pare il diavolo le porti.

Che t'importa? le conosci?

Se le conoscessi, non ve ne dimanderei, rispose Armodio.

Not non si e visto nulla.

Incantati, grulli, strulli, ch6 non siete altro ! State qua

bighellonando in su e in giu : vi passa sotto il naso una silfide

da dipingere ;
e voi non sapete nulla, non ci vedete piu che i

paraearri delle strade !

Armodio non aveva inembro che tenesse fermo, e si accaniva

a cercare d'un legno di piazza: parevagli che i legni si nascon-

dessero per fargli dispetto. Apparve inveee un arnicone che ve-

niva di rincontro. Hai tu veduto ora una carrozza che andava

in su di gran trotto... una paniera scoperta con due signore?

dimandogli Armodio.

Una donna fatta e una giovane ?

Si.

Si, le ho vedute : e bene ?

- Dove nanno voltato ?

Se non prendo scarnbio, elle discendevano dinanzi all'al-

bergo della Pace.

Tu sei un Dio! disse Armodio.

Non chiese altro, e acceler6 il passo, lasciando a bocca aperta

gli'amici, che lo accommiatarono con una solenne risata.

Perla fine dev' essere costei, se ha dato il frullo ad Ar-

modio, disse uno della brigata.

Che fosse la sua stella segreta ?

E Romano: Non ci crederei, se lo vedessi. Lui non ha stelle

ne ripeschi ;
lo so io. Non e un vanesio da innamorarsi per via.

Che vuol essere adunque?

Una capestreria, disse Romano, una delle cento e una che

fa in un giorno.
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Arriviamolo, ripigliarono quegli, e qualcosa si spilla.

Alia peggio, gli diamo una baia che mai.

Giungendo all'albergo della Pace, videro Armodio che ap-

punto ne usciva, in aria trionfante. Richiesto, rispose: Ho

saputo tutto.

Che hai saputo ?

Chi sono e chi non sono.

E sei piu ricco ?

No, piu contento.

di' la verita, lo incalz6 uno della cricca, ci hai preso

una... una...

Una cotta maledettissima, vuoi tu dire. E non ce n'd nulla

di nulla... Un ghiribizzo, e li. Volevo sapere che gente erano.

Cosl, per iscriverne un ricordo nell' album, disse uno con

ironia.

Pensane ci6 che vuoi, repiic6 Armodio. Mi sono cavato un

gusto, un gustaccio pazzo direte voi, ma me lo sono cavato.

E ci vuoi proprio dare a bere, ch' egli & un gustaccio in-

differente, incoloro, insaporo?

Appunto appunto, con vostra barbagrazia. Quella ragazza

m'ha dato nelPocchio: 1'ho studiata da capo a piedi, come stu-

dierei la Fornarina di Raffaello, se mi capitasse dinanzi... anche

ineno; 1'ho guardata, come guarderei una paradisea, un colibri

dentro uno scaffale di museo.

Tela d' Olanda fine, Rosina, non ce ne vendi.

Non ci credo, sai, con rispetto, non ci credo un frullo.

N& io ti pagher6 per credere, disse Armodio.

Romano, ridendo: Non vi bisticciate: se Pumore lavora,

io lo saprft, e vi terro infonnati.

- E che ci guadagnerete a fare i fiutoni delle brache altrui?

dimand6 Armodio.

Allora, risposero gli amici, se non riesci, la prima volta

che ti vediamo qua, ti facciamo una chiucchiurlaia soleune
;
se

riesci, siamo iutesi che ci toccano i confetti di nozze. -

Armodio non era per verita innamorato, nello stretto senso

della parola; ma la fanciulla eragli parsa un occhio di sole, e

gli aveva messo i'uzzolo di risaperne il casato e i particolari,



694 MASSONE E MASSONA

non senza un alito d'interesse amoroso, che egli non voleva con-

fessare a se stesso. Eragli sembrata si gentile al tratto quella

bambina, si colta di belle arti ! E poi, che serve il dissimularlo? egli

avevala lungumente confrontata e para'gonata colla Santa Agnese
di fra Angelico ritratta dal Rossi: Clarice era tutta dessa, ed egli

non sapeva decidere quale delle due rendesse piti splendore di

avvenenza. Questo accidente inaspettato, avevalo tutto sollevato

e tratto faori del suo naturale, di ferro coine il suo nome. E chi

poteva divinare dove andrebbe a finire questa pritna scintilla?

Spesso poca favilla gran fiamma seconda. Un fatto piu strano,

e pifi contrario alia sua indole fu, che il giorno seguente egli

era tomato d' albergo alia Pace, tramutandosi cola dall'albergo

del Nord, dove era prima disceso insieme coH'amico del cuore,

Romano Romani.

Quest! fu a trovarlo nella nuova dimora, appena credendo agli

occhi suoi, che Armodio avessegli fatto, senza avvisarlo, questa

bislaccheria. Che fai costi? diinandogli.

Ti dico piuttosto ci6 che non fo e non far& mai, ne qui ne

altrove: non fo il grullo, ne il geo, ne il baggeo: tu nii conosci.

-
allora, che diavolo ti morse di scappare furiosainente dal

Nord, per accommodarti qua, mentre la non ci mancava nulla?

Perche? dimando io.

Perche si. M'era nato questo umore: e sai, che quando una

mattana mi salta addosso, bisogna che io le dia la via, se no

ci schiatto.

Io Io so, che a volte hai le lune. Ma sarai bravo, se darai

ad intendere agli amid, che non se'intabaccato fradicio.

Chi non crede alia mia parola, non 6 arnico mio : io mi

impipo, io, di quattro mestoloni che battono le lastre de'lun-

garni. Che? non ci penso manco. Voglio sapere chi sono queste

signore : sto a vedere chi avra il fegato di tirarmi indietro per

le dande.

-
Basta, disse Romano, lasciamo correre. Le hai poi vedute?

ti se'affiatato?

No, finora niente.

G-ia, saranno ite ier sera a teatro, e stamani dormiranno

fino all'alba dei tafani.
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Non sono ite a teatro. Se cio era, le avrei cercate e trovate

nel palchetto. Erano, per mia sortaccia, a veglia in casa im

ainericano.

Si capisce: non ci si va senza invito.

- Ma arriverd a capo di tutto: quando voglio, voglio.

Con tutto che Annodio avesse fitto 11 chiodo, pure non per-

venne a vincere pienamente Favversa fortuna. Quelle benedette

signore, senza puuto essersi avvedute di lui, pareva che a bello

studio cercassero di non si lasciar vedere. Erano serapre in giro.

Solo una volta pote Arinodio accostarsi alia signora Medea, nel-

1'ora del desinare. Vedutala appena nella sala da pranzo, egli

giostr6 si bene, che gli venne fatto di sederlesi a lato. Discor-

reva da prima del piu e del meno, senza farsi scorgere: E

il tempo qui, e la stagione la. E la burrasca dell' altrieri.

Ora le aspettiamo d'America, dai profeti di Nova York. - - E
chi sa perch6 le burrasche accumulates! nelle regioni polari,

pigliano 1'anda per 1'Europa? Non farebbero meglio a sbiz-

zarrirsi in mare, o sul Kamsciatka ? Non dubitate anche la

ne capitera in buon dato. Qua si annunziano quelle che se

la pigliano contro di noi.

Insomma Arinodio ciabava dicendo un monte di freddure.

Affettava spensieratezza e indifferenza. Invent6 che erasi dovuto

levare di un albergo da studente, ch'egli aveva preso vicino

della stazione, per via della camera che era umida come una

prigione, e non aveva caminetto da farvi fuoco. Poi venne bel

bello ravvicinandosi al punto suo, e rammentando 1'incontro

casuale nello studio del pittore Rossi.

- lo non vi andavo, disse la signora, per gusto che ci avessi

io, mi ci condusse mia nipote che vive di questi ninnoli.

E corn'e (se non e indiscrezione) ch'io non la veggo a

tavola ?

L' ho lasciata sopra a covare un raffreddore, se pu6 dirsi

raffreddore un nonnulla...

Nell' uscir di teatro ? ~& tanto facile !

Lei crede d'averlo preso nel tornare dalla conversazione

ier sera. Figurarsi ! Non ci lasciammo manco vedere all'aria, si
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era tappate in carrozza chiusa, infagottate di scialli, e di man-

tiglie soppannate da sfidare la Siberia...

Non sara nulla: speriamo bene.

Bisognera bene che si sfranchisca un poco al freddo, se

vuole ch' io la porti al carnevalone di Milano.

Ad Armodio salt6 la voglia di esagerare il pericolo, e sfo-

derando la sua parlantina di medico in erba, inventare una

possibile flussione alia testa, una flogosi alle tonsille, una bron-

chite a dirittura, ehe facesse capolino, qualcosa insomnia di mi-

naccioso, da inehiodare Clarice in Firenze. Ma stato un istante

sopra di se, mut6 consiglio con bravura. gua', voi v'incam-

minate a Milano... Anch'io avevo fisso di darvi una scappata.

Partivo stasera, se non mi entrava F utnore di sentire il baritono

del Pagliano : ma dimani parto ad ogni modo.

Chi sa che non ci rivediamo, disse la signora. Sarebbe per

me un piacere.

E per me un piacere e un onore.

Lo dird a Clarice mia, che ne avra gusto.

Troppa grazia... non merito.

Armodio non oso chiedere ove intendessero di tornare di al-

bergo, n& 1'ora della partenza. Lasci6 freddare il discorso della

Clarice, e dopo un tratto, mescendo gentilmente alia signora

Medea, torn6 a stuzzicarla: Un diterello di Chianti schietto

non dice male a fin di tavola. Gia, bisogna beverlo qui, se si

vuole sincero, perche a Milano si servono certi Chianti...

che dice, signore? Volendo e pagando si ha tutto. Noi

lo abbiamo a Padova, cosi genuino, che piu autentico non lo

bevono i toscani nel Chianti.

Ah, & di Padova la signora !

Io veramente sono veneziana di Venezia...

Mi pareva bene, alia parlata... o di Venezia o di quei

paesi.

Dice benissimo: perch5 da pift anni non ho abitato Ve-

nezia, continu6 a dire la signora parliera: perch5 rimasta vedova

a ventitr& anni mi ritirai a Padova col mio cognato. Egli aveva

quasi quarant'anni, e non pensava ancora ad accasarsL.
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E lei, interruppe Armodio con un po' di presa confidenza,

lei lo ha persuaso...

No, verainente, replic6 la donna con un sorriso di coin-

piacenza; fu esso che persuase me...

Benone! torna allo stesso: avevano ragione tutti e due... E
la signorina Clarice ?

Ell'e figliuola del fratello di lui: I'abbiamo presa orfanella,

e curiamo i suoi interessi.

- Ecco perche la signorina, la dal pittore, chiamava lei zia.

Mi potrebbe anche chiamar madre, perche le fo da madre

da anni ed anni, giacche perdette padre e inadre quasi ad un

tempo, essendo tuttavia bainbina.

- E non si place di viaggiare con loro il signer Como ?

Ah, lei sa anche il nostro casato...

L'ho letto sulla tabella del passeggeri, nel casotto del

portiere, disse Armodio.

Mio marito quando pu6 venire con noi, se n'ingegna, ma

piuttosto nella state. Allora si fa una gita in Isvizzera, in Olanda

al Reno... Ma fuori di questo, rimane a Padova.

Ognuno ha i suoi affari, si capisce.

E quanti affari ! Che vuole, signore ? quando si sta a capo

d'una banca, e si ha giro nel Padovano, nel Trevigiano, nel Bel-

lunese, neH'Udinese, nelle Isole ionie, senza contare Trieste e

Venezia.

& chiaro, non si pu6 ad ogni poco lasciare li banco e bene-

fizio, 6 chiaro.

La signora Medea, se Armodio avesse seguitato a farla cantare,

sarebbesi lasciata tirar su le calze, senza una difficolta al mondo.

Ma essendo questi fermo di non dare di se contezza veruna, par-

vegli non fosse beilo di entrare piu innanzi a spiare de'fatti

altrui. Voleva sapere, senza dar vista di fiutare con indiscrezione.

Gia si trovava avere cornpero piu roba che non isperava, e roba

di pregio. Sapeva il casato delle signore, e la loro condizione

alto alto. II resto, specie le notizie piu intime di Clarice, le

quali piti che altro egli bramava, saprebbele a Milano. Doman-

darle alia zia, era un accenno di affezione: cotesto in nessun

inodo voleva.
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Armodio parti la dimane col convoglio delle 7 e 15, e con

tauta segretezza, che il Roinani non trovando alia Pace n& lui,

ne avviso di sorta, immagin6 che egli fosse tomato a Pisa,

senza far motto, per evitare le berte de'compagni. Ma anche co-

testo gli parve strano molto, poich& sapeva Armodio non essere

giovaue da temer il grattaticcio.

V.

TUTTI LO SAMO CHE 10 NON PARLO

A Milano, Armodio non si brig6 n& di teatri, ne d'altri sol-

lazzi del carnevale. Era venuto per Clarice, di Clarice si occup6

e di nient'altro. Raccapezzare due donne, perdute nella baraonda

de'cittadini e de'forestieri aggirantisi per la metropoli lombarda,

e in quei giorni! egli era come cercare una spilla dentro un fe-

nile. Vi si sarebbe sgomento un poliziotto di mestiere. Non si

sgoment6 tuttavia
1

Tardente giovane. Salito sopra un brougham
di piazza, non a ora, ma a giornata, fu a prender voce su pei

principal! alberghi: e innanzi il mezzo di del primo giorno le

aveva scovate. Non si lascio vedere a loro. Per via di servitori

dell'albergo arrivd alia cameriera di Clarice. Da costei riseppe

agevolmente, per tutti quei giorni che le signore stettero sul-

Falbergo, dov'esse tornassero ciascuna sera a divertirsi. Una

yolta pote presentarsi al loro palchetto nel teatro della Scala.

Si divor& cogli occhi la Clarice : ma con dissimulazione, e senza

trattenersi piu a lungo, che non convenisse ad un amico d'in-

contro e nulla piu.

Ben prese a trattare pi ft posatamente colla cameriera. Era

costei una chiozzotta, Djrina di nome, anziana d'eta e brutta

la parte sua, e pure leggiera quanto una piuma ;
boccalona poi

in grado superlative, che a farle solo balenare un occhio di

civetta, avrebbe sciorinato in piazza tutte le brache della casa,

al cui servizio viveva da tempo immemorabile. Armodio 1'ebbe

a s& neilo sgabuzzino del portiere, ad ora bruciata, quando la

padrona e la padroncina erano fuori a desinare. Se tu mi

contenterai, dicevale Armodio, ma con prudenza e con segretezza...
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Non ci & pericolo, interrappe subito la ciarliera
; dire a

me, gli 6 come dire a un morto. Tutti lo sanno che io non

parlo; sono sempre stata cosi fin da piccina... mi dimandavano

se avevo dato la lingua al fabbro...

Ti credo, ti credo. Ma bada che quando dico segreto,

intendo segreto assoluto, che non lo sappia 1'aria die tu respiri.

Ye lo giuro, signore. Gria, e mia natura il segreto, 6 la

mia passione predominante. Tutti mi vogliono bene per cotesto.

La padroncina mi confida tutto, perch6 sa ch'io non taccolo col

tale e col quale. Alia Antonia invece, che & la donna di sua

zia, non direbbe mai una parola piu che un' ultra. Non vo' dir

male di nessuno, ma tutti lo sanno che lei e una ciambolona di

friulana, buona a nulla, altro che a tagliare i panni alle pa-

drone, non saprebbe tenere un cocoraero all' erta, a pagarla.

Quando ha spillato un nonnulla di nuovo, le pare di crepare se

non corre subito a svesciarlo in cucina con T6doro e con Momo,

e io invece lo tengo in me, sono fedele, tutti lo sanno che...

- Sta bene, interruppe Armodio: duuque tu non andrai a

svesciare, sta bene. E non servirai un ingrato.
- che mi dice ora, signore? Non lo fo per guadagno, ma

per fare piacere. Tutti lo sanno che ho buon cuore. Non fo per

vantarmi, ma quanto a buon cuore nessuno ne ha piu di me.

Fo del bene a tutti, da povera donna, ma quando posso, e" un

piacere per me. Tanto piu poi far piacere a lei, che e un si-

gnore per bene, tutti lo sanno.

Gia, io non ti chiedo nulla che faccia torto alia tua

signorina.
- S' intende, ne sono persuasa. Tutti lo sanno che bisogna

aiutarci Pun 1' altro, senza far male a nessuno. La carita del

prossimo e la prima virtu del cristiano. Io non fo per dire,

ma... basta, in che la potrei servire?... Gia Findovino da me,

i signori giovanotti io gF intendo dagli occhi. Lei gradirebbe

abboccarsi un tratto colla signorina Clarice, neh vero?... Che

vuole? qui a Milano sarehbe difficile: con questo tananai di

carnovalone, le sono sempre insieme zia e nipote. Senta, non

potrebbe dare una corsa insino a Padova? La & tutt'altra mi-

nestra, ci e tutti i commodi. Io...
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Non cerco tanto, disse Armodio interrompendo la foga della

cameriera troppo generosa.

Ma forse le farebbe piacere, insistette essa; non costa

nulla. La io esco a passeggio con lei quasi tutti i giorni, perche

sono la fidata di casa, tutti lo sanno. La condueo dove piace a

lei, al Prato della Yalle, a Santa Griustina. Al Santo ci e tanti

anditi, e giri e rigiri dietro F altar maggiore: si parlano la in

santa pace, che noi sa aniuia viva.

Non occorre, non occorre.

Cerca forse una ciocca di capelli? Questa si pu6 avere

anche qui. Pensi, son io che la pettino tutte le mattine, tutti

lo sanno che la signorina non vuole altri d' intorno. vuole piut-

tosto una fotografia di lei? Ella ne ha di tante maniere, ci e

essa seduta, ritta, a giacere, a bella vita, in assetto di gala:

scelga lei. Le tiene nel cassetto del canterano piccolo, e ne ha

tante! Una di piu, una di meno, non se ne accorge di certo...

vuole che gliela dimandi io? Se glielo dico io che un signore

a modo la desidera, non mi dira di no...

No e no : non voglio nulla della signorina, mancherebbe

anche questa!

Allora mi dica lei che cosa vuole : la voglio contentare,

e il mio piacere, se posso...

Mi basta che tu mi scrivi come sta la signorina, e che

cosa fa. Non per sapere i fatti altrui, ma perche m' importa

1' essere avvisato se alcuno le ronza intorno.

Ma che dice mai, signore ? Cotesto e impossibile : la zia

la tiene guardata a vista, tutti lo sanno. In casa a Padova non

ci volano intorno i calabroni, Dio guardi! II suo zio la riman-

gerebbe viva.

Cio che non e oggi, pu6 essere dimani, osserv6 Armodio.

Nel caso de'casi, tu mi avverti. Sai scrivere?

Qualche parola la so mettere in carta. Sapevo meglio

quand'ero bambina alia scuola, tutti lo sanno. Avesse veduto

che aste facevo! Le casigliane venivano a vederle, e dicevano

che la Dorina avrebbe scritto come un avvocato...' Ora poi, gia

scrivo tanto poco! II bucato...

Yia, non ti confondere. Scrivimi come sai. Basta che mi
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facci sapere se qualche giovane rigira per casa, se la tua si-

gnorina va ai bagni, se va in villa; insomnia se nasce novita,

avvertimi con due parole. Per ciascuna lettera tua, ecco, una

di queste.

E le pose in mano un napoleone d' oro, ruspo fiaminante, che

la donna non ebbe priina visto che intascato, e poi dichiaro di

riceverlo a malincuore, solo per non far dispiacere al signorino.

Arraodio le consegn6 il proprio indirizzo, chiaro e preciso a

stampatello, e raccoinandft a lei che, dopo impostata una lettera,

non aspettasse la risposta a domicilio, si bene andasse lei a

riscuoterla di persona all'ufficio postale di Padova, e lettala, ne

facesse pezzi: nella stessa busta troverebbe il vaglia a lei in-

testato. Si storceva cosi un poco, per cerimonia, la donna a

udire inentovare il vaglia. In verita n' era lieta e galluzza, come

d' una rendita assicurata, e con questa lietitudine sfringuellava

senza barbazzale alia pazza, di quanto Armodio le dimaudasse.

Egli seppe per filo e per segno come la Clarice era nata di

padre israelita, ma di madre cristiana, la quale 1'aveva fatta

battezzare, e poi educata cristianamente, e imparatole le pre-

ghiere e la religione. Raccolta poi la fanciullina poco piu che

settenne nella casa dello zio, signor Como, e della signora Medea;

ebrei entrambi, ell' era stata tirata su per ebrea. Osservava

tuttavia la Dorina cameriera, che di giudaico in quella casa non

si scorgeva traccia, altro che un perpetuo andirivieni di perruc-

coni ebrei, e qualche rara comparsa dei signori alia sinagoga.

Aggiugneva che i padroni lasciavano a lei, cameriera cristiana,

piena liberta di frequentare la chiesa, ed esigevano la polizza

della pasqua. II banchiere Como viveva tutto immerso ne' suoi

commerci di banca, tutto affari e quattrini, un vero selvaggio

nel genere suo. Amava egli, ci6 non ostante, di passionate

ainore la nipote, e la contentava di ogni capriccio, le teneva

piene le inani di danari, e godeva ch'ella approfittasse negli

studii. Di che, a detta di Dorina, la signorina era divenuta una

graude letterata, e una fainosa artista. E ci6 con alta soddi-

sfazione degli zii, che intanto si godevauo la vita alle spalle

di lei, povera cucciola; giacche correva una voce, che il piu

della roba dei signori Como fosse in realta roba della nipote.
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- E ti par buona di cuore la Clarice ? dimandft Armodio.

Buona? buona e poco, per me e una santa... Solo che non

va in chiesa, e non prega mai.

- Curiosa questa santina, che non prega mai, osserv6 Ar-

modio, benche egli non usasse pratica veruna di religione.

Cioe, si corresse subito la linguacciuta donna e astuta,

cioe, voglio dire che non pregava prima. Ora le ho dato io il

mio libro da messa, ricco, sa, coi cartoni coperti di madreperla,

profilato d'oro sul taglio: era nuovo, con una Madonna dentro,

che e quello che pu6 essere di bello: mi era costato...

E lei lo legge? interruppe Armodio.

So lo legge ! Se nol voleva leggere, non 1' avrebbe accet-

tato. Io le dico sempre...

E che cosa fa tutta la giornata?

Legge sempre ne'suoi libri... Ne ha tanti! ne ha pieno

uno scaffale, tant'alto... E io le ho dato anche il mio Leggen-
dario dei santi. Era un libro vecchio, tanto vecchio che io non

ci sapevo leggere, lei che ha studiato, sa leggere in tutti i

libri. Poi ci ha un altro scaffale di mogano tutto di album...

E che ci e dentro?

So molto io! qualche volta ne ho trovati degli aperti sul

tavolino, e ci ho vedute tante fotografie, che non si pu6 im-

maginare quanto sono belle. Ci e dei palazzi, delle statue, delle

campagne, ci e ii mare e tante cose; e poi delle figure di

uomini e di donne, una maraviglia ! tante tante.

E chi gliele regala? dimand6 ingelosito Armodio.

Le compra lei, in viaggio. Tutte le volte che va fuori

cogli zii a viaggiare, torna carica di fotografie e di quadretti,

che la sua stanza pare una chiesa.

che ci va tutfci gli anni a viaggiare?

Ci va sempre, tranne che lo zio sia ammalato, e si passa

Testate a prendere i freschi.

Ben be', voglio essere avvisato. Ricordati : tu mi devi

scrivere quando sono sulle mosse, e dove vanno, e con chi vanno,

tutto tutto. Vedrai bellezza di marenghini che ti fioccheranno

addosso. Ma zitto !

Non dubiti : tutti lo sanno che io non parlo.



RIVISTA BELLA STAMPA ITALIAN!

I.

Del Diritto pulblico ecclesiastico. Trattato del P. MATTED Li-

BERATORE d. C. d. GK Prato, tip. Giachetti, 1887. Un volume

in 8, di pagg. YI-4S4:. Prezzo lire 4, 50, franco di posta.

Quest' opera usci alia luce nella Civilta Cattolica in articoli

spicciolati ;
che 1'Autore ha poscia raccolti ed ordinati, e in varie

parti perfezionati ed ampliati, formandone cosi il presente libro.

Benchk nella sostanza esso sia gia noto ai nostri lettori
;
non di

meno, attesa la sua importanza, crediamo di doverne qui fare

un cenno, almeno quanto ai suoi punti piu capitali e quanto alia

sua organica costruttura.

Capo della Chiesa 6 Cristo
;

e Cristo & Sacerdote insieme

ed & Re. Se Cristo 6 Sacerdote Re, la Chiesa 6 Religione Regno.

E se essa e Religione Regno, conseguentemente dotata di

tutte le prerogative che a regia potesta si convengono. Ecco in

due parole 1'epilogo del mio trattato. Cosi 1'Autore nella con-

clusione, in piena araonia con ci6 che avea significato fin da

principio nel suo brevissimo proemio, dicendo al lettore: lo ho

inteso di associare le mie deboli forze alia nobile schiera dei

sacri Apologisti, ponendoti sott' occhio la Chiesa nelle sue native

fattezze, non quale la vorrebbero i suoi nemici, ma quale Cristo

1'ha costituita; e quindi propugnare i sacrosanti diritti che a

lui competono in virtu della sua divina istituzione.

LTAutore nell' Introduzione deterruina il suo tema, spiegando

che cosa intendesi per diritto, e che per pubblico. Diritto e vol-

garizzamento della voce latina Ins. Ora il Ins pu6 prendersi

principalmente in tre sensi: Obbiettivo, subbiettivo, originario.

In senso obbiettivo significa ci6 che & giusto, iustum: IKS

dictum est quia iustum est
l

. Cosi diciamo : A ciascuno deve

4
S. Isioono, Etimolog. lib 5, cap. 3.
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renders! il suo diritto. In senso subbiettivo, significa la facolta

morale che abbiamo a pretendere cio che 6 giusto, sicch& niuno

possa lecitamente impedircene : Facultas moralis, quam unus-

quisque habet vel circa rem suam vel ad rem sibi debitam *.

Cosi diciamo: lo ho diritto a disporre del mio danaro; il servo

ha diritto a riseuotere il pattuito salario. In senso originario,

ossia quanto all' origine, signifiea la legge ;
la quale determina

ci6 che & giusto, e quindi licenzia a farlo o richiederlo: III ins

operis iusti quod ratio determinate quaedam ratio praeexistit

in mente, quasi quaedam prudentiae regula; et hoc, si in

scriptum redigatur, vocatur lex
2
.

Di qui nasce che si appelli anche Diritto, ossia ius, la scienza

che tratta delle predette cose: Hoc riomen ius primo impo-
situm est ad significandam ipsam rem iustam; postmodum
autem derivatum est ad artem, qua cognoscitur quid sit iu-

stum 3
. E cosi dal giureconsulto Celso la Giurisprudenza fu de-

finita : Ars iusti et aequi
4
.

L'appellativo di pubblico e dato a quella scienza del diritto,

la quale lo riguarda sotto F aspetto, in cui esso appartiene non

ai privati, ma alia societa come tale. Preso il diritto (ius)

per la scienza del giusto, scrive FAutore, e" diviso da Ulpiano

in pubblico e privato, secondo che riguarda o lo stato della

Repubblica in sd rnedesiino o i singoli cittadini che la coinpon-

gono : Huius studii duae sunt positiones (ossiano parti) : pu-
blicum et privatum. Publicum ius est, quod ad Statum rei

romanae spectat; privatum quod ad singulorum utilitatem.

Sunt enim quaedam publice utilia, quaedam privatim
5
. Chec-

chessia del senso dato dal famoso legista a questa sua divi-

sione, certo 5 che noi possiamo trarne buona ragione a divi-

dere il diritto ecclesiastico in pubblico e privato. Imperocche

la Chiesa pu6 considerarsi o per s^ stessa come corpo sociale,

in ordine alle ragioni che le competono in quanto tale, status

1

SUAUEZ, De legibus, lib. 1, cap. 2, 5.

2
S. TOMMASO, Summa th. 2a

2ae
, q. LVII, a. \, ad 2.

5 S. TOMMASO, Summa th. l
a

2ae
, q. XIT, a. 1, ad 1.

4

Digestorum, lib. I, tit. I, De iustitin et iure.

6 Ibidem.
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rei christianae; ovvero pu6 considerarsi quanto ai fedeli da

governarsi da lei con sante ed opportune leggi, singulorum
utilitas. Sotto questo secondo rispetto si ha il diritto ecclesia-

stico pdvato, detto comuneniente Diritto canonico, da canone,

regola, perche regolativo de'costumi dei credenti. Esso indaga

e descrive quegli ordinamenti, che cominciati a tale scopo nella

societa cristiana fino da'suoi primordii, per disposizione o di

Cristo o degli Apostoli, vennero poscia a mano a mano svol-

gendosi ed applicandosi dall' autorita ecclesiastica. Sotto poi il

primo rispetto, si ha il diritto pubblico della Chiesa, il quale

indaga e descrive quegli ordinamenti che in modo esplicito o

almeno implicito furono a lei dati da Cristo, per costituirla nel

proprio essere e abilitarla ad operare, secondo il fine per cui

egli la stabili sulla terra. Onde questo secondo diritto v in certa

guisa, sta al primo come il diritto naturale politico sta al di-

ritto civile '. >

L'Autore quindi definisce ii diritto pubblico ecclesiastico : La

scienza degli ordinamenti divini, rispetto all'essere e all'operar

della Chiesa, come corpo sociale. Divide poscia il suo trattato

in quattro capi: 1 Della costituzione della Chiesa; 2 De'poteri

della Chiesa; 3 De'diritti della Chiesa interni; 4 De'diritti

della Chiesa esterni. Da ultimo finisce la sua Introduzione, osser-

vando che in tempi di fede, quando Principi e popoli si tene-

vano in ossequiosa soggezione alia Chiesa, basto il Diritto privato

che chiariva le leggi, ond' erano retti i fedeli nella via di sal-

vazione. La necessita di trattare il Diritto pubblico apparve,

quando, -dopo la ribellione luterana, Principi e popoli comincia-

rono a scuotere il soave giogo di Cristo ed invadere i sacro-

santi diritti della sua Sposa. Tal necessita ne' tempi present!

& massima; giacch6 questi diritti oggidi non pure s'invadono,

ma si calpestano in solido e si rinnegano
2

.

.11 primo capitolo e tutto inteso a dimostrare la natura so-

ciale della Chiesa, in quanto essa fu istituita da Cristo in forma

di Stato, bench6 di ordine spirituale. La Chiesa & societa; perche

1

Introduzione, pag. 4.

-

hi, pag. 6.

Serie Kill, vol. V, fasc. 882 45
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ha tutti gli elementi, che all' essenza di societa si richieggono.

fi societa soprannaturale ; perch6 soprannaturale 6 il suo fiue, la

vita eterna, posta nella visione intuitiva di Dio. e soprannatu-

rale e la grazia, che, come mezzo, ad essa ci dispone e pro-

muove e che dalla Chiesa ci viene somministrata per via del

sacramenti. La Chiesa e societa giuridica, in quanto vincola a se

con vera obbligazione giuridica i fedeli
;

i quali, entrando in lei

mediante il battesimo, restano pienamente soggetti alia sua au-

torita. E societa pubblica; perchS nel proprio giro non & inchiusa

come parte in altra societa superiore, ma sussiste da se ed opera

all'aperto. E in fine societa perfetta, perche dotata di tutti i rnezzi

necessarii al conseguimento del proprio fine; ed e societa indipen-

dente, per essere assurdo che una societa d'ordine soprannaturale

e divino sottostia ad altra di ordine puramente naturale ed umano.

La Chiesa e una
;
e santa

;
e universale quanto allo spazio ed

al tempo ;
e apostolica, perch& derivata, senza interruzione dagli

Apostoli. Essa e essenzialmente composta di Clero e Laicato, cioe

di governanti e governati. La forma del suo reggimento e la

semplice Monarchia; essendo un solo il subbietto della suprema

potesta, il Papa. Alcuni hanno voluto dirla Monarchia mista di

Aristocrazia, per essere i singoli Vescovi, in proprieta di vocabolo,

Principi delle loro Diocesi. Ma essi han preso abbaglio, dall'ec-

cessivo paragone fatto da loro colla societa civile. Senza dubbio

in un organismo politico, in cui i preposti delle province le

governassero da veri sovrani, benchfc con dipendenza dal Supremo

Imperante, la forma di governo non potrebbe dirsi semplice

Monarchia. Ma la monarchia della Chiesa non e in tutto simile

a quella della societa civile; essa e monarchia sui generis, ri-

spondente a un ideale divino, incarnato e colorito nella sola Chiesa;

la quale bench& si regga per Vescovi, nondimeno tutta intera,

fedeli e Vescovi, e pienamente soggetta al governo di un solo,

che per6 e Vescovo universale, vale a dire non di questa o quella

Chiesa universalmente presa, Episcopus Ecclesiae Catholicae.

Egli quindi ha diretta ed immediata giurisdizione. episcopate

sopra tutti e ciascuno. Bene spesso i concetti, comuni alia Chiesa

e alia societa civile, non sono univoci, cioe perfettainente sirnili,
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ma solo analogi, cio6 in parte simili e in parte diversi, e debbono

determinarsi, non dal paragoue con quella, ma dalla volonta ed

istituzione di Cristo, suo fondatore.

Di qui segue che anche i poteri della Chiesa non si misurano

da raera similitudine coi poteri della societa civile, ma dalla

concessione fattane da Cristo, in relazione col fine pel quale egli

stabili la sua Chiesa. Quindi veggiamo che dove nella societa

civile ogni potere giurisdizionale prende principio dalla potesta

legislativa; nella Chiesa prende principio dalla potesta dottrinale,

ossia di magistero, della quale in nessun modo e dotato il Governo

civile. La giurisdizione della Chiesa e quadripartita : vale a dire

e potesta dottrinale, potesta legislativa, potesta giudiziaria e

potesta coattiva. La prima tra queste e fondamento e radice di

tutte le altre. La descrizione ed analisi di questi quattro poteri,

e la loro estensione ed applicazione diversa, forma 1' argomento

del secondo Capo.

II terzo e quarto capo del trattato rignardano i diritti della

Chiesa, vuoi interni, vuoi esterni; vale a dire si quelli il cui

libero esercizio e necessario pel Governo de'fedeli, ed ai quali

per parte del Governo civile corrisponde il solo dovere negative

di rispettarli; e si quelli che rispondono alle relazioni della

Chiesa colla societa politica e richieggono la cooperazione di

questa agl'interessi di lei.

Per ci6 che spetta ai prirni, 1'Autore in sette articoli, suddivisi in

varii paragrafi, tratta principalmente del diritto territorial della

Chiesa; del diritto costitutivo; del diritto di elezione de'proprii

ministri; del diritto sopra 1' insegnamento, vuoi in uno Stato con-

giunto colla Chiesa, vuoi in uno Stato separate da lei; del diritto

al possesso de' beni temporal! e alia libera amministrazione dei

medesimi
;
del diritto di libera comunicazione dei Vescovi coi

fedeli, e del Papa cogli uni e con gli altri.

Per ci6 che spetta ai secondi, cio a quei diritti della Chiesa,

che P autore appella esterni
;
bastera fare un cenno dell' idea, da

cui essi tutti rampollano, e che e tratteggiata nel priino degli

otto articoli, componenti il quarto capo. Noi sogliamo dire con-

tinuamente che la Chiesa e il regno di Dio, reso visibile sulla
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terra. L'Autore spiega questo concetto. II genere uinano, pel fatto

stesso della sua esistenza, forma una universale societa, sotto il

dominio di Dio e 1'indirizzo della legge naturale che Dio stesso

scrisse nel cuore di ciascheduno. E questo il regno divino, del

quale parla il Libro della Sapienza, la dove dice ai Principi : Cum
essetis ministri regni Illius, non rede iudicastis; nee custodi-

stis legem institiae, neque secundnm voluntatem Dei ambula-

stis
l

. Ora questo regno divino e regno invisibile
; perche, quan-

tunque sia visibile da parte dei sudditi
;
non e del pari visibile

da parte del Sovrano. Invisibile e Dio; nou conosciuto dall'uomo

altrimenti che per discorso della ragione. Invisibile altresi,

perche chiusa nella coscienza dei singoli e la legge, con cui,

nel puro ordine della natura, Dio ne regge le azioni, lasciandone

le deduzioni e 1' applicazione concreta al fallibile giudizio del-

1' uomo. Ora Cristo, fondando la Chiesa in forma sociale, che cosa

fece? Elev6 il regno suddetto a stato soprannaturaie e lo rese

visibile, rendendo visibile la sovranita divina nel suo Vicario,

inesso a capo di tutti i credenti ; e rese altresi visibile la legge

divina colla predicazione evangelica, della cui applicazione assi-

cur6 F inerranza coll' infallibilita concessa al supremo bauditore

ed interprete della medesinia. Nel fare cio, egli avrebbe potuto

sopprimere tutti i Principati politici : ina non voile. Egli anzi li

riconfermo : Beddite quae sunt Caesaris Caesari, et quae sunt

Dei Deo 2

; cosi richiedendo la diversita degl' interessi teniporali

de'popoli diversi, e solo li subordin6 in cio cheriguarda non pure

la religione ma ancora la rnoralita e la giustizia, a chi era da

lui costituito maestro universale per tutti e tre questi capi.

Nei sette articoli che seguono, 1'Autore non fa che applicare

le teoriche, stabilite ne' tre precedent! capi, alle relazioni tra la

Chiesa e lo Stato, tanto se cattolico quanto se eterodosso.

In questo nostro tempo, in cui politici miscredenti assaltano a

man saiva tutti i diritti della Chiesa di Dio, e scrittori, quanto

ignoranti delle cose di religione altrettanto audaci a sentenziarne,

accumulano spropositi intollerabili intorno alle attinenze della

' Liber Sapientiae, VI, 5.

- MVTIH. XXII, 21.
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societa religiosa colla societa civile, questo libro del Liberatore

ci seinbra di grandissima opportunity e rilevanza. Esso abbraccia

tutti i punti piu capital! e piu interessanti del diritto pubblico

ecclesiastico e le quistioni piu ardenti dell'epoca nostra. La

dottrina poi vi 6 esposta con quella lucidezza, che universal-

mente si loda nelle opere di cotesto scrittore, ed 6 dimostrata

con tanta sodezza ed evidenza di ragioni, che riesce impossibile

non accettarlo, tanto solo che si consider! con animo spassionato

e desideroso di conoscere il vero. Cotesto trattato, a parer nostro,

potrebbe anche servire di testo in quelle scuole, dove non facesse

ostacolo T essere scritto in italiano. Ad ogni modo & desiderabile

che esso sia studiato non pure da'giovani ecclesiastici, ma segna-

tamente da' laici anche provetti ;
i quali oggigiorno hanno grande

bisogno di essere disingannati dagli errori gia accolti nella loro

istituzione universitaria, e preinuniti da altri, che tatto di ban-

discono con la voce e con lo scritto da lingue e penne avvelenate

e bugiarde.

Pregio ancora di questo libro si 6 il contenere come appendice

la magnifica enciclica : Immortale Dei del Santo Padre Leone XIII

si nel suo testo originale latino, e si nella sua versione italiana.

La ragione di avervela aggiunta & cosi espressa dall'Autore:

Molte parti del mio lavoro toccano i punti contenuti nella

detta enciclica. Ma io ne ho favellato come privato scrittore, la

cui parola non ha altra forza, se non quella degli argomenti

che arreca. Per contrario nelP enciclica il lettore ode la voce del

Dottore pubblico e universale e supremo della Chiesa, costituito

da Cristo per regolare col suo magistero la credenza ed i costumi

de' popoli. Cotesta voce, indipendenteinente dagli argomenti di cui

faccia uso, ha virtu di piegare le menti per s& medesiraa. Quindi

e immensa 1'importanza e 1'utilita di questo documento papale. >

II.

ARTURO PERRONE. La crisi agraria ed il dazio sui cereali.

Torino, 1887.

La questione piu grave che, fuori delle strettamente politiche,

si agiti da qualche tempo in Italia, & quella dell' agricoltura,
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dalla cui prosperita o decadenza dipende, in grado supremo, la-

floridezza o la miseria economica della nazione; e con ci6 la

somraa delle conseguenze morali che collo stato economico di

un popolo si attengono. Gia ft araraesso universalmente ehe, da

piu anni, Fagricoltura fra noi ft in via di deperimento, alineno

relative, se non assoluto, per le molteplici cagioni indicate dal

senatore Jaeini, nella sua Relazione sull'inchiesta agraria, della

quale demmo ai lettori nostri un conto bastevole, quando fa

pubblicata. Certo ft che tutti riconoscono in Italia una crisi

agraria, la quale sgomenta i possidenti e i produttori, che

promuovono, per ottenerne un rimedio, 1'adunamento di quei

comizii, che si vengon tenendo, specialmente nell'alta Italia, ed

ai quali convengono uomini di tutti i partiti. II concetto pre-

valente ft di fare in modo, che si stabilisca un qualche equilibrio,

fra il prezzo dei cereali che sono introdotti di fuori, e di quelli

che nascon di dentro, per modo che la terra rimuneri a suffi-

cienza chi per conto proprio od altrui la coltiva. Ed il compenso

si vorrebbe in un dazio d' introduzione, che tenesse questo prezzo

piu alto. Di qui la controversia fra i liberi scambisti ed i prote-

zionisti, la quale ft pur vivamente accesa in Francia, dove le con-

dizioni deH'agricoltura cominciano a pareggiare quelle dell' Italia.

II signor Arturo Perrone sta fieramente pel libero scambio,

contro le proposte dei comizii richiedenti il dazio, che dicono

compensators, per non offendere, coll'aggiunto di protettore, il

sentimento o il pregiudizio degli avversarii, i quali si vantano

seguaci di liberta. Ed il presente suo scritto mira a confutare

tutte quante le ragioni che si adducono, per favorire il dazio

disputato.

Non puft negarsegli sagacita sottile e forza di raziocinio, nel

ricercare e discutere con analisi minuta gli argomenti che fanno

per la sua causa. Dei quali PAchille ft il gia trito, tritissimo,

che non conviene aggravare d'una imposta sul pane i cinque

sesti della nazione, perchft si accresca la rendita dell'altro sesto;

piantando per postulate il detto molto controvertibile del Cavour,

che del beneficio del dazio sui grani, non ft il vero produttore

che ne gode, non il contadino che lavora, non Faffittaiuolo che
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coltiva co'suoi capital!, ma la massima parte di quest! utili va

al proprietario in aumento di rendita. II che s'ingegna di dimo-

strare con computi ipotetici si, ma accurati, dato che il valore del

grano si elevasse, col nuovo dazio, da lire 16, quanto sottosopra

ne costa ora, a lire 21 1'ettolitro, come vorrebbero i protezionisti.

Posta la popolazione dell' Italia, qual 6 secondo 1'Almanacco

di Gotha del 1887, a 29,699,785 abitanti; posto che il mimero

dei proprietarii vi saiga a pressochfc 4,000,000 (il censo del 1881

li faceva salire a 3,351,498); posto che il consumo sia al mi-

nimo di ettolitri 1,59 per testa; posto 1' aumento implorato di

lire 5 per ettolitro; posto che vi si aggiungesse quello pure

chiesto di lire 3 per ettolitro di granturco ;
e posto che il con-

sumo di questo sia di 30,000,000 di ettolitri, si avrebbe la

cifra di lire 252 milioni, le quali si dovrebbero pagare dai

26 milioni di consumatori, acciocche i 4 milioni di proprietarii ne

avessero il beneftzio. Or questa egli chiama una ingiustizia, che

non si pu6 volere da chi ha il sentimento naturale dell'equita.

Non meno trite sono le risposte, che i fautori del dazio di

compenso o di protezione sogliono replicare a questo argomento

di fatto, del quale si esagerano per una parte gl' inconvenienti

e si attenuano per F altra i vantaggi ;
non potendosi per nulla

ammettere, che 1' utile di tal somma di milioni potesse in ogni

caso essere a puro, a solo benefizio dei proprietarii ;
ed

almeno di rimbalzo e indirettamente non rifluisse ancora a pro

dei comrnercianti, degl' industrial! e dei lavoratori.

Per noi e per chiunque guarda le cose piu largamente, la

questione dei dazii compensator!, non e se non uno dei mezzi

ipotetici, da risolvere il problema assai piu vasto e grave della

cosi detta crisi agraria. L' economista francese Leone Maurice lo

espose molto chiararnente alia Camera il 19 dello scorso feb-

braio, con savie parole che si riducono sostanzialmente a queste.
- La nazione deve per necessita essere in tale stato, ch'essa

possa nutrirsi da se : un giorno o un altro pu6 accadere che si

trovi in congiunture tali, che la costringano a ci6, per sussi-

stere. Quindi bisogna impedire che 1'agricoltura perisca. II solo

mezzo e di proteggerla. Non e possibile che una grossa e forse
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la pift grossa porzione del paese patisca disagio, senza che

1'altra se ne risenta. La crisi agraria porta seco la crisi indu-

striale, e la miseria nelle campagne conduce allo sciopero nelle

citta. Non e forse men male che il lavorante paghi il pane

qualche centesiino di piu ed abbia assicurato il lavoro, del quale

oggi avviene si spesso che manchi? >

Si conceda che la ragione, allo stringer dei conti, stia per gli

avversarii dei dazii protettori. Si passino per buoni tutti i loro

argomenti, per esatti i loro calcoli, per filate le loro deduzioni.

Ma dunque F agricoltura deve cadere nel nulla, in contrade

come le nostre, le quali paion fatte apposta dalla natura, ac-

ciocche chi vi dimora dalla terra tragga la sorgente migliore

del suo campamento e della sua ricchezza?

L'Autore, che combatte 1'ipotesi, e saldo propugnatore della

tesi. Egli nega che i dazii di protezione sui cereali sieno giusti

e sieno efficaci al fine inteso
;
ma riconosce ed ammette e vuole

che si studii un altro modo di salvare 1' agricoltura, sciogliendo

cosi il problema, il quale davvero e piu socialmente pauroso che

da mold non si creda.

Com' egli protesta contro quella che chiama ingiustizia della

imposta proveniente dai dazii protettori, cosi protesta contro

quello che pur chiama iniquo sistema > dei tributi, onde son

caricati da noi i possidenti e cultori delle terre. < L' Italia agri-

cola e stata finora saccheggiata dalF Italia politica. > E cita le

memorabili parole del Jacini nella sua Relazione, il quale asse-

risce enormi le imposte che schiacciano in Italia la proprieta

rurale, al confronto di qualunque altro paese al niondo, perche

queste imposte rappresentano circa il terzo del reddito di essa

proprieta, non depurato dalle ipoteche.

Ma, nota egli, dal maggio del 1884, quando il Jacini scriveva

questa verita, ai giorni presenti, le cose sono ancora peggiorate.

I prezzi di molti prodotti agrarii son continuati a diminuire,

scemando sempre piu i redditi della proprieta fondiaria. E pro-

segue a dire : Ingiustizia che, mostruosa per lo passato, si e

fatta ora mille volte piu iniqua; essa assume il carattere di

vera, spogliazione, ed e quasi un considerare la proprieta rurale
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come oggetto d'outa e di vergogna, che si vuol fare scomparire

a poco per volta, con mezzi indiretti. >

Per lo che egli soggiunge questo dilemma: o mandare in ruina

coi proprietarii 1'agricoltura, o sollevarli da quella parte d'imposta,

che non possono piu tollerare ed e manifestamente ingiusta.

Quindi fa la proposta che segue : Le Province, i Municipii,

nel loro assieme, tolgono alia proprieta rurale piu del 15 / del

suo reddito netto, e 1'avvenire prepara ancora un ulteriore au-

mento d'imposta. Piu del 15 % d'imposta sul reddito netto

che danno i capitali impiegati nella proprieta foudiaria, il cui

interesse 6 gia per loro misura assai basso, ll tutto ci6 che si

pu6 pretendere. Non vi puo essere altra soluzione al problema, che

la rinunzia assoluta dello Stato air imposta fondiaria. Essa sale a

96 milioni, se non si tien conto dei decimi. Coi tre decimi e reiin-

posizione, il totale che il Governo ricavava dalla fondiaria, prima

della incominciata diminuzione dei decimi, era di 126 milioni. *

da osservare che le imposizioni fondiarie, godute dalle Pro-

vince e dai Municipii, sono sempre venute crescendo. Nel 1881

montavano a 126 milioni; nel 1883 gia toccarono i 130 rni-

lioui, e nel 1884 i 132 milioni; senza contare quelle sul be-

stiame agricolo, che gia passano i 10 milioni.

Tal e la soluzione del problema agrario, che 1'Antore pre-

senta; e conclude dicendo ai Governo: rovinare delibera-

tamente la massima parte dei proprietarii, calpestando ogni

sentimento del giusto e deli'onesto, fomentando un pericolosis-

sirao malcontento, di cui sarebbero pronti ad approfittare i

partiti estremi, per raggiungere i loro scopi sovversivi; o ri-

nunciare a quell' entrata.

Ma & codesta una soluzione moralmente possibile? Sta bene

che il Perrone la mostri non difficile in teoria: ma chi la dira

facile nella pratica? Gia il bilancio ultimo dello Stato, pei soli

introiti, presume nientemeno che un miliardo e sMecentrentotto

milioni; cio6 trecentrentotto milioni piti dei presunti nel bilancio

del 1885-86; e con tuttocio resta ancora un disavanzo colle spese,

di una somma che non si ardisce definire, ina i pid discreti

fanno ascendere a piu di settanta milioni. Oltre ci6, il 27 gen-
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naio di quest' anno, si e scoperto nella Camera che, per le co-

struzkmi delle vie ferrate, al miliardo e venticinque milioni

che s'era stabilito, nel 1879, d'impiegare in dieei anni, bi-

sognera aggiungere un altro miliardo di spese, purche basti.

II bilancio della guerra seguita ad ingoiare milioni straordinarii

sopra gli ordinarii, con una voracita che non e mai sazia. La

spedizioue di Massaua e la probabile guerra coll'Abissinia, che

si tirera dietro, richiedera altre decine di milioni non prevedute.

E si pu6 sperare che proprio, fra una tanta voragine di dispendii

ordinarii e straordinarii, di debiti nascosti, raascherati e dichia-

rati, ilGoverno rinunzii ai 126 milioni che smunge dalla fondiaria?

E si potra sperare, se si consideri che, dal 1880 al 1885, per

ispese sopra le ordinarie, si e fatto il debito di un capitale d'oltre

un miliardo e settecentottanta milioni ? Noi pensiamo che ben

pochi sieno coloro i quali s'illudono ft"no a questo segno.

Ed ecco per conseguenza 1' agricoltura, fonte potissima del

ben essere economico dell' Italia, condannata a perire senza

rimedio. Non pu6 salvarsi con quello dei dazii protettori sul

prodotto dei cereali, perche si sostiene ingiusto: non con quello

delF abolizione dell' iraposta fondiaria, perche il Governe la giu-

dichera assurda. Dunque che ne viene per corollario finale? Ne

viene la inevitabile ruina dei circa 4,000,000 di possidenti

grandi e piccoli, che su per giu novera 1' Italia; ma ruinati

questi, e con essi ruinata la coltura delle cainpagne, che ne

sara dei 15,038.040 agricoltori e famiglie loro, (tanti ne dava,

il ceusimento del 1881) che vivono sui prodotti di questa cam-

pagna? E che ne sara dei 7,380,784 industriali ed operanti,

che in si gran numero tirano, per un inodo o per un altro, la

materia delle Industrie od il pane dal lavoro delle stesse cam-

pagne? Come fara 1' Italia politica a tenersi in piedi, quando

non trovera pid dentro casa chi possa fornirle i miliardi, da

sciupare in armamenti o in imprese senza costrutto?

Gia 1' Italia 6 molto avanti nella strada che fa capo all' abisso

morale del disordine : ma allorche sia spinta e trascinata ancora

all' abisso economico della miseria universale, restera a vedere,

se, non diciamo lo Stato politico, ma il sociale della Penisola,

sia per salvarsi dalla catastrofe.
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1. I'itiure rappreseniaoti S. Felicitu e i snoi sette figli, marliri 2. Insigne carme

di Agape scoperto uel cimitero di I'riscilla 3. Duo iscrizioni cristiane della

Cliiesa di C:ipua ed il memento del defunli del canone della liturgia romana.

I.

Pitture rappresentanti S. Felicita e i suoi sette figli, martin.

Gli antichi Calendar!! e Martirologi ricordano il martirio di S. Fe-

licita e dei suoi sette figli, martiri 1

; di piii, abbiamo un'omelia di S. Gre-

gorio Magno, recitata nella Basilica di S. Felicita, in Roma 2

,
ed un'altra

delta in Ravenna, da S. Pier Crisologo
3

. Sarebbe sciupar tempo invano

il dimostrare la realta del martirio di questa Madre coi suoi sette figli,

contro 1' affermazione di alcuni recenti scrittori, i quali, con inutile sforzo,

cercarono oscurarne la luce.

Abbiamo dagli atti del Marlirio come S. Felicita e i suoi sette figli

furono condannati da cinque giudici diversi. II primo condann6 a morte

il primogenito, chiamato Gennaro, e fu sepolto nel cimitero di Pretestato,

sull'Appia. 11 secondo giudice fece morire il secondo ed il terzo dei

figliuoli, doe, Felice e Filippo, e furono sepolti nel cimitero di Priscilla

sulla via Salaria nuova. II terzo giudice condann6 Silvano, il quarto dei

figliuoli di S. Felicita, ed ebbe sepoltura nel cimitero di Massimo. Ales-

sandro, Vitale e Marziale, da un quarto giudice fatti morire, furono, tutti

tre insieme, sepolti nel cimitero dei Gordiani. L' ultimo giudice ordin&

che perisse la Madre; la quale fu sepolta nel cimitero di Massimo in-

sieme col figliuolo Silvano.

Ora e da notare attentamente, come negli atti di questi SS. Martiri,

quali sono pervenuli sino a noi, il luogo della sepoltura non e accennato,

ed e questo un segno di grande antichita ; imperocche negli anni del

trionfo della fede non si solea omettere il luogo della sepoltura nellejpas-

sioni allora compilate, affinchfc fossero i fedeli guidati nel loro concorso

alle tombe dei martiri. Ma nel tempo delle persecuzioni non fu cosi; il

luogo della sepoltura e omesso, come apertamente apparisce dagli atti

del martirio di S. Giustino e dei suoi compagni, nei quali si dice: fideles

CLAM Ulorum corpora sustulerunt et IN LOCO IDONEO ilia condiderunt.

Per la qual cosa, negli atti di S. Felicita e dei suoi sette figli, quali al

presente li abbiamo, 1'essersi omesso il luogo della sepoltura e indizio

di alia antichita. Non vogliamo perci6 dire che questa recensione degli

atti sia del secolo delle persecuzioni, che ne pure e certo che sieno le

1

Boll., t III, iul. X, 1 e li. 2
Horn., Ill, in Evang.

s Serm. 134.
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gesta emendatiora, delle quali parla S. Gregorio, teste citato, come ere-

dette il P. Ruinart; ma che il compilatore e 1'ampliatore di quest! atti

ritenne, su questo particolare del silenzio del luogo della sepoltura, 1'uso

antichissimo degli atti primitivi e genuini, ai quali, ampliandoli, dava

nuova forma. Da diversi indizii caviamo che il latino degli atti e una

versione dal greco, ed e buono argomento quello che si trae dalla voce,

jSastXet*;, colla quale i greci chiamavano 1'imperatore romano, avve-

gnache altri 1'abbia rigettato.

II luogo della sepoltura, teste indicato, e notato in due antichi calen-

darii della Chiesa romana, il Bucheriano ed il Frontoniano, il primo scritto

sotto il pontificate di Liberio, cioe, verso la meta del quarto secolo, il

secondo in eta meno antica, credesi del secolo ottavo. Dal primo di

questi due calendarii sappiamo ancora die i Novaziani aveano sottratto

al suo sepolcro il corpo di S. Silvano. Stante T antica disciplina dei primi

secoli della Chiesa, la quale prescriveva che i corpi dei SS. Martiri non

fossero rimossi dal luogo, dove dapprima erano stati sepolti, possiamo

dedurre che nei luoghi indicati furono, in effetto, la prima volta deposti

i corpi di questi SS. Martiri. Parimente, secondo 1' antica disciplina della

Ghiesa, della quale il primo cenno storico e registrato nella Apocalisse
1

,

servendo la tomba dei martiri di altare alia celebrazione dei misteri,

leggiamo nel calendario Frontoniano che la prima messa celebravasi, ad

Aqmlonem, sulla tomba di Felice e Filippo; la seconda, ad S. Alexan-

drum, cimitero dei Gordiani, sulla tomba di Alessandro, Vitale e Mar-

ziale; la terza, ad 8. Felicitatem, cimitero di Pretestato, sulla tomba di

Gennaro. Quantunque questi SS. Martiri sieno stati sepolti in quattro

cimiteri diversi, come dicevamo, tuttavia il calendario Frontoniano di tre

solamente fa menzione, nei quali si celebrava il divin Sacrificio, perche

il corpo di S. Silvano era stato sottratto dagli eretici Novaziani, come e

stato notato, secondo il calendario Bucheriano.

L' anno, in cui questi SS. Martiri furono coronati, non pu6 determi-

narsi con certezza. Secondo la cronologia adottata dal Gomm. de Rossi,

il loro marlirio sarebbe contemporaneo a quello di S. Giustino e dei suoi

compagni
2
. II martirologio romano e molti altri celebrano la memoria

dei sette martiri fratelli, figliuoli di S. Felicita, ai 10 di luglio, e la me-

moria della Madre ai 23 di novembre; donde alcuni hanno ricavato che

S. Felicita fosse stata ritenuta in carcere, dopo il martirio dei figliuoli,

e dopo qualche mese decollata. Gli atti quali sono pervenuti sino a noi,

narrano la condannazione della Madre dopo quella dei suoi figliuoli. Ve-

dremo qui appresso ci6 che dicono i monumenti su cotesto particolare.

Premesse queste notizie, la prima pittura, di cui qui intendiamo ra-

gionare, e stata scoperta verso la fine di novembre, 1885, nel sotterraueo

chiamato coemeterium Maximi ad Sanctam Felicitatem. Mentre si

1

VI, 9; cf. VII, 9-17. 2 Bull. 1863, p. 91.
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scavava, sono parole del Comm. de Rossi, uno dei pozzi per le fonda-

menta della fabbrica del sigrior ingegnere Nodari, ci si rive!6 la prima
traccia delle immagini di Felicita coi sette figliuoli sull'intonaco di una

parete. Sgombrate le terre e apparso, tutto lacero, il gruppo delle sud-

dette immagini colle corone del premio eterno sul capo, e con le chiare

vestigia dei nomi; in cima il Salvatore a mezzo busto negli splendori del

cielo. La pittura sta nel fondo di ampia cripta ; la quale ora 6 tutta ster-

rata e vediamo, che ebbe colonne, altare coll'ampia scala per dare facile

accesso alia folia dei divoti visitatori. Diamo qui la parte pid impor-

tante di questo quadro, il resto e tutto lacero, ma facile a supplire.

Nella lunetta d'un arcosolio della cripta scoperta, sul sommo della

parete, e rappresentato il Salvatore a mezzo busto, ornato di nimbo croci-
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fero; ha la destra alzata ed aperta, la sinislra serabra essere stata av-

volta nel pallio, in questa parte guasto, ma si vede tuttora un gran lembo

svolazzante si fattamente, che par si muova per I
1

aria il Redentore, e

venga a Felicita. Nella parte inferiore sono dipinli otto immagini colla

testa cinta di nimbo e stanti in piedi. Sotto il busto del Redentore si

ravvisa chiaramente un volto di donna alquanlo piu grande di quelli

delle immagini che sono a destra ed a sinistra: anche 1' acconciatura della

testa indica chiaramente che vi e rappresentata una donna che certamente

e S. Felicita. Le altre sette immagini rappresentano sette giovinetti di

fattezze somiglianti tra loro, per quanto ci permette di congetturare quel

che ancor resta nella pitlura, disposti quattro a sinistra della Madre

S. Felicita, e tre a destra. Sono vestiti di tunica listata e di pallio gittato

sull'omero sinistro. Ad un solo di loro rimane ancora in mano la traccia

d' un volume e sul capo in aria una bella corona gemmata, e 1' uno e

1'altra doveano vedersi in tulti, quando la pittura era ancora in buono stato.

Senibra a noi che i nimbi alle teste sieno una aggiunta fatta nel tempo

delle ristaurazioni, registrate nel Liber pontificals ', sia perchk queste

immagini dei sette fratelli hanno la corona, sia perch& nella pitlura si-

mile, della quale toccheremo .qui appresso, le tesle dei sette fratelli non

sono nimbate. Di piu, sopra alcune di queste rimangono tultora alcune

lettere dei nomi che prima si leggevano interi:a sinistra di S. Felicita

abbiamo ^7?>PPVS-MARTIA^; ; a destra, S(ilvanus)-(ia)N\A.-

(rius) ; degli altri nomi non resta alcun vestigio. Trovandosi Silvano il

primo a destra della Madre, par che il pittore gli abbia voluto dare il

posto di onore, perch6 questi era sepolto in quel cimitero in cui fu di

poi sepolta la Madre, cioe, nel cimitero di Massimo, a cui appartieue la

descritta pittura.

Messa questa descrizione, osserviamo come tutti e sette i fratelli erano

dipinti con sette corone sulla testa, delle quali una sola non e perita ed

& quella di Martialis, come poco prima abbiamo notato. Sulla testa della

Madre, S. Felicita, nel diligente disegno del signor Gregorio Mariani, non

si vede la corona. Pertanto, crediamo che vi sia stata, non sulla testa di

S. Felicita e sospesa in aria, come negli altri sette suoi figli, ma sulla

mano sinistra del Redentore coperta dal pallio che gli scende dall'omero,

e giusto in qtiesto punto la pittura e guasta. Le piegature del pallio, ti-

rate fortemente dal petto verso la mano sinislra dal peso della corona

che portava, sono un chiaro indizio della nostra congettura. Di piu, nel

busto del Redentore la mano destra spiegata non fa il geslo di benedire,

ma e come nel punto di stendersi e pigliare la corona, che & sulla sini-

slra coperta dal pallio, e metterla sulla testa di Felicita. II modo di por-

1 Pontificate di Bonifazio I (a. 418422), di Simmaco (a. 498-5U), di Adriano I

(a. 277-795).
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tare la corona sopra la mano coperta dal pallio si vede anche in molli

altri monumenti, tanto da essere inutili le citazioni.

Da questa osservazione si ricava 1'idea espressa dall'artista, ed e

quests: Rappresentare i sette fratelli, che aveano gia conseguita la co-

rona della gloria, aggruppati attorno alia loro madre che e nel punto di

conseguirla, quasi fosse dai sette suoi figli ricevuta nel trionfo della gloria.

Questo particolare, adunque, pruova che il marlirio di Felicita fu poste-

riore a quello dei suoi sette figliuoli. II P. Ruinart in un codice della

Golbertina trovb scritto, essere stata la santa martirizzata prima dei

figliuoli; ma forse lo scrittore confuse 1' essere stata prima interrogata da

Public, prefetto della citta, coll' essere prima dei figliuoli martirizzata.

Gli aiti dicono che prima Felicita sola fu privatamente sollecitata da

Public a rinnegar la fede;e poi una seconda volta, alzato tribunale nel

foro di Marte, rivolse a lei la parola dinanzi ai suoi figliuoli per ecci-

tarli coll'esempio della Madre a rinnegare. Ma questo codice Colberlino,

checche sia della causa dello sbaglio, non pu6 avere alcun peso contro

1'unanime consenso degli altri codici, i quali affermano che la Madre

consunim6 il martirio dopo i figliuoli; il che e anche confermato dai due

Santi Gregorio Magno e Pier Crisologo, nelle omelie teste citate. Di piu,

pensiamo che la Santa fosse tenuta in prigione dopo la morte dei figliuoli,

e poi dopo qualche mese decollata, essendo questo particolare accennato

dal Martirologio romano e da molti altri, i quali celebrano il natale dei

figliuoli ai 10 di luglio, e il natale della Madre ai 23 di novembre. Sug-

geriscono questa congettura gli atti del martirio, i quali narrano come

i pontefici pagani vedendo crescere il riumero dei fedeli pel credito e

1'esempio di Felicita 1'avessero accusata per impedire le conversioni degli

idolatri. Nulla piu facile a supporsi che avessero ordinato il macello dei

sette figliuoli e ritenuta in prigione Felicita sperando di muoverla, rimasta

vedova e desolata, a rinnegare la fede.

Buona ventura fu per queste pitture 1'essersi messo il disegnatore

signor Gregorio Mariani, non senza suo rischio e pericolo, entro la mal

sicura nicchia, dove, lavato che ebbe i'intonaco, pote ritrarre quel che

ancora restava delle descritte pitture, scoprire le poche lettere dei nomi e

trarne una copia colorala, della stessa grandezza del monumenlo; poiche,

tosto che ebbe fornito il suo lavoro, furono gravemente maltrattate da

nuove mine. In guisa che la sola copia colorata del signor Mariani rende

lo stato in cui queste pitture furono ritrovate nel novembre del 1885, ed

e stata deposta nel museo crisiiano lateranense. In essa 1'occhio eser-

citato dell'antiquario chiaramente os.serverft come queste pitture prima
che fossero guastate dal tempo e dalle rovine, erano state malconcie nei

restauri fatti in tempo di decadenza per le arti ; ed oltre il nimbo, ag-

giunto alle teste di qtiesti santi marliri, sara stato per avventura anche

in quesl'epoca, che alia testa del Redenlore furono dati capelli di donna
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che scendono in due treccie, cadenti sugli omeri. Forse Toccasione si

offrira in appresso di ragionare dell'origine di questo particolare sui mo-

numenti rappresentanti il Redentore. Ora veniamo ad un'altra pittura che

tratta Tistesso soggetto.

Nell'anno 1812, facendosi degli scavi nelle rovine delle Terme di Tito,

fu scoperta una cappella dedicata a S. Felicita, la quale ebbe.volta a

botte, che si trovo caduta; la stanza e lunga palrni 40, larga 22 e mezzo,

alta 47 e mezzo. II muro a destra comunicava colla stanza contigua per

una porticina aperta posteriormente alia prima destinazione: le pareti

erano dipinte a fresco, e si vedeano pitture cristiane, le quali in breve

tempo svanirono, poichfe cadde 1'intunaco delle pareti sulle quali erano

delineate. Secondo la descrizione di Stefano Piale, citato dal P. Garrucci '

erano rappresentati i quadri di Daniele tra i leoni, dei tre fanciulli ebrei

nella fornace, dei SS. Pietro e Paolo col Redentore nel mezzo. Gome anda-

vano mano mano cadendo le pitture cristiane, altre anteriori se ne scuo-

privano; tra queste un calendario e qualche graffito. Tralasciamo il resto,

perch molto ci dilungheremmo dal nostro tema. Noteremo, prima di ve-

nire alia pittura dei SS. Martiri, che 1'androne trasformato in Cappella

non fu propriamente parte delle terme, e pero ben si pot& adattare ad

uso saero prima che le Terme rimanessero deserte. Questa osservazione

fa il P. Garrucci, perche il Piale avea opinato che questo luogo fosse

stato trasformato in oratorio, quando le Terme non furono piii frequen-

tate; or questo avvenne quando i Goti tagliarono gli antichi aquedotti,

cioe, nella prima meta del secolo sesto.

Nel fondo di. questo oratorio sul muro composto di frantumi di marmi,

selci, tufi e sassi spezzati e stata ricavata una nicchia. All'altezza della

imposta era un fregio dipinto nel cui mezzo era un agnello sopra un

monte e da esso sgorgavano quattro fiumi, a destra si vedeano sei pe-

corelle, ed altrettante a sinistra le quali uscivano dalle porte delle due

citta, Betlemme e Gerusalemrne. Sotto questo fregio, in una fascia rossa

con caratteri bianchi si leggeva la seguente iscrizione:

VICTOR VOTVM SVLV1T ET PRO - VOTV SVLV1T

Da essa si ricava che Vittore sciolse il voto da lui fatto, che sara stato

il trasformare quel luogo in oratorio e dedicarlo a S. Felicita. Meno an-

tiche di quella di Vittore sono le iscrizioni votive del fondo della nicchia;

e tra queste la piii antica di tutte e certamente quella di una divota chia-

mata anche essa Felicita, e dice cosi:

FELICITAS CVLTR1X ROMANARVM VO SOLV1T:

le due ultime parole furono lette dal P. Garrucci, VO SOLV1T, le pre-

Arte Crist, vol. Ill, p. 87-89.
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cedenti dagli antiquarii che nell'anno 1812 osservarono questo prezioso

monumento. Ma questo V0(tum) SOLVIT non fu trovato dal Commen-

datore de Rossi.

Molte copie delle pitture della nicchia suddetta furono fatte al tempo
della scoperta ; ma tra tutte e certamente da prescegliere quella che ora

pubblica il Comm. de Rossi, fi un lucido cavato dal disegno fatto dal

Gav. Ruspi, peritissimo nel copiare 1'antico. II monumento in generale e

simile a quello del cimitero di Massimo, teste descritto; ma differisce in

alcuni particolari degnissimi di essere notati.

Adunque, in fondo alia nicchia si vede in alto il busto del Reden-

tore, col nimbo crocifero alia testa, con capelli lunghi e cadenti sugli

omeri. E vestito di tunica e di pallio con un lembo svolazzante a sinistra

per esprimere il moto che 1' artista da al Redentore, il quale e in atto

di muoversi verso S. Felicita, e porle in testa una corona con grossa

gemma che ha tra le mani. Sotto questo busto e dipinta la Santa in

grandi proporzioni e in atteggiamento di orante. Attorno a lei, in picciole

proporzioni, sono i sette fratelli, camminanti verso la Madre; ciascuno ha

in mano una corona gemmata; tutti sono vestili di tunica e pallio, a tutti

son date le stesse fazioni del volto e 1'istessa statura. I nomi segnati

sulla testa dei sette fratelli non sono nell'istesso ordine, come nella pit-

tura del cimitero di Massimo. Tutta la composizione e come chiusa tra

due grandi alberi di palma; su quella, a destra di chi guarda, e posata

una fenice.

Gome si vede dalla descrizione delle due pitture, quella del Cimitero

di Massimo e questa deH'Oratorio di S. Felicita ; non pochi sono i par-

ticolari, nei quali si dislinguono. Ma lasciati i meno importanti, note-

remo, dapprima, come qnella corona della gloria che i sette fratelli por-

tano tra le mani, non e rappresentata sulla testa di Felicita orante, e si

vede nelle mani del Redentore. 11 che dinota, a nostro avviso, che i sette

fratelli 1'aveano gia conseguita, e Felicita e rappresentata nell'alto di

conseguirla, e di essere ricevuta dal Redentore, e dai sette figli nel regno

della gloria, espresso colla corona: Cum palma ad regna pervenerunt

Sancti; coronas decoris meruerunt de manu Domini, dice la Ghiesa

nell'antichissimo uflicio dei SS. Martiri. Donde segue che la pittura del-

1' oratorio suppone la precedenza del martirio dei sette fratelli a quello

della Madre S. Felicita e concorda col martirologio romano, come ab-

biamo veduto di sopra. Di piii, questa seconda pittura spiega 1'altra del

cimitero di Massimo, dove non si osserva la corona sospesa sulla testa

della santa, ma si vede sulla testa dei sette suoi figliuoli; tuttavia ab-

biamo supposto che fosse sulla sinistra del Redentore velata dal pallio:

modo molto frequente di tenere la corona della gloria, adoperato dagli

artisti nelle pitture murali e nei musaici.

Serie Kill, vol. V, fasc. 882 46 11 marzo 1887
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Uri'altra osservazione e da farsi, ed e quests: accanto alle due palme,

nella pittura dell' oratorio, sono dipinte due figure vestite di tunica, cinta

ai fianchi, ed hanno i calzari nei piedi. Quest' ultimo particolare si os-

serva ancora nell' immagine di Felicita, laddove i sette suoi figli sono

rappresentati coi piedi ignudi. II personaggio a destra di chi guarda ha

in una mano una chiave e coll'altra accenna ai sanli rappresentati nella

gloria. L'altro a sinistra ha in una mano una verga, e 1'altra penzolone.

Amendue sono come fuori del gruppo dei SS. Martiri, e posti accanto

ai due alberi di palma.

Ora dalla chiave che e in mano all' uno e dalla verga in mano al-

1'altro possiamo congetturare essere qui rappresentati i custodi del car-

cere, nel quale questi SS. Martiri furono ritenuti durante il processo. Che

questi non sieno i custodi dell' oratorio probabilmente pub ricavarsi, dal

vedere, in mano ad uno di loro, una verga; e il loro atteggiamento, qual

ce lo mostra il disegno del Cav. Ruspi, conviene meglio ai custodi d' un

carcere, anzi che a fedeli custodi d'un santuario dedicate a S. Felicita.

Cio posto, non pare che per questo modo siasi voluto indicare il martirio,

che altrimenti, come si vede in altri monument], si sarebbero piuttosto

rappresentati gli strumenti, la spada, i flagelli ecc. coi quali furono mar-

toriati e morti. Bisogna adunque cercare la ragione che mosse 1'artista

a rappresentare qui, con singolare esempio, due carcerieri.

Per indagare la ragione di questo particolare il Gomm. de Rossi

principalmente si volge a considerare i graffiti del Santuario, quali sono

a noi pervenuti dalle schede degli antiquarii, che nel tempo della sco-

perta furono i primi ad osservarli; da questi si ricava che questo luogo

fu primitivamente una casa, ^op-og. Nel seguente che qui trascriviamo,

chiamasi casa di Alessandro 'A

AAEEANAPOIO EOTE AOMOG EHN
TOA EMHAA1N HN TO AIKAION

L' ultima voce del primo verso e incerta, il secondo verso e tale, che ne

pure permette di avventurare una congettura, e le schede degli antiquarii

non concordano. Solo dalle tre prime parole del primo verso possiamo

cavare qualche probabile indizio. NelYArte Cnstiana del P. Garrucci

leggiamo che questo Santuario non e nel piano regolare delle Terme,

sibbene alia estrema parte di un edifizio anteriore che a quelle Terme

servi di sostegno ; e il Canina pensa, che sieno avanzi della casa aurea

di Nerone. In cotesto edifizio pertanto si trovo la seconda stanza conver-

tita in uso sacro, e dedicata alia Santa Martire Felicita '. Ora sappiamo

1 Tom. Ill, p. 87, n. 3. Leggasi Findicazione topogralica di Roma antica scrilta

da! Canina, p. 101 e segg., Roma 1850.
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che i Roman! aveano, oltre il carcere pubblico, la custodia privata,
della quale cosi ragiana il Miihlenbruch: Ante confessionem rei in cu-

stodiis liberis habcbantur, siquidc.m vcl ipse magistrates eos domi

adservabat, vcl alii privatl nobiles eorum suscipiebant custodiam. Cita

in confermazione due notissimi luoghi, 1'uno di Livio, XXXIX, 14;

1'altro di Sallustio, Catil. XLVII; ai quali possono aggiungersi, Svetonio,

Vitell., II ; Sidonio Apollinaiv, Epist. I, 7, citati dal ch. Edmondo Le Blant

nella sua bella opera, Ades des Martyrs, p. 49. Oltre la custodia pri-

vata, delta anche, libera, vi era il carcere propriamente detto, di cui cosi

scrive il Miihlenbruch gia citato : Post confessionem vero in vincula

pubUca coniiciebantur
,
dmn ferretur et exsecutioni mandaretur sen-

tentia, L. 5, D. de Oust, et exhib. reor. L. 2, C. eod. Ipsi careeri praeerat

commentariensis, cuius erat, eos, qui in vincula publica coniiciercntur,

rn commentario referre, eorumque nomina Triumvir is rerum capita-

Hum singulis mensibus ingerere, L. ult. C. eod.'; Plin., Hist., Nat., VII, 38
'

.

Par che le voci SV/aiwnnpiov e fresp/oTYipioy indichino la differenza tra

la custodia privata e la custodia pubblica, di cui la prima potea essere,

come abbiam vedtito, la casa del magistrato, o d' un cittadino.

Gi6 posto, a noi sembra che la casa di Alessandro, di cui parla il

graffito, potrebbe ben essere la casa di quel cittadino, al quale fu com-

messa la custodia di Felicita, ed in essa sia stata ritenuta in quello in-

tervallo di tempo che corse tra il martirio dei figliuoli ed il suo. Questa

casa fu poi dai cristiani cangiata in oratorio, e dedicata in ispeciale modo

a S. Felicila
3

, a cui il pittore die si grandi proporzioni, che il busto del

Redentore ed i sette fratelli martiri sembrano un accessorio nel quadro.

La pitturs del cimitero di Massimo e piii antica della pittura dell'oratorio,

poiche il pittore della prima par che meglio abbia concepito il suo tema;

intendiamo parlare di questo lavoro considerato prima di essere ristorato;

basterebbe osservare il busto del Redentore in amendue i monumenti,

confrontandoli insieme, per esserne convinlo. Bisogna pur contentarsi di

congetture, in un tema oscurissimo; avvegnache 1'importanza del soggetto,

che abbiamo tra mano, ci faccia vivamente desiderare un po' piii di luce.

1

Antiquitatum Rim. Syntagma, lib. IV, tit. XVIII, 6
; cf. Le Blant, 7. c.

p. 50 e 57 sirg.

*
Quantunque sia viM'issimo die i carcerieri sii'no proprii della custodia publica,

non e percii da tcmero die a I tra sia la spiegazione dei due personairgi posti accosio

alle due palme. Poleva Partistn anche a queslo modo accennare la custodia pri-

vata, in cui fu rinchiusa Felicita, e come quel luogo fosse per questo molivo can-

giaio dui crisiiani in oratorio in memoria d' essere stala quivi imprigionala la Santa.
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II.

Insigne carme di Agape scoperto nel cimitero di Priscilla.

E a tutti manifesto, ed, ove fosse mestieri dimostrarlo, basterebbe la

sola dispensa del Bullettino 84-85, che tra tutte le esplorazioni degli an-

tiquarii la piu importante riguarda gli sterramenti del cimiteri cristiani.

E pure i mezzi per conseguire si grandi tesori di monument! che fecero

fare si celeri ed inopinati progress! al piu importante periodo della storia,

sono si tenui, che presentemente gli sterramenti del cimitero di Priscilla

son frutto di quel denaro sopravanzato alle spese per la medaglia offerta

al Comm. de Rossi, e da questo infaticabile antiquario si ben meritata.

Le cripte, adunque, del cimitero di Priscilla, insigni per sepolcri di

martirii storici e di pontefici, visitate nei secoli della pace e additate dai

topografi, sembrano essere stati in due piani; nel superiore le piu antiche

giii interamente scoperte; nell'inferiore le piu recenti contemporanee alia

persecuzione di Diocleziano 1
. In questo piano inferiore si lavora presente-

mente allo sterramento, e molte iscrizioni sono state trovate, le quali

portano i contrassegni deU'epigrafi cimiteriali anteriori al secolo quarto,

ed agli ultimi anni del terzo. Di piu, dal confronto dei monumenti che

dal piano inferiore verranno, mano mano, alia luce molto guadagnernnno
i monumenti del piano superiore, in guisa che amendue questi piani, si

poco esplorati, e dei quali il primo forni monumenti riguardanti le ori-

gini e i cominciamenti della Ghiesa romana, faranno vedere il successive

svolgimento delle formole e dei simboli cristiani, dai suoi primordii alia

fine del secolo terzo, cioe, nel periodo piu importante della storia e della

epigrafia cristiana.

Fra i frammenti di lapidi scoperte nel piano inferiore, uno se ne e rin-

venuto appartenente al piano superiore, il quale per I'.apertura d'un gran

lucernario era caduto o stato gettato nell'inferiore. Or questo frammento

appartiene ad una lapide conservata nella Cappella domestica della casa

Fondi, gia Toietti, in Rocca di Papa. II Marini avea copiato nello stesso

cimitero la parte piu importante dell'epigrafe, prima che ne fosse estratta 2
;

questo non pote essere, se non nel piano superiore, dove solamente si erano

fatte dell'escavazioni dai fossori. II frammento, adunque, teste trovato nel

piano inferiore sotto il lucernario, proviene necessariamente dal superiore.

Era importante stabilire questo punto per dimostrare 1'antichil^ del mo-

numento che abbiamo tra mano; poiche, se 1'epigrafi del secondo piano

' Bull, di Arch. Crist. 84-85, p. 59, sg.
2 Ins. christ., ms. p. 567, 4.; 7s., Albane, p. 32.
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sono anterior! al quarto secolo ed agli ultimi decennii del terzo, quelle

del primo piano piii antico devono avvicinarsi ancor piu al cominciare

dei monumenti cimiteriali della Chiesa di Roma.

Ricongiunti i due frammenti, i quali combaciano perfettamente, si ha

la seguente iscrizione, ovvero, carme sepolcrale di Agape:

EVGHARIS EST MATER PIVS ET PATER EST(mi)
VOS PRECOR FRATRES - ORARE , HVC QVANDO V^l(tis)
ET PREGIBVS TOTIS PATREM - NATVMQVE ROGATIS
SIT VESTRAE MENTIS AGAPES CARAE MEMINISSE
VT DEVS OMNIPOTENS AGAPEN IN SAECVLA SERVET

Non si arresta qui il carme di Agape; imperocche vi e ancora un'altra

lastra, veduta pure dal Marini nel cimitero di Priscilla, ed ora ritrovata

dal Comm. de Rossi nel pianerottolo delle scale di casa Fondi in Rocca

di Papa, ove era posta nel lastrico del pavimento, ed e questa:

DIX1T ET HOG PATER . OMNIPOTENS CVM(pelleret Adam)
DE TERRA SVMPTVS TERRAE TRADERIS RV(mandus)
SIC NOBIS . S1TA FILIA ET - A . GAPE GRHIST^m^Me secuta ?)

BIS DENOS SEPTEM Q ANNOS . EMESA (resurget)

HAEG ILL1 PER GRHISTVM FVERAT SIC(2)/ewa senectus)

Questa seconda lastra fu incisa con negligenza dallo scarpellino, poiche

nella prima niuno errore si vede, nella seconda al v. 3 si legge et per

est; a. gape per Agape; crhist. per Christ.; nel v. 4 dopo Septemque
annos si legge eniesa per emensa; nel v. 5 di nuovo si legge crhistum

per Christum. Forse e anche errore del lapicida, Haec illi invece di

Illi haec come richiederebbe il metro del verso ; ma di simili errori di

metro ve ne ha ben altri in questa seconda lastra, in guisa che non par

probabile doversi attribuire a chi incise, ma piuttosto a chi scrisse

il carme.

I supplement! nella prima lastra son pochi, perche e quasi intera,

fatta 1'aggiunta del frammento trovato nei recenti scavi. Alia seconda

manca un grosso frammento a destra. I due primi versi sono stati suppliti

da Emiliano Sarti, gli altri dal Gomm. de Rossi. Al terzo verso, 1'oppo-

sizione che par vi sia tra il Sic nobis... e la parte mancante richiede-

rebbe piuttosto undativo; Christoque(iugata?dicata?). II dicata giu-

stamente e rigettato, perche darebbe una frase che sente piu dello stile

del quarto secolo che deU'epoca anteriore alia pace costanliniana, alia

quale sembra doversi attribuire il nostro monumento. Ed a questo pro-

posito notiamo ancora in questo verso la frase Sic nobis sita est filia,

che e ben diverso dal dormit, quiescit etc. dello stile delle lapidi cri-

stiane: il sita est e del formulario gentilesco, ed in una lapide cristiana
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e segno di alta antichita. Nel verso quarto preferiremrao quiescit, invece

di resurget, proposlo ancora dal Gomm. de Rossi, perche le parole che

precedono, Bis denos septemque annos emensa, doraandano che segua
una parola colla quale si esprima la morte di Agape. Nei Ire versi pre-

cedent! se ne accennano i motivi, nel quarto si accenna la morte, nel

qumto si fa 1'elogio della figlia dagli stessi parenti. (iiustissimo e il sup-

plemento al quinto verso, ed e suggerito da due epigrafi estratte dallo

stesso cimitero di Priscilla, appartenenti a persone morte nel fiore degli

anni: in esse leggiamo: HAEC TIBI SENEGTVS EST HAEG FVIT
EIVS SENEGTVS VITAES^zto^. Era, adunque, questo concetto fami-

liare ai fedeli sepolti in quel cimitero e frequentemente espresso nelle

lapidi sepolcrali. Nel nostro carme conviene perfettamente ad Agape,
morta nei ventisette anni dell

1

eta sua.

Volendo ora aggiungere qualche parola di commentario, diciamo, dap-

prima, che 1'iscrizione o parte del carme della lastra, alia quale diamo

il primo posto, riguarda la celebrazione dei sacri misteri nei sotterranei

crisliani, e spetta al canone della Messa. La voce, orare, non significa

qui una prece qualunque, si bene quella del Santo Sacrificio, e quei che

ne partecipavano erano communicantes in prccibus. Tertulliano trattando

degli eretici e descrivendo i lore costumi, come tra loro non si sa chi

sia catecumeno e chi sia fedele, si serve della voce, orare: il luogo e

questo: Qitis cateclmmenus, quis fidelis, incertum est, pariter adeunt,

piriter audiunt, pariter GRANT; etiam eihnici si supervenerint, san-

ctum canibus et porcis margaritas, licet non veras, iactabunt '. Ab-

hiamo citato tanto del testo, da potersi agevolmente intendere, la voce,

orare, non indicare qui una qualunque preghiera, ma valere 1'islesso

che comunicare alle preci; certo e che il sanctum canibus deve inten-

dersi dell'Eucaristia, sia nel luogo che abbiamo tra mano, sia anche perche

altrove la chiama Sanctum 2
. Del resto questa fu pure 1' opinions di

Gristiano Wolf e dello Schelstrate
3

,
de ilia... oratione loquitur Jiic

Septimius, de incrufato Ckristianorum Sacrificio, cuius auditionem

antiqui canones passim nuncupmt communionem in precibus. Vuole,

adunque, Tertulliano che i Gatecumeni sieno separati dai fedeli e con

essi non orevt, cio6, non partecipino al divin sacrificio, ma si dipartano

dopo la Messa dei Gatecumeni. Adunque la frase, fideles orare, val quanto

dire assistere al divin Sacrificio. Questo appunto dice Agape,

Vos p/tecor, o fratres, ORARE, hue quando venitis.

1
Praescript. 41.

2 Ex ore quo Amen in Sanctum protuleris, gladiatori testimonium reddere,

;:~ y.iw-jy.% air flttft)vo? atiiomnino dicere nisi Deo Christo? (De Spectaculis, 25).

3 Cone. Antioch., Cm., II, cap. VI, n. 3, Antuerpiae, 1681.
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E questo significato fe svolto dalle parole seguenti, et precibus toft's ;

le qnali significano una sola preghiera, come vediamo nell'antico rito

della Ghiesa i fedeli rimasti soli rispondere Amen alle preghiere dell'of-

ferente, e alle parole della consecrazione, come nel Messale Mozarabico,

ed al memento rispondeano et omnium marlyrum e.t omnium pan-

santium, etc. donde ricaviamo che tutti facevano, il celebrarite coi presbi-

teri e i fedeli, una stessa preghiera ; questo, a nostro avviso, significa il

Mis del nostro marmo '. Nell'istesso senso scrisse Tertulliano, accen-

nando al canone della Messa, Corpus sumus de consdentia religionis

et disciplinae divinitate (unitate?) et spei foedere. Coimus in coetum

et congregationem, ut ad Deum, quasi manu facta, precationibus am-
biamus. Haec vis Deo grata est. E proseguendo a trattar della prece

del canone soggiunge : Oramus etiam pro imperaforibus, pro ministe-

riis eorum ac potestatibus, pro statu saecidi, pro rerum quiete, pro
mora finis \ S. Giustino narra, come fatta la lettura dei commentarii

degli Apostoli e dei Profeti 3 e finita la esortazione del Vescovo, cioe,

dopo la Messa dei Gatecumeni, turn surgimus omnes et comprecamur
4
,

cioe, tutti i fedeli rimasti col Vescovo ed i presbiteri o semplici sacer-

doti, i quali, come al presente nelle sacre ordinazioni, insieme col Vescovo,

pastore di tutti, celebravano il Santo Sacrifizio 5

, che era la prece, r.^--

UXY], alia quale i fedeli comunicavano. Ecce post sermonem fit Missa

Cathecumenis, manebunt fideles, venietur a rl locum orationis, disse

S. Agostino
6

; ed il luogo dell'orazione fu anche detto rcsoTe'r/nri, synaxis,

con significato, non primario, ma derivato dal primo, almeno, nel lin-

guaggio liturgico cristiano. Una era la prece, perch& uno prega in tutti,

a cui tutti partecipano, un solo corpo, un solo pane, numericamente lo

stesso in tutti quei che lo ricevono.

Et precibus totis Patrem Natumque rogatis,

Lo scopo del convegno dei fedeli e notato nelle parole, Patrem Natumque

rogatis^ che e una frase della liturgia, nella quale piu volte si legge la

voce, rogare ; e preghiamo il Padre ed il Figlio, e 1'uno per 1'altro,

cioe, per la mediazione deH'altro, e 1'uno nell'altro, in Patre Filius in-

vocatur, come scrisse Tertulliano, parlando d' una delle preghiere del

1 V. FURLANETTO, Lex., la diffcrenza tra toti, omnes, cuncti, alia v. totus.

2
Apolog. 39.

3 V. Missal, mixtum Mozarab.
4
Apoloy. II.

5 Praesbiteri ad dexteram et laevam eius (sc. Episcopi), ut Discipuli Ma-

gistro assistunt (Const. Ap. VIII, 12).
6 Serm. 237.
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Canone 1
. L'Aubespine felicemente esprime il senso della voce, Sinassi,

qual fu intesa, in origine, dai fedeli : le sue parole giovano a penetrare

nel concetto espresso in questo verso del nostro marmo, e son queste :

La Synaxe n'est autre chose qu'une adsomption de tous hs fideles,

dans le sein du Fits, et tine operation du Fils, par laquelh il unit

avec son Pere, cenx qu'il a llcz attaches avec luy par ce Sacrifice
2

.

Tutti gli altri sensi della suddetta voce son derivati da questo, che ne

e come la radice e il fondamento. I fedeli, adunque, adunati nella Sinassi

celehrando il divino sacrificio, Patrem Natumque rogant, e perci6 si

chiamaoo fratelli, fratres.

Evcharis est mater Pius et Pater est mi
Vos precor, o fratres,

Spontanea corre alia mente la seguente osservazione. Gome sappiamo
dall'altra lastra, i parenti di Agape erano viventi. In questa, alia quale

diamo il primo luogo, la defunta parla, nomina Evcharis, sua madre, e

Pius, suo padre, e tosto si volge ai fratelli per domandare il soccorso

delle loro preghiere, quando natural cosa parrebbe che a quelli Agape,

supplicandoli, si rivolgesse. Ma se ben si attende, il padre e la madre

della defunta sono compresi nella voce, fratres, come fedeli anche essi,

che la nativita spirituale agli occhi dei cristiani era superiore alia natu-

rale, e questa a quella diretta, come quella che aveasi in piii alto pregio
5

.

Per la qual cosa, giustamente disse dei cristiani Luciano, trattando di

Peregrine, 6 vop.o^enQ<g 6 TrpcoTog eraiCTev auroug, to? afoXcpoi -rcavTS?

elev a'XXiqXcov.

Sul nostro marmo la voce, fratres, vale 1' istesso che Ecclesia fra-

trum, alia quale appartenevano Pius, Evcharis, Agape e gli altri, ed

a questa adunanza si volge Agape, dicendo: Vos precor, o fratres. Nel-

1'aggiunta fatta da san Giovanni al suo Evangelo si legge questa voce

usata nel senso suddetto, Exiit sermo inter fratres '; e molto prima di

san Giovanni, san Pietro, parlando ad una accolta di cento venti fedeli,

disse: Viri fratres. Ma qui il testo greco vuol citarsi perche un po'di-

verso dalla Vulgata, e perche offre qualche particolare degno di nota : dice

adunque cosi: 'Avao-Tac IIsTpog ev pi-rco TWV |j.a^nr)Tcov (Vulg. fratrum)

etTtsv, (YJV TE Bf^oc, 6vop.aTwv (Vulg. hominum) eiu TO auro we exarov

stxoaiv) "AvS'peg aS'eXqjot. xrX. Gosi il receptus, quantunque altri mss.

abbiano sv \da<$ TWV a'S'eXfpcov *. Questi cento venti, seguaci di Gesu,

erano adunati nell' istesso scopo (Vulg. Simul), e immediatamente prima

De Oratione, cap. 2.

3 L'Ancienne police de I'Eglise, liv. II, ch. l er du mot synaxe.
3

Io., I, 12, 13; 3-10, coll. 1 Cor., V, 1.

*
XXI, 23.

5 V. Nov. Test. gr. di ROB. STEFANO, 1568.
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delle parole gia citate, disse san Luca: OUTOI ira'vre? v^av 7rpo7xapT-

pouvTe? 6jxo5?'jjjLa5'6y TTQ Trpo^euxvf xat Ttf foirfcet '. Or questa moltitudine

d'uomini e chiamata moltitudine di nomi; e questa frase deriva dall'uso

presso i fedeli d'inscrivere i loro nomi nei registri della Collecta, cioe,

dell' adunanza cristiana, come praticavano quei che entravano a far parte

delle milizie imperiali, i quali pure iscrivevano i loro nomi nel ruolo;

da questo uso ebbe origine la suddetta frase, multitude nominum, invece

di multitude kominum.

I Gatecumeni, adunque, iscritti nel novero dei fedeli, erano chiamati

fratelli, fratres; e prima del Battesimo non godevano di queslo titolo;

perche 1' origine di questo nome era riposta nell'essere i fedeli divenuti

nelle acque battesimali figliuoli di Dio e della Santa Chiesa: unius Matris

filii et filiae facti estis omnes, quicumque hie nomina dedistis, dice

san Cirillo di Gerusalemme, nella prefazione alle sue Catechesi. Ed allora

solamente poteano dire 1'orazione insegnataci dal Redentore, quando erano

usciti dalla vasca battesimale: Ergo attolle oculos ad Patrem, gui te

per lavacrum genuit, ad Patrem, qui te per Filium redemit, et die

Pater nosier 2
. Da questa fratellanza, cosi derivata e costituita, sorge-

vano i diritti e i doveri scambievoli di aiutarsi a vicenda, come fratelli

appartenenti alia stessa famiglia, non solo nelle necessita dello spirito, a

cui supplicando accenna la nostra Agape, vos precor, o fratres; ma
ancora in ogni genere di necessita corporale, sino alia sepoltura; e di

questo fa fede anche la breve iscrizione, venuta alia luce negli sterramenti

che or si fanno nel cimitero di Priscilla, dove fu trovato il carme di cui

ragioniamo.

FORTVNATI
GVM INFAN1E

FFVOFS

Colomba

I due FF della terza linea son messi, per errore del lapicida, invece di FS,

' ACT. I, 14-16. La voce Si-fpic, significa orazione, V. Luc., 1, 13; ne si deve

confondere colla voce vYpireia, V. Luc., II, 37
; preferiamo adunque il testo alia

Vulgata, e le due voci del testo, Trpocrsopj e
S's'tjaii;,

o avrebbero, insieme unite,

valore intensive, cf. EPH., VI, 18, ovvero la prima dovrebbe togliersi nel senso di

sinassi, e della celebrazione dci misteri. Preferiamo questa seconda spiegazione ap-

poggiati alle parole di san Luca: KaSr' YJjAepav re TCpoaxapTepouvTS? 6p.o2ru-

jxa^ov ev TCO tepw, xXcovTsg TS xar' olxov aprov... atvouvreq TCV Beov...

6
*

Ku'pto? TrpOCTSTt^et totig CTto^ojJisvou? xaSr' t]|i.epa'v Tif

ACT., II, 46, 47.
2

S. AMBROGIO, de Sacramentis, V, 4.
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e nella seconda pose I per T; 1'epigrafe dice: Fortunati cwn infante

f(ratre) suo f(ratres) '.

Segue Agape dicendo :

Sit vestrae mentis Agapes came meminisse,

Ut Deus omnipotens Agapen in saecula servet.

Riguardando questo carme le preghiere liturgiche del divin sacrifizio

solito celebrarsi negli ipogei cristiani, quando YEcclesia fratrum ordbat

Patrem Natumque rogando, ne segue che i due versi citati debbano

riferirsi al memento dei Defunti. Dell'allusione che i fedeli faceano nel-

repigrafi cimiteriali al memento della Messa diremo qui appresso, trat-

tando d' un monumento capuano, nel quale sono citate le stesse parole

del canone. Qui noteremo solo la conclusione dell'ep. XII di san Cipriano:

Opto vos, patres charissimi, semper bene valere et nostri MEMINISSE.

Fraternitatem universam meo nomine salutate, et ut nostri MEMINERIT

admonete et ROGATE. Valete. La frase ut... in saecula servet^ indica lo

scopo del memento domandato, locum refrigerii lucis et pads ut in-

dulgeas deprecamur, dice il canone nella liturgia romana. Nell' epitaffio

di Lucifera stampato dal P. Antonio Lupi
2

leggiamo ut... ad Deum su-

scipiatur; nel nostro carme ut Deus... Agapen in saecula servet. Sono

frasi diverse che indicano la stessa cosa; adunque, Deum Agapen in

saecula servare, vale, Agapen ad Deum suscipi. La defunta stessa dice

essere in luogo di espiazione
3

.

in questa prima parte del carme e da attendere in ispeciale modo

alia voce, orare, la quale rettamente intesa spiega il resto delle frasi, le

quali pure ci aiutano a determinare il senso dell'orare, da cui tutto

dipende.

Dell'altra parte del carme diremo poche parole. Dapprima, si noti

come questa lastra e rolta a destra, ed il frammento mancante e del-

Tistessa lunghezza dell'altro scoperto e appartenente alia lastra prece-

dente. II che suppone che le due iscrizioni stessero vicine e poste T una

sull'altra; almeno, possiamo affermarlo come congettura. Di piii potrebbe

domandarsi quale delle due stesse in primo luogo. A noi sembra che

debba porsi in primo luogo quella che comincia colle parole Evcharis

est mater etc. perche il primo verso dell'altra e come un ripigliare

1' ultimo della prima,

Ut Deus omnipotens Agapen in saecula servet.

Dixit et hoc Pater omnipotens^ etc.

1

Bulkttino, a. 1884-85, pag. 65.
2
Epit. S. Severae, pag. 167; Bull. 1877, pag. 31.

3
Delle voci sahare e servarc, V. FURLANETTO, Lex. Lat., Lipsiae, 1839.
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E 1'introdurre a parlare la Defunta, e dornandare quel di cui piii d'ogni

altra crsa & sollecita, ci fa supporre che 1'ordine da darsi a queste lastre

sia quello che noi loro abbiamo dato. Ove poi si volesse far precedere

1' altra, fc evidente che tutto il carme che & pervenuto sino a noi inco-

minciando con queste parole : Dixit et hoc Pater etc. suppone una terza

tavola di marmo o smarrita o perduta, la quale potrebbe essere la prima.

Pertanto, abbiamo speranza che si trovi il frammento della seconda tavola

rotta, ma della terza, che secondo noi non e mai esistita, pensiamo essere

inutile ogni ricerca.

Ora si osservino i dommi della nostra santa fede accennati da questo

prezioso monumento. La colpa originale; la condanna di morte di Adamo

peccatore; la morte, in lui e nei suoi discendenti, riguardata come effetto

del peccato, alia quale, prima della caduta, non era sottomesso in virtu

d'un dono da Dio liberalmente conferito al genere umano, nel suo capo

Adamo, da cui era rappresentato. Se la lastra fosse intera ci darebbe

nuove conferme dei dommi cristiaai. L' ultimo verso, il cui supplemento ci

sembra quasi certo, conferma un altro domma. I parenti della defunta

Agape loro figliuola dicono: Haec illi per Christum fuerat sic (plena

senectus): in queste parole si accenna la causa meritoria delle opere di

Agape, quasi volessero dire come per effetto di quella grazia meritata per

noi da Gesu Cristo, Agape abbia potuto conseguire, in una eta ancora im-

matura o poco provetta, quella perfezione che e propria della vecchiaia.

Questo e il senso della frase, per Christum, <5V ou eXa'^op-sv xptv
l come

ad ogni tratto nelle sue lettere insegna TApostolo. Ove giusto fosse il

supplemento, come e nostro avviso, questo verso del carme di Agape, e

le due iscrizioni gia citate, facendo allusione al libro della Sapienza, IV,

8, 9, 13, sarebbero una nuova pruova in favore del valore canonico di

questo libro.

III.

Due iscrizioni cristiane della chiesa di Capua
ed il memento dei defunti nel canone della liturgia romana.

Le due seguenti iscrizioni della chiesa capuana sono pregevoli per

certe frasi che in esse si leggono, e sono tolte dal memento dei defunti,

conforme la liturgia della Chiesa romana ; e avvegnachfc sieno V una pro-

babilmente del secolo quinto, 1' altra certamente del secolo settimo, le

mettiamo qui in primo luogo affinche, vedendo citate apertamente le

parole del canone, possiamo congetturando dedurre che anche nei mo-

1

Ep. ad Rom., I, 5; alib. passim.
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numenti funebri piu antichi vi si fa allusiorie. La prima iscrizione e

questa :

Colomba Corona Colombo,

HIC REQVIESCIT
SVGESSA G M F

IN SOMNO PAGIS GYM

_ SIGNO FIDEI QVAE ViXIT ANN
(plus) M LXXVII DP DIE XVII KAL

Manca 1' ultima linea in questa epigrafe; la forma delle lettere e rozza;

nella corona e iscritta una croce latina ed il braccio superiore termina

a foggia d'un P greco; alle estremita dell' asta orizzontale sono sospese

le lettere a ed co. Letre lettere GMF sono le iniziali delle tre voci Cla-

rissimae Memoriae Femina.

L' altra iscrizione e un picciolo frammeiHo ; ma il resto mancante e

facilissimo a supplire. Delia frase che vogliamo notare restano appena
tre lettere:

in nomine patris el filii et SP1S SGI

hie requiescit in somno jpaGIS DECOROSVS
episcopus qui vixit annos ^)LVS MINVS LXXX

et sedit episcopcftVS ANNOS XXXI

La prima iscrizione, come teste dicevamo, ha nell' appendice supe-

riore della croce una linea ricurva in modo da formare un P e col resto

delle braccia della stessa croce ci da in monogramma le due lettere

iniziali della voce XP(IO-TO?). Un
1

altra reminiscenza di monumenti anti-

chissimi osserviamo nella croce iscritta in una corona. Nei monumenti

pagani spesso si veggono corone nelle quali e iscritto il nome dei ludi

solenni per indicare la vittoria in essi riportata da chi pose 1' epigrafe,

come nell' iscrizione del palestrita Marco Aurelio Serapione, da noi citata

nella precedente appendice di Archeologia. Nei monumenti cristiani la

corona colla croce in mezzo indicherebbe la vittoria del fedele riportata

in Gesu Gristo, e nella virtu del suo sacrificio sulla croce, in hoc signo

vinces. Spesso 1'Apostolo nelle sue lettere fa allusione ai combattimenti

del Girco e deH'Anfiteatro, alle vittorie degli atleti, al premio conseguito

dall'auriga nelle corse dei ludi pubblici. Ed i martiri che lottarono e

morirono nell' arena favorivano sempre piu 1' allusione a si fa tti combat-

timenti; per la qual cosa, spesso la vediamo ripetuta sui monumenti

cristiani.

Ma quel che in questa iscrizione vogliamo far notare e la citazione

di due frasi del memento dei defunli del canone della Messa, secondo la
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liturgia romana, in cui si legge : Memento etiam Domine, famulorum

famularumque tuarum qui nos praecesserunt cum signo fidei, et dor-

miunt in somno pads. La nostra epigrafe dice: Hie requiescit Sucessa

in somno pads cum signo fidei, e poteva anche dire, quae nos prac-

cessit cum signo fidei. La variante proviene dal diverse modo col quale

e proposto 1'istesso concetto; nel canone e una preghiera, sulla lapide e

una notizia storica per chi legge.

La citazione del canone e anche manifestata nell'epitaflio di Decoroso,

che pu6 supplirsi cosi: Hie requiescit, ovvero hie dormit in somno

pads Decorosus (a. 66*2-693). L' istesso possiamo dire di qualche iscri-

zione romana su cui leggiamo RECESSIT IN FIDEM (sic) IN PACE
RECESSERVNT '.

Nel canone citato si leggono pure le seguenti frasi : Ipsis, Domine,

et omnibus in Christo quiesc.entibus, locum refrigerii, lucis et pads
ut indulgeas deprecamur; si notino le parole, refrigerium, lux, pax,

in Christo quicscere, le quali si leggono pure sulle lapidi cimiteriali, e

sono come una derivazione della commemorazione dei defunti nella si-

nassi dei fedeli. Per la qual cosa, riguardiamo questi monumenti come

argomenti che confermano la celebrazione dei Misteri, la quale fu cagione

che mosse i fedeli a cangiare di botto tutte le formole dell' epigrafia se-

polcrale, ed a non servirsi anche di quelle frasi, le quali, tuttoche pa-

gane, non avrebbero punto offeso la fede dei nuovi credenti. Ond'e che

comincib a dirsi: p.vTQ|i.6veue jiou refrigera in pace pax in Deo

pax in Christo lux in Domino lux in Deo, in Deo Christo

in Christo quiesdt, dormit in fide recessit in pace recesserunt

quiesdt in somno pads quiesdt in somno pads cum signo fidei,

ed anche, in pace et fide constitutus. II sita est del carme di Agape,
il vale letto in una lapide nelle recenti esplorazioni del cimitero di Pri-

scilla, rarissimamente si veggono sulle lapidi cristiane, e sono segno di

altissima antichita. Un cosi pronto ed universale cangiamento non pu6
derivare se non da una causa unica, ed e la celebrazione dei misteri ed

il memento pei defunti, oratio super diptycha
2

,
la quale, come teste

dicevamo, contiene quelle voci e quelle frasi che si leggono sulle lapidi

cimiteriali. E impossibile, a nostro avviso, indicare un'altra origine di

tal formulario epigrafico cristiano riguardante i monumenti funebri.

La frase greca poco prima da noi citata e tolta da un graffito sulla

calce, scoperto nei recenti sterramenti del cimitero di Priscilla, e dice cosi :

KAPA MNHMONETE MOT X

1

MA.RCHI, Mon. prim., 114.
2 V. SCIIEI.STIUTE, Cone. Antioch., can. II, cap. VI, n. 12 e segg.; Missale

mixtum Mozarab. pag. 538, Romae, 1755.
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Bellissimo ed antichissimo monumento, come si dimostra dal solo nome,
senza data del tempo della morte, senza enumerare gli anni della persona

defunta, dal semplice X che e anteriore alle due lettere XP intrecciate

in monogramma, dalla breve preghiera che spira 1'antichita dell'origine

dei cristiani monumenti. Altri forse intenderebbe diversamente questa

epigrafe, noi la spieghiamo cosi: KAPA e il nome della defunta, la quale

fa questa breve preghiera a Gesii Gristo signer nostro, Mv-r^ovsuc' JACU,

XpicTTe; non par probabile a noi che la defunta volga la sua preghiera

a quei dei viventi che leggeranno il suo nome, e che il X sia messo

come segno di Gristianesimo.

Sant' Ignazio martire raccomandandosi alle preghiere della Ghiesa di

Efeso, XXI, 1-2, si serve di queste parole: Mvtyjioveiiite JJLOU, cog xsa

OfJiwv 'lY]70U(; Xpt-JTo'c. IIpo7suyvS7^s uTrep -nfe ExxXrp'tag Tirf? dv Sopta,

xrX. Nella lettera ai Magnesiani, XIV, abbiamo un'altra simile frase:

MVY]JAOVUT JJLOU
V TM.C, TCpOCTSU^atg UJJ.OJV, IV OU 7rtTU)(tO, X(Xl TYf^

ev Supta exxXYpias... sig TO a^twSnqvat TTQV EV Sopia e'xxXiqst'av 6\a TTJ"?

exxX-rpiai; ufxcov ^potrio^-rfvai. Simile frase leggiarao nella lettera ai Tral-

liani, XIII, 1. Nella lettera ai Romani, IX, 1, vi e pure 1'istessa frase,

come nelle precedent! lettere citate : MviQjxbveufeTe sv Ttf Tcpojeux^"' ujj-wv

TYJ"? ev Supia ExxXricjta? xrX.; la preghiera sembra essere accennata in-

direttamente, indicandosi il luogo della preghiera, cioe, 1'oratorio cristiano,

ev Tiff irpoCTux-rf, cf. ACT., XVI, 13; la lettera di Barnaba, XIX, 12. Si

legge la voce o-vvaywyiQ nella lettera a san Policarpo, IV, 2; nella lettera

ai Tralliani, III, 1 del pseudoignazio, CTtivay&rp} oo-tcov; cf. HEBR., X, 25

e la lettera di san Giacomo, II, 2. Pu6 anche la voce, irpoCTux"ii dinotare

Tadunanza stessa dei Gristiani che si tenea nell' oratorio; e fmalmente,

la preghiera essenzialmente cristiana, che e il divin sacrifizio, potrebbe

essere accennata coll'istesso vocabolo. E questo ultimo senso ci pare

preferibile agli altri; e segnatamente nella lettera ai Magnesiani, gia ci-

tata, difficilmente potrebbe spiegarsi la frase iv eou imwyw e le due

voci seguenti a^tto^Yfvai e ^poaia^iifvat, se la frase JJ,VY){J.OVU'T' JJLOO ev

ratg TrpoCTEuxat!; ujjtwv non dovesse intendersi specialmente del divin

sacrificio.

Nella lettera ai fedeli di Smirne, V, 3, leggiamo: Ta .# ovo'piaTa

auTCov, ovra aTrtaTa, oux ifto^iv JAOI Eyypa'^at. 'AXXa \M}$i ysvotTO {xot

aurtov jjivY)jiOVuiv [ev TTQ TrpOCTeuxTrf], p-t'xP 1? ^ |JteTaV3iQ<3taGriv xrX. Qui

si tratta degli eretici gnostici di origine giudaica, i quali, negando la

verita della carne in Gesii Gristo, negavano conseguentemente la sua pas-

sione e risurrezione, e si astenevano dall'Eucaristia, che e istituita in

memoria della passione di nostro Stgnore, come in questa stessa lettera

dice il santo Martire. Ora a noi sembra che la frase, {J.Y,6Y yt'votTd p.ot

auTtov {jivir)|j.ovsuiv, debba riferirsi al memento nei santi misteri, e percio

abbiamo supplito, 'v Ttf 7rpoo-uxr", cioe, nel divin sacrificio, che e la
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preghiera per occellenza, ovvero nel luogo e adunanza in cui si ofTriva.

Imperocch^ di questi eretici che pare sieno state persone autorevoli, VI, 1,

avvegnache voglia il santo Marti re che si preghi in particolare, IV, 1,

tutlavia prescrive che i fedeli non solo si astengano dalla loro conver-

sazione, ma ancora che di costoro non si parli ne in privato, ne in pub-

blico, jrfl-e xoivr]', VII, 2, che, a nostro avviso, si ha da intendere della

Colleda, altrimenti delta, Sinassi. Se il nostro supplement e accettato,

sarebhe per avventura questo passo del marlire Ignazio il piu antico

monnmento dell'uso dei fedeli che vietava di nominare nel memento, al-

trimenli chiamato oratio super diptycha, coloro che avessero falto nau-

fragio nella fede.

Ritornando alia nostra epigrafe, diciamo, che la preghiera : Mvr,;xov'j;

jxs'j, Xp'.7T della defunta RAPA, fa allusione al memento dei defunti,

Memento, Domine, famulorum famularumque tuarum, e la sua pre-

ghiera ci richiama alia memoria le parole del primo penitente crocifisso,

il quale ancor vivo a Gesii si raccomanda : MVTJ^YITI uou, Kupie, orav

IX^Y]? ev Ttf jSaaiXsia sou. E probabile che la prima origine del me-

mento nei misteri sia stata questa preghiera, fatta sul Golgota nel mo-

mento in cui Gesu si offriva in sacrificio a Dio, in redenzione del genere

umano. Donde deriv6 ai misteri, e da questi alle lapidi cimiteriali. La

promessa del Redentore fatta al ladro penitente e spesso accennata, ed in

varie guise, sui monumenti cimiteriali, anche con quella stessa immagine
di cui si servi Gesu morente sulla croce: arjiJispov jiST'sjioG ITC\ ev Ttp

Nel cominciare a stendere quest' appendice archeologica ci eravamo

proposti di toccare in ultimo luogo di una postilla che si legge in un

cronografo dell' anno 395, posta all' anno 250, riguardante due martiri ca-

puani, Felicita ed Agostino. Ma piuttosto che dime si brevemente da non

potersene intendere dai nostri lettori 1'importanza, amiamo meglio trattare

di questo monumento, messo in luce dal ch. Gomm. de Rossi, in un'altra

appendice di Archeologia Cristiana.
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CENNO NECROLOGICO

LA MORTE DEL M. R. P. PIETRO BECKX

PREPOSITO GENERALE DELLA COMPAGNIA DI GESU

La Compagnia di Gesii e in lutto per la morte del suo araatissimo

Padre, chiamato da Dio, dopo una breve malattia di sette giorni, al-

1'eterna pace de'giusti il di quattro del corrente alle 5, 10 del mattino,
nell'eta di anni 92 e '24 giorni, e nell'anno settantesirao ottavo di reli-

gione e trentesimo quarto del suo generalato. Logoro dagli anni e dalle

fatiche piu che dal male, sentendo omai prossima la sua fine, chiese i

conforti della religione, benedisse i suoi undici mila ottocento e sessanta

nove figliuoli sparsi in tutto il mondo, accolse con paterno amore e con-

solo quelli che lo visitarono in Roma, e poscia cadde in delirio ; ma nel

primo lucido intervallo che ebbe, levati gli occhi al cielo, sclamo: Pa-

ratum cor meum Deus, paratum cor meum. Ricuperata in seguito la

conoscenza e addimandato dall' infermiere che cosa desiderasse, rispose :

- Una cosa sola io bramo, ed e, che tutti i Nostri abbiano il vero spi-

rito della Compagnia. 11 suo compagno, P. Lavigne, al vederlo convulso

e anelante, diceagli per calmarlo : Recitiamo una corona. Ed egli con

bel sorriso rispondeva: Oh questo si; e cominciava devotamente la

recita del santo rosario, malgrado Taffanno che affollavagli il respiro.

Sentendosi tal fiata assalito da leggera turbazione di spirito, cosa insolita

in lui, che aveva conservato sempre perfetta calma e serenita anche in

mezzo alle piu crudeli traversie, arrecava cotesto turbamento a opera
del maligno spirito, e mettevalo coll'acqua benedetta in fuga. Nel che

avvennegli una volta di cominciare lo scongiuro con la formola : Be-

nedictio Dei onnipotentis... ma tosto rientrato in se stesso, arrestossi

a mezzo le parole, e poi a un tratto scagliando verso 1'invisibile nemico

la deslra, soggiunse: te repellat et projiciat in infernum.
L'istesso giorno della sua morte ebbe di bel nuovo, com' egli desi-

derava, il santissimo Viatico, indi 1'estrema unzione; e poco stante con-

fortato tra le lagrime e le preghiere de'suoi rese la sua bell'anima al

Greatore: II suo funebre accompagnamento fu qual egli aveaio voluto e

qual addicevasi airumilta e modestia religiosa, un carro di 4" classe,

seguito da tre carrozze, nelle quali erano alquanti Padri della Compagnia
con alia testa il M. R. P. Vicario ed ora Generale della nostra Societa.
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La breve malattia che ci rapi 1'amatissimo Padre, e piii ancora il

poco tempo ch'egli fu presente a sfc stesso, ci tolse la soddisfazione di

potere far tesoro degli ultimi suoi ammaestramenti e ricordi; alcuni

de'quali peraltro raccolti da chi 1'assisteva, bastano a provare quant' egli

amasse il Pontefice, la Chiesa e la Compagnia, che furono il tenero obbietto

dell' ultima sua preghiera.

E qui ci sia lecito riandare col pensiero quel piii che ci venne fatto

di raccorre dalle sue labbra e dagli esempi suoi 1'anno scorso, quando

egli ridotto quasi a fin di vita e ricevuti gli ultimi sacramenti, fe'il suo

testamento degno di un Patriarca morente.

Ai primi locchi del male onde fu assalito il 9 gennaio del 1886, avvi-

sando essere omai giunta 1'ora sua, die per ambasciate e lettere a tutti

i figli suoi T ultimo addio e la sua paterna beriedizione, all'istesso tempo
che implorava per se quella del Santo Padre; il quale gliela mand6

accompagnata da espressioni ,di vivo dolore e di paterno affeito verso di

lui e verso la nostra Gompagnia. Rincappellando ogni di piu il male, e

scadendo a vista d' occhio le forze dell' infermo, affrettaronsi i Padri del

Gollegio a somrninistrargli gli estremi conforti della religione, ch'egli

ricevette ognor presente a se stesso e accompagnando ogni atto e parola

del Sacerdote. Prima del Viatico, diresse alia Comunita raccolta intorno

al suo letto un discorso in latino, caldo di paterno amore, chiese a tutti

perdono e protestb che nel suo lungo governo non aveva mai altro avulo

in mira che la gloria di Dio e il bene della Compagnia. Poi volse la

parola al suo Cristo, ivi presente, e disfogb il suo cuore in tenerissimi

atti di fede, di umiM e d' amore. Indi benedisse tutta la Gompagnia, e

nell' accommiatare gli astanti, disse loro : Quando sarete giunti anche

voi al punto in cui io mi trovo, vi auguro che proviate la consolazione

e la pace che Dio concede a chi ha di vero cuore amato e servito la

sua Chiesa. II di appresso all' udire che il Santo Padre, a richiesta del-

1'Emo Cardinale Howard, concedevagli le indulgenze del Giubileo, sol

che baciasse tre volte il erocifisso di san Luigi Gonzaga, bril!6 di gioia : .

e tolto in mano quel erocifisso, avuto da lui in conto d' inestimabile

tesoro, v'impresse sopra non tre ma cento caldissimi baci.

Sparsasi intanto per Roma la notizia della sua gravissima infermita,

fu un continuo accorrere di visitatori alia sua cella; ed egli tutti acco-

glieva coll'usato suo sorriso, e avea per tutti una parola amorevole, un

consiglio, uu ricordo, e spesso ancora un festevole motto acconcio a le-

nirne il dolore che gli adclimostravano. Era cosa ammirabile il vedere

com' egli coi visitatori di diverse nazioni passasse, conversando, dal latino,

al francese, al tedesco, all'italiano senza verun incaglio, come se fosse

nella pienezza delle sue forze. Onde ognuno partivasi da lui edificato e

consolato, ammirando insieme seco stesso in quel venerando veglio, af-

franto dagli anni e d;illa malattia, tanta presenza di spirito, lucidezza di

mente, tenacita di memoria, serenita di animo e conformity ai divini vo-

leri! Due cose, diceva egli all'Emo Gardinale Franzelin, mi consolano

Serie Kill, vol. V. fasc. 882 47 12 marzo 1887
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in questo estremo, 1'una di morire nella Compagnia, 1'allra di sapere

che Iddio tutto dispone per la nostra salvezza e perfezione.

Niun segno esteriore tradiva le sofTerenze della bronchite e della

febbre, ond'era travagliato. E perche un de'presenti gli disse: Padre

voi siete sulla croce, rispose: Si, ma la croce chiamasi Bona crux,

e a pie di quella sta la Vergine addolorata; e additavane una devota

immagine, in cui tenea sempre fiso lo sguardo e il cuore; ed era una

copia di quella che sanl'Ignazio avea carissima. Visto di nolle un padre

genuilesso a pie del suo lello: Che fale cosfi? dimandogli, e quegli:

Sto meditando; e V. P. che fa? lo, lornogli 1'infermo, slo expectans
voluntatem Dei. L'isiesso ripeleva ai medici, quando dava lor conto delle

sue sofferenze, lerminando sempre con dire: Sara quel che Dio vorra.

Quando rimanea solo, sforzavasi di affisare il pensiero nella medila-

zione delle cose celesli; e dolevasi allora che I'affievolimenlo delle forze

non consenlivagli il medilare, dicendo lalora a'suoi: Beali voi che

polele medilare!

Ogni di voile ricevere la sanla Comunione, inlrallenendosi a lungo

col suo Dio e disfogando con Lui gli affelli suoi; il che perallro egli

facea senza slrepilo, in un devolo silenzio e raccoglimenio, come quegli

che era alienissimo dalle parvenze della piela. Pregava di conlinuo, come

veder si polea dal movimenlo delle sue labbra: e dall'aver sempre Ira

mano la corona. Ne' momenli di calma percorreva col pensiero lulle le

province della Compagnia, le offeriva al Signore e pregava per quelle.

Spesso segnavasi coll'acqua benedella e aspergevane il lello, e pregava

i presenli che lo segnassero in fronle e lo benedicessero.

La sua umilla movevalo a chiedere a ogni poco scusa e perdono a

chi egli credeva di avere imporlunalo o in qualche guisa offeso; il che

lornava di grandissima edificazione a quanli 1' assislevano. Alia sua mor-

lificazione parea perfino delicalezza 1'acconciargli che 1' infermiere faceva il

povero lellicciuolo, perche vi polesse assaggiare un po' di sonno, e una fiala

dissegli: Non vi sembra, fralello mio, che quesla sia un'im perfezione?
L'ubbidienza eragli si a cuore, che volendo regalare, come ullimo

pegno del suo affeilo, al Rellore del Collegio americano il suo breviario,

prego il P. Lavigne che ne chiedesse licenza al Vicario, e avendogli questi

detlo Voi, Padre, siele Generale; e per6 polele di voslra aulorita do-

narlo, egli soggiunse Posso, ma non voglio; che male mi sa esercilare

innanzi al morire un allo di propriela.

Quando die giii 1' ardore della febbre e un raggio di speranza bril!6 in

mezzo al noslro dolore, egli solo non parve rallegrarsi di quel suo mi-

glioramento, e disse a chi conforlavalo a sperare: Poco o punlo im-

porla la guarigione; quel che monla e fare la volonla di Dio. lo non

desidero ne la vila, ne la morte, ma si che il divin volere si adempia.
E poi che aggravossi di nuovo il male, e parve ogni speranza di gua-

rigione svanila, calmo e sereno come per lo innanzi, si fe'leggere il capi-

lolo 48 del libro 3 dell'imitazione di Gesu Grislo, e preg6 ora il P. Lavigne
e ora il F. Guggeri che 1' aiutassero a recilare le sue preghiere ; 1'Ave
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Maria, il sub tw.un pracsidium, YAve maris stella, le litanie ed altre

non poche, ch'egli andava ripetendo con tenerissimo affetto, e accompa-

gnavale talora con una pioggia di dolci lagrime, che scorreangli tacite

per le gote pallide ed aflilate.

Gli alunni del Collegio Americano divisi in piu drappelli gli entra-

rono in camera, e prostraronsi a pie del suo letto; ed egli li benedisse, e

aggiunse: Iddio vi faccia santi e dotti; e quando venne la volta della

Gamerata de' piccoli, sorridendo loro : Ecco, disse, che i pargoli ven-

gono per vaghezza di vedere come si muore; e levata sovra di essi la

destra, li benedisse. Molti scolastici della Compagnia vennero anch'essi

a riceverne la paterna benedizione, che il santo vecchio die loro con grande
efTusione di affetto, pregando Gesu, perchfc que'suoi teneri figliuoli fossero

sancti et immaculatl cornm Deo.

Ricordossi eziandio dell'amata sua patria, e mand6 al Parroco del

suo villaggio, e a'suoi parenti, amici e concitladini un ultimo addio e per

memoria una reliquia del B. Berchmans.

II giorno 19 di gennaio cadde in deliquio, e poi che si riebbe, inter-

rogato se voleva che gli raccomandassero 1'anima ben volentieri, ri-

spose; e accompagno non solo a voce alia ma talora anche col movi-

mento delle maniedel volto le preghiere degli agonizzanti, atteggiandosi

a seconda dei diversi affetti suscitatigli in cuore dai sublimi pensieri che

la Chiesa suggerisce ai moribondi. Anche questa fiata volse agli astanti

la parola in latino per ringraziarli della loro carita, e raccomandare

1'anima sua alle loro orazioni. Dopo di che partiti tutti e rimasto solo

col P. Lavigne, veggendo che la morte tardava a venire, dissegli : No-

stro Signore non e ancora alia porta. Spero di poter fare anche una volta

prima di morire la S. Gomunione; e volto al F. Infermiere, aggiunse
sorridendo: Ecco che mi hanno fatto una bella cerimonia. Una folia di

gente mi e venuta in camera. M' hanno accompagnato fino alia porta del

paradiso, e li m' hanno piantato.

E dicea vero, perche, grazie alle intelligent! cure dei medici Tancioni

e Colapietra, e piii ancora alle tante preghiere con che si fe' da ogni

parte dolce violenza al cuore di Dio e della Vergine benedetta, il Signore

degnossi di conservarcelo per qualche tempo in vita a nostra edificazione

e conforto. II male die in dietro, la febbre bel bello scomparve, e in pochi
di 1'infermo entro in piena convalescenza, a grande maraviglia e conten-

tamento di quanti aveanlo poc'anzi pianto per morto.

Ma la nostra gioia non doveva essere di lunga durata; poiche un
anno appresso in pochi di lo perdemmo, se pur sia perdere colui che

Jasci6 d' essere nostro padre in terra, sol per divenire nostro protettore
in cielo!

Sulla sua tomba la Crtmpagnia di Gesu pu6 incidere 1' elogio del

piu tenero de'Padri e del piii forte insieme, che con bell'accoppiamento

seppe nel^suo lungo governo unire alia dolcezza di un cuor tutto amore

pe'figli su'oi la fermezza di un animo saldo nell' adempimento de'suoi

doveri e nel far fronte a tutti i nemici della Ghiesa e della Gompa-
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gnia. II suo generalato fu, ad eccezione di quello dell'Acquaviva, i! piu

lungo, e senza eccezione il piu prospero e il piu travagliato a un tempo.

Egli vide nei 34 anni del suo governo piu che raddoppiato il nuraero

de
1

Gesuiti e ripristinate in Francia, in Irlanda, nella Spagna, in Porto-

gallo e nell'America parecchie antiche province, che da lui riconoscono

la lor novella e florida vita. Egli fond6 nuove Mission! presso i selvaggi

delle Montagne rocciose, in California, nel Nuovo Messico, nel Brasile,

nella Guiana, nelle Filippine, nelle Indie Oriental], nel Madagascar, nello

Zambese, 'in Australia, in Armenia, a Gostantinopoli e altrove. Accrebbe

il niimero de'collegi e de'convitti, riform6 gli studii, promosse nelle

scuole della Compagnia la filosofla di san Tommaso, vi mantenne in fiore

le lettere, caldeggi6 1'educazione della gioventu, prest6 col consiglio e

coll'opera sua parecchi servigi alia Santa Sede, e vegli6 con paterna

cura sulla condotta de'suoi figliuoli, cui venia con frequenti e stu-

pende encicliche eccitando all'esatto adempirnento de'loro doveri e alle

apostoliche imprese. Ne pago di tanto rivolse il suo zelo eziandio a pro-

cacciare con ogni studio alia sua Gompagnia nuovi protettori in cielo,

ottenendo a piu riprese dalla Santa Sede la canonizzazione o beatificazione

di oltre a ottanta Gesuiti, quasi tutti martiri gloriosi della fede.

E tanto operar potea quell' anima grande a gloria di Dio e della sua

Chiesa in mezzo alle piu atroci persecuzioni, agli spogliamenti, agli esilii, a

ogni sorta di contraddizioni, di che fu per quasi mezzo secolo bersaglio la

Compagnia da lui governata. Fin dai primordii del suo generalato ei la

vide perseguitata nella Spagna, in Napoli e nella Svizzera, quindi bandita

da quasi tufta Italia (1859) poscia da Venezia (1866) in seguito dalla

Spagna (1868) appresso dall'Alemagna (1873) in fine dalla Francia e

dalle sue colonie (1880), non che da parecchie repubbliche deH'America

meridionale. Vide alquanti de'figli suoi barbaramente trucidati nelle

stragi della Siria e in quelle del Comune di Parigi nel 1870; e poco

appresso gran numero di loro cacciati dalle loro case nella stessa Ca-

pitale del mondo cattolico e costretti a cercare altrove un asilo, ch' egli

stesso dovette procacciarsi quando venne espulso dalla sua casa genera-

lizia. II suo governo insomma fu un' epoca di umiliazioni e di glorie, di

sventure e di trionfi, come la Compagnia di Gesu non ne vide mai la

somigliante nel decorso della sua vita tre volte secolare. Ma in mezzo

a tante e si svariate vicende campeggi6 sempre placida, serena, e ognora

uguale a se stessa la grandiosa figura del P. Pietro Beckx; il quale parve

1'uom destinato dalla Provvidenza per ben governare in tempi cosi bur-

rascosi la Compagnia, riunendo a maraviglia in se stesso tutte le doti

a tal uopo richieste: accortezza di mente, assennatezza di giudizio, quiete

di spirito, fermezza di propositi, ardore di zelo, dolcezza di carita, e un

impareggiabile candore d'animo congiunta a una squisita delicatezza e

cortesia nel tratto che tornavalo a tutti accetto e caro. L'istesso Pon-

tefice Pio IX nel tempo che teneasi in Roma la Congregazione, per dare

al defunto P. Roothan un successore, ebbe a dire a' suoi famigliari che

niun altro pareagli cosi degno di quell' incarico come il P. Beckx.
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A tanto Iddio sollev6 quell' umile sno Servo, ch'era uscito da un'oscura

famiglia e da un povero villaggio del Belgio! Egli nato 1'8 febbraio

del 1795, da una famiglia di agricoltori in Sichem presso Diest, e cre-

sciuto tra le privazioni e le fatiche, non ultima delle quali era fare a pie

una lega per recarsi alia scuola, seppe a forza di pazienza, di studio

e d'ingegno avvantaggiarsi tra'suoi condiscepoli prima nello studio delle

lettere latine presso un tal Giovanni Peelers, agricoltore anch'egli, ma
buon conoscitore della lingua del Lazio, e poscia nel Seminario di Ma-

lines, ove studi6 con molta lode le filosofiche e teologiche discipline.

L'Abate Sterckx, suo maestro, che fu poscia Arcivescovo di Malines e

Cardinale, ne commendava altamente 1'ingegno, il sapere e sovrattutto

la pieta, riconoscendo in lui una viva immagine di san Luigi Gonzaga.
Ordinato sacerdote, il Beckx chiese ed ottenne di entrare nella Com-

pagnia, a cui il Signore lo chiamava, e nella quale fu ammesso il

29 ottobre del 1819. Dopo due anrii di noviziato si strinse ad essa coi

santi voti, e fornito in quattro anni il corso della scolastica teologia,

venne destinato all' apostolico ministero e all'insegnamento del diritto

canonico a Hildesheim. Indi per ordine del Santo Padre fu inviato presso

il Duca d'Anhalt-Coethen, Federico Ferdinando, di recente convertito dal

luteranesimo alia cattolica Ghiesa merce lo zelo del celebre P. Ronsin

gesuita; ed egli adoperossi a rassodarlo vieppiu nella fede e diessi insieme

a cokivare nello spirito i cattolici del suo ducato, ne rialzb il coraggio

abbattuto dalla persecuzione, ne crebbe il numero, e ne assicur6 1'avvenire

fondando in mezzo a loro una missione e una chiesa. Appresso alia morte

del Duca ebbe da Sua Santita e dal P. Roothaan, allor Generate, ardue

e delicate mission! in Austria e in Baviera, ch'egli disimpegnb con rara

prudenza e con pari zelo e costanza. Onde il Generale non dubit6 di af-

fidargli prima il governo del Gollegio di Lovanio (1859) e poscia anche

quello della provincia Austriaca (1851); nel qual incarico die si luminose

prove di prudenza e di bonla nel governo, che ne corse per tutta la Com-

pagnia la fama, tanto che due anni appresso, mancato ai vivi il Roothaan

fu, come si disse, a maggioranza di voti il 2 luglio del 1 853 eletto in

suo luogo il P. Beckx con plauso universale della Gompagnia.

Da si tenui ed umili principii ebbe origine la grandezza di uno de' piii

santi e gloriosi generali che vantino i gesuiti, e di cui vivra in essi in-

delebile e cara la memoria per le sue virtu, e per le tante fatiche e i si

lunghi travagli durati nel governo della Gompagnia. Ottimo e amatissimo

Padre riposa in pace, e su in cielo ricordati di noi che tanto amasti in

terra, e c'impetra da Dio lo spirito d'Ignazio che in Te si diffuse.



CRONACA GONTEMPORANEA

Firenze, 10 marzo 1887.

I.

COSE EOMANE
\. 1 soccorsi del Papa ai Liguri danneggiati dal tremuoto 2. La morte del Car-

dinal Segretario di Stato Ludovico lacobini 3. II complcanno del S. Padre

4. II IX anniversario della sua Incoronazione 5. Sue munificenze 6. Cro~

naca del Giubileo sacerdotale del Papa 7. La piccola Societa dell'Amor filiale

8. Morte del M. R. P. Pietro Beckx, Preposito Generale della Compagnia di Gesiu

1. II Santo Padre appena informato degli immensi danni prodotti

nella Liguria di Ponente dal terremoto del 23 passato febbraio, spedt

tosto sussidii ai Vescovi di Albeoga, di Ventimiglia e di Savona. Sono

ventiraila lire che egli ha elargito, e ne avrebbe di piii mandate se la

rivoluzione, spogliandolo del patrimonio di san Pietro, non gli avesse reso

malagevole 1'esercizio della sua sovrana munificenza. Questa splendida

e novella prova deH'inesauribile carita del Sorarao Pontefice ha destato

in tutti i cuori un sentimento di gratitudine e di ammirazione. L'egregia

Unita Cattolica di Torino aggiunge queste belie parole all'annunzio

ricevuto per telegrafo della sovrana munificenza di Leone XIII. II Da-

naro di san Pietro, che aveano offerto i Liguri, ritorna a loro dal

Padre Gomune, nei giorni della disgrazia. Oh come si capisce in si do-

lorosi momenti chi sia il Papa, e quanto giovi a tutti che egli non venga

spogliato, ma provveduto di grandi tesori per soccorrere il popolo cri-

stiano! II mondo potrebbe essere felice, per quanto e possibile la felicita

quaggiu, se tutti fossero veri figli del Papa, come egli si mostra vero

Padre di tutti; se a lui ricorressero i Governi per definire le loro que-

rele, ed egli avesse i mezzi di soccorrere a tutte le sventure.

2. Dopo cinque giorni di sofferenze, nei quali nessuno espediente del-

Tarte salutare fu omesso per prolungarne la vita, il 27 febbraio alle

ore 12, 5 pomeridiane, munito di tutti i sacrosanti conforti della religione,

cessava di vivere il Cardinal Ludovico lacobini ministro segretario di

Stato di Leone XIII ed amministratore del beni della Santa Sede.

11 profondo rammarico che ha accompagnato questo insigne Porpo-

rato nella tomba, la stima e 1'alTetto che ha goduto durante la sua

carriera diplomatica, sono il piu bell'elogio che di lui far si possa. II

piu bell'elogio per altro gli e stato fatto dalle auguste labbra del Sommo

Pontefice, nei discorso rivolto al Sacro Collegio il giorno anniversario

della sua Incoronazione.

Ludovico lacobini era nato in Genzano da ricca famiglia il 6 gen-
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naio 1832. Fece i suoi primi sludii nel seminario di Albano e li compl

nell'Universita Romana. Fu apprendista nella segreteria degli afTari oc-

clesiastici. La prima carica conferitagli dalla s. m. di Pio IX fn quella

di segretario di Propaganda per gii afTari oriental!. Fu uno dei sotto-

segretarii del Goncilio Vaticano, ed il tratto- che per tale occasione egli

ebbe con tutto 1'episcopato cattolico fu forse quello che gli apn la via

alia Nnnxiatura di Vienna nel 1874. La nomina del giovine prelato a

Nunzio di Vienna fu argomento di critiche per il Pontefice Pio IX, in

un tempo segnatamente che nell'impero austro-un^arico si discuteva sul-

1' applicazione delle leggi confessionali. Le notizie per6 dei suoi primi buoni

success!, venute da Vienna, furon tali che Pio IX a coloro che, allu-

dendoalla statura chiamavano il Nunzio di Vienna; il piccolo lacobini

rispose: Piccolo si, ma di testa fine! Slaiido a Vienna fu egli che

inizi6 le prime pratiche col Gran Gancelliere germanico per un ravvici-

namento negli affari della Chiesa, recandosi presso di lui al convegno di

Kissingen. Fu create Cardinale da Leone XIII nel Concision) del 19 set-

tembre 1879 e, chiamato a Roma nel dicembre 1880, nominato Segretario

di Stato. Era decorato di 24 ordini cavallereschi d'Europa e Protettore

del Mililare Ordine Gerosolimitano. Da due anni la salute del Gardinale

era cominciata a deperire; le fatiche indefesse sostenute per gli affari

cclesiastici che dalla Santa Sede andavano trattandosi colla Germania, la

Baviera, il Portogallo, la Francia e la Spagna contribuirono molto ad acce-

lerare la fine della sua vita. E morto rassegnato, come spesso ripete negli

ultimi moment! delh sua vita, essendo assistito da! suoi congiunti ed amici.

Alia sua rnorte si trovarono present! monsignor Mocenni e monsignor Ga-

limberti. L'interesse preso dal corpo diplomatico e dalle Nunziature, durante

la sua malattia, e prova di quanta stima ed affetto egli fosse circondato.

3. II 2 marzo, ricorrendo il settantesimosettimo anniversario della

nascita del Santo Padre, sarebbe stato giorno di gioia non soltanto in quel

lembo di terreno che la rivoluzione a gran malincuore gli ha lasciato

libero, ma in tutto il mondo cattolico, se la gioia di quel fausto giorno non

fosse venuta a contristarla la morte del suo fedele Segretario di Stato.

Leone XIII, come e a tutti noto, nacque il 2 marzo del 1810 in

Garpineto dalla nobilissima famiglia dei Pecci oriunda di Siena. In quel

nido d'aquile e con sotto gli occhi gli esempii di una madre, quanto pia

6 devota altrettanto caritatevole verso i poveri, and6 formandosi il cuore

del futuro Padre del mondo cattolico. Venuto su negli anni, i presagi che

aveano accompagnato i primi passi del carissimo fanciullo, cominciarono

ad avverarsi, finche non venne il giorno in cui 1' intangibile triregno fu

veduto posare sul suo augusto capo, acclamato Pontefice Massimo della

vera Ghiesa di Cristo.

4. Gi6 avveniva il 3 marzo 1878. Da quel giorno e per il non lungo

intervallo di nove anni il Pontefice Leone XIII ha compiuto tali e tante
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opere per la difesa, la grandezza e la gloria della Chiesa cattolica, che

i nemici di questa stessa Ghiesa han dovuto confessare che Leone XIII,

oltreche un gran Papa, e il piu grand' uomo di Stato del secolo. La festa

adunque del 3 marzo non e stata soltanto la commemorazione del suo glo-

rioso avvenimento alia Tiara, ma la fausta ricordanza delle nobili e grandi

imprese che Egli ha saputo condurre a termine in soli nove anni di regno.

La raattina del 3 il Sacro Collegio dei Cardinal! si recava al Palazzo

Apostolico Vaticano per presentare alia Santita di N. S. Papa Leone XIII

gli augurii e le felicitazioni tanto pel nono anniversario del suo Incoro-

naraento quanto per la fausta ricorrenza del suo natalizio.

II Santo Padre, come leggiamo nell' Osservatore Bomano, attorniato

dai dignitarii della sua Gorte faceva sul mezzodi il suo ingresso nella

Sala del trono, ove, sedutosi, ascoltava il nobile indirizzo che gli leggeva

1'Emo Cardinal Sacconi, Decano del Sacro Collegio. Sua Santita rispon-

deva aU'Emo Porporato lamentando la perdita dell'Emo lacobini, rin-

graziando il Sacro Collegio degli augurii, e soggiungendo che le condizioni

del governo della Chiesa rendonsi vieppiu gravi per le difficolta del

Pontificato in Roma e per i timori dell'avvenire; che ci6 nondimeno la

Chiesa prosegue la sua missione pacificatrice. Fino dal principio del suo

Pontificato. si propose far conoscere i benefizii della Chiesa, e ne ottenne

frutti. Gli Stati troverebbero il miglior presidio, rinunziando ai loro pre-

giudizii contro il Papato; giudico opportune ricordare ai popoli il porto

di salute e aiutarli a rientrarvi. La prima a guadagnarvi sarebbe 1' Italia.

Auguro che il Giubileo riesca a gloria della Chiesa e del Pontificato.

5. Oltre alle ventimila lire, che, come dicemmo, furono spedite all'Ar-

civescovo di Genova per soccorrere i danneggiati dal tremuoto nelle tre

diocesi di Savona, Albenga e Ventimiglia, 1''Osservatore Romano scrive,

che per il IX anniversario della sua Incoronazione il Santo Padre ha fatto

distribuire, per mezzo del suo Elemosiniere Segreto, Monsignor Sanmina-

telli, lire diecimila a favore dei piu bisognosi tra i poveri di Roma.

6. L' Episcopate d' Italia prosegue nella sua ammirabile gara per fe-

steggiare il Giubileo sacerdotale del Santo Padre Leone XIII. Le pastorali

che ci pervengono sono la piu splendida testimonianza d'amor filiale verso

il Supremo Gerarca e di zelo in promuovere questa cattolica manifestazione.

Monsignor Giuseppe Callegari Vescovo di Padova nella sua bellissirna

Pastorale dice: I nemici del Papa, i quali tante volte si protestarono

di voler soffocare il Papato non nel sangue ma nel fango, e che per ci6

sembrerebbe dovessero guardare con indifferenza e con disprezzo tutto ci6

che al Papa si riferisce, non sanno quietarsi. Gli agit6 il solo pensiero,

che si volessero celebrare le Nozze d'Oro sacerdotali di Leone XIII, e

spinti da quell' odio, che tanto piu indraga quanto piu vede riuscire a

vuoto i proprii conati, nei covi delle sette decisero di opporsi il piii

possibile alia grande dimostrazione pacifica del mondo intero. Monsi-
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gnor Placido Pozzi, Vescovo di Mondovi, ricorda quale debba essere il

contegno del cattolici nella presente lotta di selvagge passioni contro

il Pontificate, e rinnova le raccomandazioni gia fatte per riuscire a ma-

nifestare in mezzo al platiso universale i sensi di amore e di venera-

zione verso il Vicario di Gesii Gristo. II reverendissimo Vescovo di

Ermopoli, amministratore apostolico di Monaco, domanda alia sua diocesi

un alto di fede col quale uno si obblighi a rimanere per sempre fedele

alia Ghiesa cattolica, di cui Leone X11I e il Capo, e a riprovare tutte

le doitrine che condanna; una protesta colla quale si rivendichino tutti

i diritti della Ghiesa e del suo Capo e prima d'ogni cosa la sua liberta.

L'Arcivescovo di Gorizia tralta nella sua Pastorale della dignita ponti-

ficia e dei doveri che hanno i cattolici verso il Papa. II Comitato promo-
tore della festa giubilare in quella diocesi, in un suo proclama, sottoscritto

dal presidente Garlo Sigismondo D'Atemps, eccita quei cattolici a pre-

sentare a Leone XIII il tributo della loro devozione.

7. Tra le Opere promosse dalla benemerita Commissione per la ce-

lebrazione del Giubileo sacerdotale di Sua Santita v' ha pure la Piccolo,

Societa dell'Amor Filiale, destinata a ravvivare nei cattolici 1' amore e

la devozione verso il Sommo Pontefice. Approvata dalla Santa Sede ed

arricchita di copiose Indulgenze, questa novella ed eccellente Istituzione

dovra col tempo diventar popolare e fioreiile come le Opere della Pro-

pagazione della Fede e della S. Infanzia sulle quali e modellata. Eccone,

in particolare, gli intendimenti e le norme.

I. La Piccolo, Societa dell'Amor Filiale dei cattolici pel Sommo
Pontefice e post a sotto la protezione della Vergine Immacolata Madre di

Dio e dei Santi Apostoli Pietro e Paolo e sotto il patronato dell' Episco-

pate cattolico. II. La Societa si propone: 1 D'implorare e di affrettare

da Dio colla preghiera Concorde di tutti gli ascritti il trionfo della

Santa Chiesa e del Papa ; 2 Di unire in lega fraterna i cattolici di ogni

condizione, sesso ed eta alFintento di accrescere e rendere sempre piii

generale 1'obbedienza e 1' amore pel Santo Padre; 3 Di promuovere o

di coadiuvare le dimostrazioni di affetto e di devozione verso la sacra

persona del Santo Padre, e le opere ispirate a rendere ognor piu accetta

la sua augusta parola e i suoi paterni consigli. III. Possono essere

ascritti alia Piccolo, Societa dell'Amor Filiale cattolici d' ogni eta, sesso

e condizione. I genitori possono inscrivere pure i nomi dei loro figli.

IV. Gli ascritti si propongono: 1 Di recitare quotidianamente un'Ave

Maria colla giaculatoria Vergine Immacolata Madre di Dio, pregate

per noi, pel Sommo Pontefice e per la Chiesa, e un Gloria coll' in-

vocazione 88. Pietro e Paolo, pregate per noi, pel Sommo Ponlefice

e per la Chiesa, coll'espressa intenzione enunciata all'articolo II. 1 Pei

fanciulli ascritti dai loro genitori bastera che questi ultimi nel recitarle

aggiungano 1' intenzione di dirle anche per loro; 2 Di fare un'olTerta di
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cinque centesimi al mese; 3 Di professare costantemente inalterable e

piena devozione ed affetto al Sommo Pontefice, alia sua autorita ed alia

sua sacra persona, ed a procurare di crescere le proprie famiglie ed i

proprii dipendenti ad eguali principii e sentiment!.

8. II 4 marzo verso le 5 antimeridiane moriva santamente, com' era

vissuto, nel collegio Germanico-Ungarico il M. R. F. Pietro Beckx Pre-

posito generate della Compagnia di Gesu. Era nato a Sichem, nel Belgio,

1'8 febbraio 1795: contava perci6 92 anni e 24 giorni. Della sua vita e

delle sue grandi virtu e sopraitutto dei suoi grandi servigi resi alia Com-

pagnia nel suo lungo generalato, i nostri lettori troveranno i particolari

nel cenno necrologico inserito in questo stesso quaderno.

II.

COSE ITALIANS

i. Le peripezie della crisi ministeriale e la sua fine 2. I lerremoti della Liguria

3. II Clero e i soccorsi alle viltime 4. Disaslri finanziarii in Sardegna e di-

sordini a Cagliari 5. Cose affricane 6. Riapertura del Parlamento.

l.Le peripezie della crisi ministeriale, scoppiata i!4 del passatofebbraio

sono state tali e tante che a volerle tutte narrare e nello stesso tempo stu-

diare, converrebbe molto piii spazio in questa cronaca che non ci e concesso.

La prima cosa che per noi, aft'atto estranei ai misteri ed ai maneggi

della politica governativa, riesce inesplicabile e la crisi in se stessa. Che

cosa infatli piii illogica di una crisi avvenuta dopo un voto di fiducia e

con una maggioranza di una trentina di voti? Eppure tanl'e. II Depretis

vittorioso degli attacchi combinati dei dissidenti, dell'opposizione e dei

radicali nella famosa discussione sul disastro di Dogali, si presenta alia

Camera e da le dimissioni dell' intern Gabinetto, come avrebbe fatto se

la gran maggioranza della Camera gli avesse votato contro : questo pro-

cedimento & nuovo ed & strano; perchfc somiglia un poco a quello di un

generate che batte in ritirata dopo avere sconfitto il nemico; ma ha pure

la sua, non diremo scusa, ma ragione. Difatto dai battibecchi tra il Po-

polo Romano, portavoce del Depretis, e YOpinione, organo officioso del

Robilant, si 6 venuto in chiaro che la crisi non e stata altro che un

colpo di testa del vecchio di Stradella, indispettito per le dimissioni date

dal Robilant. Costui infatti, che col ministro della guerra, era stato per-

sonalmente offeso nella discussione sull'eccidjo di Dogali, non volea piii

sentir parlare nfc di portafoglio, n& di Camera : irremovibile nel suo pro-

posito avea detto: vo'piuttosto ritirarmi dentro la tenda come Achille,.

che trovarmi in mezzo a quesio putiferio. E Uepretis a lui: o tutti

o nessuno, e sara quel che sara. Contro la volonta del Depretis non ci

furono ragioni : la Corona si rassegn6, e la crisi ebbe principio. Che spet-
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tacolo! E qui ci si permetta di argomentare cosi : o tutto quello che e

accaduto durante questo lungo inierre^no e stata una mossa fatta ad

arte, per assodare la posizione del gahinetto Uepretis e far cessare le

divergenze di alcuni minisiri tra loro, owero la irapotenza di trovare

uomini che governino la nostra povera Italia e arrivata a tal punto, che

dopo circi tin mese e stato necessario di rimettere sulla scena il mini-

stero dimissionario. Gomunque sia la cosa e malgrado i tentativi fatti

dal Depretis in prima, e poi successivamente dal Robilant, dal Saracco,

dal Rudim e da altri capiparte non si poterono accozzare nove uomini,

non diremo volenterosi, ch& la volonta di addossarsi la croce del potere,

non sarebbe mancata, ma capaci d'intendersi tra loro e con quelli che

pel bene dell' Italia aspirano sempre ad afferrare un portafoglio. II ritorno

adunque del gabinetto Depretis fu una necessita imposta dall'armeggio

dei partiti, e forse anche dall'atteggiamento di qualche potenza estera,

che nella espettazione degli avvenimenti di cui probabilmente sara fra non

guari teatro PEuropa, per nulla al mondo avrebbe vedulo di buon'occhio

al governo d' Italia uomini che, come il Crispi, fanno all'amore coi radi-

cal! del Rappel, owero come il Cairoli hanno legami inlimi cogl'irre-

dentisti, noli lippis et tonsoribus.

Qual accoglienza questo ritorno del Depretis e compagni sia per ri-

cevere dalla Camera si vedra alia sua riapertura. Per ora tutti i pro-

nostici, ollreche arrischiati, sarebbero anche inutili.

2. La crisi ministeriale era stata accompagnata da un nuovo e spa-

ventevole infortunio, vogliam dire i terremoii della Liguria di ponente.

Ei pare indubitato che la mano di Dio si aggravi sulla povera Italia,

perocche non passa anno che una pubblica calamita non venga a visi-

tarla. Gli e vero che ogni male non vien per nuocere solamente, e forse da

questi flagelli molti apprenderanno a rinsavire, ma e vero altresi, che nelle

presenti scombussolate condizioni economiche in cui versa P Italia, le ca-

lamita non fanno che aggravarne i guai e renderla sempre piii grama.

II centro di massima attivita del funestissimo terremoto del 23 feb-

braio, primo giorno di quaresima, fu nel golfo di Genova, lungo la linea

he da Savona si protende fino a Mentone: quivi infatti piu terribili fu-

rono i disastri. Si fanno ascendere a parecchie migliaia le vittime. I danni

maggiori si ebbero a Diano Marina, paese di oltre due mila abitanti, di

<nii rovin6 una terza parte e piu. Diano Marina e una seconda Gasamic-

<nola: tutto e rovinato: ogni famiglia ha perduto qualcuno dei suoi cari.

Dopo Diano Marina, i paesi piii danneggiati sono: Cervo, la cui meti

e distrutta : Baiardo, dove e caduta la chiesa, colpendo circa trecento

persone; Caslellaro, dove pure e crollata la chiesa; Noli, dove diroc-

arono alcune case ed altre minacciano rovina: vi ebbero a deplorare

morti e feriti; Oneglia, dove i borghesi morti sono dieci, appartenenti

a vane famiglie; di militari uno morto e dieci feriti. In tutta la pro-
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vincia immensi sono i disastri: molti i morti e i feriti. II penitenziario

di Oneglia minaccia rovina; sicche il Ministero dell' interne ha dovuto

noleggiare il vapore Eoma per imbarcarvi i 300 prigionieri. A Savona

quasi tutta la popolazione nella nolle tra il 23 e il 24 e stata fuori di

casa. La parte che piii di lulli ha sofferto dal lerremoto e stata la Sa-

vona vecchia. Qui avvennero le disgrazie che si hanno finora a lamen-

tare. Anche a Genova il panico fu grandissimo. La popolazione alle

prime scosse si e riversata per le vie. Si narrano scene di terrore in-

descrivihile. A San Eemo, fuga generate e spaventevole. Qui cadde il

campanile della Ghiesa del Convento. Al vicino quarliere militare cadde

la volta del dormitorio, ma i soldati n' andarono illesi, per essersi dati

a precipitosa fuga alle prime scosse di terremoto. Ad Alassio le scosse

furono sei. Le case tutte ne rimasero malconcie o crollanti. II sindaco

denunciava 2 morti e 4 feriti. La popolazione, spaventata, s'e rifugiata

in massa sulle spiaggie ed ha cercato di attendarvisi alia meglio.

3. Tanta sventura, com
1

era per altro da aspettarsi, ha trovato un' eco

in tutti i cuori italiani, in ogni classe e condizione di persone. Molto ha

fatto il Governo, moltissimo i privati, per venire in soccorso degli sven-

turati liguri. A questo fine tutto 1' Episcopate italiano e la stampa cattolica

si son messi all' opera di raccogliere sussidii pecuniarii, facendo appello

alia carita dei cattolici. Gommoventissima e stata la lettera pastorale del-

1'Emo Cardinale Arcivescovo di Torino, per incoraggiare i suoi diocesani,

tanto a suffragare con preghiere le anime dei morti, quanto a spedire soc-

corsi ai feriti bisognosi di tutto. L'esempio dell'illustre Porporato di Torino

e stato seguito dal venerando e generoso Arcivescovo di Genova, sempre
sulle prime file quando si tratti di soccorrere gli sventurati e di difendere

la Chiesa. II Vescovo di Ventimiglia, appena si seppe delle grandi disgrazie

prodotte dal terremoto, che corse in giro per la sua diocesi a visitare i

luoghi maggiormente colpiti. Monsignore comincib la sua visita da Bus-

sana, ridotta a un mucchio di rovine. Pass6 quindi a Taggia, dove il danno

non e stato molto. Sali a Gastellaro. Quale spaventoso spettacolo non gli si

present6 alia vista! Discese finalmente a Pompejana, mezzo rovinata. Quan-

t'egli avea di danaro, tutto distribui sino all' ultimo centesimo, e promise

maggiori soccorsi ; li promise a nome dei cattolici italiani, che non hanno

certo indugiato a ricordarsi dei loro fratelli sventurati. E come il Vescovo

di Ventimiglia, cosi han fatto e stan facendo gli aliri Vescovi delle diocesi

flagellate dal terremoto. Lo stesso dicasi dei poveri parrochi; i quali,

danneggiati personalmente, fanno il possibile per alleviare tanti dolori.

Torino e Genova han fatto a gara. All' appello del Cardinale Arcivescovo

in Torino, oltre a 10 mila lire si sono in- due soli giorni raccolte, senza

contare una gran quantita d'abiti e di biancheria. II Carriers Mercan-

tile, pubblicava una seconda lista con un totale di L. 55,123. II Citta-

dino dava una raccolta di L. 30,000. 11 Caft'aro di L. 18,000. Questo
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in Genova. Altrove i giornali cattolici e i liberal! son pieni di lisle e

tutte con cifre ragguardevoli. La carita degl' Italiani possa rendere meno

grave la disgrazia del terremoto!

4. II disastro economico, impropriamente detto crisi bancaria, che

oggi flagella la Sardegna, era da un pezzo preveduto, e diciarnolo fran-

camente si poteva, in pane prevenire, se dal Governo si fossero ordiriate

in tempo le debite ispezioni presso gl' Istilufi ora pericolanti. Bisogna

intanto sapere, che la Cassa di risparmio ed il Credito agricolo in-

dustriale sardo, erano intimaraente legati tra loro; mentre la priraa

pero ebbe una direzione ed un' amministrazione poco lodevole, il secondo

era scrupolosamente amministrato. E se questo Istituto dovette chiudere

gli sportelli al cambio dei buoni agrarii, si deve a questo ehe la Cassa

di risparmio si prese ad imprestito dal Credito agricolo due railioni

di lire; somma che, in grandissima parte, si tenne e riscosse per proprio

conto quando doveva essere riscossa, esclusivamente per conto del Credito

agricolo. Queste ed altre circostanze conosciute a Gagliari, misero sossopra

la popolazione di quella citta. In breve tempo si organizz6 una dimostra-

zione. Operai, donne, persone di ogni ceto si raccolsero in parecchie cen-

tinaia gridando: Morte ai ladri del danaro del popolo! Yogliamo il

sangue nostro! Si recarono alia Prefettura, alia Procura del Re, al Mu-

nicipio, invocando 1'intervento dell'Autorita giudiziaria e il sigillamento

delle casse. II Procuratore del Re assicur6 che stava compiendo il suo

dovere, e il Sindaco che avrebbe all' istante telegrafato al Governo la

gravita della situazione, rigettando ogni responsabilita relativamente all'or-

dine pubblico, ovenon fossero presi i piii pronti ed energici provvedimenti.

La Banca Nazionak intanto, gia da tempo invitata e pregata a ve-

nire in aiuto del Credito agricolo e ad impedire cosi la chiusura dei

cancelli, si e prestata, col Banco di Napoli, ad apportar soccorso. E da

sperare pero che questo soccorso non somigli a quello leggendario di

Pisa. In tal caso le deluse speranze e a temere non si convertano in

furore popolare. L' Opinione scriveva a questo proposito sin dal 2 marzo.

Nell'isola di Sardegna gli animi sono concitatissimi, ed il disagio eco-

nomico, in tutte le classi della popolazione e tale, che la piu piccola

scintilla puo sollevare un incendio. E che questo non sia uno spau-
racchio ben pu6 argomentarsi dai disordini accaduti nei giorni passati.

Di questi disordini, e egli il vero, s'e voluta rovesciare la colpa sul de-

legato di pubblica sicurezza, che fu arrestato, per avere ordinato alia

truppa di far fuoco, senza le prescritte intimaziorii. Ma il delegate era

forse il solo che, in faccia alia giustizia, deve rendere conto e delle bot-

teghe svaligiate e dei sassi lanciati e del sangue sparse? Andranno

dunque immuni da colpa i rettori dello Stato, i quali, per tre anni, or

con interpellanza al Parlamento, or con pelizioni al Governo, or con quadri

statistic! comprovanti I'estreme sofferenze delle popolazioni sarde, sono
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stati indarno pregati, supplicati, e scongiurati a provvedere contro la va-

langa agraria e sociale che minacciava di precipitare?

5. Delle cose d'Africa poco in verita ci tocca ad aggiungere; perche

poco abbiamo potuto raccogliere dai giornali durante la quindicina. Si sa

che da Napoli partono sempre rinforzi d' uomini e provvigioni da bocca

e da fuoeo, per Massaua, e pare intendirnento del Governo di riprendere,

con una splendida rivincita contro Ras-Alula e magari il Negus, le po-

sizioni o perdute o abbandonate dopo il disastro di Dogali. Si parla dunque
di far guerra all'Abissinia, e gia un capitano Camperio ne ha suggerito

il piano, che per tener nascosto ai nemici, ha pubblicato su tutti i gior-

nali italiani. Di che non 6 a dire quanto debba riderne anche quell'Achinoff,

capo dei Cosacchi, e confidente del Fiyaro a cui ha narrato, sul conto

degl'ltaliani in Africa, stravaganze curiose che fanno il giro del mondo, e

raeritano essere ricevute con beneficio d'inventario, e raesse in quarantena.

6. La Camera dei deputati e stata convocata in pubblica seduta il

giorno 10 marzo. L'ordine del giorno era il seguente:

1 Gomunicazioni del Governo.

2 Riforma della legge postale 5 maggio 1862 e delle leggi successive.

3 Autorizzazione di speciale concorso dello Stato nella spesa oc-

corrente per lavori di difesa alia spiaggia di Recanati.

4 Trasferimento in Baranello della Pretura mandamentale di Vin-

chiaturo.

5 Erezione di un monumento in Roma alia memoria di Marco

Minghetti.

go Provvedimenti a favore dei comuni della provincia di Reggio

Emilia danneggiati dall'uragano dei giorni 4 e 5 agosto 1886.

7 Costruzione del sub-diramatore Vigevano per distribuire le

acque del Po del diramatore Quintino Sella nella zona fra il Ter-

doppio ed il Ticino.

8 Acquisto di alcuni locali occorrenti per 1'Archivio di Stato in

Palermo.

9 Seconda proroga del termine fissato dall'articolo 18 della legge

15 gennaio 1885, sul risanamento di Napoli.

10 Relazione sull'accertamento del numero dei deputali impiegati.

Alia Presidenza della Camera sono state presentate varie domande

d'interpellanze e interrogazioni al ministero, tra queste notiamo quelle che

si riferiscono ai fatli d'Africa, ai criterii del Governo circa la occupa-

zione italiana a Massaua eJ altre che riguardano il rmdo con che si e

risoluta la crisi ministeriale.

L'on. Bonghi particolarmente ha domandato d'inierrogare -il Presi-

dente del Consiglio sulla soluzione della crisi, ed i ministri degli esteri

e della guerra sull'indirizzo della politica coloniale.
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III.

COSE STRANFERE
RUSSIA (Nostra corrispondenza) 1. P.irte poco felice c poco awcduta,

rappresulata dalla Russia ncl corso dell' anno 1886, vuoi par quanto concerne

la politica esterna, vuoi per quanto risgnarda la politica inlerna 2. Malcon-

tento generale 3. Abolizione del la schiavitii da parle dell'emiro di Bokhara

(Tiuk"staiu 4. Slato deplorevole, solto il rispetto religiose, del paesi delFAia

centrale recentemente sottratti, per opera della Russia, al giogo musulmano

5. Singolari pr -scrizioni vigenti in Russia per ricondurre alia Chiesa ortodossa

coloro, die ne fossero usciti 6. Tendenze della stampa a pro:nuovere 1'abo-

li/ione di ogni abuso e 1'attuazione di ogni riforma in materia religiosa
-

7. Missione della Chiesa russa nel Giappone. Vero spirito di essa, 1'opposizione

alia Chiesa catiolica.

1. Ora che col nuovo anno incomincia pel vostro corrispondente una

nuova serie di lettere sulla Russia, e' riuscirebbe di qualche ulilita il

dare uno sguardo retrospettivo, e domandare tra se e se quale sia stato

il risultamento della politica, si esterna come interna, del Governo russo

durante 1'anno passalo; se siansi ottenuti successi positivi, di cui pos-

siamo congratularci con noi stessi, o non piuttosto siansi soltanlo riportati

successi negativi, che nulla hanno in se di soddisfacente per I' amor

proprio nazionale. A cosi fatte questioni puo rispondersi in poche parole,

ciofc : 1' anno or ora trascorso ci ha lasciato in retaggio uno stato di cose

sconvolto, un
1

opera imperfetta, e, a dirla schietta, una serie di disinganni.

In quanto concerne la politica esterna, la parte rappresentata dalla

Russia non fc stata n& molto felice nfc molto assennata. Se noi non abbiam

sofferto gravi sconfitte in Asia, ne siam debitori alle esitazioni del mi-

nistero britannico, che ha mancato di previdenza e ii fermezza tanto in

Corea quanto neH'Afghanistari. Se non siamo stati diplomaticamente bat-

tuti in Europa, nonostante una serie di goffaggini e d'impolitiche violenze

rispetto ai Bulgari, noi '1 dobbiamo alia debolezza del Sultano e all'im-

potenza, in che si trova, quando e abbandonata a se stessa, 1'Austria.

Finalmente, se noi non abbiamo avuto da combattere, sui nostri confini

di occidente e di mezzogiorno, la lega formidabile della Germauia, del-

1'Austria e della Rumenia, ne andiam debitori all'antagonismo della

Germania o. della Francia, che con le loro continue minacce si sono

reciprocamente rese impotenti. Ci6 6 tanto vero, che al punto, in cui

siamo, la potenza della Russia e la sua preponderanza in Europa e nel-

1'Asia centrale sono fondate sulla rivaliia dell'lmpero .germanico e della

Repubblica francese. Lungi dal fare la piu piccola cosa per colmare

1'abisso, che separa le due potenze, la Russia ha un interesse grandis-

simo ad allargarlo ogni giorno piii. II pericolo, onde sono minacciate le

due nazioni, fa si ch'esse siano abbandonate alia discrezione della Russia,
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di cui ciascuna mendica Talleanza. Alia fin del conti, non ostanti i suoi

gravi abbagli, 11 Governo russo e oggidi 1'arbitro d'Europa. E'dipende

dalFimperatore Alessandro III il mantener la pace fra la Francia e la

Germania, non che di scalenare la guerra fra queste due nazioni rivali,

guerra spaventevole, siccome quella, che condurrebbe niente meno che

alia distruzione dell'una o dell'altra potenza. La Germania, in questo

momento, fa il bello bellino alia Kussia, e si sforza di convincerla di

tutta la tenerezza, che le professa; ma la stampa russa non tiene di ci6

verun conto, che anzi prosegue ad armeggiare coniro la Germania e la

politica tedesca, ad onla di un comunicato ufficiale del Governo russo,

che ingiunge ai fogli politic! di smettere il tono aggressivo de'loro ar-

ticoli sulla Germania, e di desistere daila campagna antigermanica da

essi finqui vigorosamente e unanimemente condotta. E argomento di

grande irritazione a Berlino questa guerra di penna, che, lungi dal ces-

sare, va facendosi ognor piii accanita ;
il Governo russo lascia fare, ed

e questo un segno assai caratteristico.

Non e da porre in dubbio che la Russia abbia la preponderanza in

Europa: essa presentemente la domina grazie alia speciality della sua

giacitura geografica, che le offre il doppio vantaggio, per un lato di

apparlenere all' Europa, nella quale pu6 gravitare con tutto il suo peso,

e per 1' altro lato di non esser vulnerabile che sulle sue frontiere europee,

ben guardale, ben difese, e che, del resto, essa potrebbe perdere senza

che ne rimanesse notevolmente modificata 1'integrita dell'Impero, ne la

sua forza sensibilmente diminuita. Ma tutte le possibili precauzioni sono

state prese per non esser sorpresi da un assalto venuto di fuori. A modo

d'esempio, nel distretto di Pillan e stata disposta sopra una linea con-

finaria di 124 chilometri una triplice linea di soldati, dimodoche al piii

piccolo segnale, al primo colpo di fucile, troverebbersi riuniti in cinque

minuti un centinaio d'uomini. Nel giro di poche ore, le autorit^ militari

possono mettere insieme un corpo di mille uomini. Nulla di quanto

1'umana previdenza e in grado di prevedere e di concertare e stato tra-

scurato per dar opera alia difesa del paese.

Ad onta di tutto ci6, per quanto poderose siano le nostre forze mi-

litari, per quanto decisive sia il nostro intervento diplomatico nelle grandi

question!, che tengono al presente divisa 1' Europa, la Russia ha perduto,,

da due anni in qua, molto terreno. Le ardenti simpatie, ch'essa incon-

trava in tutto il mondo slavo, ad eccezione della Polonia, sono andate

perdu te, o per lo meno nan sofferto una notevole diminuzione dalla Boemia

al mar Nero, e dai Carpazii all'Adriatico. Due anni or sono, noi rappre-

sentavamo tuttora le aspirazioni di tutti quei giovani popoli, pieni d'av-

venire, che facevano assegnamento su di noi soli: gli Czechi di Boemia,
i Moravi, i Ruteni di Gallicia, i Lusaziani di Germania, i Serbi, i

Croati, i Montenegrin}, i Dalmati, i Macedoni, i Bulgari. Tutti questi

popoli erano, dal piu al meno, nostri clienti, nostri alleati, nostri amici,
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nostri protetti, nostra avanguardia: facevano capitale di noi come di

liberator! destinati dalla Provvidenza a sotirarli al giogo dei Tedeschi

dell'Austria, degli Ungari, dei Rumeni e dei Turchi, per formare tutti

insieme una grande confederazione slava sotto il protettorato della potente

Russia. Avevano essi con noi comunanza di razza, di lingua, di meraorie,

di speranze. Ogni parola dello Czar, caduta dalla sala del trono al

Kremlino, era raccolta e commentata, non altrimenti che un oracolo

indiscutibile, da quei fratelli del mezzodi, che altro non chiedevano se

non di marciare nelle nostre file. Divisi fra loro da meschine rivalita,

quei popoli si accordavano sopra un sol punto, non avevano che una parola

d'ordine per rannodarsi: Viva la Russia e viva lo Czar! Oggi, per6,

si 6 operate un pieno rivolgimento nelle aspirazioni di tutti quei popoli

slavi, in conseguenza degli avvenimenti, onde la Bulgaria 6 stata il teatro,

e della parte inetta rappresentatavi dalla Russia. 11 timore d'essere assai

piu dominati e assorbiti dal colosso del settentrione, che da lui stesso

protetti, la resislenza dei Bulgari ai voleri del Governo russo per tutelare

la loro indipendenza, come pure gl' incoraggiamenti e le simpatie mani-

feste di tutta Europa, han fatto perdere alia Russia quasi per intero il

suo ascendente e la sua popolarita d' una volta. Ormai questi fratelli del

mezzodi si son ridotti a gettarsi, piu o meno apertamente, nelle braccia

dell'Inghil terra, la quale almeno, quand'anco il volesse, non ha la forza

di opprimerli. Quind'innanzi il panslavismo pu6 tenersi per morlo, con

gran disperazione dei patriotti di Mosca, costretti a riconoscere eglino

stessi la triste verita. Ecco quali sono stati per noi i risultamenti della

campagna diplomatica intrapresa nel 1886.

Questo sentono bene a Pietroburgo, ma molto piu vivamente a Mosca

e nelle province: imperocche la gran capitale del settentrione 6 citta

cosmopolita, piu europea che russa, e dove si guarda con la massima

indilferenza a Gostantinopoli e alle Indie; ma non pu6 dirsi altrettanto

di Mosca. Quivi dominano le idee panslaviste, 1'odio verso il Turco, la

sete di conquista; quivi tutte le teste si esaltano al solo pensiero di ri-

donare Santa Sofia al culto cristiano, e di farvi cautare la prima messa

in lingua slava alia presenza delle truppe vittoriose della Russia. Se

quesla potenza attraesse entro la propria orbita gli Slavi del mezzogiorno,

se s'impossessasse di Costantinopoli, diverrebbe assolutamente necessario

il trasportare la sede del Governo a Mosca, vecchia capitale. Ora, 1'anno

test6 trascorso ha allontanato da noi gli Slavi del mezzogiorno; di qui

il malcontento, che regna si in Mosca come in tutte le province.

Quanto alia politica interna, il bilancio dell' anno 1886 non apparisce

per niente piu favorevole; prova ne sia che fra coloro, cui sta a cuore

la proprieta nazionale, non s'incontrano che visi atteggiati a dolore. Si

sperava che 1'imperatore Alessandro III avrebbe continuato le riforme

economiche incominciate dol padre suo, ma ogni speranza e andata in

Kill, vol. V. fcrc. S-;j 48 12 marzo 1887
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fumo; che anzi il movimento di riforma si e del tutto arrestato. Si aspet-

tava 1'istituzione di una grande assemblea nazionale, formata dai delegati

di tutii i consigli general! delle province, per discutere in comune le

riforme da introdursi nel governo e neiramministrazione del paese; ma

gli attentati nichilisti hanno arrestato ogni cosa, avendo 1'Imperatore a

piu riprese dichiarato, doversi innanzi tutto mantenere Tautorita assoluta

nelle mani del Sovrano. Si chiedeva istantemente, da un capo all'altro

dell'Impero, la piena riforma del sistema delle imposte, sistema non meno

rovinoso pel pubblico tesoro che per i particolari. Anche questa riforma

e indefinitivamente differita. (Ji avevan promesso la trasformazione delle

nostre leggi civil!, barbare non di rado e appartenenti a un ordine di

cose da lungo tempo cessato; si sperava, per lo meno, vedere abolita

la legge concernente le eredita, e in forza della quale le figlie non ban

diritto che alia quattordicesima parte della successione paterna, senza

che alcuno abbia giammai saputo spiegarne la ragione; ma anche di

questo non se ne fa nulla. L'unica riforma legislativa, su cui possa farsi

assegnamento, e quella del codice criminale pei delilti ordinarii. II nuovo

disegno, compilato da una commissione di giureconsulii, ha per fine di

ridurre ancor piu le disposizioni penali, che sono generalmente assai

miti dacche furono sotto il regno precedente aboliti i gastighi corporal!.

Per citare qualche esempio, il furto d'oggetti attenenti al culto e di

fondi conservati entro le chiese cesser& di costituire un delitto speciale;

il sacrilegio non sara piu riconosciuto dalla legge, ma ritenuto per un

semplice attentato contro la proprieta. II furto con iscasso non sara piu

risguardato come particolarmente grave, ma rientrera nella categoria

generale dei furti qualificati. Questi alleviamenti sono applicabili a una

quantita di casi, che sarebbe qui troppo lungo 1'enumerare, e pe'quali

le pene erano in passato d'un rigore atroce. Ma presso di no! si va

sempre agli estremi. Mentre, or sono appena trent'anni, il furto semplice

veniva punito con la deportazione in Siberia o con parecchie centinaia

di frustate, oggidi non si scontera che con qualche mese di carcere. Non

verrebb'egli la tentazione di dire che, col mostrare un'indulgenza cosi

esagerata per i furti, avesse la commissione voluto incoraggiare 1'industria

dei ladri? Ma quello che v'ha di piu comico, si e che il popolo deplora

cosi fatta indulgenza, e anteporrebbe d' assai la pena corporale alia pri-

gionia. Con la pena corporale, egli dice, uno 6 libero di tornare in seno

alia propria famiglia e ripigliare il suo lavoro, non appena espiata la pena.

2. La nota dominante in tutto quanto il paese e un malcontento ge-

nerale. La fortuna pubblica diminuisce, la miseria cresce dappertutto;

Tindustria languisce; tutti si mostrano stanch! e stufi del potere asso-

luto, che condanna il paese a rimanere stazionario perche non ha il

coraggio di continuare le incominciate riforme, per timore che, toccando

una parte dell'edifizio nazionale, non abbia a trovarsi costretto a ri-

costruirlo da cima a fondo, siccome accade di quelle vecchie case, che
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non si ardisce toccare per non esser forzati a riedificarle per intero.

E contuttocift, quel potere assoluto e necessario per tenere strette in un

sol fascio le parti tutte di quest' immenso Impero; n& si saprehbe che

cosa ad esso 'soslituire, essendo la nazione lull' altro che matura per un

governo costituzionale, che sarebbe, d'altronde, il segnale dello smem-

bramento dell'lmpero medesimo e del suo sminuzzamento fra le nuraerose

nazionalita, che il compongono, ciascuna delle quali desidera godere

della sua autonomia.

DaH'altra parte non e qui possibile alcuna opposizione legale. La

stampa e imbavagliata, e assai piu severamerite che non sia stata dai

tempi dell' imperalore Niccola in poi. I giornali non ardiscono farsi le-

cita la piu piccola crilica, per paura di vedersi sul momento sospesi o

soppressi. Nessun consiglio disinteressato trova la via di farsi udire. I

nostri vecchi minislri, affezionati ollremodo al reggimento poco men che

dispotico, da essi conosciuto fino dalla prima giovinezza, cercano oggi

di procacciarsi un compenso al silenzio forzoso dovuto osservare sotto

Alessandro II. Eglino soli hanno il diritto di parlare, e se ne valgono

per consigliare allo Czar il ritonio alle istituzioni e tradizioni del pas-

sato, di quel passato, che si lusingano, ma a torto, di far rivivere senza

i suoi abusi, inerenti com' essi sono a tulti i governi assoluti.

In tale stato di cose, qual maraviglia che regnino dappertutto 1'in-

qtiietudine e il malessere, specie nelle file della gioventii, cui sembra

chiusa la prospettiva dell'avvenire? Qual maraviglia che sentimenti ir-

riflessivi e collere sorde fermentino nella classe dei lelterati, o siano stu-

denti, o siano professor!, degli avvocati, dei medici, i quali tutli non

sanno come uscire dalla cerchia, in cui si sentono soffocare, e che ad

ogni costo vorrebbero rompere? L'avvenire, adunque, non potrebb'esser

piii fosco, imperocche, dagli ukaze dello Czar in fuori, nulla vi ha, che

possa render migliore la situazione, che tanto si deplora. Certamente,

noi siam deslinati ad assistere a nuove cospirazioni ; certamente, avremo

degli attentati e dell'esecuzioni; ma quando i nichilisti avran pugnalato

molta gente, quando la polizia avra fatto lavorar molto le forche, in che,

domando io, la condizione nostra diventera migliore? II nichilismo non

puo farsi la menoma illusione sulla forza, di cui gli e dato disporre.

L'immensa maggioranza della nazione e contraria all'assassinio eretto in

sistema. Una rivoluzione, un colpo di Stato, avvenimenti sempre possibili

in Occidente, qui fra noi non possono nemmeno immaginarsi; qui non

pu6 esser vi che una rivoluzione di palazzo, vale a dire una persona so-

stituita a un'allra sul trono, ma non mai un cambiamento di governo.

Or come uscire da si diffkili condizioni? Solo uno scampo sembra pos-

sibile, la gOerra: la guerra, che raccoglierebbe, almeno per un certo

tempo, intorno al trono tutti i figli della Russia: Noi, dunque, c'incam-

miniamo verso la guerra, ed e senza dubbio riserbato all' anno 1887 1 1

farci questo infausto regale.
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3. Ma passiamo a un argomento piii consolante. II foglio ufficiale del

Governo ci annunzia solennemente 1'abolizione della schiavitu da parte

dell'emiro di Bokhara, ausiliario e protetto dalla Russia nel Turkestan.

E gia raolto tempo che questa grande riforma ci era stata promessa. II

defunto erairo, Seid Muzafar, erasi fino dal 1873 impegnato (e a malin-

cuore impegnato, il pover'uomo!) a sopprimere il commercio degli schiavi.

11 Governo russo gli aveva imposto questo provvedimento sotto pena di

vedersi sbalzato dal trono. I mercati furono immantinerite chiusi, ma il

traffico clandestino di carne umana si manteneva tuttavia, alimentato dai

Turcomanni di Merv e di Akhal-Feke, che facevano a tal fine frequent!

scorrerie nelle province persiane vicine al deserto. L' annessione di quelle

due grandi e popolate oasi, dovuta alle vittorie del compianto Skobelelf,

fece d'un tratto cessare le relate dei nomadi fra le popolazioni persiane

del Khorassan. Restavano pur tuttavia in Bokhara parecchie migliaia di

schiavi, divisi in tre categorie: soldati, impiegati civili dello Stato, do-

mestici di particolari. Tollerabile era la condizione dei soldati, non di

rado invidiata quella degl' impiegati civili: ma impossible sarebbe il

descrivere la misera condizione dei domestic! schiavi, che v'eran trattati

con un rigore, con una crudelta raccapricciante. L'emiro erasi obbligato

a sopprimere defmitivamente la schiavitu nel 1883, vale a dire dieci anni

dopo la prima intimazione fattagli a tale oggetto dai Russi: ma ci son

voluti parecchi anni di negoziati e di minacce per ottenere una volta

questa grande riforma, che ridonera la pace e la sicurezza alia Persia,

e accrescera notevolmente 1'autorita legittima della Russia nell'Asia cen-

trale. II Turkestan, alia conquista russa, aveva gia guadagnato lo sta-

bilimento delle vie ferrate, 1'ordine pubblico, la sicurezza delle carovane

mediante 1' abolizione del brigantaggio delle tribu nomadi, costrette oggi

da una forza superiore ad abbracciare la vita sedentaria e dedicarsi alia

coltivazione della terra. Tra tutti gli abitanti di questa immensa regione,

i nomadi e i mercanti di schiavi con la loro clientela sono i soli, che

maledicano alia conquista e alia dominazione dei Russi. L'ordine che

essi hanno introdotto nell' amministrazione di quella vasta contrada, per-

mette loro adesso di costituire province meno estese con un' amministra-

zione separata. Trattasi per quest' anno di costituire la provincia della

Transcaspiana, fra il mare d'Aral, il Caspio e il confine persiano. Questa

regione, di si recente conquista, e attraversata in tutta la sua lunghezza

dalla via ferrata, che deve, in un avvenire poco remoto, condurre le truppe

russe a Herat e anco piu in la, verso i confini dell' India. Addetta politic i-

mente finqui all' amministrazione del Caucaso, essa verra quanto prima

provvista d' un governatore generale e d' un' amministrazione iadipendente.

II qual provvedimento, oltremodo significative, dimostra che la Russia,

senza dimenticare Costanlinopoli, prepara quanto occorre per minacciare

1' India, invaderla all'uopo, e tenere cosi in iscacco la potenza britannica
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nella pin ricca e piu considerevole delle sue colonie. Siflatta marcia in

avanti 6 lenta, ma sicura, e deve dare assai da pensare al vicerfc di (Calcutta.

4. Se voi mi domandate ci6, che siasi fatto finqui per evangelizzare

quegl'immensi paesi dell'Asia centrale, che poc'anzi gemevano tuttavia

sotto la tirannia del giogo rnusulmano, io vi rispondero, che nulla o quasi

nulla. 11 clero russo, cosi poco numeroso e insufficiente a sopperire a

tutti i bisogni della Russia europea, trovasi, a piu forte ragione, im-

possibilitato a mandar missionari in quei paesi musulmani di recenle

annessione, abitati in maggioranza dai Sarti, de'quali nessuno del clero

conosce, probabilmente, la lingua. Esistono nella Russia europea popo-

lazioni pagane, che non sono quasi pun to evangelizzate, e un gran nu-

mero di Tartari maomettani, cui si fa di tutto per convertire, ma senza

gran successo, col mezzo d' una quantita insufficiente di missionari.

L' opera delle Mission!., d'altronde, e recentissima in Russia; fondata

nel 1865, essa deve la sua esistenza, non altrimenti che tutte le buone

opere in Russia, all' iniziativa di una societa interamente secolare. Prima

di quel tempo, non v'era altra propaganda cristiana di mezzo agl'infe-

deli, oltre quella praticata dagli agenti di polizia. fi facile immaginarsi

di quali argomenti si servissero costoro per convertire le anime al cri-

stianesimo. Ultimamente si e pensato ad erigere scuole pei figli dei Tar-

tari battezzati, e a propagare in mezzo ad essi libri di religione scritti

nel loro idioma. Si fa un grand' esaltare il buon successo di tal guisa

ottenuto, e, a dire il vero, il mezzo e razionale quanto mai ed efficace:

ma ci6, che soprattutto ci vorrebbe per quelle popolazioni, sarebbe 1'avere

dei preti, dei veri preti, i quali insegnassero loro a conoscere ed a mare

Gesu Cristo. Ma questi dove sono?

Se la propaganda cristiana appena esiste, lo stesso non pu6 dirsi della

propaganda musulmana. Fino dal secolo passato, pole ufficialmente ac-

certarsi la lotta del Gorano contro il Vangelo; lotta, che die occasione

a molte e molte ribellioni, state poi represse a forza d' esecuzioni mili-

tari. Nel secol nostro, 1'islamismo ricorre ad altri espedienti. Si sparge
fra i Tartari una massa di libri musulmani; i mollahs insegnano a viva

voce la dottrina di Maometto, ed esercitano il loro apostolato con si

favorevole successo, che mentre oggidi non accade tanto frequentemente

di vedere un Tartaro consenziente a farsi battezzare, se ne vedono, al

contrario, ben molti, che abbandonano il cristianesimo per 1'islamismo.

Che se i Tartari in passato convertiti mostrano meno inclinazione per

il Corano, e'non bisogna conchiuder da ci6 che siano piu affezionati al

Vangelo. Non sono, in sostanza, ne musulmani, ne cristiani; se non che

il mondo, in cui essi vivono, essendo interamente musulmano, fa pen-

dere la bilancia in favor del Gorano.

La propaganda musulmana, definitivamente intrapresa in sul prin-

cipio del secolo presente, aveva fatto nel 1827 tali e tauti progressi, che

vidersi i Tartari sedicenti cristiani di Kazan e di Simbirsk indirizzare
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all'imperatore Niccola quattordici petizioni, munite d'un numero gran-

dissimo di firme, per ottenere il permesso di tornare all'islamismo. Per

tutta risposta, furon loro mandati alcuni preti con I'incarico di esortarli

a desistere dal loro disegno; i quali, grazie all'intervento della polizia,

riuscirono a ricondurre alia professione esteriore del cristianesimo la piii

gran parte di coloro, che avevan sottoscritte le petizioni, vale a dire

due mila uomini all'incirca. L'autorita civile, per altro, non meno che

1'autorita ecclesiastica, erano si profondamente convinte della poca sin-

cerita di conversion! siffatte, che si ricorse ad un altro metodo, quale

fu quello di sottrarre i sottoscrittori delle petizioni all'azione della pro-

paganda nmsulmana. Coloro, che ricusavano di conformarsi, foss'anco

esteriormente, alle pratiche del cristianesimo, vennero deportati in Siberia.

Accadeva talvolta di udire quegli infelici protestare che ne il timore

della deportazione, ne tampoco il timor della morte, farebbe loro abban-

donare la religione di Maometto. Erano mantennti in questi sentimenti

da un certo numero di mollahs, che visitavanli nelle loro case, e loro

leggevano, spiegandolo, il Gorano. A questo modo, vidersi villaggi interi

rinunziare al cristianesimo per abbracciare rislamismo. Quanto a coloro,

che si mostravano meno male disposti, venivano, senza uscir dalla pro-

vincia, trasportati in villaggi esclusivamente abitati da antichi cristiani.

Gonsiderevole e il numero di tali trasportati, i quali non sono punto

meno da compiangere dei loro fratelli mandati in Siberia. Gli stessi gior-

nali ecclesiastici raccontano in qual modo si operano simili deportazioni.

Gli agenti di polizia, appena giunli sul luogo, cominciano da staggir

tutto, mobilia, bestiami, provvisioni; tutto quanto trovano, lo vendono;

poi quella povera gente, ridotta cosi alia piu lacrimevole miseria; vien

condotta in un altro villaggio, talvolta molto lontano. Giova rammentarsi

che il Governo di Kazan, la cui popolazione e quasi tutta tartara, e da

se solo due volte piu grande del Belgio. Giunti al luogo della nuova

loro residenza, vengono quegl' infelici lasciati in balia della popolazione

ortodossa, incaricata d'insegnar loro a vivere da cristiani. Quindi e che,

allorquando mancano a qualche digiuno o a qualche astinenza, allor-

quando nel chiamare i loro bambini dimenticano di dar loro il nome

ricevuto al battesimo, si veggono ricusare il cibo e la bevanda, o sono

sottoposti ad aspre percosse. II foglio ufliciale del sinodo di Pietroburgo

parla d'unosbirro, che faceva amministrare fin cento scudisciate ad al-

cuni di quei Tartari, gridando loro a ciascun colpo in forma d'esorta-

zione : Fatevi ortodossi, fatevi ortodossi ! II racconto di simili orrori

e talvolta tramezzato da scene burlesche. Questi agenti dell'autorita, che

dispensano cosi generosamente colpi di verga, sono spesso impiegati assai

bassi dell'amministrazione locale, e avviene talvolta che siano scelti fra

i musulmani. In questo caso, la medaglia ha il suo rovescio. Dinanzi ad

uno di quei piccoli magistral si presenta un delatore, e gli dichiara che

tale e tal Tartaro ha abbandonato il cristianesimo. Colui si aspetta di
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ricevere il premio della sua delazione; ma il giudice, che e tin musul-

mano, il fa, per tutta ricompensa, frustare.

5. La Russia possiede un codice intero di procedura rispetto ai mezzi

da impiegarsi per far rientrare in seno alia Chiesa ortodossa coloro, che

avessero avuto 1' audacia di uscirne. Uno dei mezzi prescritti dal detto

codice e V esortazione. In teoria, nulla sembra piii apostolico e piu con-

forme allo spirito del crisliariesimo: ma in pratica, quest' omelia prende

un altro carattere. Dopo I'esortazioai del parroco, debbono sostenersi

quelle del concistoro. E questo una sorta di tribunale ecclesiastico, se-

dente in un prelorio alia presenza d'impiegati di polizia d'ogni qualita.

L'infelice condotto in quel luogo, come un accusalo dinanzi a'suoi giu-

dici, non e punto disposto a lasciarsi convincere; tutto quell' apparecchio

e poco adattato a ispirargli fiducia. La stessa esortazione non e che una

pura formalila ; e chi la pronunzia, e anticipatamente persuaso che non

pu6 avere veruna efficacia. Spesso, anzi, essa non e. fatta da un prete,

ma da un laico o anche da qualche agente di polizia.

Per lungo tratto di tempo i Tartari sedicenti cristiani avevano ac-

consenlito a far battezzare i loro bambini e a contrar matrimonio in

chiesa, ricusando ogni altro atto della vita crisliana; ma non ando guari

che non vollero piu 1'intervento del prete, nemmeno in quelle due grandi

circostanze della vita. Bisogn6 dunque ricorrere alia polizia per ammi-

nistrare i sacramenti del battesimo e del matrimonio a gente, che non

ne voleva sapere. In conseguenza di questo intervento, un tal prele in-

dirizz6 all'autorita diocesana una relazione, che fu pubblicata da uno

di quei giornali, che vanno a caccia di cose curiose, e nella quale il

suo autore narrava che con 1'aiuto di Dio e il soccorso della polizia

egli era riuscito a purificare nelle acque del santo battesimo i figli dei

Tartari di certo villaggio, che avevano abbracciato 1'islamismo. Gome

di regola, quest! fanciulli battezzati sono dai genitori loro allevati nella

religione di Maometto. Accade talvolta che il prete sia di natura piii

arrendevole. Appena saputo esservi in una casa tartara un neonato, ei

si presenta, prende il danaro, che gli vien posto in mano, e ritirandosi

senz' avere amministrato il Battesimo, dichiara che pensera a trovare un

nome per il bambino.

6. Potra tutto quello, ch'io vi riferisco, sembrare inventato di pianta;

ma basta aprire la collezione del foglio ufliciale la Rassegna ortodossa,

per trovare il tutto, e anche qualche cosa di piii, stampato a tante di let-

tere con la maggiore possibile franchezza. V ha in simili confessioni della

stampa russa qualche cosa, che fa credere essersi formalo il sincere pro-

ponimenlo di finirla una volta con un passato deplorevole, di far la guerra

a tutti gli abusi, d' incoraggiare tutte le riforme. Nessuno avra quind'in-

nan/i il diritto di rinfacciare ai compilatori della Rassegna ortodossa

una solidarieta qualsiasi con gli abusi da lei con tanto coraggio additati.

Moke e molte difformita morali sono gia scomparse dalla Chiesa russa,

gra/.ie soprattutto ai giornali laici, i quali, da una quarantina d'anni in

qua, non lascian passare alcun fatto sfavorevole al clero senza pubbli-
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carlo in tutti i suoi particolari. Quindi e che riesce sempre piii difficile

al clero secolare il moltiplicare a piacimento le preghiere a domicilio

in tutte le case della parrocchia, per farsene una sorgente di rendite.

Siffatte visile consacrate dall'uso, e che sono piu o meno dettate dal-

1'interesse, ricorrono ordinariamente a Pasqua, a Natale, all' Epifania,

al principio e alia fine di quaresima, e al giorno della festa patronale,

che nelle campagne si ripete non di rado per due o tre volte. A ciascuna

visita, il padrone di casa deve dare qualche cosa. Nelle grandi citta,

siraili preghiere fruttano somme assai considerevoli; nei villaggi si danno,

a seconda della solennita della festa, 20, 40 centesimi, 1, 2 e 3 franchi,

piii un bicchiere d'acquavite, che il prete non pu6 ricusare senza in-

Uiggere grave offesa al contadino offerente. Segue da cio che, dopo aver

visitato una ventina di tuguri e vuotati altrettanti bicchieri dell'ine-

briante liquore, il prete non pu6 tornare a casa propria che barcollando,

lo che non e senza inconveniente per la dignita del sacerdozio; ma i

nostri contadini non la guardano tanto per la sottile. 11 contadino si

fara sempre un piacere d'offrir da here al prete, che sta facendo il

suo giro di visita, e un rifiuto per parte di quest' ultimo, equivarrebbe
a un grave insulto; ma si mostra ben piii difficile a sborsar danaro, per

poco che sia, e da ci6 sorgono spiacevoli discussioni. Un prete, a quanto
si narra, non potendo riuscire a vincere 1' ostinazione d' un contadino, che

non voleva in nessun modo pagare le preghiere recitate in casa sua, di-

chiar6 che per punirlo della sua avarizia le avrebbe pronunziate a ro-

vescio. Difatti, dopo avere pochi momenti innanzi cantato Benedictus Do-
minus Deus noster, prese d'un tratto a intonar di bel nuovo la stessa

preghiera, ma facendo precedere ogni parola da una negazione, sul modo

seguente : Non benedictus, non Dominus, non Deus, non noster, e cos)

di seguito, fintantochfc il villano atterrito, costernato, si di6 per vinto, e

sbors6 senza stiracchiare il danaro richiestogli.

7. Fra tutte le mission! intraprese dalla Ghiesa russa, una soltanto

ve ne ha, che sembra prosperare: quella del Giappone. Ecco qui alcune

cifre, che il Governo ha desunte dalle relazioni ufficialmente pervenutegli,

e che si possono riputare assai esatte, siccome quelle che corrispondono

a notizie provenienti da altra sorgente. Trattasi dell' anno 1884-85, che

e 1' ultimo, intorno al quale si abbiano informazioni positive. II numero,

pertanto, dei cristiani ortodossi nel Giappone ascende a 11,464; vi sono

443 catecumeni, 121 cappelle, 184 gruppi di cristiani o comunita nelle

citta e nelle campagne. II clero e in gran parte russo, avendo alia sua

testa il vescovo Niccola, monaco russo, spedito dal Governo di Pietroburgo

per procacciarsi fra i Giapponesi cristiani gente, che parteggi per la sua

supremazia politica e religiosa. Vi si contano 17 preti, compresi i dia-

coni, un solo maestro di scuola, 94 predicatori o catechisti, un seminario,

una scuola di catechisti e una scuola di fanciulle. Si sta ora costruendo

una cattedrale in Tokio, capitale del Giappone, e quanto prima sara fon-

dato sulle montagne un monastero pei missionari russi. A tal fine si fan

venire dal monte Athos alcuni monaci russi, aspettando di poter trovare
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fra i Giapponesi convertiti chi si senta disposto ad abbraccare la vita

religiosa nell'ordine di S. Basilio, 1'unico che esista in Russia e in tutto

quanto 1'Oriente.

Gome vedete, il sinodo di Pietroburgo non se ne sta dall' esteridere

il piii possibile la sua influenza, e dal formarsi fra i Giapponesi un par-

tito per sostenere in quel paese 1'ascendente russo. Ma se il numero delle

conversion! va rapidamente (e ci6 pu6 anch'essere) auraentando, non ne

vien punto la conseguenza che siano esse cosi solide come sono frequenti.

Per ammettere i catecumeni al batiesimo, i preti russi si contentano d'una

preparazione superficialissima, siccome ban fatto sempre e dappertutto in

Russia, e siccome fanno senza dubbio nel Giappone. Basterebbe per ispin-

gerli a ci6 la gloria di superare i cattolici nel numero e nella rapidita

delle conversion!, quand'anco non vi si sentissero mossi daH'attrattiva

d'una ricompensa per parte del Governo russo. L' ignoranza, in cui essi

sono, del valore dei sacramenti in generate, e del battesimo in particolare,

li fa passar sopra alle piu gravi profanazioni con piena tranquillita di

coscienza, a giudicarne dalle apparenze. S' ingannano, per6, a partito, se

credono aver solidamente stabilita la propria influenza fra i loro disce-

poli giapponesi. Mai preparati come sono, questi ultimi non ubbidiranno

lungamente a maestri destituti d'autorita; la discordia e lo scisma non

tarderanno a stabilirsi, in permanenza fra la nascente comunita, e i Giap-

ponesi ortodossi liniranno col discacciare i maestri stranieri per rendersi

del tutto indipendenti dal sinodo e dai monaci russi. Siffatto risultamento

e tanto certo, quanto e certo il vedere la Chiesa russa generare nel pro-

prio seno e nel proprio paese una quantita innumerevole di sette, che la

seguitino dappertutto, e senza le quali essa sembri non poter vivere in

nessun luogo. Una conseguenza e questa assolutamente inevitabile. Col

negare obbedienza al successore di S. Pietro, al Pontefice romano, la

Chiesa russa non ha piu autorita sufilciente per mantenere nell' obbe-

dienza i suoi proprii figli e farsi rispettare da loro. Lo stesso fenomeno

noi vedremo riprodursi nel Giappone in mezzo a quei nuovi cristiani or-

todossi, de' quali il santo Sinodo di Russia mena cotanto vanto.

AVVERTENZA
Rendendo vive grazie a tutti i caritatevoli cattolici, che, per mezeo nostro,

hanno finora soccorsi i poveri Monasteri di sacre Vergini in Italia, rammen-
tiamo loro che, all' avvicinarsi de.Ha, santa Pasqua, questi sono soliti ricevere
la carita deU'o\o deWalleluia; doe di un piccolo sussidio che cilleygerisca al-

quanto il peso delle inenarrabili miserie onde sono oppressi. Quest'anno pot
la perseciwione ha talmente aggravate le miserie, che vi sono non pochi di

questi Monasteri, che stentano del puro necessario. Nei giorni nei quali si com-
memora la Passione del figliuolo di Dio sara opportuno un pensiero a tante
e tante sublimi creature, nclle quali una parte di questa Passione e rinnovata,
non per attro, se non perche si serbano inviolabilmente fedeli all'amore di Lui.
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