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DEL GOVERNO Dl CRISP!

nr

i.

Lo stellone massonico dell'on. Presidente del Ministero seni-

bra omai volgere al suo tramonto. Una terribile iettatura lo

perseguita; ne vale a caraparnelo il celebre talismano del

corno da lui sfoderato in pieno Parlamento. Assaettasi la Mas-

soneria a mantenerlo in sella merce i suoi trecento deputati,

che 1' addestrano al freno : ma tutto fa prevedere che cotesto

armeggio massonico sara un anfanare a secco. Mai si tiene

in arcione chi e gia caduto di collo a quegli stessi, che por-

taronlo sulle loro spalle al potere; per nulla dire del popolo

italiano, il quale da lui ripromettendosi tante belle cose, quan-

t'egli gliene avea lasciato intravedere, ora cuocesi di cruccio

e s'arrovella che i fatti ne smentiscano le promesse, i mil-

lanti e le spavafderie. E in vero niun saprebbe dire che solido

vantaggio egli abbia arrecato all' Italia, se pur non si ha a

confondere il bene della patria con quello della Massoneria,

di cui certamente ha caldeggiato gl' interessi ed attuato il

programma. Gli uomini da lui scelti per le prefetture e gli

altri incarichi governativi furono generalmente tratti dal gre-

mio della Consorteria dei Ven. 33.\, a cui egli stesso appar-

tiene: ne si bado nella loro scelta al talento amministrativo

de' medesimi, ma ai loro meriti verso la setta, che oggi ac-

centra ne' proprii interessi quelli della nazione.

Di che Ton Nicotera ebbe a muovergli teste in Parlamento

amaro rimprovero, asserendo essere i nuovi Prefetti da kit
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nominal! tutt' altro che buoni amministratori. Ondeche la scelta

di persone non guari adatte a quell' importante ufficio fe' cor-

rere voce fra la gente destinarsi le prefetture ai deputati piu

ligi, piacentieri, soffreganti il potere, e piu fiaccati al giogo

di un despotico governo. II pubblico scandalo vien di raolto

aggravate dalle lagnanze di amministratori e impiegati lesi

nei loro diritti acquisiti, ovvero delusi nelle loro giuste aspi-

razioni, per nulla dire di quelli che furono, nonostante i loro

lunghi servigi, da lui messi a riposo, senza che essi il richie-

dessero o fornissero pretesto a cosi ingiusto e arbitrario con-

gedo. E anche di cio fugli dato biasimo; ne ci ricorda che alcuno

sorgesse a scagionarnelo, tanto era a tutti i deputati mani-

festo il fatto non che la cagione del medesimo, qual era il

bisogno di rendere buon merito alia servitu de' suoi eonfra-

telli in Massoneria, e d' ingraziarseli maggiormente per averne

appoggio e favore! Innanzi a cotesto individuale e partigiano

egoismo si ecclissa ogni altro riguardo, e ogni considerazione

di equita, di giustizia, di carita, di convenienza e di verace

patriottismo. II vantaggio della Massoneria ecco il criterio

che guido ognora nella scelta de' pubblici impiegati quanti

tra settarii giunsero ad afferrare il timone dello Stato. Qual

maraviglia adunque che coloro i quali non aggregaronsi alia

sinagoga massonico-giudaica, ovvero se ne ritrassero per de-

bito di coscienza, sieno messi da banda, malgrado la loro one-

sta, il loro talento, o la loro anzianita ed espterienza? Se tal

fu sempre il malvezzo massonico, potevasi aspettare piu equa
e ragionevole condotta da un Crispi, antico ed arrabbiato set-

tario ?

II.

Un altro capo di accusa pur vennegli apposto dall'on Co-

lombo, e fu la soverchia ampiezza della legge comunale e pro-

vinciale, dal medesimo chiamata legge radicale. II che per
altro non ritenne il suo Autore dallo sciogliere dispoticamente
certi Consigli comunali o dal levarne di mezzo Sindaci, che
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non erano abbastanza ligi al potere centrale; ne prestavansi

al vile mestiere di galoppini del governo nelle elezioni. FOP-

S' anco sara mancato ad essi 1' indispensabile requisite di una

patente massonica, che lor desse diritto d'insediarsi ne' Con-

sigli municipali.

Nulla poi diremo dell' amrainistrazione della giustizia; la

quale non ha di certo molto a lodarsi del suo governo.

L' abolizione della pena capitale non giova che ai nemici

della societa, agli assassini. Questi soltanto dovranno sa-

perne grado all' attual ministero
;

e con essi tutta quella

schiuma e ribaldaglia settaria, la quale ottemperando agli

ordini di un tenebroso e tirannico potere, levo col pugnale

o col veleno di vita tanti onorati cittadini! Gliene avranno

eziandio gran mercede i grassatori, che armata raano ti as-

salgono tra via, e non paghi di derubarti, per essere piu si-

curi del fatto loro, ti spacciano all' altro mondo. Se avvi paese

in Europa nel quale il freno di una forte sanzion penale torni

necessario, egli e appunto 1' Italia, che ha sventuratamente

il primato nei delitti di sangue. E nondimeno in quest' Italia

oggi si abolisce di fatto e di diritto Tunica pena capace d' in-

cutere terrore ai nemici dell' umanita ! La prigionia, quando
fosse perpetua e senza speranza di evasione, potrebbe anche

essa sbaldanzire i malfattori; ma tal non e nella piu parte

de' casi quella che essi hanno a temere dalla giustizia italiana.

Primieramente essi ban buona ragione di sperare un'assolu-

toria, o alia peggio, una riduzione di pena da una compia-
cente o intimidita giuria; di che ha esempii senza numero

negli atti delle nostre procedure, e che levarono tanto rumore

nella stampa nostrana e straniera. Secondamente sperano

nella scienza psichiatrica de'medici; la quale imponesi alia stessa

giustizia, dichiarando spesse fiate il delinquente irresponsa-

bile degli atti suoi, perche trascinato a misfare da un cotale

involontario impulse di viziato organismo. Rinfidansi final-

mente che la sagacia dei loro avvocati difensori sapra far

valere que' due cavalli di battaglia, che oggi portano in salvo

la vita a tanti farabutti, quali sono, la forza irresistibile e
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la pazzia ragionanle; o alia men trista fanno assegnamento

sulla eloquenza de' medesimi, per attenuare la gravita del de-

litto e quindi la severita della pena. Che se anche questa spe-

ranza loro fallisse, essi tuttavia rincoransi al pensiero che la

loro prigionia avra un termine, passato il quale, potranno

ricuperare la perduta liberta, mentre le loro vittime non po-

tranno riavere la vita. Molti anche, di piu malvagia natura,

hanno 1'avvelenato conforto di potere, all'uscir di carcere,

vendicarsi di chi denunziolli alia giustizia, e depose per de-

bito di coscienza contro di loro, o in qual siasi altro modo

coopero alia loro cattura o condannazione. E di cotali ven-

dette purtroppo vedemmo frequenti e raccapricianti esempii;

cotalch& la liberazione di un omicida, degno di capestro, co-

sta assai delle volte la vita a parecchi innocenti ed onorati

cittadini.

Ma di questi non si curano i settarii; i quali hanno vi-

scere di compassione sol -per gli assassini e non per le vit-

time, massime se quelli sono, come di frequente avviene, ascritti

alia medesima congrega.

Aggiungasi a tutto cio quel raggiolino di speranza, che

sempre sorride ai detenuti, di vedersi diffalcato per grazia

sovrana il tempo della loro prigionia ;
o anche di poter-

sela sgattaiolare e mettersi in salvo, come van facendo non

rare volte i piu pericolosi delinquenti, e come fecero recente-

mente PAnsuino ed altri galeotti, evasi di prigione e gittatisi

alia campagna. II qual fatto, ove si avveri, basta a tenere in

continue soprassalto e timore le pacifiche popolazioni, e a met-

tere a repentaglio tante vite preziose di onesti cittadini e di

benemeriti militari, costretti a cimentare per la pubblica tran-

quillit& e salute la loro vita con quella ribaldaglia di masna-

dieri fuggiti alia galera. Ma, come dicemmo, tutte le sdolci-

tudini settarie hanno da essere per gli assassini
;
mentre per

le vittime e per la societa tutta quanta si ha cuor di bronzo.

E cosi, se a questi lumi di luna potrassi portare iudosso, non

dico il portafogli, ma la pelle, ne dovremo saper grado'uni-
camente ai signori assassini, che per bonta loro, alleggeren-
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doci della borsa, ci risparmiarono la vita. Chi ha teste assi-

stito alle scene strazianti, che ebbero luogo alia Corte di As-

sise di Frosinone nel processo Campi-Colanicchia, ed ha potuto

ratfrontare la mortal angoscia della sposa e dei genitori dei

due assassinati con la fredda indifferenza e col cinismo dei car-

nefici dei loro cari, ci dica se non ha maledetta in cuor suo

Tabolizione della pena di rnorte a favore degli assassin!. Ma
di cio sia detto abbastanza. Altre imprese ci resta a narrare

del massonico governo del Crispi e del suo degno commilitone

Zanardelli.

III.

Una delle piu fatali all' Italia si e la famigerata legge sulle

Opere pie; la cui iniquita e si ributtante, che non valsero a

procacciarle 1'appoggio e il favore del Senate tutti gli arti-

fizii del Crispi rincappellati dalle sue spavalde minacce. Quella

legge ingenero il sospetto ch' egli volesse fare una rastellata

di tutto il patrimonio de'poveri, yendendolo o ipotecandolo,

come si buccina tra la gente, a ricchi banchieri ebrei.

Non bisognava, affe di Dio, andare piu avanti, per dare

T ultimo tracollo alia nostra povera Italia, di gia cotanto am-

miserita ! Abbiam veduto quel che i cari FF. 33.*. han saputo

fare de' beni del Clero, che ammontavano a un miliardo. Non

si avra dunque ragion di temere che essi facciano altrettanto

dei beni delle Opere pie, che sommano a due miliardi? Dice

un antico adagio che semel latro semper latro, ed e veris-

simo
; perche 1' appetite vien mangiando ;

e chi una volta ha

ticcato il dente nella roba altrui, non se ne rimane, finche ei

trova da rosicchiare. Due miliardi sono un ghiotto boccone;

e la regnante Massoneria ha stomaco per digerirli. Essa ha

gia spolpato fino all'osso il malcapitato popolo italiano a furia

di tasse e di balzelli, vuoi per fare spendio d' inconsulte spe-

dizioni e di grossi armamenti, vuoi per gittare 1' ingordo alle

bramose canne de' suoi ringhiosi e famelici mastini. Ed ora

che ha bellamente asciugato di moneta i poveri contribuenti,
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e non sa piu come rinsanguinare 1' Erario
;
ora che ha smal-

tito pur anche 1' imbandigione della mensa ecclesiastica, e piii

non trova da cacciarvi dentro 11 dente; ora 1' insaziabile bestia

gitta un' ingorda occhiata sul tesoro della carita, e golando i

beni delle opere pie, domanda ai padri della patria che si cora-

piacciano di ungerle il grifo con cotesto leccardo boccone.

Sara 1' ultima portata, o il servito di rispetto, innafflato, gia

s' intende, dai soliti brindisi all' Italia, alia liberta e al pro-

gresso, che manderanno tutti in solluchero, a Dio piacendo,

quanti ne pagano di borsa propria lo scotto, cioe a dire, circa

trenta milioni d' italiani. Ma che monta cotesto alia Masso-

neria ? Quand' essa avra diluviato a due palmenti quest' ul-

timo residuo della ricchezza nazionale, sotto colore di curarne

meglio P amministrazione, potra dire al rispettabil pubblico e

all' inclita guarnigione Orsu, figliuoli miei, la mia mensa

e sparecchiata ; grattatevi la pancia e ballate allegramente.

L' Italia sara stremata, macera, intisichita e piu che mai rosa

dal rovello della fame : ma per compenso la sua padrona, che

si e ben cavata di grinze, diverra vieppia florente, baliosa, ri-

boccante di vita.

E tanto dee bastare air Italia per conforto dal giorno che

lasciossi aggiogare al carro di lei. Chi porta il giogo non fa

piu gl' interessi suoi, ma quelli del padrone.

Egli e questo piu che altro il capo di accusa che conve-

niva muovere al Presidente del Ministero, 1' aver cioe infeu-

data 1' Italia alia Massoneria. Ma su questo si sdrucciolo o non

si fe' motto nella Camera dei deputati, per una ragione molto

semplice e che sara dai nostri lettori ben compresa, senza che

qui occorra di doverla dichiarare.

IV.

Con tutto cio molti di essi, anche dei meno ostili alia

sua persona, te lo conflssero con una tempesta di frecciate,

1'una piii traflggente dell'altra, e dalle quali egli non seppe

schermirsi si che non uscisse il piu delle volte dalla baruffa
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tutto malconcio, invilito, arroncigliato, il cuor gonfio che scop-

piava, pallido di rabbia il viso e gli occhi schizzanti fiamrae.

Povero Crispi! Egii non era ausato a vedersi contraddetto, e

anche meno, malmenato da quegli stessi, i quali aveanlo, prima
ch' ei prendesse in mano la bacchetta del comando, cotanto

lisciato, blandito ed inebriate di lodi, fino a enflargli la testa

di pensieroni della propria eccellenza e il cuore di ambizione

e di vanita. Una delle fitte piu acute e dolorose, ch'egli tocco

nel combattimento, fu 1'accusa di esercitare un poter dittato-

riale, che & quanto dire, di essere un despota sotto pelle di

liberale, accusa da lui ben meritata con quel suo governo ac-

centratore, che & una vera e mal paliata dittatura. Egli ac-

cumula nelle sue mani la somma di tutti gli affari interni ed

esterni d' Italia
;

ne in tre anni ha saputo, o meglio, voluto

dividerne con altri 1'onere e 1'onore, rinfldandosi di potere egli

solo timoneggiare la nave dello Stato e condurla tra gli scogii

della politica a salvamento. Qual despota al mondo non ha

avuto la stessa grulla ed orgogliosa mania? Despotico e bur-

banzoso fu il modo che Crispi tenne verso il piii augusto Con-

sesso dello Stato, a cui diresse minacciose parole, perch6 ne-

gavasi a sancire alcuni articoli della sua legge sulle Opere

pie. Arbitraria fu la sua condotta verso il Parlamento, al cui

giudizio non sottopose question! di gravissimo raoraento, co-

me talune di quelle che riguardavano la colonia eritrea, gli

accordi international! e i patti stipulati con case e ditte fo-

restiere. Irriverente, per non dir altro, sarebbe stato eziandio

tal fiata, si fama vera refert, il suo modo di presentare i

decreti alia regia sanzione
; despotico il suo procedere coi Con-

sigli comunali, molti de' quali furono da lui sciolti alia vigilia

delle elezioni, per sostituirli con commissarii governativi piii

ossequenti ai suoi voleri; arbitrarie non di rado le promozioni

ai pubblici incarichi e contrarie agli usi e alle norme seguite;

ingiusto il congedo da lui dato a vecchi e benemeriti impie-

gati; soverchio ristretta la giurjsdizione da lui concessa al

personale di pubblica sicurezza, massime ai questori; accen-

tratrici le sue leggi sulle Opere pie e la riforma comunale;
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prepotente e incivile la maniera da lui tenuta nello sfratto

dato a taluni corrispondenti di giornali stranieri, e via discor-

rendo. Dannogli altresi carico di avere flrmato, senza consul-

tare il Parlamento, il contralto de' tabacchi a solo vantaggio

del grande Oriente della Massoneria, Adriano Lemmi
;
d'aver

dipinto i suoi politici avversarii come nemici delle istituzioni
;

sfatata la dignitci della Camera
;
rimandate a tempo indefinito

le interpellanze; comperati i voti, e accolti con mal piglio e

sdegnose parole i richiami delPopposizione, quasi fossero sug-

geriti non gik dalla mira del pubblico bene, ma da personal!

rivalita e nimicizie. E comune lamento altresi che sotto il suo

governo non sia piu possibile parlare o intendersi di libert.i.

Yoi, gli dice T on. Bonfadini, avete invertito la massima :

tout pour le peuple, rien par le peuple seguendo la sua con -

traria tout par le peuple, rien pour le peuple. Voi, sog-

giugne Ton. Prinetti, avete dimenticato d'essere Ministro par-

lamentare in uno Stato parlamentare. A dir breve, il go-

verno del Crispi, a volerlo giudicare dai fatti, meglio ancora

che dagli apprezzamerrti di questo o di quel deputato, non puo
davvero andare esente dalla taccia di un egoismo accentra-

tore, o di un vero despotismo.

Ma qui non parano le maccatelle della sua amministra-

zione. Piu altre gliene appongono i rappresentanti del popolo

e la pubblica opinione.

V.

Gridasi il Crispi essere in continua contraddizione con se

stesso, di piegare ora a destra, ora a sinistra
;
di smentire coi

i'atti le promesse e di rinriegare i principii altre flate da lui

professati. Egli proibisce, al dire dell'on. Bonfadini, proces-

sioni rosse e nere, e tollera per Giordano Bruno processioni

che furono una gazzarra di schiamazzatori. Ha promesso
che risanerebbe la piaga della pubblica miseria con le Opere

pie, e non ha fatto che esacerbarla
;
e quasi cio non bastasse,

ora vuol renderla insanabile con 1'incentrarne nelle sue mani



VERSO L* ITALIA 13

F amministrazione. Donde seguirk che, per la poca o niuna

liducia che il suo governo ispira, i lasciti pii scemerannoj e

la riccliezza delle Opere pie venuta a raano di gente interes-

sata, e quel che e peggio. settaria, inabisserassi, come quella

del Clero, nella sfondata gola del mostro sbucato dai covi in-

fernali. Tacciasi il Crispi, e non a torto, di avere sparso ai

quattro venti un progetto di colonizzazione interna, il quale

poi non ha corpo che nel suo cervello. Avea, quand'era de-

putato, clamorosamente difesa e caldeggiata la teoria delle

autonomie locali; ed ora che e Ministro, non fa che serrarle

tra le morse del potere centrale. Suscita speranze che poi non

puo o non sa soddisfare
; professa principii, a' quali nella pra-

tica non si attiene; proponsi di governare coi criterii della

destra, e poi li disdice. Appoggiasi ora ad un partito ora ad

un altro, come meglio gli torna. Nella scelta de' suoi amici,

dice di lui il Nicotera, ha provato di non avere un programma.

Egli non vuole che il potere; poco a lui importa la coerenza

dei principii nella pubblica amministrazione. I suoi mezzi di

governo sono la paura e 1'intrigo. Vuol far credere all' esi-

stenza di pericoli, che non esistono; mentre poi allarga la base

della sua clientela coi favori e con le corruzioni... La sua

politica fu ognora incerta, vacillante, a sbalzi, piegando negli

affari interni ora alia sinistra ed ora alia destra; e negli

esterni ora all'un polo ed ora all'altro della politica interna-

zionale. Corre a Berlino a ricevere Timbeccata bismarchiana ;

ma poi ammoina la Francia e affrettasi a inviarle i saluti

della squadra italiana. Scinde con questa un trattato di com-

mercio; e poi arrabbattasi, ma invano, di rannodarlo. Dichiara

che vuol la pace e non le conquiste nelle terre africane; e

intanto tempesta il nuovo Negus per istrappargli un altro

lembo di territorio. oltre a quello che vennegli dai trattati

concesso. Reprime neirinterno con la forza armata i tumulti

e le ribellioni: ma poco o nulla fa per cessarne le cause. Da

piena balia alle associazioni e agli assembramenti dei dema-

goghi; e restringe la liberta di quelli che non hanno altro

scopo se non la preghiera, il culto e la beneficenza. Punisce,
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com'e suo dovere, le offese fatte al Re; e chiude gli occhi su

quelle di che 1'augusta persona del Ponteflce, a dispetto delle

faraose guarentigie, suol essere bersaglio. Affetta devozione e

zelo per la Monarchia; e non fa che scalzarne i fondamenti.

E Ministro di un Re sabaudo; e concorre all'apoteosi di chi

macchinava 1'assassinio di un augusto antenato di lui. Imbo-

riasi di avere pressochfe rigenerata F Italia, come chiaro ap-

parisce dal suo spavaldo discorso di Palermo; e F Italia e,

grazie a lui, or piu che mai scaduta, diserta, riflnita, tanto

che il fatto suo e una vera pieta. Millanta fedelta alle istitu-

zioni
;

e non peritasi di violare a ogni poco il primo e piu

importante articolo di quelle. II suo governo insomma e un

arruffio di principii e di atti contradditorii, una perpetua dis-

sonanza tra Crispi deputato e Crispi ministro, una patente op-

posizione tra Fuomo dell'antica sinistra e Fuomo di tutti i

partiti.

II che se reca stupore al volgo semplice e bonario, non

ha da maravigliar punto coloro, i quali ben sanno di che pelo

sieno codesti paladini di liberta. Quando trattasi di salire sul-

Falbero della cuccagria, essi han piena di liberta la bocca, e

fanno vedere ai dabben uomini la luna nel pozzo : ma giunti

che poi sieno ad afferrarne la cima, guai a chi li tocca! II

gregario liberale, una volta ministro o presidente, trasformasi

per incanto in desposta e anche in tiranno. Egli ha tutta la

boria di un villan rifatto, o d'uno studentuccio laureatosi a

suon di moneta doctor in utroque.

VI.

Un'altra terribile accusa fu parimenti mossa al Crispi. II

vostro governo, gli dicono, e dilapidatore. Dove sono le eco-

nomic che prometteste ? Le finanze d' Italia sono ruinate
;

e

nulla faceste che valesse a rialzarne il credito. Pretendeste

con nuove tasse fare un'altra sanguigna alia nazione gia dis-

sanguata ;
e se non veniste a capo del vostro disegno, non e

al certo merito vostro. Profondeste milioni nelF impresa afri-
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cana, donde niun solido profitto ritrasse P Italia; ed e proba-

bile che non abbia a ricavarne per 1'avvenire, almeno quanto

richiederebbero i tanti sacriflcii da lei fatti di sangue e di

danaro. Per vostra colpa la Francia pressoche ci chiuse i suoi

mercati
;
e finche voi durerete al potere, non sembra disposta

ad aprirceli. Pagaste col danaro della nazione il servilismo di

gente piacentiera, a voi venduta anima e corpo, e stipendiaste

largamente il giornalismo nostrano e straniero, acciocche vi

profumasse di continue coll' incenso di mercale lodi. Per chiu-

dere la bocca a certi veltri affamati, che vi abbaiavan contro,

o per ingraziarvi persone influent! e accapararne i voti, avete

con grave dispendio creati nuovi impieghi e sinecure, nomi-

nate commissioni d'ogni fatta, spedita di qua e di la dai monti

e dai mari gente a spiare, a studiare, a riferire. Che faceste delle

grosse somme che vi riservaste pe' fondi segreti ? E egli possi-

bile che non vi bastassero, ove non li aveste impiegati in ser-

vizi corrompitori? Invece di assottigliare le spese di lavori e di

armamenti non necessarii, non faceste che accrescerle; e se

alPultim'ora d'accordo con gli altri ministri proponeste dei ri-

sparmi, dovrete pur confessare che vi foste tirato pei capelli ;
e

a Dio non piaccia, che anche in questo non ci abbiate dato erba

trastulla. Sotto il vostro governo i popoli muoiono di fame.

Chi rimpolpasi, gavazza e fa baldoria nella comune miseria e

tutta la genia degli ebrei e de' frammassoni. Negatelo, se po-

tete. II piu bel fiore delle patrie ricchezze e gia caduto nelle

loro mani. Essi ghermirono dalP un capo all' altro d' Italia i

beni del Clero; e apprestansi a gittare altresi le artigliate

mani su quelli delle Opere pie.

Le casse comunali e provincial! e quelle d' istituti pub-

blici, di societa commerciali, di crediti, di banche, sono gene-

ralmente in loro balia. Vennero in loro possesso eziandio mol-

tissimi de' piu sfolgorati palagi, delle piu vaste ed ubertose

tenute e delle piu sontuose ville che vantino le citta italiane
;

cotalche si puo ben dire che oggi sia P Italia per opera del

Crispi e degli altri FF. 33, il paradiso degli ebrei e P inferno

de' cristiani.
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Ed eccoci, senz" addarcene, entrati in un' argomento, che

costituisce appunto il capo principale del processo intentato-

gli contro, non tanto dai deputati, quanto dalla nazione, ri-

inasta, a marcio dispetto di lui, nella sua generalita fedele

alia religione de' padri suoi. Sotto il governo di Crispi, e col

suo beneplacito e incoraggiamento, venne eretto con grande

solennitci in Roma un monumento air immondo autore del

Candelaio, caldo adoratore di Venere piu ancora che della Dea

ragione.

Popolaronsi i convitti del regno, i licei e le universita di

professori, che allevano la gioventu nel disprezzo dell'autorita

della Chiesa, nelF odio al prete e neir indifferenza religiosa,

per nulla dire di quelli che 1' imbevano di dottrine atee e ma-

terialiste. II meretricio e cosi sciolto da ogni freno, che 1'Italia

e tramutata in una sentina d'infezione fisica e morale. Man-

tiensi la proibizione del catechismo e degli atti ed emblemi

religiosi nelle scuole; e si fa ogni opera per allontanare

da queste gli ecclesiastici e i membri delle corporazioni re-

ligiose, esigendo da essi non gia solo gli esami per la pa-

tente, ma di piu la loro frequenza alle scuole governative,

non eccettuandone neppure le monache o le snore inse-

gnanti. Escludesi dall' insegnamento ogni influenza anco in-

diretta della Chiesa; e mettesi in bando il sacerdote dalPeser-

cito di terra e di mare, costringendo per tal guisa i soldati a

vivere e a morire senza i conforti della religione.

Vuolsi al postutto dare lo sfratto al prete perflno dalle opere

di pubblica beneficenza fondate e sostenute dall' oro della

Chiesa, ovvero poste dai loro fondatori sotto 1'egida di lei. Con

varii pretesti vengono rimossi dai pubblici incarichi quanti non

si prestano a dar mano alia setta nella sua opera anticristiana
;

e sono sostituiti da un esercito di frammassoni e di rivolu-

zionarii della piu bell' acqua. Vietansi le solenni manifesta-

zioni del culto fuori delle chiese. e la modesta pompa con che
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portavasi il SS. Viatico agli infermi; mentre permettesi che

si festeggino con pubblica e solenne pompa quelli stessi, che

osteggiarono cotanto Cristo, la Chiesa, e ben anco la Monarchia

e le istituzioni. Atterraronsi o si convertirono in usi profani

molte chiese, e profanaronsi non cli rado con pubblici e non

urgenti lavori i giorni del Signore.

Lasciaronsi sovente impuni gli oltraggi fatti da una stampa

empia ed oscena alle cose e alle persone sacre e persino al-

1' inviolabile persona del Pontefice; e si giunse a tanto di

audacia e di spudoratezza da stipendiare pur anco giornali,

che non miravano ad altro che a disseminare tra il popolo

Todio e il disprezzo della classe sacerdotale. Diessi sempre ap-

poggio e favore ai phi accaniti nemici della Chiesa o a'suoi flgli

ribelli; e venne con grave scandalo della cristianitft lor affi-

dato ogni piii delicato e lucroso incarico sia nella pubblica arami-

nistrazione, sia nell' insegnamento o nelle opere di beneflcenza.

VIII.

Sotto il Governo di un Crispi si pot6 impunemente insultare

al cristianesimo in sulle scene e per le piazze, dalle cattedre

e dalla tribuna; ed egli stesso non peritossi di gittare alia

Chiesa -il suo guanto di sflda, invocando contro di lei la Dea

ragione, siccome fugli a buon diritto gittato sul viso nel Parla-

mento. Per opera sua vennero decretate leggi contrarie ai

diritti della Chiesa ed ai principii cristiani. Sugli occhi suoi si

svelenisce non di rado 1'ira settaria fin dentro le sacre e silen-

ziose mura del tempio di Dio, sturbando le religiose funzioni

con grida, tumulti e scoppii di bombe; il che di certo non

interverrebbe, almeno con tanta frequenza, ove gli empi non

avessero un tacito incoraggiamento dall'ostilita del governo

contro la Chiesa. Di qui eziandio deriva il frequente ripetersi

di sacrileghi furti e di attentati contro le persone a Dio con-

sacrate, gli sfregi fatti alle sacre immagini, le grida di morte

ai prcti, i processi senza ragione intentati ai Vescovi e ai

sacerdoti, le caricature contro il clero messe in mostra ne' luo-

Serit XIV, roJ. V1T, fasc. 9CI. 2 23 ginyiio ISfO.
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ghi piu frequentati, e quel diluvio di libri irreligiosi che

inonda 1' Italia.

Tutto il piano di guerra contro il cristianesimo combinato

nelle logge ed attuato dal governo, fin d'allora che fu tratto a

rimorchio dalla Massoneria, ebbe in Crispi il suo piu attivo e

focoso esecutore. La legge che sopprimeva gli Ordini religiosi

venne applicata di un modo barbaro verso le derelitte spose

di Gesu Cristo; le quali da pezza languono nella miseria e si

muoiono di fame. La trasformazione de' Conventi in caserme

e prigioni; la soppressione della decima e delle immunita ec-

ciesiastiche
;
la confisca dei beni della Chiesa; la leva dei chie-

rici; il rifiuto delle temporalita a certi Vescovi in pena di aver

fatto il loro dovere; la proibizione della profession religiosa,

tutto questo e quant' altro di piu ostile venne da pezza de-

cretato contro la Chiesa, ebbe per opera di Crispi una pronta

ed implacabile esecuzione. Ond'egli per cio si rese assai bene-

merito della Massoneria; la quale non potrebbe ritrovare un

uomo piu energico e fedele di lui nell'eseguire il massonico

piano di guerra contro 1' Italia cristiana. Quindi si spiega per-

che egli, malgrado tanti errori politici quanti sono quelli che

vengongli rimproverati, e non ostante il mal governo che ha

fatto della cosa pubblica, non sia ancor caduto di seggio, benche

oggi vacilli e rainacci di cadere. Quando si riflette che la

maggioranza e di fratelli, tutto va liscio liscio, ne fa una

grinza. Parlando di loro, il Fanfulla nel suo numero 5-6

Giugno cosi si esprime. I deputati non si curano piu del

paese che rappresentano; ma si aiutano essi e il Governo

a farsi un paese che rappresenti loro; tutti insieme sono

una vera e propria oligarchia, senz'averne i meriti e le virtu,

senza pero procurarne al paese alcun benefizio. Una maggio-

ranza cosi vicina alia unanimita puo reggere benissimo in vita

un ministero, ma uccide una istituzione... Benissimo: questo

e il fatto; ma del fatto la sola ragione non e gia, come lascia

intendere il Fanfulla, il voler preferire i proprii interessi .a

quelli della nazione; ma si il voler curare eziandio quelli della

Massoneria, a cui sono con segreti giuramenti vincolati.
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Di un Parlamento siffatto, prosegue a dire il citato giornale,

che e ridotto a non essere altro che un gran Consiglio, che

anzi di un Consiglio vero e proprio ha questo di meno, ch'egli

non puo dare i consigli che vuole, e non da altro che 1'autorita

e la forza ai consigli del governo. Nessuno ha pensato mai a

cancellare il primo articolo dello Statute, eppure nessuno vorra

dire ch'esso piu ci sia: non vorrei che accadesse il medesimo

degli altri articoli, non vorrei che senza che il paese se ne

accorgesse, si trovasse col suo statute fermo e intangibile,

come si dice, ma senza piu un articolo che avesse efficacia

seria; non vorrei che a forza di governare il paese, si ridu-

cesse a non rimpiangere nemmeno la liberta perduta, quella

liberta per acquistare la quale il paese dette le sue lacrime,

tutto il suo sangue, tutto il suo danaro.

Cosi il Fanfulla, e con lui quanti non hanno la testa imbot-

tita di borra o le traveggole agli occhi. Bisognerebbe davvero

essere scempiato e strullo e nulla aver imparato dalla storia e

dall'esperienza, per darsi a credere che chi osteggia la religione

degli italiani voglia rispettarne la liberta; e chi fa guerra a Dio

e alia Chiesa struggasi d'amore per la patria. Consultisi la sto-

ria, che e la gran maestra della vita, e vedrassi come i piu feroci

persecutor} del cristianesimo fossero altresi i piu spietati tiranni

del popol loro, incominciando da Erode e da Nerone fino ai

tempi nostri. II timore adunque di veder scomparire in un con

la religione la liberta e un timore giustiflcato dalla storia, e

fondato nella ragione e nelFesperienza. Pertanto, in nome della

religione e della liberta, in ossequio alia pubblica morale e

per riguardo ancora al bene economico del paese, tutti gl'Ita-

liani dovrebbero far voti a Dio, acciocche cessi da noi 1'uomo

infausto di Ribera, il cui governo e, come vedemmo, despo-

tico, contradditorio, dilapidatore, irreligioso, una vera piaga

dell' Italia e un disdoro della nostra nazione.
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i.

Meutre tutta Italia dal Cimone al capo Passero sta nelle

angustie ed e estrema la poverta delle plebi, nel parlamento

governato da un conclave di 33/. si dibatte sopra i mezzi di

ristorare le finan-ze, tra quali mezzi precipuo e quello di non

dilapidare 1'erario, gittando milioni in ispese non necessarie.

Se invece di 300 frati massoni sedessero cola uomini che

propugnassero quella liberta che sta solo sulla bocca di tutti,

di com une accordo si sarebbe detto che per fare economic e

spediente in primo luogo dare la liberta d' insegnamento. Molti

milioni sarebbero risparmiati. Ma e follia sperarlo! E perche?

Perche se si promulgasse tale liberta, se ne vantaggerebbero

i cattolici (che pur sono la quasi totalita della nazione), i quali

aprirebbero da per tutto scuole, disciplinate si e gratuite, ma
nelle quali il fondamento sarebbe Dio e quella religione che e

bensi scritta nel 1 articolo dello Statute, ma nel fatto si vuole

assolutamente distrutta. Ma quei trecento gridano: Vada in

malora Pltalia, purche si distacchi la gioventu da Dio e dalla

religione cattolica, per distrugger la quale noi abbiamo t'atta

F Italia stessa. Pero si vuole scambiare 1'istruzione con la cor-

ruzione e la vera scienza con la ignoranza. Onde la gioventu

e tradita e i diritti di trenta milioni di cattolici calpestati ed

irrisi. Questo e 1'amor di patria? Questo Tamore di liberta?

Quanto ci sarebbe a dire se volessimo dissertare su questo
tema.

Ma al presente ci contentiamo restringerci a dimostrare

quanto sia contrario alia scienza sbandire dalle scuole superior!

le dottrine inconcusse sopra la causalita, affinche non appari-
sca la necessitk di ammettere la causa prima ch'e Dio.
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II.

Primamente discorriamo sopra Tordine reale. Questo offre

il carapo piii vasto alia scienza, giacche si stende a tutte le

cose flsiche. In esso sono compresi i corpi inorganic!, i viventi.

tra i quali anche 1'uomo. Quest' ordine e retto da leggi fi-

siche; cui sottostanno le mutazioni e le generazioni di tutte le

cose. Una sostanza, una mutazione, un fenoraeno che nella sua

essenza non ha necessita di esistere e percio e per se indif-

ferente ad essere e non essere, affinche sia, deve avere una

ragione sutticiente, e pero e un efletto e suppone una causa.

II perche se uno dica che un ente contingente non dipende

da una causa, e costretto a dire che non ha ragione suffi-

ciente ad essere. Ma senza sufficiente ragione niente puo essere.

Dunque il dire che quello e senza causa viene implicitaraente

a dire che esso e ed insieme non e. Onde il negare nell'ordine

fisico la causalita, e negare il principio di contradizione, e

questo negate, la umana ragione e spenta, non v'e certezza

alcuna; non v'e scienza possibile.

La scienza cristiana sopra questo principio di causalitk si

fonda, come sopra base inconcussa, e pero movendo da prin-

cipii evident! conduce il fllosofo ad illazioni certe. Qualora

dopo secoli di esperienze, non perviene a potere applicare con

evidenza a un dato oggetto quel principio di causalita, si

astiene dal dedurre illazioni scientiflche, e da le sue afferma-

zioni come piu o meno probabili. II filosofo cristiano osserva

con occhio sintetico tutto 1' universe; lo considera in ogni

sua parte e nel suo tutto mutdbile. Dunque cosi ragiona:

ogni ente in te e flnito, e nel tuo complesso sei pure limitato

e finito: e, perche finito, tu potevi non essere e pero sei ef-

fetto; e una causa, che non sei tu, ti ha dato 1' essere. Se

da te stesso tu ti fossi dato Tessere, tu saresti esistito prima
di esistere, cioe saresti esistito insieme e non esistito. Questa

causa dell' uni verso mondo dal cristiano filosofo e detta Dio.

Esso considera altri enti finiti e pero non necessarii, che
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sono immaterial! cioe susssistenti, privi di quantita, forniti di

facolta propria di pensare e di libero volere. Di siffatti esseri,

altri separati dal corpo li pensa almeno come possibili, altri

congiunti in naturale unione col corpo; e questi, che sono le

anime umane, li conosce pure come esistenti. Cotesti essere

semplici e spirituali non possono originarsi per mutazione di

un soggetto; dunque, conclude, essi non hanno potuto avere

esistenza, se nou per creazione, cioe dovettero essere pro-

dotti ex nihilo sui et subiecti. Dunque degli spiriti che diconsi

angeli e delle anime umane Dio creatore.

Ma come ebbero origine tutti gli esseri materiali, che sono

innumerevoli in varie specie? Ci esponga il suo pensiero Santo

Agostino, illustre tra i fllosofi. Egli nel Libro XII delle sue

confession! *, nelle quali manifesta la bonta e Tumilta del suo

cuore pentito e insieme la sublimita del suo ingegno divino,

si mette a contemplare il fiat creative, quale viene narrato

nel primo capo del Genesi. Le prime parole del rivelato vo-

lume sono queste: In principio creavit Deus caelum et terram.

In queste parole, dice Agostino, viene signiflcata non la for-

mazione delle varie specie delle cose, le quali poscia vengono

indicate nei giorni ossia nelle epoche successive, ma in una sin-

tesi divina tutto e detto, cio che poscia viene colPanalisi di-

stinto. Se non che tutte le cose che si mutano nell'essere loro

sostanziale e necessario che constino di due principii 1'uno che

e il soggetto che si muta, 1'altro che e cio che determina esso

soggetto all'essere sostanziale. Ad esempio se i corpi inorga-

nici si mutano in pianta viva, e giuoco forza ammettere che

questo passaggio si faccia non per annichilazione degli inor-

ganici e per creazione della pianta, giacche in tale ipotesi non

si avrebbe sostanziale mutazione, richiedendo la mutazione cio

che da uno stato passa ad un altro, cioe ogni mutazione ri-

chiede il mutato. Dunque quando gl' inorganici si mutano in

pianta viva, e mestieri che siavi un soggetto, il quale prima

della mutazione non era pianta viva e dopo la mutazioue sia

1 Versione del Bindi. Firenze, Barbera 1864.
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pianta viva, senza rimanere quello ch' era prima della mu-

tazione.

Ne basta qnesto soggetto che dal termine a quo della mu-

tazione passa al termine ad quern; ma si richiede ancora che

vi sia un principle che prima della mutazione costituiva quel

soggetto sostanza inorganica e poscia un altro che lo costi-

tuisca viva pianta in cui vien trasmutato.

III.

Ma perche tutte le sostanze corporee si possono mutare

nell'essere sostanziale (avvegnache alcune diffatti non si mu-

tino, per mancanza di cause naturali idonee a produrre tali

mutazioni) Santo Agostino ne inferisce che tutto Tuniverso cor-

poreo e composto dei due predetti principii, 1'uno ch'e il sog-

getto determinabile in diverse sostanze, 1'altro che e il prin-

cipio determinante la natura delle sostanze medesime. Quello

e causa materiale ed e detto materia, questo e causa formale

ed e detto forma. Dunque creando Dio 1'universo corporeo do-

vette creare la materia di tutte le cose corporee. Ma Agostino

considera la materia soggetto determinabile in se stesso, cioe

in quanto determinabile, e cosi dovette considerarlo privo di

ogni determinazione sostanziale che puo avere: ond'egli non

sa con qual nome chiamare questa materia da Dio al principio

creata, e la chiama con quei nomi indeterminati coi quali

egli pensa che sia stata indicata nel primo capo del Genesi con

quelle parole, le quali non hanno determinata significazione.

Ecco com' egli parla : E la terra era invisibile e informe,

un non so quale abisso profondo, su cui non era luce, perche

senza parvenza. Pero tu inspirasti che fosse scritto, che le

tenebre erano sulla faccia dell'abisso. E che altro e cio, se non

1'assenza della luce? Infatti se luce vi fosse stata, dove dovea

vibrare se non sopra? dove la luce per anco non era, che si-

gnifica egli la presenza delle tenebre, se non 1'assenza della

luce? Pertanto le tenebre soprastavano, perche non vi era vi-

brazione di luce. Cosi dove non vi e suono, e silenzio. E che si-
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ifn iflca esser silenzio in un luogo, se non che non v'e suono?

Non sei tu, Signore, clie hai insegnato a quest'anima che ti

parla? Tu che m'hai insegnato come innanzi che tu dessi forma

o ordine a questa materia senza forma, ella non era alcuna

cosa: non colore, non figura, non corpo, non spirito? Non

pero un vero nulla, ma una certa disformita, senza alcuna

specie. E che nome darle, per farla intendere anco a' piu tardi,

se non qualcuno usitato? Or tra tutte le parti del mondo, che

trovare piu vicino a questa indeterminata disformita, che la

terra e 1'abisso? Infatti queste due cose, per rinfimo grado

che tengono nella creazione, sono meno speciose delle altre

superiori, fornite di chiarezza e di splendore. Dunque perchr

non dovrei ammettere che la materia senza forma, che creasti

priva di tellezza, per formar le cose belle del mondo, fosse

detta terra invisibile e incomposta, non per altro che per age-

volare ali uomini I'intellienza?

IV.

Posciache S. Agostino ebbe data questa nozione del soggetto

che e il principle determinabile di tutte le sostanze corporee,

viene a manifestare quanto questa cognizione sia preziosa e

come 1'abbia avuta per alto favore di Dio. Se la mia voce,

egli dice, e la mia penna o Signore, debbono fare aperto tutto

cio che mi hai dato a conoscere intorno a questa materia,

confesso che, intendendola dalP udirne parlare chi nulla ne

intendeva, il mio pensiero se la rappresentava sotto niille

forme diverse; e pero io non pensava lei; ma si volgevano

neH'animo sconce e orribili forme confusamente si, ma pur

sempre forme, e diceva informe, non cio che era privo di forma,

ma si cio che ne aveva una tale, che a vederla realmente sa-

rebbe stata alia mia infermita un raccapriccio, un orrore. . .

Mi riusciva piu facile il non pensare 1'esistenza di cio che al

tutto e privo di forma, che V ammettere qualche cosa tra il

formato e il nulla, che non fosse ne il formato ne il nulla, ma

quasi il nulla.
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INSEilNAMKNTO ?">

E la mia ragione smesse allora di consultarc il mio spi-

rito tutto ingombro di forme imaginarie di corpi, rimestate e

variate capricciosamente ;
e mi flssai nei corpi stessi, e presi

a meditare piii a fondo sulla loro mutabilita, per la quale ces-

sano di essere cio ch'erano, e cominciano a essere cio che non

erano; e sospettai che quel passaggio da forma a forma acca-

desse per T intermezzo di alcun che d' informe e non del vero

nulla, ma non mi bastava un sentore, si voleva esserne certo.

Ed ecco qui il gran fllosofo considerare il soggetto delle mu-
tazioni sostanziali, astratto da quelle nature tutte, in cui si

muta e che deve essere considerate senza veruna di esse.

Poi esclama: Se la voce e la penna volessero confes-

sarti tutti i lumi che mi hai dato su tale questione, chi del

miei lettori reggerebbe a tenermi dietro? E cio non pertanto

il mio cuore non lascera mai di darti gloria ed intonarti un

cantico di ringraziamento per tutto cio che la mia lingua non

vale ad esprimere. Cosi parlava la mente sovrana di Ago-

stino, e i moderni pseudofilosofi, che non sanno ben parlare

perche non sanno ben pensare, deridono questi concetti e si

aggirano nei tenebrosi vortici di Epicure, e non sanno conce-

pire altro che innumerabili eterni atomi, per accozzamenti e

postura dei quali tutte le varie sostanze sieno formate e

costituite. La scienza e divenuta ignoranza, perche non si vuol

ammettere, se non cio che si giudica potersi vedere cogli oc-

chi, pesare colla bilancia, misurare col metro.

V.

Ma quantunque sia certo che Dio dovette creare il primo

soggetto di tutti i corpi dell' universe, il quale soggetto e la

materia informe, tuttavia la mente di Agostino ben vide che

non era possibile che Dio creasse in un tempo anteriore il

medesimo soggetto e in un tempo posteriore i principii de-

terminanti che costituiscono le varie nature corporee. E di

vero cio che esiste e determinate, ed essendo la materia in-

forme per se indeterminata, non puo essere creata senza che
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insieme riceva una qualche sostanziale determinazione. Percio

Agostino acutamente sentenzio che Dio creando 1' universe cor-

poreo avea create prima la materia di esso, ma questo prima
non indicava priorita di tempo. Ecco come discorre : Ben e

vero che se alcuno dice, la materia esser da prima stata fatta

informe, e poi formata, sparisce 1'assurdo, si veramente ch'ei

sappia ben distinguere tra loro queste diverse priorita, cioe

di natura, onde la eternita divina precede tutto; di tempo,

onde il fiore e prima del frutto; di preferenza, onde il frutto

e preferito al fiore
;
di origine, onde il suono precede il canto.

Di queste quattro priorita, le due di mezzo son lampanti, ma
della prima e dell

1

ultima non e cosi . . . Qual e quello spirito

si acuto, che senza grande sforzo possa distinguere la prio-

rita del suono sul canto? Ella si concepisce da questo lato,

cioe che il suono precede il canto, in quanto che il canto non

e altro che un suono, il quale ha gia ricevuto la forma del

canto. Infatti perche una cosa riceva la forma, e d'uopo che

prima vi sia cio ch'e informe. Dunque se il suono e la ma-

teria, e il canto la forma, il suono e prima del canto. Cosi

avviene d'ogni materia, la quale ha sempre la priorita sopra

le cose che di essa son fatte; priorita non d'azione, perciocche

ella e anzi passiva ed e fatta.

Nell'esempio allegato, segue Agostino, non v'ha priorita

di tempo ; perche non si comincia mica a porre de' suoni privi

d'ogni forma melodiosa, per tornarci poi a sbozzarli e accon-

ciarli secondo il ritmo e la misura, come quando pigliasi le-

gname per fame una cassa, o argento per lavorarne un vaso.

Vi ha priorita di origine, perche non si forma il canto per

dare esistenza al suono, ma produces! il suono perche sia il

canto.

Con questo esempio dinanzi intenda chi puo, come prima
fosse fatta la materia delle cose e appellata cielo e terra,

perche il cielo e la terra furon fatti di essa.

Tal fiata da una similitudine si conosce la profondita della

mente che la adduce, e il genio di Agostino ben si scorge da

tale similitudine del suono e del canto, della quale nessuna e
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piu acconcia a mostrare come la materia non puo star senza

forma e come prima sia creata la materia che la forma; l;i

qual cosa a innumerevoli filosofl moderni sembra inconcepi-

bile e assurda.

Appresso Santo Agostino dichiara come nello stesso tempo
in cui Dio creava la materia o il primo soggetto delle sostanze

corporee, egli con la sua virtu efficiente e fabbricatrice (vi

quadam effectoria et fabbricatoria) sopra essa operava deter-

minando le varie nature delle sostanze corporee. Ne ci pare

alieno dal vero che tutta la materiale sostanza Iddio distin-

guesse da prima nei corpi che diconsi semplici o elementari,

e cosi Dio nell'universo corporeo ponesse i principii e quelle

leggi flsiche, per le quali 1' universo fu ordinato e costante-

mente si regge.

Imperocchfe il vero fllosofo con queste parole leggi fl-

siche intende la norma data dal legislatore Iddio a tutte le

creature corporee, in virtu della quale esse per naturale ne-

cessita hanno in tutti i secoli passati serbato e tuttora ser-

bano e serberanno quel modo di operare e quell' ordine che

vien detto ordine flsico o cosmico, e serbando quest' ordine

esprimono nel fatto quella idea archetipa che ab eterno stava

nella mente del supremo arteflce e che fu la causa esemplare

di tutto il creato.

Ora alia natura della legge spetta la promulgazione, e come

Dio promulga la sua divina legge eterna ch' e causa esem-

plare onde le creature razionali e libere debbono regolare i

proprii atti, per mezzo della comunicazione del lume della ra-

gione, il quale come cristallo riverbera i diviui principii di giu-

stizia e di moralita
;
cosi Dio promulga la legge regolatrice di

tutte le creature irrazionali per mezzo delle forze delle quali

le adorna, degli abiti naturali, degli istinti e delle qualita in

virtu delle quali per necessita naturale sono tratte ad ope-

rare in quel modo che Egli ha voluto.

Adunque quando la virtu divina efficiente imprimeva nella

materia dell' universo le varie differentissime nature, e, con

queste, le forze, gl' istinti, le qualita; imprimeva nelle creature
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quei che da Agostino sono detti principii seminali di tutto

Pordine fisico che noi veggiamo svolgersi nella successione del

tempi. In questi principii seminali, come in cause seconde, stanno

quelle leggi onde e foggiata la chimica, la fisica, la geologia.

1'astronomia ed ogni naturale scienza, e senza questi principii

seminali mancherebbero tali leggi del fondamento proprio, e,

neir universa natura, dominatore sarebbe solo il caso, Pinco-

stanza e il disordine.

VI.

Pel filosofo cristiano la scienza e la cognizione di tutte le

cose attinte dalle loro cagioni, ascendendo dalle prossime alle

remote; dalle cause seconde flno alia causa prima efflciente

e finale ch'e Dio. La cognizione storica della natura e un pre-

suppostb necessario, e questa si piglia com'e. Laonde e una men-

zogna Paffermare che il filosofo cristiano si fabbrica il mondo

a priori secondo i dettami della sua fede e contradice alia ra-

gione e alia scienza.

Per converso il filosofo anticristiano quale viene esaltato,

promosso, stipendiato in tutte le scuole dei governi massonici

che oggidi si separano dalla Chiesa e da Dio, pone come

fondamento un assurdo, cioe P ateismo, e poscia acconcia il

mondo in guisa che non contraddica all'assurdo, stabilito ante-

cedentemente. Quindi e giuocoforza che la filosofia detta mo-

derna sia sola storia coordinata dei fatti della natura in quanto

cadono sotto ai nostri sensi, non ragguagliati ai principii ra-

zionali, i quali soli possono constituire la scienza verace.

Laonde i moderni scienziati non considerano la necessita delle

cause pesandone il loro valore e misurandolo alia proporzione

dei loro effetti e quindi ad ogni pie sospinto non sanno, nel

fatto, riconoscere quel principle che ogni effetto deve avere una

causa a se proporzionata.

II perchS posta da essi come inconcussa la ipotesi di Epi-

curo, un po ingentilita, che P universo sia un aggregate di

atomi eterni, infiniti, in moto continuo, ma privi di forze in-
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trinseche e tutti della stessa natura, ciofe tutti soltanto estesi

essenzialmente e resistenti, colla aggregazione, col numero,

colla posizione e col moto del medesimi pretendono che tutto

cio ch'6 nell'universo debba formarsi. La diversita di un sasso

da una pianta, da un bruto, dall'uomo sta solo nel diverse

numero di cotesti atomi, nel diverse moto, e nella diversa loro

posizione. Senso, intelletto, volontei non altro sono che vibra-

zioni atomiche. L' ordine non ha bisogno di una causa ordi-

nante, e quel caso che non potrebbe produrre la piii piccola

cosa tra le artificial!, che non sarebbe capace per tutti i se-

coli di fare un solo orologio, quel caso viene assegnato per

causa dell'ordine misterioso di tutta la natura, della propor-

zione delle facolta ai loro oggetti; il caso 1'autore dell'orga-

nismo di una farfalla come di un uomo. E vero che per con-

tentare i gonzi mettono innanzi i nomi di leggi fisiche, ma

tolgono a queste leggi fisiche il necessario lor fondamento

qual e il legislatore Dio, e i principii seminali da esso inseriti

nelle forze e nelle qualita: negano la divina causa esemplare

e le cause finali e nondimeno con una sicumera che fa com-

passione, affermano che la scienza moderna richiede il sacri-

ficio delle superstizioni senili della cristiana fede.

Viardot nel suo Libre-examen pronuncia questa sciocca

bestemmia, parlando della scienza moderna. Elle a done for-

cement et par ses clartes toujours grandissantes, fait evanouir

les croyances surannees et enfantines de la primitive huma-

nite. Lorsque Galilee, apres Copernic, apres Aristarque de

Samos, a replac6 le Soleil au centre du monde et fait mou-

voir a 1'entour le choeur des planetes; lorsqu'il a dit; Eppur
si muove, il a detruit d'un mot tout les theogonies vermou-

lues qui avaient j usque lei regn6 sur les hommes. Kepler,

Nowton, Buffon, Linne, Volta, Lawoisier, La Place, Herchell,

Ivirckhof, Darwin (je designe sous ces noms glorieux toutes

le sciences exactes), ont complete son oeuvre et acheve sa vic-

toire. E un po piu innanzi cita le parole dette da Napo-
leone I a Laplace che gli spiegava la meccanica celeste: Mais

dans votre systeme, que faites vous de Dieu ? Oh ! repliqua
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1'astronome, Dieu est une hypothese dont je n'ai pas besoin.

Mettiamo da un lato i nomi degli scienziati citati dal francese

Viardot, perche parecchi di loro non meritano Ponta delle sue

lodi, dacche non precipitarono per amore falso della moderna

scienza a quell'abisso di stolta incredulita. la quale ora si vuol

far passare col nome della moderna scienza.

Ma e vero che questa risposta del La Place data a Napo-
leone I: non ho bisogno dell' ipotesi di Dio, e la risposta che

la scienza moderna dk per bocca dei suoi rappresentanti, nella

massima parte delle university dei governi anticattolici, per

opera dei quali la gioventu e tradita e tenuta schiava del-

P ignoranza e dell'errore. In queste scuole e la falsa sedicente

scienza moderna che alza la voce e che dice, a spiegare P uni-

verso mi bastano atomi e moto non ho bisogno della ipotesi

di Dio
; dagli atomi eterni, per aggruppamento vennero i mi-

nerali, poscia i vegetali, e a poco a poco Pinfimo degli ani-

mali il monero, la scimmia e P uomo : non ho mestieri dell'ipo-

tesi di Dio: Poggetto crea le facolta: il bisogno crea gli or-

gani: fo senza la creazione: il moto cieco o il caso e la causa

della varieta e della ordinazione degli esseri: le cause finali

sono un mito: la causa efflciente prima e inutile: Ponnipo-

tenza e la sapienza di un Dio personale oggimai spettano alia

mitologia.

Buffonerie sono coteste della ignoranza moderna e non della

scienza moderna, la quale puo fare additamenti alia scienza

antica, puo perfezionarla, puo applicarla agli usi material! del-

P uomo, non puo distruggerne i principii, non puo cangiarla

in una scienza opposta, perche Popposto della scienza, che e

cognizione evidente e certa, altro non e che P ignoranza. Co-

loro che per dare ragione di quell'opere della natura che non

riescono nemmeno a conoscere storicamente, dicono non avere

bisogno di ricorrere all' ipotesi di Dio, non sanno spiegare la

esistenza di una ciabatta, senza far la ipotesi del ciabattino o

delle quattro cause finale, formale, materiale ed efflciente che

vi concorrono; e sarebbono da inviarsi al manicomio se di-

cessero altrimenti, e poi con una sicumera altezzosa si fin-
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gono scienziati e dicono che alia scienza non occorrono che atomi

e moto, e caso, ne e mestieri far la ipotesi della esistenza di

Dio. Voi, che parlate cosi, fateci il piacere di dare a rimpe-

dulare il vostro proprio cervello. II negare 1' esistenza delle

cause e arnmettere 1'effetto senza causa, e 1'ammettere effetto

senza causa e negare il principio di contradizione, e negare

il principio di contradizione e negare la ragione, e negare la

ragioue e essere non solo generati dalle scimmie ma scimmie

in persona.

VII.

Dall'ordine reale passiamo alPordine ideale e morale. Basta

solo accennare che nell'ordine ideale il filosofo cristiano am-

mette non solo che Dio e il creatore della mente umana, ma
ne e il supremo motore, il quale Tha irraggiata del lume della

sua mente, imprimendole 1' immagine e la similitudine del suo

Verbo divino, dandole pero immediata evidenza di tutte le

leggi ideali, ossia logiche, onde da principii certi dedurre certe

illazioni, da discernere infallantemente il vero dal falso, e ri-

copiare nell' intelletto tutte le cose dell'universo, il vero, 1'or-

dine e il bello. Per lo che la scienza del filosofo cristiano ha

per fondamento le ragioni eterne e sta impernata in un

criterio che, adoperato bene, non puo giammai fallire. Al fi-

losofo cristiano e aperto il libro dell' universe, nel quale

Dio ha scritte le sue perfezioni e le sue glorie, e leggendo

questo libro contempla I'hnmenso, 1' infinite, 1'eterno; e infor-

mata la sua mente della scienza speculativa acquista la vera

scienza pratica che e norma delle sue operazioni e che a suoi

fini guida 1' individuo, la famiglia e la societa tutta quanta.

Questo libro e chiuso dalla ignoranza della falsa scienza

moderna, la quale coi sensi lo tocca, lo vede, ma non capisce

i caratteri nei quali e scritto, e pero chi superbo per questa

scienza, si crede sapiente, e quello stolto di cui dice la Veritk

dixit insipiens in corde suo non est Deus Si fonda nell'as-

surdo, giacche col principio insano della libertci di pensiero

mette in pari bilancia il vero e il falso, affermando liberta di
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pensiero, in fatto nega che la mente debba essere conformata

alia realt^. oggettiva, e si diletta solo di opinioni e di ciance.

Quindi per non avere un giudice che condanna le sue follie,

la sedicente scienza moderna ha sbandito gik dalle scuole lo

studio della vera filosofia, appagandosi solo della storia delle

cose naturali e sensibili. La quale presente aberrazione ha

pur questo di buono, che torna meglio nutrirsi di quelle co-

gnizioni che, senza studio, acquista la naturale ragione, piut-

tosto che di quelle che sono insegnate da un arte traditrice
;

come e meglio nutrirsi dei frutti che presenta naturalmente

la campagna, anziche dei velenosi che sono posti a tradimento

in ricca mensa.

Finalrnente la filosofia cristiana riconoscendo anche nel-

1'ordine morale che Dio e causa prima e primo motore, rico-

nosce che Dio e la fonte di ogni autorita e che dalla legge

divina ogni legge e precetto trae la forza di obbligazione mo-

rale. Quindi la dignitci umana e riconosciuta nella sua pie-

nezza, giacchk in virtu di questo principio T uomo 6 nobil-

mente libero, perche a nessuno e soggetto se non a Dio o a

chi tiene le veci sue. Di qua la rettitudine e 1'ordine socialo.

Quella scienza moderna che si ammanta d' incredulita, e

una piramide rovesciata al suolo e la sua punta non va al

cielo ma s' immerge nel fango. Per essa non c' e Dio, e quindi

1' autorit^, non viene da Dio, ma 1'uomo e legge a se stesso

e la volouta e indipendente, libera la coscienza; ma poi la

stessa liberta e negata. Tolta la ragione del dovere e del di-

ritto, sottentra 1'egoismo, la forza, 1'astuzia, il fato e la iie-

cessita del male.

Cosi la falsa scienza moderna anticristiana : movendo dalla

negazione delle cause neir ordine cosmico, ha preparata la

ruina dell' uomo intellettuale, dell' uomo morale e della so-

cieUi tutta quanta. I veri pensatori palpitano innanzi alia mi-

naccia di un avvenire pauroso, e confessano che camminiamo

sull'orlo di un cratere vulcanico. Se la rovina e ritardata, questo

e per 1'influsso divino del Papato e della Chiesa cattolica, e di

que'veri sapienti che si tengono fermi alle massime del Van-
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gelo e alle antiche dottrine vere ed immutabili della vera,

scienza e della fllosofla, che e antica e insieme moderna. Gli n---

rnini del Clero seguitino a tenere accesa la face della vera s;-

pienza, per diradare, in quanto si puo, le tenebre degli errori

presenti. Ad essi e non ai seguaci della falsa scienza, che si dice

moderna, hadetto Cristo: Vos estis lux mundi. La Chiesa f;i,

6 e dovra essere la maestra del mondo, e il perno immobile

intorno a cui, per decreto di Dio, deve aggirarsi la voltabilita

degli uomini e degli Stati. Stiano all' altezza della loro mis-

sione divina stabilmente fermi in mezzo alia tempesta che ogni

cosa minaccia e sconvolge. La vita scientifica e morale del

mondo 6 collegata colla vita della Chiesa: se 1' influsso della

Chiesa cessasse, non resterebbe altro per 1'universo che tene-

bre e morte.

A questi giorni, dopo che si deploro nel Parlamento che

1' Italia, retta da un Conclave di 33.*. e da trecento deputati

membri della Societa secreta dei Framassoni che, legati tra

loro con secreti giuramenti, cagionavano la ruina dell' Italia,

alcuni giornali liberali levaron la voce protestando che in questi

tempi, ne'quali la liberta deve regnare sovrana e a fronte sco-

perta, 6 cosa detestabile che vi sieno deputati membri di una

societa secreta. Dunque sia un impedimento air essere depu-

tato 1' appartenere alia setta massonica. E certo miserando

spettacolo che 1' economia in Italia vada in perdizione, ma ben

piu miserando spettacolo e che la gioventii italiana coll' inse-

gnamento ateo venga tradita. Che avverra della nostra patri.i

quando una generazione sara tutta guasta nei principii, e nei

costumi corrotta? Dunque, se per evitare disastri economici,

dai liberali si vogliono esclusi dal Parlamento coloro che ap-

partengono alla.Massoneria, per evitare disastri morali e so-

ciali, da tutti i giornali si dovrebbe proclamare 1' esclusione

dei framassoni non solo dai Parlamenti ma eziandio dai Mu-

nicipii. Costituiscono, si, una societci secreta, ma oggimai e

pubblico che sono nemici di Dio, della Chiesa e della sovraua

autorita
;
e percio stesso fautori non di liberta, ma di una oli-

garchia intollerante e tirannica.

Serie XIV, vol. VU, fasc. 961. 3



1L PONTIFICATO DI S, GREGORIO

NELLA STORIA BELLA CIVILTA CRFSTIANA

XVI.

RIORDINAMENTO DE' VESCOVADI IN ITALIA.

CAUSE DISCIPLINARY

Volgiamo oramai lo sguardo piu direttamente all' Italia ed

all'operosita di Gregorio in pro suo ed eccoci tosto innanzi

quel teatro di miserie infinite e di lagrimevoli rovine, che altra

volta abbiamo descritto. L' intero ordinamento ecclesiastico era

minacciato dalla guerra de' Longobardi, se pure si possono

chiamar col nome di guerra le barbare scorrerie, le rapine

e i sanguinosi eccidii de' novelli conquistatori. II Santo Pon-

tefice, vedendosi stretto da tante calamita, non avea torto di

paragonare lo stato della provincia ecclesiastica di Roma ad

una nave pienamente battuta dalla fortuna e ne' fianchi cosi

scommessa, che le acque vi filavano d'ogni parte con minaccia

d'inevitabile naufragio
2
.

Le lettere di Gregorio sono la piu fedele pittura del fug-

gire che faceva a schiere a schiere il povero popolo innanzi

al nemico, lasciando dietro a se deserti i vescovadi, distrutte

le chiese, svaligiati i monisteri. II clero co' vasi sacri alia

raano va timoroso in cerca di un sicuro rifugio fino giii nella

Sicilia o in altre lontane provincie ;
i vescovi di maggior co-

1 Vedi Quad. 959 (7 giugno 1830), pag. 533 e segg.
2

Registrar* i n. 4 al patriarca Giovanni di Costantinopoli, IAPFK-EWALD

n. 1070.
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raggio convertono in castella munite le loro sedi; abbati e

monaci fanno senza interruzione la scolta sulle mura delle

citta; solitarii asceti in abito monastico percorrono il paese o

per annunziare il pericolo o per esortare alia pace. La fan-

tasia nostra, per quanto feconda, difflcilmente potra farsi un

immagine dello scompaginamento, a cui fu ridotta a que' di

1'intera Italia, e della generale cornmozione degli animi che

ne fu conseguenza.

Ma quant'erano maggiori i colpi della sciagura, che spesso

piombavano in capo ai miseri improvvisamente, e quant' era

maggiore la sconfortante paura che tutti avevano del peri-

colo piu o meno prossimo, tanto piu facilmente intendiamo 1'in-

flusso funesto, che un tale stato di cose dovette esercitare sulla

vita cristiana de' singoli individui e deH'intera comunita. Come

scongiurare lo spirito dell' incontinenza tra le schiere incal-

zanti de' fuggitivi d'ambo i sessi? Come proteggere i chierici

e i monaci qua e la vaganti contro la vita dissipata del mondo

e contro il bisogno di provvedere alia propria esistenza? Come

impedire che 1' Italia non divenisse ogni di piu una selva sel-

vaggia, dopo la rovina di tanti vescovadi e il conseguente di-

fetto di vigilanza ne' vescovi?

Certo e che la civilta cristiana d'ltalia era ridotta a con-

dizione cosi spaventosa, quale non si ebbe a provar mai. Gre-

gorio pugno con tutto 1'animo per sovvenire al bisogno, e pugno
insieme per salvare questa stessa civilta in Occidente: poiche

1' Italia, sebbene allora paresse sull'orlo della rovina, era cio

non ostante chiamata dalla Provvidenza a somministrare nuove

forze vitali alia nuova societS, che si andava formando.

La sollecitudine del Papa si rivolse anzitutto al riordina-

mento delle diocesi vedovate o distrutte. Molte provvide di

nuovi pastori; altre riuni a vescovadi ancora esistenti; altre

voile trasferire a sedi piu sicure. Riandando ora i decreti, che

riguardano questi provvedimenti, veniamo a conoscere a mano

a mano alcuni nomi della lunga e dolorosa serie de' vesco-

vadi spiantati durante la guerra. Per esempio. ne' primi anni

del Pontificate di Gregorio troviamo tra le disperse sedi le tre di
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Minturnae, di Aquino e di Yolturno nella Campania; poi quella

di Canusio neirApulia e di Tauriano nel Bruzzio. Qualche anno

piu tardi si aggiungono nella Campania le sedi di Fondi, di

Castro Cumano, di Formiae; nell' Umbria, quella d'Interamna;

nella Lucania, quella di Velia e di Buxentum] nel Bruzzio,

quella di Blanda e di Meria. II disastro si palesa perfino nelle

vicinanze di Roma; giacche si veggono spegnere le sedi di

Tres Tabernqe e di Cures, e quella di Velletri, per maggior

sicurezza delle offlciature e del servizio divino, dev'essere tra-

sferita alia chiesa di S. Andrea di Arenata '.

Gregorio soleva approfittare specialmente di que' respiri che

i movimenti guerreschi qua e la concedevano, a fine di ri-

mettere all' ordine i vescovadi. Cosi ad esempio la dolorosa

serie, or ora ricordata, continua subito dopo 1'armistizio del

599. Tra le altre, le sedi di Auximum e di Tadinum nel-

1'Umbria, abbandonate per la fuga degli abitanti ovvero de-

vastate da' nemici, sono oggetto di speciali ordinanze del Papa ;

il quale circa il medesimo tempo unisce Narnia con Interamna

e Atella con Cumae. Allorquando tempo prima riuni il vesco-

vado di S. Antimo in Cures de' Sabini con la sede di Nomento,

scrisse in capo al decreto una formola d'esordio, che fin d'al-

lora, cio che e molto importante per la storia, divenne formola

consueta della curia pe' casi consimili : Poslquam hoslilis im-

pietas diversarum civitatum ita peccatis facientibus desolavit

Ecclesias, ut reparandi eas spes nulla populo deficiente re-

manse?*it, maiori valde cura constringimur, ne defunctis

1

Registrant 2 n. 11 (2 n. 14): lettera al vescovo Giovanni di Velletri del

febbraio 592, IAFFE-EWALU n. H69. G. TOMASSETTI d'accordo col BORGIA

Gloria di Velletri 124 e segg. riconosce nella sopraddetta Arennta 1' odierna

Rocca Massimi (Della Campagna Romana, 1885, p. 66). Abbiamo qui ["nel

testo conservate pe' nomi le antiche forme
;

sia perche ci ripugna alquanto
di accettare in una storia cos'i antica i nomi recenti, che spesso sono al tutto

s\N:iti; sia massiraamente perche non di rado insieme col luogo scomparvc
aiiche il nome. Tenendo la serie citata, ecco come si chiarnano ora le terro

o quelle che le sostituiscono nelle vicinunxe: Minturna, Aquino, Volturno,

Gonosa, Tanriana, Fondi, (Cumae), (Formiae presso Gaeta), Terni, Caste! a

mare, Capo di Pisciota, Belvedere, (Meria), Cisterna, Correse o forse Torri.
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earum sacerdolibus, reliquiae plebi*, nullo pastoris rnodera-

,,'iiie gubernanle, per invia fidei, hoslis callidi, quod ab*il,

rapiantur insidiis. Hidus ergo rel sollicitudine commoti, hoc

nostro sedit cordi consilium, ui vicinis eas mandaremus pon-

tificibus gubernandas. Ideoque etc. '.

X*'' luoghi, dove i Longobardi si trovano insediati da piu

1ungo tempo e pero dove le pubbliche cose s'erano ridotte a

migliore assetto, riappaiono bensi di frequente gli antichi ve-

scovadi cattolici
;
ma nelle citta principal! delle terre occupate

si veggono da per tutto vescovi ariani fondare sedi accanto

ai vescovi cattolici ed usurpare per lo piu in pro loro le chiese

cattedrali ed i beni ecclesiastici. Cosi i vescovi cattolici, anche

mentre taceva la persecuzione, erano schiavi, oppressi, disprez-

zati; solo a poco a poco riconquistarono la primiera loro au-

torita col favore della regina Teodolinda 2
.

A cagione del far oste i Longobardi sopra Roma, i ve-

scovi della parte a settentrione e ad oriente della provincia

metropolitana pontificia furono nel 592 tolti affatto da ogni

commercio con Gregorio; e per lungo tempo tutti coloro, che

ad esempio dal territorio di Ancona o di Rimini doveano re-

carsi a Roma per gli affari ecclesiastici, non avevano aperta

altra via, che Pinterminabile <? disastrosa del mare girando

per la Sicilia. Per tal motive il Papa invest! temporaneamente
1* arcivescovo di Ravenna di una speciale giurisdizione sopra

quei vescovi-; ma ristretta cosi, ed e cosa da notare, che se

qualcuno meritasse ammonizione, a cagione de' tempi di guerra,

non dovesse venir citato a Ravenna, ma semplicemente venir

ripreso per lettera; se pero accadessero piu gravi disordini,

se ne desse conto al Papa, il quale per se medesimo prende-

rebbe gli opportuni provvedimenti al bisogno
3

.

Quasi Argo di cent'occhi, scrisse Giovanni Diacono, Gre-

uorio andava intorno mirando a fine di scoprire le mancanze

1
Regiitnun :\ n. iu a Grazioso, vcscovo di .Xoinentn. I\FKI'--K\VAI.I

ii. l**i.

- PAOLO in \co\o. Hist. Laiigob. 4 c. 6, ed. WAIT/, p. 118.

3
Regislrum 2 n. :i: (2 n. 28) lAFF.:-K\vAu> n. H81.
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degli ecclesiastic! e porvi riparo ;
e per mezzo de' suoi legati,

e in ispecie per mezzo de' rettori de' patrimonii, giudicava e

puniva inesorabilmente i colpevoli '.

Ed oh come s' infiamma di santo sdegno quest'uomo, per

altro si mite, ogni qual volta si leva a difendere i diritti

di Dio e il buon costume nel clero ! Come trema per ispa-

vento al solo pensiero che 1' immorale barbarie possa far presa

nella vita de' chierici ! E tanto e il sentimento ch'egli ha di

dovere un giorno render conto al divin Giudice del suo gregge,

che nella lotta continua contro il peccato adopera tutta la

forza delle leggi disciplinari della Chiesa. Ne recheremo a

prova un caso particolare, tra' molti che potrebbonsi addurre,

il quale nello stesso tempo ci fara vedere quale alto concetto

abbia sempre avuto la Chiesa dell'alta dignita spirituale del

sacerdozio.

Trattasi di violazioni, colte sul fatto, dell'antica legge della

Chiesa intorno al celibato, e i colpevoli sono ecclesiastici di

vario grado, pertinenti alle schiere de' fuggitivi che aveano

cercato uno scampo sulle isole tra la Corsica e il continente
;

gli uni trovavansi in Lauda, gli altri in Porto Venere, nome

che torna loro di molta infamia. Per incarico speciale del

Papa, afflittissimo dell'accaduto, dovette prasiedere al giudi-

zio il vescovo di Luna coll'assistenza dell'arcivescovo di Mi-

lano, che allora avea sede in Geneva. Or ecco le sentenze che

dopo 1'esame e Tapprovazione pontiflcia furono pronunciate
3

.

L'Abate lobino di Porto Venere e nello stesso tempo dia-

cono di quella Chiesa viene deposto da amendue gli officii e

condannato alia penitenza canonica; e perocche le funzioni

1 Lib. 2, c. 55 : Qualiter per procurators ccclesiasticornm patrimoniorwn
velut argits quidam luminosissimus per totius mundi lalitndinem suae pasto-

ralis sollicitudinis ocutos drcumtulerit, non abs re forsitan duxerim perstrin-

gendum.
8

Registrnm 5 n. 17 (5 n. 3) a Venanzio, vescovo di Luna (Limegiano),
IAFFK-EWALD n. 133d

; 5 n. 5 (5 n. 7) al medesimo, TAFFK-EWALD n. 1321;

5 n. 18 (5 n. 4) a Costanzio, arcivescovo di Milano, IAFFK-EWALD n. 1332;

4 n. 22 al medesimo, IAFFK-EWALD n. 1294. Lauda e Lodi
; Portiis Veneris

chiamasi oggi pure Porto Venere.



NELLA STORIA BELLA CIVILTA CRISTIANA 39

di diacono gli sono per sempre interdette, cosi deve ordi-

narsi un nuovo diacono, non rimanendo altra speranza al

caduto se non d' essere aggregate dopo la sua emendazione

tra' semplici monaci. Sono parimente con lui sospesi da ogni

offlcio ecclesiastico tre suddiaconi, leggeri d' indole; viene loro

proibito di ricevere la comunione insieme col clero e soltanto

si permette die la ricevano commisti al popolo. Un cotale

prete Saturnino e sottoposto a pene ancor piu severe. Era

egli gik stato condannato alia sospensione dalP offlcio, alia

quale per giunta s' era obbligato per ben due volte con una

scrittura di sua mano; ma avendo cio non ostante celebrata

la messa, viene ora punito colla penitenza canonica e pri-

vate per sempre dalla comunione. Tutto al piu, cosi il de-

creto, dopo aver date prove non dubbie di seria emendazione

potra comunicarsi coi laici, se pero il vescovo di Luna sti-

mera che cio sia spediente.

La serie di questi infelici non e esaurita; vi riscontriamo

ancora Vex presbyter Vitaliano e Vex presbyter ed ex abbas

Amandino. I titoli del loro offlcio bastano per se soli a farci

<x>noscere, che i poveretti gici da tempo avevano provata la

severity del tribunale ecclesiastico. L' impenitente Vitaliano

deve essere condotto in istretta custodia in Sicilia, affinche

impari cola che cosa sia penitenza. Amandino, sebbene si mo-

stri pentito e di miglior sentimento ed abbia in suo favore

1' intercessione dell' arcivescovo di Milano, perde per sempre

la speranza d'essere mai piu ristabilito ne' suoi ufflcii. Or ecco

come Gregorio si toglie a difendere 1'apparente seventh della

Chiesa per rispetto a quest' ultimo: Se si conceda ai caduti

(lapsis) la licenza di ritornare al loro ordine, si spezza senza

dubbio il vigore della canonica disciplina ; giacche per la spe-

ranza del ritorno non si teme di concepir novellamente de-

siderio dell' azione cattiva. Per questo medesimo motivo

egli voile, in un'altro simile caso, che 1'arcivescovo Costanzio

di Milano procedesse ad una nuova elezione in luogo di un

suo suffraganeo, che era stato inesorabilmente deposto per
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cattivi costumi *. La sorte di questo vescovo fu, com' e pro-

habile, la prigionia. Ed in vero la Chiesa aveva anche allora

le sue prigioni ne' raonasteri o nelle chiese cattedrali e ve-

niva in cio aiutata dal braccio secolare.

XVII.

I METROPOLITI DI CARALIS, RAVENNA E SALONA. .

IL VESCOVO PASCASIO DI NAPOLI.

In tempi, ne' quali aveasi bisogno estremo di rimettere

in fiore lo spirito della vita cristiana, tornava doloroso as-

sai che i Yescovi s'occupassero di faccende secolaresche. Gre-

gorio in simili casi adoperava le piu severe rampogne, come

fece ad esempio coll' arcivescovo di Caralis in Sardinia, seb-

bene vecchio cadente. Questi era venuto a contesa con un co-

tale Donate, possidente, a cagione di un campo che dicevasi

appartenere alia Chiesa. Una domenica prima di celebrare

soiennemente la messa, 1'arcivescovo si condusse in persona

a quel campo e da contadini messi insieme a precipizio fe' passar

1'aratro sopra le biade gik biondeggianti. Non basta; flnita la

messa, eccolo di nuovo alia vigna e comandare imperiosamente

che fossero lolte e gittate lontano le pietre di confine. Papa Gre-

gorio ne ando sdegnato, massimamente che al resto aggiunge-

vasi 1'aperta negligenza de'doveri ecclesiastici. Per quel che ci

vien detto, cosi gli scrive in una lettera, ti sei reso tanto col-

pevole nella tua vecchiaia, che noi dovremmo colpirti d'ana-

tema, se un sentimento di compassione non ci ritenesse. E

perocche vogliamo perdonare alia tua canizie, diremo esor-

tandoti : ritorna in te stesso una buona volta, o vecchio, e mor-

tifica coclesta tua gran leggerezza e perversity di operazioni.

Quanto piu t'accosti vicino alia morte, tanto dovresti essere

piu sollecito di te stesso e piu tremebondo. Pero i consiglieri

1
Registrum 7 n. 14 a Costanzio di Milano, f,m-K-EwAi.i n. 1460.
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dell'arcivescovo, colpevoli d'averlo tratto al raal passo, per or-

dine del Papa furono scomunicati per due mesi da Vitale, ret-

tore del patrimonio pontificio in Sardinia 1
.

La corrispondeuza epistolare con questo stesso arcivescovo

di Sardinia ci offre per lo appunto numerosi esempii della vi-

gilanza pastorale di Gregorio sopra i metropolitani che in

inodo particolare gli sono soggetti. II Sommo Pontefice con mi-

rabile pazienza viene in aiuto di questo vecchio e debole pastore'

perche possa rettamente governare gli abitanti dell'isola e i

loro vescovi. I monasteri, il clero, i possediraenti ecclesiastici,

la minaccia per parte de' Longobardi d'invadere Tisola, tutto

insomma diviene motive efflcace ai paterni e provvidi amrao-

nimenti del Papa.

Persino nel suo intirao amico Giovanni, arcivescovo di Ra-

venna, scorse egli un po' di spirito mondano, una cotale va-

nita e mancanza di viscere paterne verso i diocesani; difetti

che per avventura movevano dall'essere quegli troppo a con-

tatto colla corte degli esarchi. Non e possibile adoperare ma-

1
Reyistrum 9. n. 1, a Geimaro, IAFFE-EWAI.D n. 1525. La lettera comincia :

Praedicator omnipotent!.? Domini Paulus Apostolus elicit: Seniorem ne increpavei'is .

Sect haec eius regula in eo serranda est, cum culpa senioris, exemplo suo non trahit

ad interitum corda iuniorum. Ubi autem senior iuvenibus exemplum ad interitum

praebet, ibi districta increpatione feriendus est. E poco appresso : Tanta au-

trin neqnilia ad aures meas de tua seneclule pervenit, ut earn nisi adhnc hu-

"dinilus pensaremus, fixa iam maledictione feriremus. E ricordata 1'accusa pro-

segue: Quod factum, quae poena debeat insequi, omnes qui andiunl sciunt. Dubii

I'ltdem de lanta hac perversitale fiteramus : sed filius nosier Cyriacus Abbas a

nobis requisitus, dum esset Caralis, ita se cognovisse perhibuil. El quia adhuc

/'itis tuts parcimus, horlamur: aliquando resipisce, Senex, atque a tanta te le-

vitate morum et opernm prrverxitate compescas. Qitanto morti vicinior efficeris,

tanto fieri sollicitior atque timidior debes. Et quiilem poenae ftenlnntia in le fue-

rat iaculanda: sed quia simplicitatem tuam cum senectute novimus, interim ta-

ct mus. Rispetto poi ai consiglieri : "0.? vero, quorum consilio haec egisti, in

duobus mensibus excommunicatos esse decernimus: ita tamen ut si quid eis intrn

duorum mensium spathun humanitus eveneril.benedictione viatici nonpriventur.

La lettera si chiude con questa esortazione : Deinceps autem ab eorum con-

.iiliix caittus existe; te quoque sollicite custodi, ne si eis in malo distipttltis fucris,

(jiiibus in bono magistrr M.VC drbnixli, nrc simplicitctti tuae ulterius, nee senectuti

parcamus.



42 IL PONTIFICATO DI S. GREGORIO MAGNO

niere piu amorevoli e nello stesso tempo piii efficaci a con-

danna del difetto, di quello che facesse Gregorio in una sua

memorabile lettera al medesimo; neppure e possibile difen-

dere con maggiore energia e prudenza i diritti e le costumanze

ecclesiastiche, come quivi si scorge a proposito degli abusi che

Giovanni si faceva leciti, a fine di far valere Ponore del pal-

lio arcivescovile e guadagnare stima alia sua persona '. E non-

dimeno qaesti e quel medesimo arcivescovo, cui Gregorio per

altra parte studiavasi raffermare nel concetto della sua alta

dignita ecclesiastica, avvertendolo, che il posto dovutogli in

Ravenna per ragione di diritto ecclesiastico dovea precedere

quello degli esarchi secolari, e che non mai, a niun patto, dovea

piegarsi alPautorita civile con pregiudizio della Chiesa 2
.

La lotta a difesa della civilta cristiana contro P irrompente

barbarie in Europa, non poteva essere sostenuta che da un

clero, non pure d' illibati costumi e privo di amor di se stesso,

ma indipendente ancora e pieno di una santa e spirituale li-

berta. Richiedeva, in due parole, sodezza nelle interne virtu

e ad un tempo nell'esterna attivita energia e perseveranza.

Quest'ultima qualita pareva facesse difetto nel successore

di Giovanni di Ravenna, Mariniano. Era questi stato gia piis-

simo monaco nel monistero del Celio; eletto poi a quella sede

arcivescovile, sembrava non volersi curar d' altro che delle

virtu paciflche del chiostro: non pero senza una qualche solleci-

tudine soverchiamente affannosa per la conservazione eper Pau-

mento del suo patrimonio ecclesiastico. Sveglialo, scriveva Gre-

gorio ad un suo amico di Ravenna, e fa di scuoterlo con ogni

1

Regislrum 5 n. Jo a Giovanni, IAFFE-EWALD n. 1330; 3 n. 54 (3 n. 56),

5 n. 11 e 15 al medesimo, IAFFE-EWALD n. 1259, 1326, 1330. La lettera di

Giovanni al .Papa leggesi nel MIGNE P. L. 77, 654. Regislrum 5 n. 61 (5

n. 56) all'arcivescovo Mariniano di Ravenna, IAFFE-EWALD n. 1377; 6. n. 31

(6 n. 61) e 9 n. 167 (6 n. 3i) a Castorio Notario a Ravenna, IAFFK-KWAI.D

n. 1411, 1694.
5 Movere vos non debet exccllentis-simi riri Romani p'tlririi mrimnsita.?, (juia

nos quantum eum loco et online firarimnft. tami'i) si qnn mint I'ins l<>riu Idle-

rare mature el graviter iM>t'inu/i. Rut/i/itntin 2 n. i-.') (2 n. 46) pa.u. I ii,

EWALD n. 1195.
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miglior mezzo
; poiche mi sembra addormentato. Non s' im-

magini gia, che un po' di studio e di preghiera sieno virtu

bastanti in un vescovo. Un vescovo non deve chiudersi nella

quiete della solitudine; con Tazione deve studiarsi di guada-

gnare le anime. Deve pure aver mano larga a fln di soccor-

rere ai bisognosi; deve stimare che la miseria altrui e miseria

sua propria, altrimenti porta indarno il nome di vescovo.

A lui poi in particolare scrisse tra 1'altro : Non darti mag-

gior cura pel danaro che per le anime. Noi i possessi terreni

dobbiamo guardare a sbieco, raentre dobbiamo conservare tutte

le nostre forze al miglior bene degli uomini. Anime, anime

vuole il Signore dal vescovo e non denari 1
.

Mentre pero Gregorio si fa a correggere gli altri, ecco

con qual candore parla di se medesimo: Sono pronto ad

essere corretto da tutti e di tutti i miei difetti. Non istimo

mio amico se non solamente colui, il quale con la sua corre-

zione mi aiuta a tergere le macchie dell' anima mia, pri-

ma della venuta del Giudice inesorabile 2
. Tali parole furono

dirette a spirituale profitto del vescovo Natale, metropolitano di

Salona. Questa citta correva oramai pericolo d'essere distrutta

dalle barbare orde schiave irrompenti da settentrione; ne 1'arci-

vescovo dava pero Tesempio di un pastore, quale richiedevano i

tempi difflcili e i doveri d'officio. Non pure se la passava in con-

viti e negligeva lo studio e la salute delle anime, ma per lungo

tempo ricuso di piegarsi agli ordinamenti di Gregorio in fa-

vore dell'arcidiacono di Salona, ingiustamente da lui deposto.

II Papa minaccio di privarlo prima del pallio e poi in se-

guito a mano a mano della comunione e deH'officio episcopale.

Non ci muovono personali predilezioni od antipatie ;
ma per-

che cosi vuole Dio, dobbiamo custodire la norma della giu-

stizia, senza tener conto alcuno dell' inclinazione per questa

1

Registrum 6 n. 63 (6 n. 30) a Secondo Servus Dei, IAFFE-EWALD n. 1413;

6 n. 28 (6 n. 29) a Mariniano, IAFFK-EWALD n. 1408.

2
Reyixtruin 2 n. 50 (2 n. 52) all'arcivescovo Natale di Salona, IAFFE--

\V\I.K n. 120V.
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o quella persona
l

. Natale dovette cedere per rispetto al-

1' arcidiacono, ma incaponi nel difendere i suoi profani con-

viti sotto pretesto di ospitalita e recando a conferraa passi

scritturali d'ogni sorta. Qual mirabile pazienza nel Santo Pon-

tefice! In risposla, eccoti un esatto e non ispregevole com-

rnento di tutti i passi citati male a proposito. Graziosissimo

e quello che riguarda Abramo e il convito de' tre angeli. Se

Vostra Beatitudine, cosi gli scrive Gregorio, convitasse degli

Angeli come Abramo, non avremmo davvero di che ripren-

dervi ! Quando poi aveva ottenuto che la virtu delPobbedienza

fosse salva, s'acconciava in ogni altra cosa con somma bonta e

mitezza. Tutto il passato, die' egli, si dimentichi. Se domnc*

Natale fa il suo dovere, non posso che restargli amico, come

debbo essergli sempre a motive dell' amore che mi ha dimo-

strato 2
.

Ci sia permesso di aggiungere ancor un esempio ai pochi

che abbiamo riferito intorno alia maniera con che il Papa
trattava direttamente coi vescovi ed arcivescovi suoi subal-

terni. Non usciremo dairargomento degli atti coercitivi; ma non

si voglia percio dedurre, che Pepistolario di Gregorio manchi

di tratti bellissimi riguardo a vescovi zelanti, ch' egli con santa

gioia di spirito si studiava di lodare ed incoraggiare al bene.

II vescovo Pascasio di Napoli, forse a cagione de' pericoli

che minacciavano dall' interne, s'era dato all'impresa della

costruzione delle navi, trascurando cosi il suo offlcio e non

senza meraviglia, anzi dispregio, de' Napoletani, che il loro pa-

store accompagnato da due chierici vedevano ogni giorno in

riva at mare e in opera di dirigere i lavori navali. Si bucci-

nava, tra 1'altro, che avesse gia perduto in quella passionata

speculazione quattrocento soldi d'oro. E perocche era offlcio

del suddiacono Antemio, rettore del patrimonio pontificio, di

richiamarlo a dovere per questo e per altri trascorsi ancora,

ecco come scrive Gregorio con accenti severi: Tu dunque.

1
Registrurn t n. 20 (2 n. i8) al medesimo, IAFFK-EW.UD n. M73.

2
Registrum 2 n. 50; vedi la nota 2a

, pag. precedente.
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o Antemio, hai la colpa di tutto; in <-onseguenza della tua

trascuraggine, Pascasio non ha quasi piu nulla di vescovo;

giacche non puo dirsi con verita che sia voscovo, chi non <l\-

mostra cura pc-' poveri, per gli oppressi, per i monisteri, pei

lecleli. Yogliamo adunque. che in presenza di altri sacerdoti

ovvero di alcuni piu eminenti personaggi suoi flgliuoli, tu lo

ammonisca in questo proposito, esortandolo a scuotersi di dosso

ogni torpore e a non essere piu trascurato verso de' suoi. Che

se per avventura, cio che non vogliam credere, dopo questa

nostra esortazione continuera nella solita negligenza, dovru

assolutamente essere inviato a noi, affinch&, stando qui, impari

quali siano nel santo timor di Dio le azioni di un vescovo e

come si debbano eseguire '.

Non molto prima, questo medesimo Pascasio avea dovuto,

a sua condanna, sperimentare la sollecitudine del Papa verso i

poveri della sua diocesi, stretti dalla carestia della guerra. II

vescovo trascurava di distribute la cosi detta quarto, paupe-

rurn, cioe quella parte delle rendite vescovili che era destinata

ai poveri e che in ogni diocesi doveva essere distribuita ogni

anno come caritatevole limosina. Per giunta, fin dal tempo del

suo antecessore, era rimasta giacente una somma non piccola

di questo genere. Gregorio seppe fare i conti da se, ed ordino al

suddiacono Antemio di presiedere alia distribuzione: Imme-

diatamente, cosi egli, si largiscano 186 soldi d'oro; 36 ai men-

dicanti e 150 ai poveri vergognosi. Si noti la carita del Papa,

che di quest' ultimi si ricorda in particolare. Non basta: i ca-

noni esigono che il vescovo primeggi nel dare ospitalita. Pa-

scasio, per lo contrario, avea stimato spediente di lasciar vacanti

nel suo episcopio le due cariche di Vicedominus e di May-

(jiordomo, deputate eziandio in aiuto de' pellegrini, de' fore-

stieri e de' poveri. Ma non cosi giudicava Gregorio, avvisando

che appunto per le strettezze de' tempi un vescovo non po-

tesse fare a meno di quelle persone; quindi die' ordine al me-

desimo Antemio, che se per avventura il vescovo, non ostante

*
Reyistrnin i:t n. 29 (M r. 46), IAFFL KWALD n. 1894.
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la nuova ammonizione, non rimettesse tosto quegli offlciali, do-

vesse egli unitamente al clero procedere alia loro elezione *.

Per questo modo Gregorio non trova requie al lavoro
;
ma

e lavoro pienamente a seconda del cuor suo: rialzare la di-

gnita de' vescovi e vigilare intorno all'esatto adempimento dei

loro doveri. Non di rado tuttavia discende ad affari o a vio-

lazioni di disciplina, che riguardano 1'ultimo del clero o il piii

sconosciuto tra' monaci. In questa sua lotta continua contro

1'ingiustizia o le trasgressioni disciplinari di qualsiasi forma

ci e dato di cogliere nel suo aspetto piu naturale, cio che e

una delle cure precipue, se non anche la massima, del Pon-

tificate romano. Certo e che Pepistolario pontificio di quei

tempi non ci dipigne i Papi quasi in atto di godersi quieta-

mente la suprema loro autorita; ce li descrive per lo con-

trario gravemente oppressi da occupazioni laboriose, e spesse

volte di gran noia per chi deve consecrarvisi. Che se una tale

lotta contro il malcostume e contro il difetto di soggezione o

d' inosservanza dell" ordine stabilito altro non signiftca che

promuovere la vera civilta, le lettere de' Papi sono senza dub-

bio una prova eloquente del pieno diritto che hanno i Papi

al titolo di riformatori e promotori della civilta cristiana.

Nello stesso tempo pero intendiamo, perche un uomo della

tempera di Gregorio, inclinato per natura alia vita ritirata

e contemplativa, non facesse che gemere di continue sopra la

dolorosa moltitudine de' negozii d'ogni specie, che lo distrae-

vano da' santi pensieri, condannandolo ad occuparsi di cose,

talvolta troppo terrene e material! 2
.

1
Quarta Pauperum : Registrum H n. 22 (11 n. 34) a Pascasio, IAFFE-E-

WALD n. 1811. Vicedominus : Rfgistrum 11 n. 53 (11 n. 71) IAFFK-K\VAL;>

n. 1845. Vedi un altro interessante esempio della sollicitudine di Gregorio

per i poveri di Napoli nel Regislrurn 10 n. 8 (10 n. 12) a Giovanni pri'|><>-

sito d'ltalia, IAFFK-EWALD n. 1775.

2
Veggasi p. e. Regi8trura 1 n. 29 (1 n. 30) Andreae illnstri, IAFI-K-EWAI.D

n. 1098 ; 1 n. 30 (1 n. 31) a Giovanni esconsole e patrizio, IAFFE-EWALD

n. 1101: non Romanorum sed Langobardorum episcopus factus sum... Gemo

quolidie occupationibus pressus el respirare non valeo; sed vos qui adhuc va-

letis, mundi huins occnpationes fugite, quia quanta in eo quisqne profecerit,
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Gregorio, per le vaste cognizioni in ogni materia e per quel-

Tocchio flnissimo che avea nel trattare gli affari, sapeva de-

cidere con sicurezza anche nelle cose piii complicate. Cono-

sceva appieno non solamente le leggi ecclesiastiche, ma altresi

le civili
; sapeva esporre con chiarezza lo stato della questione,

determinarne il punto precipuo e confermare ogni cosa con

sode massime, frutto della sua personale esperienza. S'ag-

giunga il suo zelo ardente e il suo cuore tutto carita verso

il prossimo, e si dovra conchiudere, quel che tutti riconoscono,

che cioe le sue decision! pastorali sono una vera scuola d'ec-

clesiastica giurisprudenza e in generale di spirituale governo.

tanlo, ut video, ab amore Dei amplius decrescit. Registrant 5 n. 43 (5 n. 16)

al vescovo Domiziano, IAFFE-EWALD n. 1356.
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DUE PARFALLE DELLO STESSO COLORE

Una lettera data di Parigi, 1731, e diretta ad una darna

torinese diceva: Arnica mia. Non ne posso piu, bisogna che

ti scriva per forza. Ho il cuore sottosopra, non dormo piu,

l.-i testa mi va a processione : con chi mi sfoghero un tratto.

se non con te, mia cara marchesa, che sai tutti i secreti del-

Tanima mia, meglio che niun confessore del mondo?.. lo sono

assediata, abbarbagiiata, sopraffatta dal soprannaturale: i mi-

racoli mi fanno ressa d'ogni lato, e mi danno il nervoso. Si,

i miracoli piu manifesti, piu stravaganti ! E non mica avve-

nuti nella celletta d' una beghina allucinata, sai; no, no: lo

rnaraviglie scoppiano come bombe, alia luce del sole, dinanzi

a un mondo di spettatori. Non d'altro si taccola nelle con-

versazioni; i nostri parrucconi del Parlamento ne sono im-

pensieriti ed attoniti. Guai, se vo a passare una giornata alia

corte di Versaglia! Dame e cavalieri mi fiscaleggiano spieta-

tamente sui miracoli di Parigi. 11 Re stesso e piu curioso di

tutti, e vuole esserne informato ogni sera. E pure si sa da

qualche mezza parola sfuggita al primo ministro, cardinale

di Fleury, che in questi giorni grosse questioni bollono a ri-

corsoio. Altro che miracoli !

Ma tu mi dimanderai com' e data fuori questa inonda-

ziona miracolosa, e che razza di miracoli son essi. Che vuoi ?
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Oe n' e di tutte le mamme, dai piii volgari sino ai piu nuovi,

ai piu pazzi, ai piu incredibili. Ti ricordi quando fosti qui con

tuo marito (poveretto, Iddio 1' abbia in gloria !), e che il mio

vecchio zio ci raccontava accanto al fuoco i miracoloni dei

Camisardi, ch'egli per ordine del He aveva spazzato a scia-

bolate e a mitragliu ? Ti ricordi che noi, per farlo versare,

davamo sempre ragione ai profeti volanti per aria e piu an-

cora alle belle Camisarde, che colla spada in pugno sbarat-

tavano i dragoni del Re? E bene ora rifioriscono le stesse

scene, ma piu vistose 1'un cento. Perche i miracoli oggidi non

.si nascondono piu nelle boscaglie delle Cevenne per edifica-

zione degli orsi, ma brillano smaglianti di luce nel bel mezzo

della capitale, precisamente presso la chiesa, che tu conosci,

di S. Medardo... Basta, che invece di scriverti una infilzata

di aneddoti lunga un miglio, ti mando un libro, uscito ora

caldo caldo, che ne raccoglie il flore, e f informerk dell
1

ori-

j'ine, ecc. ecc. Te lo rimetteroi in mano il nostro ambasciadore,

conte di Vaugrenant, che torna a cotesta corte. Cosi i vostri

dazzini... uggiosi quei savoiardi ! permalosi in fatto di libri !

Ma non avranno il gusto di flccare il naso nei nostri miracoli,

e portarli magari a fiutare al Reverendissimo Padre Inqiii-

sitore, che io sospetto poco divoto di miracoli francesi. Di che

io punto non mi scandalizzo, perche io stessa che ne sono

divota sino all'entusiasmo dell'estasi, sento che dopo lo spet-

tacolo mi serra la fronte come un cerchio di fuoco. Giuro al-

lora di non rimettervi piede mai piu in vita mia: e il domani

vi torao piu furiosa che il giorno innanzi.

Per uscire di queste morse, converrebbe ch' io andassi

a tapparmi nella piu fonda bucherattola del mio castello di

campagna. II male si e, che e a quattro passi da Parigi; ed

io, mi conosco ! al terzo di farei attaccare per trottare a

S. Medardo. A farla finita, dovrei mettere a dirittura il mare

tra me ed i miracoli. Bisogna ch' io vada a smarrire la mat-

tana tra gli eretici di Londra o tra i maomettani di Costan-

tiuopoli. Sul serio, tu lo sai, ho amici un po' qua e un po' la.

specie nelle ambasciate; e mi pare 1' unico partito possibile, .

3eri XIV, vol. VII. fasc. 961. 4 y~>
:/ii> :

,,<" 1890.
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se ho da prendere vacanza dai miracoli. II dottore mi fa ogni

giorno una ressa che mai, perche mi decida subito, ma lascia

a me la scelta. Tu che ne pensi? lo pencolo forte per la Tur-

chia, nella speranza di abbracciarti in passando per Torino,

prima di prender mare a Genova o a Brindisi. Scrivimi presto

un biglietto, anzi un letterone tanto fatto: scrivimi molte no-

velle della corte, della tua bella regina mia omonima (e me
ne tengo !

),
fammi vivere un' ora tra le gentildonne torinesi

che, per quanto mi si dice, sono tanto buone e tanto cattive

quanto le nostre di qui. Sento dire che costl Tuna festa non

aspetta Paltra... Scrivi tutto: mi servira di febbrifugo contro

la febbre dei miracoli. To' un bacio del cuore della tua Polis-

sena.

A questa missiva della viscontessa Polissena di Vayrac
doveva rispondere una giovane e graziosa dama della regina

Polissena, regina amatissima da Carlo Emmanuele III, di re-

cente salito al trono. Le due amiche eransi conosciute a Pa-

rigi e a Londra nei saloni dei ministri piemontesi, o come

dicevasi allora, oratori a quelle corti. Ambedue spose di mi-

nistri diplomatici in quel tempo, erano vedove al presente, e

con divario di poco, tutte e due nella fresca eta di un sei

lustri. Questa medesimezza d'eta e di triste fortune aveva ri-

stretto i vincoli dell'amicizia, e per la simiglianza dell'indole

un po' visionaria e piii che un poco fantastica, elle s' erano

come fondute in un cuore solo. Regnava tra loro una per-

petua corrispondenza di lettere confldenziali, frivolissime per

lo piu, ma sempre cordiali. Rispose adunque la marchesa,

laconicamente: Arnica del cuor mio. Grazie della lettera,

delle novelle, del libro. Se vuoi sapere 1' impressione che mi

produce questa lettura, ti prego, anzi ti comando quanto so e

posso, che tu venga a chiederlo da me, a tu per tu. Tra te

ed i miracoli che ti danno 1'emicrania, metti in mezzo le Alpi,

e non il mare. Tu, grazie a foio, sei libera come Paquila nel-

1'atmosfera
;
e ora le bricche del Moncenisio sono carrozzabjli

quanto la tua piazza Reale. Ed io ti tengo pronto un villino

sui poggi in faccia a Torino, a mezza costa, freschissimo come
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una primavera. Vi si sale in carrozza sino a pie del verone,

e si scende in mezz'ora: siamo in cittk o in campagna a ta-

lento. Si ciancia, si ride, si aspira 1'aria pura, si fa gazzurro
sotto gli alberi: ti assicuro che un paio di settimane di queste

ombre imbalsamate ti accordano i nervi piu che cento Londre

e cento Costantinopoli. Dimenticavo di dirti che Giacomo vi

ha disposto una piantata di rose tardive, che aspettano a sboc-

ciare quando vedranno le tue... E poi ci troverai il cuore che

tu conosci, della tua Diana di Linzano.

II.

A CACCIA DI MIRACOLI

Dopo ventisette giorni da questa risposta le due vedovelle

giravano a zonzo per Torino, a godere le nuove bellezze

della citta, che la francese non aveva mai viste. Elle scarroz-

zavano liete e leggiere, e variopinte di cento eolori, come

due farfalle in prirnavera. Torino non era piu a' tempi, in cui

doveva raunare tutto il suo sforzo di guerra, capitanato

da Tommaso III, conte di Savoia, per montare all'assedio di

Cavoretto: ma neppure era cresciuta alia magnificenza pre-

sente, quando s' ingoia in un boccone quello stesso popoloso

cornune, pure per vaghezza di dilatare i proprii sobborghi

sulle ridenti colline lunghesso il Po. Teneva una misura di

mezzo, e a ragione di quella eta, poteva noverarsi tra le piu

popolose d' Europa, come quella che contava un settanta od

ottanta mila abitanti. Uscita dalle strettoie della cinta qua-

drata dell' antica Augusta Taurinorum e dallo squallore del

medio evo, grandeggiava in ampii caseggiati, tagliati a scac-

chiere da belle vie; e queste conte ai cittadini per nomi tra-

dizionali di care memorie. Non erano queste ancora state con-

culcate dalla insolenza bonapartesca e dalla cortigianeria del

municipio, colle sostituzioni odiose di via Paolina, via di Auster-
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litz, via di Jena, via di Marengo, corso Borghese. piazza Im-

periale, piazza Napoleone. I quali vituperii furono a suo tempo

spazzati dal senno dei torinesi; come, giova sperarlo, ver-

ranno un di spazzate le ignominie imposte oggidi dalla pre-

potenza settaria.

Le briose visitatrici volsero i primi passi alia f'amosa cap-

pella della Sacra Sindone. Entrambe vanesie la parte lore,

cominciavano dalla pieta, poichfe pie, anzi piissime si crede-

vano, sebbene a sbalzi di capriccio. Miracolosa apparve alia

viscontessa Polissena la grande opera del P. Guarino Gua-

rini: non aveva ella mai incontrato nulla di simile ne a Pa-

rigi ne a Londra. Quella volta ardita oltre ogni dire, sorgente

sopra pilastri bruni, tutta di severi marmi, compartita in fine-

strati bizzarri per cui inonda la luce del cielo, e terminata

in una cupoletta fuggente tra le nubi, colmavala di stupore.

Non cessava di levare le mani in alto, contemplandola collo

sguardo estatico. E magnifica ! ripeteva essa, e magnifica !

Non m'aspettavo Tun cento di queste maraviglie d'arte. -- E

non sapeva la dabbene francese, che gli architetti classici di-

fettano quel tempio, come scorretto in arte; e formava tutto

da sfe il giudizio dettato dal buon senso. Sara la cappella della

Sindone, un edificio di stile suo proprio, n& greco, ne romano,

ne gotico, ne altro; ma e certo un disegno novissimo, un'in-

venzione di genio creatore. Sente il suo tempo: poetava al-

lora il Marini, architettava il Borromino. Con tutto cio il la-

voro del matematico modenese, ha il suo marchio proprio, ha

il suo splendore, e non conosce rivale fuorche nella cappella

Medicea di Firenze.

Come a Dio piacque, mentre le signore oravano dinanzi

alPaltare, ove si adora la famosa reliquia, ecco entrare uno

scaccino, che licenzia i divoti, e fa cenno alle signore di ri-

manere. Poco stante sentono chiavare i cancelli a pi6 degli

scaloni che salgono al santuario, e nel tempio si presenta una

comitiva di canonici, che accedeva con solennita airaltare; e

con solennita lunga e intervento di gravi personaggi apriva
la cassa, e spiegava la Sindone sacrosanta. Era questo un fh-
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vore, oltre ogni dire straordinario, del Re Carlo Emmanuelo

edella Regina Polissena, chiesto dalla marchesa torinese, dani;i

di corte, e forse accordato perche la parigina andava in voc^

di possedere le orecchie del Re Luigi XV, col quale correvano

allora trattati rilevanti, gelosamente dissimulati dalle corti di

Yersaglia e di Torino. Poterono le dame contemplare da presso

quella veneranda rnemoria della nostra Redenzione, e studiarla

a grande agio ne' piu minuti particolari. Apparivano ancora,

di que' di, i divini lineamenti impressi nella Sindone, meno

sparuti che al presente; e le gentildonne piangendo le piu

dolci lacrime che raai in vita loro, riguardavano intentamente

il panno, e non finivano di risolvere se fosse lino o cotone o

altro tessuto; ma bene deliziavansi a riconoscere esattamente

il disegno del sacro Corpo. Misurato da un canonico, per com-

piacere le signore, dava trentadue once piemontesi in lungo,

e con giusta proporzione rispondeva in larghezza. Non era

continue il disegno, ma le interruzioni erano poche, e lascia-

vano distinguere con precisione i contorni, le gambe e le

piante sopra tutto. A mezza vita scorgevasi un'impronta san-

guinosa di tre anelli di catena; sanguigne e chiare apparivano

pure la Corona di spine e le sante Piaghe delle mani
;
e da

queste usciva una breve striscia di sangue scorrente sul me-

tacarpo. II Volto spiccava netto e finite, un po
1

enfiato, san-

guinoso, colla barba e i capelli alquanto disordinati. Uno dei

canonici affermava di averlo confrontato a Roma col Volto

santo venerato in S. Pietro. e rispondere Tuno all'altro assai

bene. Un altro raccontava come S. Carlo Borromeo, dopo la

famosa peste di Milano, era partito pellegrino e a piedi per

venerare la Sindone, allora conservata a Ciamberi; e che il

duca Emmanuel Filiberto avevala fatta trasportare da Ciam-

beri a Torino, in apparenza per rammezzare la via al Santo,

suo amico, in verita per chiudere in piu degno santuario il

sacro tesoro, che tutta 1'antica dinastia di Savoia pregio sempre
come la gemma piu fulgida della sua corona.

Dimando la signora parigina che fbssero quelle sfumaturo

nerastre che accompagnano alcune piegature del Sudario.
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Sono segni del bruciaticcio, le risposero i circostanti:

perche voi dovete sapere, signora, che a Ciamberi arse la cap-

pella della Reliquia, e le fiamme consumarono quanto c'era,

sino a liquefare 1'urna di metallo in cui riposava il pio tesoro.

E rimase illesa la Sindone?
- Illesa e intatta, come la vedete : questa leggera abbron-

zatura permisela, crediamo noi, il Signore Iddio, per ricordo

deH'avvenimento.

- Gran miracolo davvero! sclamo la viscontessa Po-

lissena. E mirati e rimirati novamente quei segni, Gran

miracolo! andava ripetendo; e tergevasi le pietose stille

che le grondavano dagli occhi. .

Usci ella da questa visita, cosi esaltata la mente, che non

toccava coi pie la terra. Appena si risovvenne di far riverenza

ai sacerdoti, che con tanta cortesia 1' avevano appagata del

suo desiderio. Vedere e toccare colle sue mani fatti miraco-

losi era la sua brama piu accesa, dopo che i miracoli di Pa-

rigi avevanle destata questa piuttosto fisima sregolata che di-

vozione ben intesa. A pie della gradinata della cattedrale

trovo la carrozza. E 1'amica sua, che mirava a dare esalo a

cotesta fisima, pur mostrando di assecondarla, ordino per la

Via Nuova, che allora ben meritava il suo nome (ed ora per

intenti settarii dicesi via di Roma), per la piazza Reale, dive-

nuta poi piazza S. Carlo, e pei quartieri novellamente edifi-

cati che accrebbero sommo decoro alia citta, e cominciavano

a darle aspetto di grandiosa capitale. Di qui torse alia con-

trada di Po, che non aveva di quei tempi, e forse anche al

presente non ha riscontro, nella magnificenza dei porticati

che quinci e quindi Paccompagnano. Uscirono un tratto dalla

porta di Po, che era un edificio maestoso, inchiavato nelle

mura e nei bastioni. Questa e la via, disse la marchesa,

della villa, ove n' andremo, se ti piace, e quando ti piacera.

Come e quando ti garba, rispose la viscontessa, a tuo

commodo commodissimo.

Potremmo darvi una capatina ora... ma faremmo tardi
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pel desinare. Dai un'occhiata lassu: quellc e il tempio di So-

perga, finite di recente.

E fu cortese di non aggiugnere, che quello sorgeva mo-

numento d'una delle piu rovinose sconfitte che mai toccassero

alle armi francesi. Del resto quanto si passava in rassegna

non bastava ad assorbire interamente 1'umore miracolaio della

parigina, che sempre ritornava sul fatto della Sindone, del

quale teneva impressionato lo spirito ed il cuore. Pure le fu

forza di pensare sollecitamente ad tin' udienza in corte, per

rendere al Re le debite grazie della degnazione onde questi

Taveva prevenuta. Venne accolta a grande onore. Carlo Em-
manuele III trattava da compitissimo gentiluomo colle dame,

da politico assennato nei consigli, da prode soldato in campo;

sempre poi da vero cristiano, quando nol traviavano i suoi

ministri, pencolanti tra il gallicano e il giansenista. Gradi i

ringraziamenti della dama francese, ed entrato in cortese con-

versazione sulla S. Sindone, piacevasi di ricordarne la storia,

di cui conosceva i minuti particolari. Trascorse poi alle no-

velle della corte di Versaglia, di cui era informatissimo, me-

scolando a larga mano gli elogi al Re di Francia, suo nipote,

e al gran ministro di lui, il cardinale di Fleury. Di che la

viscontessa, colse il destro di magnificare i ministri del Re di

Sardegna, e de
1

suoi oratori alle corti che andavano in voce di

essere i piu avvisati e procaccianti diplomatic! di tutta Europa.

Con poche altre parole sugli abbellimenti di Torino, e sulla sua

cerchia di mura novamente ingrandita ed afforzata, la viscon-

tessa passo a inchinare la Regina. Con questa si discorse delle

feste strepitose e belle di arte, che frullavano spesso alia corte

di Torino. La regina Polissena, prima di accommiatare la Polis-

sena parigina, le raccomando, secondo la sua pieta, non iscor-

dasse di visitare la Consolata.

Maesta, e cosa monumentale? dimando la viscontessa.

- Non e gran cosa in opera d'architettura, rispose la Re-

gina. E un oratorio vecchio, edificato, dicesi, da uno stravec-

chio monaco Brunengo, prima del secolo X, altri dicono ai

tempi di re Arduino. II certo e, che fu ampliato piu volte, e
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la forma presente e del celebre P. Guarini, e non manca di

pregio. L'altare e disegno dell'architetto Filippo Juvara, che

oi riempie Torino di belle cose.

Si vede che V. Maesta, gusta le belle arti.

Mi ci conosco pochino, disse con modestia la Regina:

ma un paio d'occhi gli abbiamo tutti. Di questo valoroso mes-

*inese sono il santuario di Soperga, e la piazza Reale, e i la-

vori sulla via di porta Palazzo, che tutti insieme danno un

nuovo lustro alia citta. Eseguisce ora i ristauri e la facciata

del palazzo Madama, che riuscira uno dei piii nobili ediflcii di

Torino... Come si fa a non vedere con piacere tante belle fab-

briche?

Ha lavorato molto, cotesto architetto?

- E qui e fuori d'ltalia. Lo dimandano spesso i Sovrani,

ma il Re mio marito lo concede a malincuore... Basta, alia

Consolata feroverete il suo bell'altare, e pitture di buona manor
e sopra tutto voti d'argento, e tavolette per grazie ricevute,

un subisso di miracoli...

Di miracoli? scatto come una molla la viscontessa cor-

rendo subito ai casi di S. Medardo: di miracoli a subisso, dice

V. Maesta?

Voi m'intendete, viscontessa, ripiglio la Regina dolce-

mente. II popolino prende per prova di grazia miracolosa.

ogni tabella che vede pendere alle pareti del santuario, e il

miracolo forse ci sara spesso, ma chi puo affermarlo? Vedrete,

vedrete cogli occhi vostri
;
e udiro poi con piacere cio che ne

pensate. Spero, non tornerete a Parigi, senza che ci rivediamo.

Con queste parole licenziata, la viscontessa si profuse nei

piu cerimoniosi ringraziamenti per questo invito reale e per

la mostra della S. Sindone, e si ritir6. Corse quanto la por-

tavano i cavalli a riferire alia marchesa di Linzano 1'esito della

sua udienza a corte, ed a rimproverarla in celia, ch' ella le

avesse celati i miracoli della Consolata. Non posso ben avere

linche tu non mi ci conduci... Me 1'ha ordinato la Regina, e.

debbo fargliene la relazione...

Una alia volta, diceva colui che ferrava le oche... Gia,
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e mezzo giorno; e sua Maesta non puo voler altro, se non

che si vada a tavola, com'essa fa certamente, e come fa ogni

fedel cristiano a Torino.

Bene, bene, subito dopo desinato.

Si, cara viscontessa, subito, subitissimo. Ma con patto,

che prima tu mangi a grande agio e con buon appetite, e

magari, dopo desinare, ti schiacci un sonnellino...

Beati i pacifici! che fiaccona, bella mia. Noi, a Versaglia,

se il Re o Madame reale ci desse una commissione anche in

celia, noi si volerebbe in capo al mondo, senza voltarci in-

dietro...

E noi a Torino, ripiglio la marchesa, si fa su per giu

lo stesso; solo che un po' di flemma non guasta. Gia, prima
di otto giorni non vi sarebbe garbo a chiedere una nuova

udienza, solo per riferire le impressioni divote... e intanto i

miracoli che sono la, non iscappano: sono dipinti sulle tavo-

lette, e non ce n'e altri.

Me lo disse anche la Regina.

Ottimamente! dunque dopo desinare, o domattina... tu

se' qui per curarti, cara viscontessa : e io sono il tuo primo

medico, se mi dai retta. Domani sulPora fresca, senza pren-

derci la fiataccina, senza sudare un pelo, si va 1& e si torna

in santa pace: alia Regina ci penserai prima di partire... per

congedo, e basta e soprabbasta.

Fa' tu : mi lascio curare.

Cosi si desino lietamente, e senza miracoli. Si protesto la

marchesa: Ho fatto voto, per tuo bene, di metterli in qua-

rantena. Tu mi sei venuta addosso stamani cosi sollevata di

fantasie miracolose, che se non ci riguardiamo, ci dark la

balta al pensatoio... a tutte e due. Dunque per una settimana

o due, niente poesia, tutto prosa.
- E allora di che si parla?
- Delia pioggia e del bel tempo, delle fragole, dei piselli,

dei grissini.

Dio mio, se questo e il tuo voto, io ci perdo la pazienza,

non una, ma cento volte.
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- E bene, ti permettero anche di parlare degli usi e co-

stumi della corte di Versaglia: tu sai ch'io ne sono ghiotta.

Ma che? la si fa ne piii ne meno che qui. Yedendo il

Re zio a Torino, mi sembrava di vedere il Re nipote a Ver-

saglia; la regina Polissena mi rammentava madama Maria

Leczinska; i cavalieri e le dame si copiano gli uui cogli al-

tri; stesse maniere di essere annunziati, ricevuti, trattati.

A questo modo cianciando del piu e del meno la fervida

cacciatrice di miracoli, lascio sbollire alquanto il suo entu-

siasmo, e annacquo la faria morbosa di tornare a corte. E

dopo levate le mense e passato in dieci altri discorsi tutti di

uguale importanza, dice la marchesa ridendo: Poiche stai

bonina, e non parli piu delle maraviglie di S. Medardo, io ti

daro una chicca... ti condurro a vedere il miracolo del Cor-

pus Domini.

Che e cotesto? Ora sei tu che mi tenti.

- Non temere. I nostri miracoli sono senza pericolo: non

ci e tremiti, ne convulsioni, niente che dia Pemicrania.

E qui la marchesa, da buona torinese, spiego all' arnica del

suo cuore, come e qualmente la chiesa, delta del Corpus Do-

mini, era un monumento d'un famoso miracolo, d'un'Ostia

sagrosanta, che involata da mano sagrilega, colk a vista di

popolo infinite erasi sollevata alto nell' aria, e per piu ore vi

era dimorata, raggiante di splendori come un sole. Si reca-

rono al tempio le gentildonne con pio fervore di divozione, e

a piedi. Non rifiniva la parigina di esamiuare e studiare le

memorie incise sul marmo o dipinte, e farsi ogni cosa spie-

gare minutamente. Nel che prendeva si passionato diletto, che

1' arnica non osava invitarla a spiccarsene. Quando al fine la

viscontessa da se vi si risolvette, non era piu tempo di pel-

legrinare alia Consolata. Fu forza rimettere la gita alia di-

mane seguente.
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III.

UN CALMANTE INASPETTATO

La notte porta consiglio, sopra tutto se favorita d'un sonno

benefice. Ne fece in se felicissima esperienza la viscontessa

Polissena. Era venuta a gittarsi tra le braccia della flda

arnica, per trovarvi un calmante alia nevrosi acuta, destata

in lei dalla intemperanza di spettacoli maravigliosi e strava-

ganti, cotidianamente moltiplicati presso alia tomba del dia-

cono Paris, nel cimitero di S. Medardo, de' quali ell' era di-

venuta, come cento altri, insaziabile ammiratrice. Ed ora la

lontananza dal teatro di quelle singolari mirabilia, il cielo

nuovo e tranquillo, Paere di Torino piu temperate che quello

di Parigi, le carezze della ospitale arnica, aveanla tanto quanto

ricuperata in pochi giorni. La marchesa aveva fltto il chiodo

che dei mir.icoli di Parigi non si dovesse toccar parola, non

si leggesse sillaba, se ne discacciasse perflno la ricordanza,

appunto come avevano prescritto i medici alia viscontessa

prima che partisse di Parigi. Vi sara tempo per tutto, ri-

peteva essa alia dama francese, ma quando non sarai piu

tanto nervosa.

che sono nervosa io? rispondeva la viscontessa. I nervi

gli ho smarriti per via... ho dormito la uotte scorsa... ho dor-

mito si che non ho memoria di aver mai dormito meglio.

Me ne console tanto! e segno che Faria del paese delle

marmotte ti fa pro'.

Tanto mi giova, che oggi non mi brucia piu una scin-

tilla del fuoco di ieri, per vedere i miracoli della tua Con-

solata.

Ma che miracoli vai tu sognando, bella mia? Qui non

ci sta miracolare... e un sogno...

Sara: ma e certo che anche S. Maesta me n' aveva par-
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lato: e io m'ero subito immaginato le scene di S. Medardo,

qualcosa giu di li.

Ben be, vi andremo a commodo, a comodaccio: e vc-

drai che li sono tutti miracoli dipinti, che non danno il frullo

alia fantasia... Ci vanno tutti i giorni migliaia di buone donne

e di brav' uomini.

E che ci vanno a fare?

Ci si va a prendere le perdonanze: un mondo di popo-

lino e di signoria ci corre il mattino a sacramentarsi, la sora

per uso, per vezzo, per divozione...

Come al cimitero di S. Medardo !

Zitto li: non voglio piu udire S. Medardo. E nota, che

10 mi struggo di voglia. Ma ogni cosa a suo tempo. In villa

faremo...

Ah, tu vuoi condurmi in villa, per udire le storielle

tutte per te sola.

Che? Io ti aspetto cola, a quell' aria un po' piu fine, a

ripigliare colore e fibra, dopo che qui in pianura ti sarai un

po' giovata di quest' aria che non pizzica i nervi. Non ti la-

scero fuggire, sai, se non quando avrai fatta una bella cera

di fattoressa. -

In quella che la marchesa torinese divisava allegramento

1 suoi stratagemmi amichevoli per abbonire i nervi della fran-

cese, una doccia fredda stava per apportare a costei un cal-

inante, quanto meno cercato, tanto piu opportune a divertirla

dalle sue fisime miracolaie. Si udiva il suono lento lento d' un

campanone che sonava a morto: e in quei rintocchi contati

era qualcosa di cosi lugubre, che la viscontessa forestiera non

pote non avvertirli. Che e cotesto? dimando; e un mor-

torio?

Veramente non me Paspettava oggi, rispose la mar-

chesa anch'essa commossa: e quel che noi diciamo rarengo,

11 mortorio dei condannati a morte, e batte dalla torre della

citta.

Dio mio! fece la francese, a me fa paura solo a udirlo...

pensiamo che lavoro fara in quel disgraziato per cui si suona.
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Che vuoi? da noi usa cosi. La giustizia si eseguiso-

con un apparato clie spaventa. Quest! primi tocchi significano

che quel pover' uomo e gia dato in potere dei carnen'ci, e

questi gia lo tosano, e 1'assettano per menarlo fuori della

prigione.

E c'e egli bisogno di darne avviso al pubblico colla

carapana?

Eh, cosi usano... perche la buona gente cominci a pre-

pare per 1'agonizzante. Ci e un cerimoniale per tutto cotesto,

e non si trasgredisce d'un otte. II Presidente del Senate, (il senato
'

la corte criminale) manda un ufflciale a leggere la sentenza

al reo, il che si fa per lo piu un'ora prima del mezzodi; e ad

annunziargli che la giustizia del Re gli concede ventiquattr'ore

per provvedere aH'anima. Intanto il Presidente fa chiamare

nell' assemblea del Senato il giustiziere, e in pieno consesso

uli comanda d'impiccare il tale de' tali ne' modi consueti, e

<jiiivi stesso gli conta la paga del suo ignobile lavoro. Un

tempo gli assegnava ancora la precisa misura dell' impicca-

tura...

Come sarebbc'

Si, il Presidente ordinava che il colpevole fosse impic-

eato sino a perfetta separazione dell'anima dal corpo. Non

saprei, se Tusino tuttavia questa formola; certo, altre volte

era di rito rigoroso.

E terribilmente solenne!

- Ma con tutti gli ordini del Senato, il carneflce non puo
ancora stendere la mano sul oendannato. Intimata la sen-

tenza, il reo e in protezione della compagni;i della Misericordia,

altrimcnti delta di S. Giovanni Decollate. II Sindaco della con-

fraternita e i fratelli, sacerdoti e laici, entrano nel carcere,

circondano 1'infelice, e si sforzano di temperarno le orribili

angosce.

Per me, dissc la parigina, non avrei cuore... Dio mio!

star li tu per tu con uu omaccio sauguinario, che tra poco

dalla forca! chi ci regge?

Ci reggono i nostri piu delicati gentiluomini, giovani
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di primo pelo e vecchi: c'era anche il mio marito, bon'anima,

che poi mi raccontava tutto; v'intervengono talvolta ciam-

bellani del Re, e principi del sangue, che han dato il norae

alia confraternita...

E costoro han fegato di confondersi cogli squassaforche ?

- Tanto benino ! ci vanno ammirati e riveriti dal popolo,

privilegiati dal Re e dal Papa. Pensa che la confraternita ha

persino privilegio reale di liberare dalla morte tre condan-

nati per anno.

E mandarli in galera?

Niente affatto in galera: se li conduce bravamente dalla

prigione alia chiesa, con pompa solenne, vestiti di abiti fe-

stivi, con in mano un ramoscello d'olivo benedetto. Loro fa

ascoltare una Messa per la casa regnante, e poi, in nome del

Dio che perdona al peccatore pentito, li dichiara reintegrati

negli averi e nell'onore.

E li manda a casa?

Sicuro, in piena liberta: la compagnia della Misericor-

dia perdona come la misericordia di Dio.

Eh, capisco che dev' essere un bel gusto per quei si-

gnori, Fesercitare la prerogativa di grazia come un Sovrano.

Ma questo non capita spesso: Fosso duro da rodere e

quello che loro tocca sovente, e loro ufflcio il trattenersi a

quattr'occhi coi condannati, flno all'ora del supplizio.

cotesto dev' essere un supplizio per loro !

Certo non e un divertimento, disse la marchesa: ne con-

vengono anche i fratelli piii vecchi, e talvolta un' agonia mor-

tale. Terribili sono i primi momenti dopo udita la sentenza.

Chi impreca, chi bestemmia, chi istupidisce e par fulminate,

chi rompe in fremiti disperati, chi digrigna i denti come una

fiera, chi si accascia e sviene. Per qualunque caso debbono

star provveduti i fratelli, tacere o parlare alFuopo, ma star

11 in atto benigno e porgersi il meglio possibile ad ogni bi-

sogno. Talvolta si passano le lunghe ore prima che il pa-

ziente si risolva a qualcosa da uomo e da cristiano. Non im-

porta: si aspetta. Come prima Finfelice torni un poco acco-
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stevole, comincia propriamente 1'ufficio pietoso dei fratelli,

che e di disporlo ad acconciarsi dell'anima.

Ci riescono poi?
- Tanto ci riescono, che inaudito il caso di un giusti-

ziato morto impenitente, perche...

Lo credo, interruppe la francese: con quel po' poco di

forca in prospettiva, cogli sbirri che stanno per agguantarlo...

Non c' e sbirri : ne sbirri, n& carcerieri possono affac-

ciarsi alia carcere, il condannato e in potere della Misericor-

dia. Tocca ai fratelli condurlo in confortatorio.

Che e il confortatorio? dimando la Polissena.

E una cappelletta interna delle prigioni, con uno stan-

zino attiguo, per riposarvisi il condannato, sciolto dai ferri,

eccetto una catena al piede. Si assidono al suo flanco, sullo

stesso letticello ora Tuno ora 1'altro dei confortatori, si danno

la muta sacerdoti e laici, intesi tutti a infondere rassegna-

zione cristiana nel cuore del povero paziente. Chi gli ragiona

del paradiso che lo aspetta, se provvedera a se con una do-

lorosa confessione, chi lo incalza dolcemente rammentando i

castighi divini, e consigliando di preferire la misericodia

inflnita alia giustizia inflnita. Chi lo intenerisce esponendogli

i dolori di Gesii condannato a morte. Insorama ciascuno si

cerca in cuore qualche parola persuasiva. II poveretto sopraf-

fatto da tante cure, vinto da si dolce violenza, non pena molto

ad arrendersi: si confessa, perdona, prega, tutto cio che gli

dicono fa come un agnello. Cosi passa il resto della giornata.

La sera va in pratiche divote: il condannato alterna coi fra-

telli il rosario, fa la Via Crucis, si riposa, se gli piace, o ri-

mane lungamente genuflesso appie deH'altare a piangere e

rassegnarsi. Gli amorevoli fratelli nol lasciano solo, tranne

che nelle ore della notte, se egli prende sonno.

- che qualcuno puo dormire?

E cosa ordinaria, dopo che si sono acchetati i rimorsi,

e si e accettata la morte.

E pur lunga e penosa briga cotesta conforteria! sclamo

la viscontessa.
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- E non e flnita. All'alba riecco i confratelli. Parano 1'al-

tare, e un sacerdote della confraternita celebra la S. Messa.

Un fratello la serve, altri suggeriscono atti divoti al paziente,

e lo condueono alia sacra mensa.

Che? in Piemonto si da la Communione ai condannati?

E perch6 no?

Da noi non si da.

Non ne so nulla: qui si dk a tutti, se la dimandano,

Ben ti posso assicurare, che i poverini la fanno con mirabile

divozione. Talvolta, tutto da se, prorompono in pubbliche pro-

teste di dolore e di ravvedimento, che sono poi di ediflcazion-'

a tutta la citta. Gia, tutto cio che e ordinato dalla confrater-

nita riesce bello a maraviglia ed ediflcante. La mossa dal car-

cere divota il possibile e piena di compassione pel disgro
-

ziato che si avvia alia morte...

Sentiamo sentiamo.

Scoccata Fora fatale, arriva il carnefice, co' suoi secon-

dini, e chiede al priore dei fratelli licenza di entrare. Fa spez-

zare la catena da' pie' del paziente, e lo invita ad inginoo

chiarsi con lui dinanzi all'altare; e li, ginocchioni anch'egli.

manifesta il crudele dover suo, di eseguire la sentenza, pro-

testa di non porvi dalla parte sua animosita veruna, e che ad

ogni modo dell'atto suo chiede umilmente perdono. II pa-

ziente...

II paziente perdona, si capisce

Perdona, perdona sicuro: ma spesso fa piu e meglio.

Confessa di meritare quella pena, pei suoi delitti enormi, e

promette che preghera in cielo per 1'esecutore della giustizia.

E il boia, che in fln de' conti 6 un uomo come gli altri, e

spesso un buon diavolaccio e cristiano, si asciuga una lacrima

col dosso della sinistra, mentre colla destra comincia 1'ultimo

assetto del paziente. Gli lega le braccia, gli raccorcia i ca-

pelli, gli pone il capestro alia gola. II sindaco dei confratelli

fa allora spalancarsi una finestra, che da nel cortile, ove gui

sono adunati gli altri carcerati. II paziente loro rivolge un

saluto, e, se gli regge il cuore, gl' invita a far senno, e torn-
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esempio da lui, che va ad espiare col sangue le sue sce!l -

ratezze.

Ci vuol fegato, osservo la vi>ronte^>.-i. a parlare cosi, a

due passi dalla forca.

- E molti ce 1'hanno il fegato, e t'improvvisano certi

predicozzi, col pepe e col sale, che non li fa meglio il P. Bor-

doni ai Santi Martiri. E dato e ricevuto F ultimo addio, i

cerdoti porgono il braccio al paziente, e Taiutano a salin

carro. Cosi si avvia la comitiva verso...

Ma eccola! eccola qui, interruppe la viscontessa, che

iri;i udiva il borboglio confuso della folia nella strada, e sp.i-

lanco i cristalli della finestra.

lo non ho cuore di guardare, protest-) la torinese.

lo si : da noi le signore vi corrono come gli altri. Ti

ricordi la marchesa di Sevigne? Per me, non soffrirei di ve-

dere il supplizio, come lei; ma la processione non mi fa nulla...

un poco di compassione, e nienfaltro. -

In cio dire la viscontessa Polissena erasi gia affacciata dal

davanzale, e vedeva in mezzo alia calca levato in lontananza

il gonfalone della Misericordia, II lugubre convoglio s'appiv

sava lentamente; e prima i confratelli, a buffa calata, non si

vergognando quel flore di signori e di gentiiuomini, di far^i

ravvisare. Pregavano a coppia a coppia, per la buona morte

del paziente. Seguiva il carro, circondato dalla sbirraglia a

piedi, scortato e seguito da drappelli di soldati d'ordinanza, col-

rarmi capovolte, in segno di non essere col& per rendere verun

onore. Per lo lungo del carro sorgevano due banchi, 1'uno

riserbato al paziente, e ai due sacerdoti confortatori, che

tenevano in mezzo e reggevano un Cristo dinanzi agli occhi

di lui, 1'allro occupato dal sindaco della Misericordia e da al-

cuni fratelli piu spericolati, forniti di acque nanfe e di cor-

diali, per ristoro del paziente, caso che egli venisse meno.

Nel passare il carro davanti le chiese, sostava alquanto; ed

affacciavasi sulla soglia un sacerdote a benedire il povero mo-

ribondo. Si faceva allora alto silenzio, e si udiva piu distinto

e piu mesto il suono delParengo, o vogliamo deiragonia, che

Serif XIV, vol. VII, fasc. 961. 5 -'7 gint
-' ;*.''.



66 LE DIAVOLERIE

non restava di rintoccare lino a giustizia finita. Cosi la fu-

nebre comitiva giungeva al luogo destinato ai supplizii, ed

era un po' fuori dell'abitato. Si accerchiava dai militari il

palco, il paziente saliva la scala ferale sorretto dal confessore,

che gli rinnovava la assoluzione e gli suggeriva gli atti ac-

conci a quelFestremo, finch6 il carnefice a un tratto compiva

1'opera deirumana giustizia.

Migliaia e migliaia di spettatori tenean flssi gli occhi sal

morente. E nel punto del tracollare dalla scala 1' impiccato,

era vezzo di molti padri di famiglia che seco avevano con-

dotto qualcuno de' flgliuoli, appioppargli uno scapezzone so-

leane. Ma perche? gridava il monello. .E nulla, rispon-

deva il babbo, un tienti a mente, perch6 ti sovvenga del come

hai veduto flnire gli scapestrati. Ma tutto lo spettacolo uon

era anche terminato. Alia seventh della legge, che aveva esau-

rito il suo compito, sottentrava la pieta della religione, sola

ora, ad esercitare i suoi diritti, materni eziandio coi flgliuoli

colpevoli, purche non ribelli. II carnefice, assicuratosi della

morte del giustiziato, ritiravasi, e con lui i ministri tutti della

pubblica vendetta. II sindaco della Misericordia, invece, in gran

guanti bianchi, appoggiava una sua scala al patibolo, e ta-

gliava il laccio; il cadavere cadeva raccolto dai confratelli,

inguantati anch'essi per la pietosa cerimonia, e veniva sciolto

dal capestro, composto sulla bara della confraternita e asso-

ciate poi fino all'ultima dimora da tutta la compagnia. Un

nugolo di popolo si avviava dietro la bara, recitando il ro-

sario, e salmi e preci in suffragio dell' anima passata al tri-

bunale di Dio.

Cosi pensavano ed operavano i cristiani del secolo scorso.

Si puniva il misfatto, si ristorava Fordine sociale, si placava

la pubblica coscienza. Dalla vista del tremendo castigo partivano

impauriti i facinorosi, rassicurati gli onesti, si respirava piu

tranquilli sotto Fusbergo della sociale difesa. Non mancavano

allora delitti atroci: ma la sapienza del legislatore, oltre al

frangere per sempre la malvagia potenza del delittuoso, co-

stringevalo a riparare lo scandalo: perchk collegandosi colla
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Chiesa, otteneva da lui il ravvedimento e una poderosa pre-

dica atta a sbaldanzire in altrui le passioni sanguinarie. Con

tale regime i delitti si contavano Tun dieci meno che nel

tempo nostro. Non si conosceva allora la spietata filantropia

che nasconde il palco ferale sino all'ultimo momento, e cosi

piomba nell' eterno, non apparecchiata, un'anima immortale,

e redenta con prezzo infinite. Certo il giustiziato, senza debo-

lezze ne superflue crudelta, ne stava incomparabilmente me-

glio e non peggio. Era tolto al rischio di nuovi delitti, e alia

aspettativa probabile di una morte disperata. Con leggero

scapito di pochi anni di vita grama e colpevole, moriva tran-

quillo, e compensate dalle speranze d'una felicita eterna. II

popolo diceva: Cento impiccati, cento salvati. Come poteva la

societa civile provvedere meglio agli interessi veri della mar-

chesa di Brinvilliers (di poco anteriore al tempo di che scri-

viamo), che sforzandola di salire a pie nudi il palco della morte

al cospetto di tutta Parigi, e lavare col sangue i suoi innu-

merabili e mostruosi delitti? Mori pentita come una santa, a

detta del popolo, che ne rimase commosso, edificato, compunto,

e ne dimando le reliquie! Lo attesta la celebre marchesa di

Sevigne, la quale era accorsa con altre signore a contem-

plarne lo strazio e 1'estrema agonia.

Alia viscontessa Polissena 1'amica ragiono lungamente degli

usi e costumi della giustizia. E cio con intendimento di sviarla

dalle fantasticherie de' miracoli. E ottenne piu che non ispe-

rava. Perche durante piu giorni la Polissena non ne mosse

piii ne una parola, ne mezza. Pareva quasi sbollito I'umore

peccante. Alia dimane si lascio condurre fuori di casa, tran-

quilla come un'agnella al prato : era cio che la marchesa de-

siderava, prima di condurla a riaversi colla villeggiatura.



BIT 1STA BELLA 8TAMFA

i.

GIUSEPPE TOSCANELLI deputato oil parlamento. Religione e

patria osteggiate dal Papa. L' Italia si dei'e difendere.

Firenze, Bocca 1890.

Sia ringraziato il cielo! Ecco un altro mellifluo cattolico-

liberale, che si e levata la maschera, e si mostra in pubblico

per quello ch' egli e. Se il tempo, sempre galantuomo, come

dice il proverbio. non facesse altro bene che questo, di venire

abbattendo le mascherine e scrostando P intonaco di certi se-

polcri scialbati. iria di gran pro sarebbe alia causa della

verita.

In liberaleria lo smascheramento di Giuseppe Toscanelli

si e chiamato una conversione. Ma il Don Chisciotte di Roma,

che conosce intus et in cute uno per uno tutti i polli di Mon-

tecitorio, nel suo numero del 13 giugno, lo ha giudicato in-

capace di convertirsi, ed in 'quella vece cosi, con molta com-

petenza, ha spiegata P origine di quest' opuscolo.

Peppino, (il Saraceno del Don Chisciotte tratta seco alia

famigliare), pensava e diceva, probabilmente, entro di se, mentre

si riposava nella dolcezza ombrata di una villa pisana :

II periodo delle elezioni si avvicina, e quel periodo ha

sempre formato la mia grande giornata. Per rimanere depu-

tato, ho avuto delle invenzioni io, che solo un genio puo avere,

e un genio che, benche procurasse sempre di andar d'accordo

coi preti, non ha mai avuti molti scrupoli. Anche P ultima

volta, per assicurarmi un seggio contro Giosue Carducci, feci

la trovata delle tabacchiere con Satana sopra, e regalate in-

torno pel collegio. Ma, adesso, quale invenzione faro? Ora mi
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vuole un colpo grosso, perchfe sono nella mia discesa: pas-

sano gli anni anche per me e, purtroppo, non ho piu la vi-

vacitci di una volta; se non fossi ancora cosi grasso, direi che

mi toccato di dare addio al mondo e, disgraziatamente, con

dolore, alia sua came. Mi sono provato a combattere Crispi;

non ci ho cavato nulla, anzi rischio di perdere la deputazione ;

ho combattuto Zanardelli, e mi 6 parso di averci guadagnato
anche meno

;
non faccio pin ridere

;
si sono persino dimenti-

cati del mio vino Bisogna, dunque, che adesso, avvicinan-

dosi il periodo delle elezioni, tiri un colpo grosso.... Faro una

conversione !

Soltanto, in che poteva consistere mai la conversione del-

Ton. Toscanelli?

Egli aveva gia fatto tutto quello che poteva : e stato

di Destra, di Sinistra, di Centre e, viceversa, era stato liberale

e clericale, per diventare su ^cessivamente 1'opposto: si era,

persino, convertito a non toscano, per potere non fare parte

del gruppo parlamentare che s' intitolava cosi. Una volta era

un uomo e un oratore divertente; ma si era gi& completa-

meute convertito. Quale poteva, adunque, essere la sua nuova

conversione? Evidentemente non aveva da scegliere che tra

due, la prima delle quali sarebbe stata questa : mettersi a

iabbricare vino coll' uve. Ma a questa ipotesi si opponevano

recisamente, troppo recisamente, i suoi principii. Toscanelli,

dunque, ha preferito la seconda delle conversion!, che aveva

davanti, e ha stampato un opuscolo contro il Papa e il Y;i-

ticano. In conclusione, il sistema seguita a essere sempre lo

stesso: Peppino continua ad adulterare il vino. Pero se

Topuscolo c'insegna qualche cosa, e che tre anni sono, Crispi

e Toscanelli, acerbissimi avversarii, volevauo tutti e due la

conciliazione col Papa, e uon poterono farla, ritofiro per cm
hanno preferito di conciliarsi fra loro due.

Con questo giudizio, scherzoso ma vero, si sono accordati

piu o meno i giornali liberaleschi che n' hanno parlato; poi-

ch altri, per un certo pudore, si son ritenuti dal pure zit-

tirne. Vi si sono accordati, a mo d'esempio, 1' Italia e la Per-
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severanza di Milano, e persino il Secolo, che ha rappresentato

il Toscanelli, in punto di storia diplomatica contemporanea,

per un mentecatto. Tra gli stranieri poi, bastino il Journal

des dfliats di Parigi, che definisce questa mostruosita tosca-

nelliana per uno scandalo e per manifestazione che nuoce

piu alia causa del liberalismo, di quello che le giovi; ed il

Journal de Geneve, che la chiama un colpo di spada tirato

al vento.

Se i liberali di buon fluto ban preso in celia quesfopuscolo,

mal garbo avremmo noi a prenderlo sul serio e gravemente

confutarlo. ISUnione di Bologna e 1' Eco di Genova, con altri

giornali cattolici, neirannunziarne la coraparsa, lo ban defi-

nite roba da manicomio, opuscolo bislacco, dissennato, uua

pazzia. II men male che se ne possa dire e, che P Autore

Pabbia ideato e composto tra i fumi inebrianti delle sue

cantine.

Del resto che s' ha egli a confutare dell'ammasso di enor-

mita che contiene? I falsi supposti, i falsi principii, i falsi giu-

dizii, i fatti falsificati, da capo a fondo vi riboccano. II To-

scanelli stesso ha si ben capito, ch'egli tesseva una tela piena

di spropositi ereticali, di temerita scismatiche e di frottole im-

pertinenti, che, alia pagina seconda della sua prefazione, non

ha esitato a scrivere: Prevedo che questo mio libro sara

proibito, che io probabilmente saro scomunicato. Ma pure,

nou ostante il rimprovero della coscienza. lo ha messo insieme

e stampato, friggendo e rifriggendo tutte le scempiaggiani. gli

errori e le sofisticherie, che ha potuto saccheggiare nel ba-

gaglio teologico-filosofico dei giansenisti e dei clerico-liberali.

Ma sopra tutti giusto ed opportune e quanto ne ha scritto,

in una sua lettera all' Unild Caltolica di Torino il 16 giugno

scorso, PArcivescovo di Cagliari, dal cui documento ci giova

riportare questo assennatissimo passo:

II deputato Toscanelli da un sagg
;o di trattazione degna

di un Nepomuceno Nuytz, coll'aumento di una acrimonia e

di un dispetto, indegni di un deputato al Parlamento italiano.

L' opuscolo si compendia accuratissimamente (e questo 6 il solo
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suo merito) nel titolo: Religione e Patria osteggiate dal Papa.
VItalia si deve difendere. Quello che ivi si dice dell'opuscolo

recentemente stampato in Vaticano, intitolato: La veritain-

torno alia questione romana, cioe che in vita mia non ho

litai letta "it aiitniasso di menzogne, quante ne sono conte-

nute in quel libro , quadra a capello al suo libercolo, cio&

non trovasi libro in cui contengasi un tale ammasso di men-

zogne, come nella Religione e Patria di Giuseppe Toscanelli.

Avesse egli almeno imparato qualche cosa dalla umile

e devota sottomissione deWamico suo Audisio, d.el\'eccellente

P. Tosti, dQlYottimo Bonomelli, cui cita in suo favore ! Valesse

almeno per lui il meraviglioso consenso di tutto T Episcopate

cattolico, sul diritto della Sovranita pontiflcia! Ma per lui il

Plebiscito 6 tutto, anche malgrado la violenta breccia; e 1' Ita-

lia, com' 6 governata dalla Frammassoneria e dal Giudaismo,

deve difendersi, difendersi collo scisma. Non e mio compito

T intraprendere una confutazione di tutte quelle anticaglie

giansenistiche e febroniane; solo mi sta a cuore di dichiarare,

che rigetto con disgusto quel libro, come opera scismatica e

piena di errori, compiangendo di cuore 1' uomo che lo com-

pose e che vuol essere cattolico ,
contro il Papa.

Le quali parole delFillustre prelate ricevono lume dalla

analisi dell'opuscolo, onde il valoroso giornale di Torino le

commenta, e che ci piace di rfferire, perche danno 1'idea schietta

del lurido guazzabuglio raffazzonato dal Toscanelli.

Chi volesse imprenderne una confutazione qualunque, si

troverebbe all' imbroglio di non sapere da qual verso rifarsi.

A seconda de' diversi mantici che gli soffiarono negli orecchi,

il Toscanelli, come farebbe un rigattiere nella sua bottega,

ha raccolto ed infagottato nel suo scritto i peggiori cenci del

giansenismo, del febronianismo, del liberalismo e del radicali-

smo; e di quanta zavorra andata fin qui intorno a uso e

consume degli spiriti inquieti, degli animi spostati, delle menti

sconvolte e bacate.

Ma nella sua esposizione, che consta di dieci capitoli e di

L'50 pagine, non trovate ombra d'ordine; non traccia di quel-
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1'abile dialettica, nella quale T errore suole cercare le sue

conquiste ; ogni cosa invece vi e- messa a catafascio. Lo svol-

gimento stesso de' capitoli non risponde al loro titolo. Dice di

parlarvi dei diritti e doveri de' cattolici, e v'entra in Ales-

sandro VI, in Giovanni XII, nel giuramento dei Vescovi, nei

Cavalieri del lavoro in America, nel detto del Vangelo che

il mio regno non di questo mondo, ecc., ecc. E, da capo a

fondo, 6 la stessa insalata.

Di stringere i fili e venire ad una conclusione qualunque,

non si prova neppure. Le molteplici e diverse imbeccate che

ha preso, rivela con alti e bassi che paiono il concerto delle

campane fesse: zela la salute delle anime e fa il panegirico

della Massoneria; si duole che la gente non va piu a con-

fessarsi, ed invita il Governo a perseguitare il clero. La sua

intiraa amicizia divide fra Depretis ed il cauonico Audisio,

fra Mancini ed il Padre Curci, fra Crispi e il Padre Tosti!

L' acrimonia contro il Papa, ispiratagli da ciascuno dei

suoi suggeritori, egli esprime e disfoga in termini grossolani,

proprii di chi non ha abito di vivere civile. E per trovarne

esempio, dovete ricorrere ai Centuriatori di Magdeborgo, che

trattarono di eretico, sedizioso, negromante, simoniaco, adul-

tero, il pessimo, non solo tra i Ponteflci, ma tra tutti gli uo-

mini... dite un po' chi? Gregorio VII!

Ma il titolo che questo suo 'libello porta in fronte, in-

dica a sufficienza quel che ha da esserne il corpo. II Papa
che osteggia, ossia ruina la religione in Italia, 6 un Papa la

cui fede in gran parte dev'essere venuta meno; un Papa, che

quindi non & piu la pielra fondamentale in cui, flno al ter-

mine dei secoli, dee sussistere la Chiesa; un Papa percio che,

contro la promessa di Cristo, aiuta le porte deU'inferno a pre-

valere.

E possibile cio, pel senno di un credente alia parola di

Dio, di un cattolico che professa il simbolo degli Apostoli?

Eppure il Toscanelli tanto lo dice possibile, che pretende

di mostrarlo vero, nientemeno che nell'augusto Papa Leone XIII,
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lume di sapienza e di virtu, ammirato da tutto il mondo con-

teraporaneo.

Or non basta questo assunto, palesato nel frontispizio del

libello, per far vedere ch'esso o e roba da manicoraio , o

e dettatura di un cervello ingombro dai vapori di Bacco?

E posto cio, a che servono le ridicole citazioni del Bellar-

mino, del Suarez, di S. Tommaso, e tutte le storielle dei mi-

steri della diplomazia vaticana, o inventati di pianta, o intesi

da qualche flaccherio o acquacedrataio ambulante alia porta

del palazzo pontificio?

Scrivo, cosi il Toscanelli, per vedere se al Vaticano si

(a una buona volta giudizio e perche, con ponderazione, sia

eletto il nuovo Pontefice
;
ma se cosi non interverra, scrivo

perch6 lo Stato italiano ed i cattolici italiani provvedano, sul

terreno cattolico, alia difesa della religione de' nostri mag-

giori ed a quella della patria.

Ma che si richiederebbe, affinchS al Vaticano si faccia una

buona volta giudizio? Due cose: togliere il divieto, il non licet,

ai cattolici italiani di accorrere alle urne per le elezioni po-

litiche; e poi conciliarsi coll' Italia della rivoluzione: nient'al-

tro che questo. Se al Vaticano si fa cio, il Papa tornera ad

essere Papa, ne sara piii bisogno di ricorrere ai testi del Bel-

larmino, per convincere i cattolici che al Papa distruttore della

Chiesa, si ha da negare ogni obbedienza.

Adunque resta inteso, che per promuovere il vero beiie

del regno di Cristo, il Santo Padre ha da concedere ai cat-

tolici italiani la liberta di partecipare all'opera lagislativa di

una rivoluzione, che ha per fine ultimo I'annientamento di

questo regno divino: e per di piu deve canonizzare tutti i fatti

compiuti da questa rivoluzione, e benedire il latrocinio sacri-

lego del patrimonio ecclesiastico, il meretricio legale, la li-

cenza della bestemmia, 1'ateismo pratico e tutte le altre piis-

sirne cose, che da trent'anni felicitano questa Italia misera e

degradata. In cambio poi di si bella e santa conciliazione, il

Papa ricevera scherni e prigionia : che T Italia della rivolu-

zione non ha altro da rendere in Roma al Capo della Chiesa.
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Ecco in sostanza quel che vuole il Toscanelli, e con lui

implicitaraente la turba degl
1

instancabili predicatori di con-

ciliazione fra Cristo e Belial, fra il Papa e il massonismo giu-

daico, dominatore dell'Italia. E questa una vecchia storia, di

cui tutti oggimai siamo stucchi e ristucchi; la quale pero

prova sempre meglio, che Tidra rivoluzionaria non si tien vi-

tale, persino a tanto che porta infltto nel seno il dardo della

maledizione del Papa e della esecrazione dei cattolici veri.

Se la parte, diciamo cosi, dottrinale e dialettica del libello

val meno di un fico, non e da pensare che valga di piu la

storica, massimamente per cio che riguarda i tempi nostri.

Lasciando stare quella degli anteriori, che fa ridere e fre-

mere, tanto e straziata, (arriva persino a confondere S. Antonio

con S. Antonino Arcivescovo di Firenze
!) pud asserirsi che la

contemporanea e tutta un tessuto, per non dirlo di menzogne
e calunnie, di invenzioni e di fole odiose, indegne di un

uomo che cerca credito da' suoi lettori.

II principe Lancellotti di Roma ha gia solennemente sbu-

giardato, con sua lettera -a\VOpinione del 18 giugno, il To-

scanelli, per la fanfaluca della conciliazione, nella quale aveva

immischiata la sua persona.

II Secolo di Milano dei 15 giugno ha pubblicata una infor-

mazione importante, avuta da Parigi, nella quale la storiella

toscanelliana deir ambasciatore francese presso la Santa Sede,

che s'adoperava 1'anno scorso a favorire la partenza del

Papa da Roma, e bollata per vaneggiamento di un mente-

catto.

Monsignor Vescovo di Terni ci ha pregati, con sua lettera,

di smentire espressamente, che in quella cftta egli ricevesse

il re Umberto da Vescovo, per ordine di Sua Santita , come

il Toscanelli afferma; ed invece desidera si sappia che cgli

di suo proprio impulse si presento al re, per ragioni di pa-

storale ministero, che grandernente onorano il suo zelo.

U Osservatore Romano dei 24 giugno porta un documento,

dal quale risulta che il Toscanelli ha nientemeno che intro-

dotto un testo, nella Memoria stampata dalPodierno Ministro
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degli affari esterni di Spagna, intorno alia Questione romana,

facendogli dire quello che non ha mai pensato di dire.

Dopo prese notizie da fonti sicure, siamo al caso di as-

severare con ogni certezza, che maliziose panzane e sogni da

delirante sono le istruzioni che il Toscanelli narra essersi date

dalla Santa Sede ai Nunzii, per contrariare la triplice alleanza;

il ridicolo immedesimamenlo del Papato colla Repubblica ra-

dicale francese, ch'egli narra essersi operate col mezzo del

Cardinale Lavigerie ;
le pratiche del Santo Padre presso 1' im-

peratore d'Austria, che dice fattesi, dopo la tragica morte

dell'arciduca Rodolfo, per istaccare quest' Impero dall'alleanza

colF Italia : le condizioni che egli afferma poste dal medesimo

Santo Padre al nuovo cancelliere Caprivi, per intendersi colla

Germania nella questione operaia; e tante altre siraili. Per

modo che le bugie storiche, in questo suo libello, agguagliano,

se non superano, gli strafalcioni teologici, fllosofici e giuridici

onde TAutore Fha-bruttamente lardellato.

Come dunque si ha da bollare una causa, che si vede so-

stenuta con questa sorta di artifizii? A tal punto il Toscanelli

e i suoi consorti credono per conseguenza grullo il pubblico

italiano, che si abbia da lasciar prendere a queste baie e

ciurmerie da Stenterelli?

E non di meno il 1'Autore ha nelle mani un argomento,

che, se fosse da lui ben meditato e fatto entrare nell' animo

de' suoi socii in Massoneria e liberalismo, dovrebbe levare a

lui ed agli altri il ticchio del concorso dei cattolici alle urne

politiche e della conciliazione col Papa. L'argomento e questo,

che si legge alia pagina 40 del suo libello : Nella questione

della Sovranita effettiva dei Papi su Roma, se Provvidenza di-

vina e sinonirno di desiderii di chi la invoca, essa sta col Papa :

ma se i voleri della Provvidenza si devono desumere dai fatti

che si veriflcano, e dalla pubblica opinione che, accettando i

fatti, da ad essi Timpronta di decreto e di stabilita; in questo

caso la Provvidenza non e con la politica del Papa, ma con

qudla del partito liberale e del Re.

I/ argomento non e nuovo; e antico anzi quanto il mondo.
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Lo mise innanzi un Toscanelli di quel tempo, il giorno stesso

in cui Gesu da Nazaret fu messo in croce sul Calvario: lo

misero innanzi per tre secoli tutti i Toscanelli, one adulavano

e corteggiavano la politica dei Neroni, dei Caligola, dei Decii

e dei Diocleziani, contro la Chiesa del medesimo Gesu da Na-

zaret: e lo misero innanzi altri Toscanelli, aU'etk di Pio VII,

quando volevano dare a questo santo Papa il torto ed a Na-

poleone I la ragione. Ma poi tutti questi Toscanelli, in fin dei

conti, furon trovati dalla storia molto fallaci e sofistici nel

loro ragionare.

Tuttavia Targomento ha un gran valore ad hominem, net

caso nostro. Posta una si splendida rivelazione della Provvi-

denza divina a pro dei liberali e della causa loro in Italia, a

che dunque scalmanarsi tanto, per avere, insieme con quello

della Provvidenza, anche il favore del Papa e dei cattolici

suoi devoti? Dato che i liberali sentono e vedono di aver Dio

con loro, perche non ripetono ancor essi con S. Paolo: Si Dens

pro nobis, quis contra nos? Di che temono? di che tremano?

L'Apostolo medesimo li assicura, che fidelis Dens. E mai pos-

sibile che una Provvidenza, cosi ben servita e glorificata dal

loro zelo per la verit^i e pel trionfo del buon diritto, nel meglio

li abbandoni? Se hanno Dio con loro, che monta Taver contro

loro e il Papa e i cattolici ed il fior degli onesti uomini del

mondo?

il Toscanelli ha proprio fede in questa fede; ed allora

parche ha scritto il suo libello, e tentato di richiamare il Papa
al senno e di convertirlo alia rivoluzione? non vi ha fede :

el allora perche la vanta nel suo libello contro il Papa?

Ma, dice il Don Chisciotie, Giuseppe Toscanelli ha tutte le

fedi a un modo e non ne ha nessuna, purche seguiti, dopo

trent'anni, a farsi eleggere deputato. E, posto cio, noi av-

vertiremo i suoi elettori, che stieno bene in guardia da un

candidato di questo pelo. Perocch6 oggi, che tira vento anli-

clericale, il Toscanelli, per guadagnarsi il loro voto sotto le

all di Francesco Crispi, pubblica il suo libretto: Religione e

patria osteggiate DAL PAPA. L'ltalia si deve difendere. Ma se
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inuta vento e viene il clericale, un altro MI no si presenter/I

al pubblico con un altro libretto, buono per Tarsi eleggere,

che non avra cambiato nel titolo se non una parola; e sara:

Religione e patria osteggiate DAI LIBERALI. L' Italia si d

difendere.

II primo libretto sara servito per beffarsi degli elettori an-

ticlericali, che lo tengono terziario di S. Francesco: Taltro ser-

vira per beffarsi degli elettori clerical!, che lo terranno per

un massone trentatro. XeH'iin caso e nell'altro Giuseppe To-

scanelli, eletto deputato, restera sempre Giuseppe Toscanelli;

e gli elettori suoi, resteranno serapre elettori di Giuseppe To-

scanelli; cioft dire gabbati e contenti: q<>d erat in votis.

II.

// socialismo contemporaneo di Giovanni Rae M. A. Prima

traduzione ilaliana, con un cenno sul socialismo in Italia,

di ANGELO BERTOLINI, professore ordinario nella facolta

giuridica della Unirersitd di Camerino. Un volume

in 8 di pagine XCII-495. Firenze, Successor! Le Mon-

nier, 1889.

Piu volte nei nostri articoli sul socialismo abbiamo citata

quest'opera del Rae, recandone dei lunghi tratti con lode. II

perche ci sembra superfluo fame di proposito una ri vista.

Piuttosto ci volgeremo a dir qualche cosa di cio, che il tra-

duttore scrive intorno al socialismo italiano contemporaneo

nel cenno storico che vi premette.

Egli comincia dall'osservare che in Italia, attesa la siia con-

dizione politica, sociale ed economica le idee socialistiche non

hanno avuto flnora grande svolgimento. La grande impor-

tanza, data per fanti anni e per necessita di cose, alia que-

stione politico nazionale, la ignoranza delle plebi, lo sviluppo

ancor molto incompleto del moderno regime industriale, fu-

rono cagioni per cui il socialismo fra noi 6 meno sviluppato

che altrove, ed a maggior ragione 6 nel campo delle idee

tributario delPestero.... I socialisti italiani, o non hanno che
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tendenze generiche, o si dividono con poche varianti fra i

seguaci delle teorie anarchiche e i seguaci piii numerosi del

comunismo cosi detto scientifico, o collettivismo tedesco del

Marx, spesse volte attinto indirettamente a fonte francese....

DegP italiani i migliori si dissiparono flnora nella propaganda
orale o in opuscoli ed articoli di giornali, troppo perseguitati

dal flsco o dalla poca puntualita degli abbonati, per essere lon-

gevi; come longeve non furono le riviste del socialismo qua
e la in varie occasion! dal Costa e da altri tentate. Ora i la-

vori di questi sono lungi dal poter pretendere un qualche

valore scientifico, e tutto il materiale al quale si puo accordare

un piii o meno reale valore, si riduce a ben poca cosa ]
.

II Bertolini passa in rassegna i diversi scritti, che com-

parvero in Italia in senso socialista, e ne mostra la quasi

nullita. Vien poi a parlare del socialismo pratico e militante

e ne descrive i deboli sforzi, non meritevoli dei ricordi della

storia.

Egli e vero che il Laveleye afferma essere il socialismo

assai diffuse in Italia, si nelle campagne, ove avrebbe preso

forma di socialismo rurale, e si nei centri piii popolosi delle

citta, ove si sarebbe manifestato sotto la forma di sociale cosmo-

polita anarchico. Ma il Bertolini crede esagerata questa affer-

mazione; e ne istituisce un'analisi abbastanza minuta,

Quanto al primo dei due socialism!, cioe al rurale, egli

pensa che il Laveleye abbia preso abbaglio, confondendo col

socialismo il disagio economico; il quale per certo nell' Italia

agricola e molto grande. Egli esamina per singulo i fatti ci-

tati dal Laveleye ed altri ancora da lui taciuti e dichiara

com'essi o furono dimostrazioni e turbolenze promosse dalla

fame e dalla mancanza di lavoro, o matte imprese microsco-

piche, eccitate da pochi giovani sconsigliati ed ardenti. Ma esse

furono di poca importanza e non meritavano i clamorosi pro-

cessi, che se ne fecero. Per non dire di quelli, di cui 1'eco

e gi& spenta, i recenti moti del Mantovano e del Polesine,

chiusi coi processi di Venezia e di Este, e cosi via, indicano

1 fl socialismo contemporaneo in Italia, pag. VII.
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certo Fesistenza di un materiale, cho il social ismo potrcl>'">

in altre circostanze, o, meglio forse, in altri paosi sfnittaro. e

piu ancora 1'esistenza di uno stato di cose che reclama ri-

forme, ed e testimonianza della pazienza spinta all'estremo d^l

povero contadino italiano, che schiacciato dalle triste circo-

stanze attuali, quando non ha 1'energia disperata o il modo

di abbandonare la patria per rifugiarsi in una terra piu cle-

mente, comincia a prestare orecchio a chi gli parla di asso-

ciazione e di resistenza. Ma da queste condizioni a solo un

ideale socialistico e, peggio, a un principio qualsiasi di co-

scienza e di lotta socialistica, c' e tutto un abisso. Certamente

erano socialisti alcuni, non tutti, di quelli che nelle suddette

agitazioni della fame alzarono piii forte la voce; quegli stessi

quindi che comparvero nei rispettivi processi, ma quel loro

socialismo essi non sognarono nemmeno di trasfonderlo nei

programmi delle associazioni da essi fondate o aiutate, tanto

immaturo si presentava loro, ed essi comprendevano essere,

1'ambiente od il terreno l
.

Quanto al socialismo cosmopolita del nihilismo, esso fu

introdotto in Italia dal famoso agitatore russo Bakounine,

il quale nei 1867 fondo in Napoli una sezione de\rinterna-

zionale, che dopo la caduta della Comune di Parigi venne

disciolta, per decreto del Ministero dell'Interno 2
. Ma essa non

molto dopo risorse piu poderosa ;
e in pari tempo sbocciarono

in varie parti d' Italia diverse associazioni in senso socialista.

Se non che in queste avvenne una scissura. Perocche il

Mazzini, sotto la cui ispirazione si erano gia fin dal 48 fon-

date in Italia molte associazioni operaie in senso repubblicano,

si dichiaro contro 1' Internazionale, non riputando, almen per

ora, opportuna 1'abolizione della proprieta individuale; e, il

1
Pag. XX.

2 Probabilmente il Laveleye, quando disse socialismo cosmopolita del

nihilismo intese parlare dell'anarchismo, e lo chiamo cosi, perche fu un russo,

il Bakounine, a cui n'e dovuta 1'introduzione in Italia. E piii sotto: Fu

dunque il Bakounine, il quale aveva fin dal 1865 esposto le sue idee nei gior-

nale napoletano, Liberia, e giuslizia, quegli che trasporto fra noi Vfnternazio-

nale e inizio il movimento socialista.
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(i.-iribaldi per contrario si dichiaro in favore di essa, trascinando

dietro di se moltissimi dei suoi aderenti T
. Quindi dair una

parte e dall'altra acrimonie e rancori ed anche ostilitk ma-

nifeste. Queste ostilitci nella pugnace popolazione romagnola,

d anche in Toscana {Livorno), awalorate da incident! e pet-

tegolezzi locali e personal!, tralignarono in escandescenze e

violenze deplorevoli, d'onde rappresaglie facili ad immagi-

narsi. Si ebbero poi a lamentare in allora varii fatti di san-

giie, che funestarono il nostro paese e che inferocirono le ac-

cuse dall'im lato e i livori daU'altro. Farono comraessi oraicidii

a Jesi, donde una nobilissima protesta di quella society ope-

raia, a Pisa, vicino a Napoli, a Firenze; ma il piti grave di

questi fatti, e quello di cui si serba piu viva memoria, fn

Tassassinio di Francesco Piccinini 2
.

II Bertolini parla della grande scissione avvenuta nellM.s-

sociazione Internationale dei lavoratori tra i seguaci del Marx

e i seguaci del Bakounine, e dice che i socialisti italiani si se-

pararono definitivamente dal primo e aderirono al secondo.

Egli descrive i varii congressi. tenuti per riuscire ad inten-

dersi, le varie leghe create, senza frutto, i varii raoti prodotti,

le repression} governative, eccetera.

Per conoscere generalraente lo spirito di queste associa-

zioni socialistiche, basta riportare il programma che emanu il

circolo socialista di Rimini; il quale, dopo avere esposte diverse

considerazioni, stabiliva queste massime: Abolizione di tutte le

religion! ed ai dogmi ed agli assurdi di esse, sostituito gli

omi e i teoremi della scienza; decentramento massimo, cioe

Poperaio libero nella corporazione, la corporazione libera nel

' II Bertolini descrive oosi la ditlerenza tra i due partili. I socialisti

sono implicitamente repubblicani, ma il loro ideale e piii largo di quello che

sj limita a sognare abbattuta una forma; dall'altro canto i mazziniani non

si pronun/iano sulla questione capitale della proprieta delle terre e del

nicxzi di lavoro, e la rimettono a dopo vinta 1' istituzione o si limitano anclu-

Ideggiare i! sorgere di singole cooperative, o vagheggiano in fine, sullc

onne del maestro, la conriliazione del capitale col lavoro e il frazionarnento

della proprieta. Pagina XLI.
3

Pag. XXXIX.
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comune, il coinune libero nella nazione e la nazione libera nel-

T umanita. Alia patria ristretta sostituire la fratellanza univer-

sale dei popoli liberi. Emancipazione completa del lavoro dal

capitale, nello scopo che i prodotti del lavoro debbano apparte-

nere, senzaalcun prelevamento, a tutti i membri attivi della so-

cieta. L'emancipazione del lavoro esige che la terra e gli stru-

inenti del lavoro diventino proprieta collettiva e, per non

togliere alcuno stimolo aH'umana operosita, i frutti del lavoro

dtivono essere proprieta individuale dei lavoratori stessi. Eman-

cipazione della donna che deve essere pareggiata air uomo nel-

1* esercizio de' suoi diritti civili, politici e morali. Abolizione

della famiglia legale, e ad essa sostituire la iamiglia deH'amore

libero, la quale non sia piu (bnte di nuovi dolori, ma uno

dei mezzi piu efflcaci per raggiungere il massimo grado di feli-

cita umana possibile. II circolo socialista riminese dichiara in-

fine di combat tere con tutti i mezzi, purche onesti, pel trionfo

di questi principii, che crede, per ora, i soli efficaci per la ri-

geuerazione dell' umana societa l
.

Questo periodo puo considerarsi come 1' eta giovanile del

socialismo in Italia, per lo piu con tendenza anarchica e sfrut-

tato in gran parte da partiti politici. Esso fu propriamente

dovuto all' influenza del Bakounine. Le sue idee furono

quelle di un socialismo antiautorilario, informate piu o meno

di spirito dernocratico e rivoluzionario. In seguito il sociali-

smo in Italia si venne piu o meno separando dall' elemento

politico e meglio conformandosi a sistema operaio, asteneudosi

da moti e tumulti. Dire quante sieno oggidi nella penisola le

sue associazioni diverse e quanto il numero de' suoi adepti, e

cosa impossibile, nou essendovene statistiche. In generale puo

dirsi che il socialismo in tutte le citta principal! va sempre

piu allargantfosi, segnatamente in quelle di Lombardia e di

Romagna, dove e giunto a conseguire la prima elezione d'uu

deputato al Parlamento. La statistica dei giornali socialisti,

nati e morti con inaudita frequenza nei varii paesi d' Italia,

sarebbe forse un volume, sterile volume. Li uccidono qualche
1

Pagina LXIV.

Strie XIV, vol. VII, fasc. '/". G -'7 <j!,i :
i,i* 1890.
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volta le repression! del Fisco, piu spesso la loro nullita, 1'esa-

gerazione della forma e la tiepidezza anche o la povertk degli

amici. 7inora il partito e ancora troppo disperso per potere

dare vita anche ad un solo giornale serio ed importante '.

E qui facciam fine. Dal detto puo raccogliersi che il socia-

lismo in Italia, benche non vi abbia ancora fatta gran breccia,

va nondimeno ogni di acquistando terreno. Nelle campagne
non puo dirsi propriamente che esista; ma vi ha sparso qua
e la le sue idee, e per la somma miseria, che vi regna, trova

una materia rnolto inflammabile, la quale, se non vi si porge

pronto riparo, puo facilmente riuscire a terribile incendio. La

popolazione urbana poi e in preda a una doppia influenza: a

quella del repubblicanismo mazziniano, e a quella del socia-

lismo cosi detto anarchico, importatovi dal Bakounine e che

va sempre piu dilatandosi, sebbene non riesca a fortemente

organizzarsi per la mancanza di quelle sterminate agglome-

razioni operaie, che ingombrano le fabbriche e le officine, in

altri paesi d'Europa.

Ma F organizzazione verra, per le mene soprattutto della

setta massonica; la quale si e imposta al Governo e domina

il pubblico potere. Onde, se Iddio non soccorre colla sua mi-

sericordia, F Italia in un avvenire piii o meno lontano, si sfa-

scera senza fallo alFurto tremendo della rivoluzione. La divina

provvidenza sperda si nero pronostico.

Pagina XC.
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AL1MONDA Cardinale Arcivescovo di Torino. Fiori e Stelle. Racconti.

Vol. primo. I Fiori, vol. in 16 di pagg. 433. Torino, tip. Salesiuna

1890.

Ben si attaglia il titolo all' intento

e all' indole di quest' opera, come

1'istesso Ch. autore accenna nel proe-

mio della medesima, ove sfiorando i

campi della terra e de' cieli, domanda

a quelli, a iraitazione degli autori

classici, sacri e profani, le immagini

e le tinte da colorire il suo quadro.

Quol preamboio e pieno di gaiezza e

invita a leggere il libro. I racconti

poi che infiorano questo primo volu-

me, spirano il celestiale profumo delle

virtii cristiane e sorridono di tutle le

grazie, di che seppe ingemmarle la

ricca e splendida maniera che suol

tenere 1' Emo Alimonda nel ritrarre,

lumeggiare e illeggiadrire quanto vien-

gli alia penna. Ma quello che piii

d'ogni altra cosa ci aggrada si e 1'alito

soave e veramente paradisiaco che

aleggia sul suo libro pieno di tenere

trionfa la virtii. E perche 1' opera e

specialmente dedicata ai giovanetti, il

soggetto principale de' racconti aggi-

rasi intorno a quella dolcissima pri-

mavera della vita, in cui ricevonsi le

prime forme del vivere sociale e cri-

stiano. Se non che il libro torna ezian-

dio utile a ogni sorta di lettori, mas-

sime a quelli, a cui Dio affido la cura

di educare e crescere le speranze della

Chiesa e della patria. E pero ne con-

sigliamo a tutti la lettura; mentre con

animo riconoscente ringraziamo 1'Emo

scrittore di averci porta occasione di

arricchire di un nuovo gioiello la no-

stra rivista bibliografica, recando a

conoscenza dei nostri lettori la for-

mosa ghirlanda de' suoi mistici h'ori,

la quale aguzza vivamente in noi il

desiderio di vagheggiare ancora la

promessaci corona delle sue stelle.

e commoventi scene, nellequaliognora

RADINI TEDESCHI Prof. D. GIACOMO. - .M(M.ioric del Pellegrinaggio

Italiano in Francia nel 1889. Rocca San Casciano, 1889. Tip. Cappelli.

Un vol. in-32. Pagg. 94.

BARONE FRANCESCO GIUS. ANT. -- 11 Diritto pubblico ecclesiastico

di S. Tominuso d'Aquino e 1'Enciclica Imrnortale Dei del Sommo
Pontefice Leone XIII. pel Can. Barone Franc. Gius. Ant. da Palme.

Napoli, tip. degli Accattoncelli S. Raflaele a Mater Dei. Vendibile a

L. 2,00 franco di posta presso I'Autore: Palme-Calabria.

Sebbene con qualche ritardo an- nome e gia conto a' nostri lettori per

nunziamo con molto piacere il pre- I'annunzio che abbiamo fatto d'altre

sente lavoro del ch. Barone, il cui sue opere (Serie X. v. VIII. p. 585 ;
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S. XI, v. X. p 086; S. XII. v. V.

p. s:J: S. XIII. v. VII. p. 580). In

tredici capitoli egli espone quanto ri-

guarda il Diritto publico ecclesiastico.

Vi e da commendare insieme colla

brevita e chiarezza non comune, la

sodezza della dottrina attinta dalle

opere dell'Angelico Dottore S. Tom-

rnaso, di cui il ch. autore e fedele espo-

sitore. Queste doti raccomandano il li-

bro come eccellente corso di Diritto

publico ecclesiastico, il cui studio serio

e costante vuolsi tanto inculcare al

dero, spccialmente a giorni nostri, in

cui dai nemici della Chiesa tutto vien

inesso in opera per negare o se non

altro inenomare i diritti della Chiesa,

della Santa Sede, del Sommo Pontefico,

di fronte allo Stato ed alia potesta lai-

cale. Questo lavorio satannico se non

e coadiuvato, per certo non e effica-

cemente e con vigoria di logica re-

presso, come dovrebbesi, da taluni

che, sebbene animati da buone inten-

zioni, in realta si addimostrano tutto

restrizioni ed incertezze quando trat-

tisi di propugnare i diritti della S. Sede

nella loro schietta e pura indole : men-

potesta civile, la quale nelle sue pretese
si manifesta tanto insoflerentedel giogo
di Cristo,Redella Societa. Lo studio del

Diritto publico ecclesiastico hassi a de-

rivare da fonti purissime ; come sono

le opere dell'Angelo delle Scuole : que-
sto intende, a questo s'adopera con

saggio consiglio il ch. sig. Canonico.

In fine vogliamo perche in rilievo le

brevi e rette parole onde egli espone la

natura de' Concordati, le quali valgono
tant'oro (p. 104-105), e che vorremmo

dedicate M'intruso della Rassegna Xa-

zionale, il quale mettendo la falce in

messe non sua, si fece in due verbosi

articoli {Rassegna Nazionale 16 De-

cembre 1889, p. 625 652 ;
1 Gennaio

1890 p. 3-25) compatire da chi abbia

sttidiato a fondo la questione e tenga

dietro a quello che tuttodi si va pub-
blicando intorno a tal controversia.

L'infnuQ si mise nell'arringo tutto

fiducioso nell'intercessione del Vene-

rabile (come egli lo chiama, in realta

pessimo Giansenista] Palafox, il quale

pero non valse a preservarlo dal dare

in ciampanelle e cadere in miserabili

equivoci.

tre al contrario sono tutto zelo, per la

BENINATI CAFARELLA Sac. GIUSEPPE. Le glorie della Ghiesa e del

Papato. Discorso recitato nella cattedrale di Lipari il 31 Dicembre 1888.

La mente ed il Cuore del Glorioso Protomartire Santo Stefano. Fasc. 8. 9.

Siena, tip. Arciv. S. Bernardino 1890. Fasc. in- 16 di pagg. 50.

BILLION LUIGI Primizie. Versi. Ma.Ua, Ales. A. Farrugiu edit., 1889.

In-32 di pagg. 120.

Sono primizie, ma che fanno spe-

rare frutti anche piii maturi, queste

poesie che il giovane maltese Billion

ci da in un nitido volumetto. Fra esse,

che ascendono in tutto a sessantasette,

non meno di trenta celebrano con

molta vivezza di affetto soggetti re-

ligiosi ; le altre trattano argomenti
varii. Xei versi del Billion si scorge

facility, non disgiunta da certa soste-

nutezza che tanto piace, e buona co-

gnizione dell'italiana favella. Noi esor-

tiamo 1'egregio giovane a contimiar*i

nello studio de' nostri sonimi maestri,

atfinche quella poetica facolta di che

gli fu larga natura, possa raggiungere

piii dappresso che sia possibile 1'a'lt^-

sima idea della vera poesia.

BITONTI. Preci di S. Geltrude, ossia vero e sincere spirito delle
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uhiere rivclate da Cristo ;dle sante Goltrude c Metild<\ Tcrza eclixinn.-.

\fil>oli, tip. libraria di A. e Salv. Festa. 1880. Un vol. in-16 di pp. i ix.

Prezzo I,. 0,80.

HOTTARO Prof. D. LUIGI. Celebramlosi dal Circolo 15. Carlo Spinol,.

della gioventii cattolica il XIII centenario dell'elevazione ;il Pontifi-

cato di S. Grogorio Magno, Conferenza del I 'rot'. h. Luigi Rotlaro.

hot tore aggregate alia R. Universita. Genova, Tip. della Gioventii,

1890, Un'.gp. tit-8 di pagg. -2i.

HuniOliRS FL. -- II Franimassone della Vergine. Traduzioiie italiaua.

Firenze, Tip. M. Ricci. Via S. Gallo, 31. 1889. Un vol. in-Ki di

pagg. 188. Prezzo: Cent. 80.

II titolo sembra bizzarre
;
ma e

come la sintesi del racconto. Si nar-

rano in esso i casi di im giovane, il

quale educate dalla fanciullezza alia

pieta cristiana e ad una filia'e divo-

zione verso la SS. Vergine, da sven-

turatamente nelle ragne della Masso-

neria, e vi e arrolato : fatto qnindi

istrumento di svariati delitti e crudel-

mente tradito, final mente null 'abba n-

dono di tutti, e sul punto di esser vit-

tima della setla, e per modo meravi-

glioso dalla stessa Vergine salvato, ri-

condotto alia pieta crisliana, e resti-

ttiitoalla fainiglia. La lettura no riesci v

non meno dilettevole per Tingegnoso
intreccio dei fatti, che utile allo spirito

pe' savii ammonimenti che contiene.

CARUTTI DOMENICO. Regesta Comitum Sabandiae Marchionum in

Italia, ab ultima stirpis origine ad an. 1253, curante Dominico Ca-

rutti. Volume unico (V" della BiMioteca storica Italiana, pubblicata

per cura della R. Deputazione di Storia patria), in-8 gr. di pagine

X, 114. Torino, Rocca, 1889.

Mrntre la R. Deputazione di St. P.,

di Torino, cotanto benemerita degli

stiidii storici. sta apparecchiando la

edizione di tin Codex, contenente per
disteso gli Acta Sabandiae h-incijmm,

dalle prime origini della stirpe fino

al 1253, il ch. Carutti si e avvisato

di darne anticipatamente, nel Volume
che qui annunciamo, 1'Indice, ossia

I'lnventario. I suoi Regesta comprcn-
dono 971 Dociimenti, divisati in 8

Parti. La Pars /, intitolata Gens Hum-
hertina Gens Ardoinica (a. 902-1024),
serve di preliminare alle seguenti, ab-

liracciando i tempi anteriori ad Um-
berto I, il Biancamano, che fu il vero

fondatore di Casa Savoia. Le seguenti
s' intitolano dai rispettivi Signori, che

con titolo di Conti o Marcbeei si suc-

cedettero, cioe: Umbertiis I .4ma-

deiis I (1025-1050); Oddo Adeliiix

Comilissa Petnis I Amadeus II

(1051-1091); Umbertus II (1091-1103);

Amadeus III i 1 Oi-H 48) ; Umbertits III

;il 48- 11 89); Thomas (1189-1233): A-

maden* IV (1233-1253). A ciascuna

Parlc, I'A. premette una breve noti-

zia ; ed a ciascun Documcnto, del cui

contennto si da I'indicazione somma-

ria
,

viene apposta la data precisa

(quanto puo aversi) del tempo e luo-

go, e notalo I'Archivio dove se ne

serba I'originale o I'apografo. c -c il

Dncimientoe stampato, I Cdi/ioneprin-

cipe o la piii divolgata in cui tro\;i>i.

Al corpo dei I\f<ii'nl<i. il Carutti h,
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aggimito in fine quattro brevi Excur-

sus, ossiano Dissertazioni, delle qtiali

ecco i titoli :

I. Di Adelania regina di Borgogna
c di Adelania moglic di Anselmo', It. La

Grace biunca di Savoia ; III. Degli an-

tichi Conti piemontesi, e principalmcnte

dei Conti di Lomello e di Ventimiylia;

IV. Del ma rchuse Pietro I e di Agnese
di Savoia; e per ultimo una preziosa

Appendix, contenente gli Stemmala

(tavole genealogiche) Sabaudiae Comi-

lum, Marchion'tin in Italia, et Genlis

Ardoinicae Taurinensis .

Tutto il lavoro e condotto con gran

diligenza ed accuratezza, quale dal

ch. Carutti, gia ben noto per altre

belle opere di erudizione e di critica,

era da aspettarsi ; no altro per av-

ventura lascia a desiderare che una

Tavola alfabetica dei nomi di persone
e luoghi, da aggiungersi in fine all'/H-

dex delle materie : Tavola pressoche

indispensabile in siffatto genere di

Raccolte.

Anche la stampa del Volume e da

commendare per la sua eleganza e

nitidezza, e quel che piii innnta, per

la correzione
, appena incontrando-

visi qua e la qualche sbaglio, spe-

cialmente di cifre; dei quali sbagli il

piii cospicuo e nel fronte^pizio esterno

ed interno del Volume, dove si legge

Panno MDGCLIII, invece di MCCLHI.

CATTANI (de') da DIACCETO. Breve Raccolto della vita e costumi di

Suor Gaterina de' Hicci delPOrdinc di S. Domenico, del Kev. .Alonsi-

gnor Francesco de' Cattani da Diacceto, genliluomo tiorentiao e Vc-

scovo di Fiesole. Firenze. Tip. della Pia Casa di Patronato. Via Ori-

cellari N. 14, 1890. Un Opusc. in 8 di pagg. 30.

Questo prezioso compendio della document! di quel tempo, che il vero

vita ammirabile di santa Caterina

de' Ricci fu creduto opera di Scipione

Ammirato, e sotto il nome di lui venne

pubblicato nel 1846 per occasione del

primo centenario della canonizzazione

della Santa. Ma in queH'anno stesso

fu stampato, che quello scritto non

era altrimenti deH'Ammirato, ma si

di Don Silvano Razzi, abbate del-

1'Abbadia di S. Maria degli Angioli

autore del compendio, da lui intito-

lato Raccolto, fu Mons. Francesco Cat-

tani, da Diacceto, Vescovo di Fiesole,

contemporaneo ed anzi famigliare

della Santa. Egli lo stampo in Fio-

renza, appresso Giorgio Marescotti

1592
,
cioe due anni dopo la morte

di Lei, dedicandolo alle Reverende

Suore di S. Vincenzio di Prato. II

soprallodato Canonico ne ha ristam-

pato il testo per occasione della cen-

tenaria ricorrenza della beata morte

della medesima.

di Firenze, dal quale avealo tolto, con

pochi cambiamenti, lo Storico Fioren-

tino. Ora il ch. Can. Campolrni ripone
le cose al loro posto, provando coi

CEGCATELLI SILVIO SAC. Gualtiero. Romanzetto storico. Praln, tip.

Contrucci e C. 1889. Un vol in-16 di pagg. 112. Prezzo Cent. 60.

Ci arreca piacere che il rev. Cec- il tumulto di Bernardo Nardi, avve-

catelli, seguendo il consiglio che gli

demmo nel passato luglio, abbia gia

dato alia luce un altro romanzetto

storico. II fondo, o per dir meglio il

nocciuolo di tutta la composizione, e

nu to in Prato nel 1470 e narrato dagli

storici fiorentini e dalle altre memorie

di quel tempo, trisstainente fecondo di

congiure in tutta Italia. La maniera

popolare, vivace, e non disadorna che
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I'Autore segue nello scrivore ci fa niiglie e case di edura/imie, <]ua|.

sperare che il Gualtiero, come 1'altro cellente lihro di amena, morale <!

romanzo Fiorina sara diffuse nelle fa- istruttiva lettura.

CERIUTI F. SAIL - P. Ovidii Nasonis MeUfiiorpheeeon. Kabnlae stu-

diosius expurgatae. (Sclccta ox latinis Scriptoribus in usuin scholarum;

vol. XXXVI) ('.on mlrodiiziono critica al poema pel Sac. Prof. F. Cerruti.

AntjnKt'.tc Ttnirinorum, ex Offidna Salcsiana. An. MDCCCXC. (

T

n vol. in

8 pice, di pair-. XX- 144. Prezzo L. 0, 70.

II testo cui si attenne particolar- Quintiliano: Lasciwts qnidem in hemt-

mente il Prof. Cerruti in questa Scelta, cis quoque Ovidius (Inat. orat.X.i,88)...

o quello dell'edizione di Amsterdam mihi ter.iiix nt<juc eleyans maximr /'-

dol if)-')'}, testo imiforme in molte detur nuctor Tibullus. Stint qni Pro-

parti a quollo die ci diede il Merkel pertinm malint. Ovidius ntroque lasci-

(Lipsia, Tenhner, 1868) sui tre mi- vior. (Ibid. X. I, 93). Noi teniamo coi

gliori codici, il Alarc. n. 11"), il Lau-
piii, e potremmo di leggieri confer-

renz. n. .'?6,i2, e 1'Erfurtano n. 1. mare la nostra opinione, che il Retore

Condotta con molto huon gindizio latino volesse nei citati liioghi indicare

ci pare V Inlrodnzione ove ilgiovanetto solamente la ridondanza di Ovidio

puo trovars quanto gli e necessario nelle imagini e nello stile come il Cer-

per acquistare le principal! uotix.ie ruti stesso concede, e non gia anche

dell
1

opera. Sopra un punto pero dis- la poca castigatezza che pur troppo

sentiamo dal ch. Autore, cioe intorno si desidera nei suoi versi eroici, i:on

ad un secondario signih'cato che ver- meno che nelle altre poesie didattiche

rebbe attribuito ai due noti passi di ed elegiache.

COLU\.\ in LETTURE DR.\MM.\TICHE. -- Dione Siracusano. Tra-

li-cilia del P. T,. Granolli. II Bugiardo. Gommedia di Carlo Goldoni.

Torino: San Beniyno Canavese, 1800. Tip. Salesiana. Due vol. in-32

di pagg. 101 e 84.

-
Olimpia. Drammu in qualtro atti di Mons. Achille Manara. Torino, Tip.

Salcsiana, 1890. ln--'>2" di pa-g. 93.

- II \
7

ecchio 'Battezzatore. Drainma del P. F. S. Rondina. Torino, Tip.

Salesiana. 1890. In-32 di pagg. 103.

- Un Cane Magro. Commedia di G. Petrocchi. Giulio. Dranuna di A.

Conelli. Due Yolumelti in-32 di pagg. 108. e 58. Esce un Vol. al

mese. Tip. S. Benigno Canavese e Tip. Salesiana. Torino, 1800. Prezzo

d'abbonamento per 1' Italia L. 4 1'anno; per 1' estero, unione po-

stale, L. 5.

DA GRECCIO Fr. BASILIO. II Terz' Ordine di S. Francesco d' Assisi

secondo la costituzionc di S. S. Leone Papa XIII del 30 Maggio 1883,

per Fr. B. Da Greccio dell' Osservante Provincia Serafica, Missionario

Apostolico. 4. a edizione, curata e molto accresciuta dalF Antore ool-

raggiunta dclle nuove disposizioni e concessions di S. S. Leone XIII.

Oniiracchi (presso Firenze), Tip. del Collegio di S. Bonavcntura, 1880.

Un vol. in-8 pice, di p;igg. 304.
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H.VMIAM SIIIO. -- 11 sacrilcgo. Racconto contcmporaneo del Sac. S. li,i-

miani. Torino, Tip. Salosiaoa, 1800. Un vol. in- 10 di pagine 412.

Prczzo: L. 1,r.D.

Ouali siano le tristissime conse- si rinnovino con alquanto di mono-

liiienze della priina cormmioiie fatta tonia e riescano talora prolisse. C' in-

col peccato sull'anima, viene in una gannerenio: ma si- I Autore avesse in

maniera a (Tat to riuova dimostrato in esse hadato pin alia brevita, proce-

questo raccorito del Sac. Datniani. dendo a grandi tratti, lo stile \i

Kgli invcro seppe cosiopportunamente avrebbe guadagnato non poco. Sudi-

variare ed intrecciare la narrazione, cientemente buona e la lingua, non

die il suo libro si legge con interesse si pcro die qua e cola non si riscon-

sempre crescente
; ne crediamo vi trino voci e frasi lontane dal buon

possa essere giovanetto che, avendolo uso classico
;

molto corretta final-

tolto in mano sia capace di deporlo mente ed elegante e 1' edizione della

prima che sia giunto alia fine: tanto benemerita TipograHa Salesiana.

lo rendono attraente i pregi dell'arte, Conchiudiamo raccomandando la

ond'e condotto, ed anche gli episo- diffusione della bella operetta del Da-

dii, come quello di Artitro, della Bat- miani, la quale ci sembra uno dci piii

tiKjlia di Dogali, della Tribii selvag- graditi ed utili doni che possano farsi

gia. Alcune scene sono veramente ai giovanetti e alle fanciulle nel fau-

felici ; le descrizioni al contrario, in stissimo giorno della loro prima co-

ispecie quelle delle stagioni, ci pare munione.

li A POiNTE P. LUDOVICO. Meditatiojies dc praecipuis fnlei noslrae iny-

stcriis etc. Pars III complectens meditationes circa Vilani Christ! pu-

blicam ab eius baptismo usque ad passionem, eius gesta, doctrinam.

miracula, parabolas. Un vol. in 16 di pagg. 530. Pars IV comple-

ctens ineditationes dc misteriis Passionis Domini noslri I. Ch. ab eius

ultimo ascensu ad lerusalem usque ad sep'ilturam inclusive. Un vol.

in 16 di pagg. 164. Pars V complectens ineditationes dc Christi Do-

mini iXostri glorificatione, de Spiritus Sancti Missione eiusque in cc-

clesia operatione; pagg. 372, vol. in 16. Pars VI, complectens medi-.

tationes de divinitate divinisque perfeclionibus, dc naturalibus et su-

pcrnaluralibus dei beneficiis, cum dualius appendicibus. Un vol. in 16

di pagg. 552. Friburifi Brixgoviae. Sumptibus Herder, tip. Ponlificii

MDCCCXC. 11 prexzo dei sci vol. sciolt! e di (r. 17; legati in tela

Ir. 23.

MOLE APOSTOLIQUE beige Ibndee et dirigec a Tiirnhout par les Peres

de la Compagnie de Jesus. Tiirnhout, Typo-Lithographic Jos. Spichal,

1890. In-16, di pagg. 62.

Le scuole apostoliche, una delle zioni di aiiime generose, valenti mis-

t^inte provvide istituzioni de' nostri sionarii. Onesta di Tiirnhout in Belgio

tempi, hanno per line di cooperare va tra le prime, cosi per il nuniero dei

alia grande opera della propagazione giovanetti in essa educati all'aposto-

della Fede, allevando, colic pie obla- lato, come per il buono spirito die vi
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regna, per le lido speranze, ehe non Roto di far eonosoere Gd&Cruio, beati

ressa di dare, e pe' molti frtitti di salute in cuor loro se pntranno roofermare

che da parecchi anni va producendo en! san-uc la -,11.1 fede divina. I capi
nel niondo. A convincersi di quanlo die seguono, contengono brant di let-

sliaino asserendo hasta leggere 1'opu- tere scritte da antichi alunni ed ora

scolo qui sopra annunziato. Dopo il operai nelle missioni. Ve ne sono dal-

re.ndirncnto di conto della scuola nel- 1'Egitto, dallo Zamhesc, dalla Siria,

1'anno scolastico 1888-89, segue un ca- dalla Palestina, dal Madure, dal 1! ,-n-

pitolo con questo titolo: Un depart. gala occidentale. La loro lettura, ne

ft dilettevole oltrcmodo, non meno per siamo certi, riusrira di >oave conso-

le cose che per la maniera del nar- lazione a qtiei magnanimi benefattori

rarle. Fu scritto appunlo da un al- che colle loro elargizioni mantengono
lievo di quella casa benedetta, futuro un' opera di tanta gloria di Dio, e sti-

missionario nel Bengala occidentale. inolera anche altri a cooperarvi se-

ll giovane autore fa ben trasparire in condo le loro forze. Cosi piaccia al

quelle paginela felicita, ondesisentono Signore che anche nella nostra Italia

inondato 1'animo i generosi alunni che, sorgano in abondanza (|iieste scuole,

nel fior dell' eta, abbandonando la fa- promotrici efficaci della vera religione

miglia, la patria, gli ainici, se ne vanno e della vera civilta, inseparabile dal

esuli vnlontarii fra harbare genii, avidi Vangelo di Gesii Cristo.

K. F. Sacerdote Parroco del Canton Ticino. Dalla Correzione come

dovcrc dci Pastori di Anime. Norme pratichc p^r udempiere con fa-

cilita ad un incarico dci piu importanti. Como, Tip. Piccola casa della

Divina Provvidenza 1890. Un vol. in 32 di pagg. 98.

ESEMPIO DI CRIST1ANO EHOISMO. Vcrsione dall'ingl. del sac. Luigi

Cappelli. Siena, lip. S. Bernardino 1889, in 10", di p;i--. XX1I--2-20.

Si ccrcano libri di onesta, cri- terra; e li espone con tanto garbo,

stiana, dilettevole lettura. Eccone uno, che difficile riesce il chiudore (pieste

che volentierissimo annunziamo. Par- pagine prinia di averle esaurite tutte.

la di casi degnissimi di inemoria, tolti L' illustre Cardinal Manning le giu-

dalle storie del nostro secolo e dei died degne d' una prefazione, scritta

due pri-ceilenti, avvenuti in Russia, di sua mano, e che non e uno dei

nell'lndia, nella Francia, nell'Inghil- ininori pre:;i del libro.

FASOLIS DA SOMMARIVA P. U. Novena della Nativit-i di Maria Ver-

gine. Terza edizione. Napoli, Tip. Andrea e Salv. Festa 1890. Un vol.

in 8 di pagg. -287. Prezzo L. 1.50.

FEHRE111 CARLO. Corona di fiori a Maria Sanlissima ad onorarla de-

gnainente nel niese di Maggio; Oa edizione. Tin-in*. Speirani 1889, in

16 di p. 416. Prezzo L. 1.

Ci duole che questo eccellente mente |)io e acconcio a chi vuol con-

Mese Mariano ci sia sfuggito, si che sacrare ciasciui giorno con una lettura

non lo abbiamo ricordato a tempo, relativa alle glorie di Maria ; e confes-

prima di questo niese. Ad o^ni modo siamo che sara diflicile incontrarne

lo annunziamo ora, come somma- delle piii affettuose e piii attrattive.
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FIIAXCKS1A Sac. Dolt. G. B. P. Ovitlii Nasonis ex libris Fastorum

et Trislimn. Con note italiane del Sac. Dott. G. fi. Francesia. (Se-

Iccfa ox latinis Scriptoribus in usum scholarum. Vol. XLV). .\n<iustnt>

TauriHorum, ex officina Salesiana An. MDCCCXC. I'n vol. iu-X p. di

pagg. YI11-H2. I'rcz/o L 0. 70.

fi una buona odizioncina purgata

per use dolla III classe del Ginnasio.

Nella breve prefazione si trovano al-

cuni ragguagli sulla vita del poeta,

e si da un giudizio sul merito di Ovi-

dio come scrittore di elegie, che non

possiamo accettare. Dicesi che avan-

zo nel genere elegiaco gli altri poeti

con le Eroidi, le Tristezze, e le Epi-

stole dal Ponto (pag. VII). Noi invece

appoggiandoci, non solo al nostro pro-

prio gusto, ma ancora, e molto piii, alia

h'nissima critica di Ouintiliano (Inst.,

la |)arle grammatical*.- (la quale a dir

vero non pn-senla in (Kidio gravi
dillico t;i i miti, gli u.si, i riti ro-

mani che tanta parte hanim noi Fasti

e nei Tristi ; e, per quanto al)biamo

osservato, non vanno pr'm- <li accura-

tezza. Avremmo (inalnuMitf volutoche

il ch. Autore ci avcss;- dotto una pa-

rola intorno al testo da lui prescclto :

poichc noi crediamo che una delle

cose piii neccssarie a sapersi dal mae-

stro per adottare nella sua scuola

un'edizione di un classico, riguardi

appunto la qua'ita del testo in essa

seguito.

or. X I. 93) non dubitiamo di ante-

porre al Sulmonese e Tibullo e Pro-

per/io. Le note riguardano piii che

FHASCAKELLI Can. DOMEXICO. Cenni biografici dell' Enio Cardinale

Alessandro Tascheraii Arciv. di Quebec. Estratto dall' Illustraxioiie Cat-

tolica 1890 della Palestra del Clero. Roma, tip. Sociale. Via Governo

Vecchio 39, 1889. Un opuscolo in-8 di pai^. :>L

FRIZZ! GIUSEPPE. -- Dizionario dei Irizzetti popolari fiorentini. Cittd

di Castello, S. Lapi, 1890. Un vol. in-16 di pagg. VI1--2G7. Prezzo L. 3.

In questo Dizionario passa in ras- voro che giace tuttora inedito in nn

segna il Frizzi ed esamina la inh'nita

generazione de' frizzi e frizzetti del

popolo di Firenze, sian quelli tut-

tora viventi, siano i conservatici nelle

opere dei nostri comici ed eroicomici

e di ogni altro scrittore giocoso e sa-

tirico. Quindi il suo libro puo senza

dubbio giovare alia retta interpreta-

zione di queiclassici, specialmenteper
i non toscani

;
ed e in pari tempo

buon sussidio agli studii della filolo-

gia che felicemente prendononon poco
incremento anche fra noi. Accresce

pregio al Dizionario il trovarvisi rac-

colti per intero molti passi di una

brll'opera di Francesco Serdonati sui

proverbii e sui modi proverbiali ; la-

eodice della Biblioteca Nazionalc, cd

in un altro della Laurenziana di Fi-

renze. Una difficolta, grave invero,

doveva naturalmente incontrar-i dal-

1' Autore nella sua raccolta. Ben cgli

1'intese e ce ne voile rendere ammo-
niti nella prefazione. Ma il falto sta

che, ci piace usare le sue parole, nel

Dizionario ci sono dei modi boccac-

cevoli, un po', forse troppo, boccac-

ceschi (pag 4^). Quindi il libro non

solo non puo darsi per testo in ptvniio

neile scuole ek-inentari maschili e fein-

minili di nessun Municipiu, secondo

egli stesso ci avvi>a (pag. VI,, ma

ueppure do\rcblic CSSI.MV \cdulo dai

giovanetti di ginnasio e di liceo e solo
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con molta cautcla potrii usarsi da' piii po' lubrici, perche penso chc \ ;-r-

maturi di ctii <> di senno. Del resto il rebhe aperto soltanto, nelle notti d'in-

Frizzi stcsso ne semhra essere di que- sonnia, da qualche vecchio filcln-o

sto parere, allorquando protesta sulla tabaccoso. E ad tin vecchio filo!<>::<.

fine dclla prcfaxione, che s'indusse a tabaccoso crediamo anche noi che pos-

raccogliere nel Dizionario dei motti un sa permettersi senza timore.

GESl' BUON PASWllE. Onorato nel mcse di Aprilc con qiiotidiane

considerazioni ed escmpi a spiritualc vantaggio di ogni ccto di por-

sono. Coll'aggiunta del modo di udire la Messa, delta prepara?ione e

del ringraxiamento alia SS. Comunione e dolle visite al SS. Sacra-

mento per ciascun giorno delta settimana. Torino 1890. Lib. Sacro

Cuore G. B. Berulti rimpetto ai SS. Martin". Un vol. in-32 di pagg. 176.

Prt'zzo Cent. 40.

GIANXANTOM ALESSANDBO. -- Le Verita rilevanti del Cristianesimo.

Perunin. Tip. V. Santucci. 1890. Vol. in-16 gr. di pagg. 100.

GIOKIlAXn P. B. -- Discorsi Sacri jter tutte le festivita di Maria SS.

Ouarta cdiz. Xnpoli, Tip. A. e Salv. Festa 1890. Un vol. in 16 gr.

di pai;g. 360. Prezzo L. 2,50.

GIOYAXMM (Mons.). I Doveri cristiani esposti alia studiosa gioventu

ilaliana da Mons. Enrico Giovannini, Cameriere secreto di Sua Santita

Leone XIII e canonico teologo delta metropolitana di Bologna. Opera

approval a con Brcvi dei Sommi Pontefici Pio IX e Leone XIII. Set-

tima Edizione corredata di nuove aggiunte massiine sul Sociolisrno e

Comunismo. L. 2,50. Bologna. Mareggiani 1890. II fascicolo sul So-

cialismo e Com. a parte, Cent. 20.

Altre volte abbiamo fatti encomii gioventii italiana. Le lodi che si fanno

di qnesta operetta ; ed ora che e pub- al ch. Autore nel Breve, che e apposto

blicata con opportunissime addizioni a questa settiraa edizione.rendono iiui-

la raccoinandiamo piii caldamente alia tili altri nostri elogi.

GLORIE (Le) del Sacro Immacolato Cuore di Maria narrate dai prodigi

della sua potenza e del suo materno amore. Torino, Tip. Pont. Vr-

civ. (k-1 Cav. 1'ielro Marietti. Un vol. in-32" di pagg. 296. Prezzo L. 1.

Copie dodici L. 10.

LEGUAV (Abbate). La postulant e c la novizza, illuuiinate sulle loro

voc.izioni. Snvmin, Tip. Bicci Andrea 1889. Un vol. in-16 di pag. 230.

Prezzo Cent. 50.

La scclta di uno stato di vita per V Tnlroduzionc a questo suo utilissimo

1' uomo e di una assai grande impor- libro, che ci pare dettato con quello

tanza; perche questa scelta puo dive- spirito di cristiana perfezione che o

nire per lui il principio di una feli- condizione indispensabile ,
dove si

cita o di una infelicita temporale ed tratti di cose attenentisi alia profes-

eterna. Cosi, 1'egregio Autore nel- sione dei consigli evangelici. L' opera
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e divisa in tre parti. NoHa priina si

va preparando alia giovine postulanto

1'esame della sua vocazione, con un

tsatto ragguaglio fra la vita nel secolo,

e quella della religione. Nella seconda

le vengono suggeriti i mezzi che deve

adopcrare per conoscere la sua voca-

zione. Nella terza infine, le sono rap-

presentati i mezzi per provarla e pre-

pararsi degnamente a contrarre gl'im-

pegni impost! dallo stato religioso.

Qiianto alia traduzione, nierita gran
lode il can. Pizzardo, per averla con-

dotta con piena cognizione dell'idionia

francese, e senza detrimento della pro-

prieta del nostro linguaggio.

UTKTT1 ANTONIO. Dante educatore della donna. Pisa, Tip. .M.t-

riotli 1890. Un elegante Vol. in-lG di pagg. VI-210.

II ch. Autoro segue qui, presso a

poco, il medo.simo metodo che tonne

gia per 1' altra sua opera : Dante in

mnlle ricende della vita umana (vedi

il nostro quaderno 911 del 2 giugno

quel troppo sovente ricordare, come

altri in questa o quella occasione po-
trebbe dire o ripetere questo o quel
verso della Divina Commedia. Non

trattasi, se ben si riguardi, di uno

-1888 p. 595). Cioe descrivendo in bo/- studio speciale intorno alle teorie del-

xetti di gentilissima forma letteraria

le virtii proprie della donna ne' varii

stadii ed ufficii della sua vita, ap-

plica a conferma di quanto egli dice

qualche passo dell'Alighieri che piii

o meno direttamente puo riferirvisi.

Talvolta 1'applicazione e felice, tal al-

tra sem bra starci a disagio e quasi tratta

a forza: ne taceremo che al lettore po-

tra forse riuscire stucchevole alquanto

MATTIOL1 P. NICOLA Agostiniano. Vita del B. Grazia da l.attarn.

prima povero operaio, poi laico professo agostiniano. Con appendicc.

Roma, tip. della Pace di F. Cuggiani, 1890. Un vol. ia-3r> di pp. 288.

1'Alighieri circa I'educazione della

donna, quantunque non pochi passi

citati dal Lupetti possano servire an-

che a questo : e pero il trattato mo-

rale e tutto del ch. Autor^, e merita

ogni miglior lode, essendone ottima

la dottrina, e belle assai ed oppor-
tune le riflessioni, le autorita e gli

esempii, che servono ad illustrarla.

Non molto copiose sono le notizie

che ci rimangono di questo Beato del-

1 illustre Ordine di S. Agostino. II

P. .Mattioli, in occasione della con-

ferma del culto del Servo di Dio, fatta

dal S. Padre con decreto apostolico del

( di giugno 1889, le ha diligentemente

raccolte ed esposte in chiara forma

< non disadorna, nel presente volu-

metto.' Accresce interesse al lavoro

UD'sppendice di documenti. In essa

si desidera talora maggior determi-

natfxza nelle citazioni . Cosi pure
vorremmo sapere se giacque sin qui
int'dita e donde fu tolta la lettera del

!><>;;<> I.uigi Moccnigo a Paolo Tiepolo

ambasciadore di Venezia presso il

Papa. Piccolezze, corn' egli e chiaro,

ma che pure richieggonsi negli studii

storici i qnali tanto valgono quanto
sono accurati. F"iniremo con un' altra

legg(!ra osscrvazione. Dicosi a pag. 2 hi

che .Muzio Attendolo ricevette il so-

prannome di Sforza (juando gia que-
st* illustre famiglia, nel secolo XV era

passata di Cotignola in Milano. Cio

non ci pare esatto ; ed a con\ incer-

sene basta consultare, tra le molte

fonti del tempo, il ('omiiieiitario di

Leodrisio Crivelli, De Vita rcbttsqm;

ycslis Sfortiae bellicosissimi ilitcis etc.

e la Vila Francisci Sfortiae scritta da
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Pietro Candido, preziosi documenti XX (pag. 1023-1 016) della collezione

pubblicati dal Muratori, il primo nel Remm Italirnrum S<
riptori'*.

vol. XIX (pag. 627-732) e 1'altro nel

MIGLIORETTI 1). HOCCA. Un dono alle vergini cristiane, ossia istru-

zioni alle giovani. Vol. Ill, vol. IV. Modena, Tip. Pontificia e Arcive-

scovile dell' Immacolata Concczione, 1888. Due volumi in 10."; il HI

di pagg. 310, 51 IV di pagg. 228.

MONACO LA VALLETTA. Omelie Catechistiche e Morali del Car.li-

nale Monaco la Valletta. Roma, tip. Tiberina di K. Settli. Via della

Lupa 30. 1889. Un vol. in-8 di pag. 1H1.

Quell'istcsso zelo della gloria di eloquenza, I'Emo Oratore prende ad

Dio e della salute eterna delle iinime

clie detto a S. Em. Riiia queste Ome-

lif, ispirolle altrasi il pensiero di man-

darle alle stampe, acciocche a' suoi

antichi diocesani di Albano e di Su-

hiaco e a quanti le leggeranno pos-

sano, come dice S. Em. servire per

Icttura spirituals a pascolo della mente

clie crede e del cuore clie ama. E
veramente il zelante Porporato non

poteva oflerir loro un pascolo piii so-

stanzioso e salutare di questo. Con

uno stile semplice, piano, popolare, e

al tempo stesso pieno di nobilta e di uri-

zione, qual si addice a questo genere di

esporre i piii dolci e teneri misteri

di nostra fede, da' quali toglie le mosse

ad inculcare con calde parole la pra-
tica delle virtii cristiane, la fuga dei

vizi, la necpssita dei sacra menti, 1'os-

servanza dei cristiani doveri; e riba-

disce loro in mente qtielle eterne ve-

rita, che sublirnano I' uomo aU'amore

delle cose celesti e lo sostengono nelle

battaglie della vita. Esortiamo i no-

stri lettori a voler corrispondere al

nobile e pio intento di S. Em. Rma

leggendo e meditando quelle pagine,

che contengono il fiore della morale

e dell'ascetica cristiana.

SACCARDO^.F. -- Padre Agostino da Montcfeltro. Vita e Predfeazione.

Milano, Antonio Vallardi. Edit. Via Moscava 40, 1890. Tn vol. in-HV'

di pag. 140. Prczzo L. 1.

Sebbene non. e spesso utile scri-

\
ire la Itiografia d'un viventc, cre-

<!ianio si possa fare una eccezione a

favore delle persone che occupano
iiella sociela un posto emincnte e di

i-ui molti parlano ; tanto piii poi

quando so ne parla per diritto e per

traverse. Del P. Agostino da Monle-

feltro dove esso predica cmpiono le

c-olonne scrivendone cose strambalate

c -trane. L'umile religioso non si da

liriga ne di contraddirle ne di sofFiare

pure su quelle fiabe con una parola

in pergamo. Egli ha ben piii e me-

glio da fare. Ci pare adunqiie lode-

volissimo il pensiero e il libretto del

valoroso sig. Saccardo, che raccoglie

una biografia seria, altinta da buone

fonti, e di piacevole lettura, e < he,

com'e naturale viene onorevolissima

al P. Agostino. Facciamo voti che

cssa si didonda, massime dove il de-

gno Francescano fa intendere la sua

maraviglioss parola; e si sostituisi a

alia fole e agl'imbratti dei ginrnalisti

male informati o poji.uid di^posti.



CRONAGA CONTEMPORANEA

Roma, 1-15 Ginrjno 1890.

I.

COSE ROMANS.

i. Atti di fiscalita e di maltalento del governo Italiano contro i Vescovi ed

i Seminarii. 2. La Francia repubbticana protettrice e 1' Italia monar-
chica persecutrice del Missionarii. 3. Gome si parli e scriva del Papa
nella Svizzera protestante e nell' Italia Catto'ica. 4. L' astensione del-

I'Unione Romma dalle elezioni amministrative. 5. L'anniversario del-

1'apostata di Nola al Campo malcdetto. 6. II trasferimento della salma

del Cardinal Massaja dal Campo Varano a Frascati. 7. I due decreti del

Vaticano. 8. II S. Padre e 1' Istituto Leoniano. 9. L' omaggio di

UQ Re Africano a Gesii Cristo e al Papa. 10. II libello dell' enologo
Toscanelli contro il Papa.

1. Che la Chiesa in Italia versi nella condizione identica a quolla in

cui versa il Papa, cioe sub hostili donrinatione, e cosa che vedono anche co-

loro che non sono cattolici puri e senz'altro qualificativo. Nondimcno,
come si tratta di cose che entrano, come suol dirsi, nel dominio dclla

storia, cosi verremo in questa cronistoria riferendo alcuni fatti recentissimi

che provano il maltalento e la fiscalita con cui il presente governo d' I-

talia tratta la Chiesa, il Clero, i Vescovi e il Papa.

Cominciamo dai Vescovi. Chi non sa in qual modo indegno e stato

di recente traltato 1' illustre e benemerito Vescovo di Vigevano, che ha

speso diciannove anni di episcopate in pro dclla sua diocesi, colmandola

di ogni maniera di henefizi coll' iuesauribile sua carita ed instancabile

operosita? Ecco infatti che cosa e stato scritto da Vigevano alYUnitu

Cattolica di Torino, e che questo giornale publ)licava nel N. 129 del 1

giugno :

Vigevano, il 30 maggio 18UO.

Illmo Signer Direttore dellV/i/M Cattolica,

leri, 29 maggio, dall' usciere di questo Tribunale veniva citata S. E.

Illma e Revma monsignor Pietro Giuseppe De-Gauden/i, nostro vcncra-

tissimo Vescovo, a comparire personalmente dinanzi al giudice istruttore

alle 2 pom. del 3 giugno, per risponderc agli inlerrogatorii che ad esso

verranno fatti
;
con comminazione di cattura qualora non comparisse. Si
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sa che 6 citato a rispondere di qualche atto del suo minislero episcopate,

clie pero non e indicate.

Tutto il Clero della eitta oggi si rccava ad esprimerc ;il veni-rando

Yegliardo le proprio condoglianze. La cittadinanxa e del pari impressio-

nata e spiacente del i'atto.

Dell' intrusion!- del Governo nell'Arciprelura di AlUimura cd Acqua-
viva nc.lle I'uglie |>arl.iiiniio altrovc; riportando la nobilissima protesla di

quel zelaute Prelato clie e .Moiis. Marcello Luigi Pellegrini, Vescovo ti-

tolare di Troadc. Ora leggiamo nolla Liberia (Mllitln-n di .Napoli Ic seguenti

notizie, le
([iiali

annuuziano quanta ha tatto il commissario regio dopo
chc presc 1' ammiuistra/ione di quella prelatura nullius : Un giornale li-

berale della citta (.Napoli), riceve da Ban, 8, il seguente dispaccio :

Con dccrelo 5 cor-ente il lie ordina il riparto dftlle renditu uclte dclla

rcgia cliiesa palatina di Altamura in 42 proporzioni, di cui 6 alle quat-

tro di-nila, 8 agli otto canonici, 3 ai sci cappcllani : Ic rimanonti ven-

ticinque por/ioni ad assoluta disposizione regale, da erogarsi in ispese di

culto e benefi<:eu/a civile. II secondo articolo del decreto riserva esclu-

sivameiite alia rcgia autorila le nomine, promozioni e rimozioni del per-

soiiale dei (llc.ri, lanto di Altamura quanlo di Acquaviva unite deque et

jirini-ipiil/ii-r. Con altro decreto Don Diego Ferulli e Don Nicola Susco

sono promossi canonici di Altamura.

Cio parrebbe bastare a chicchesia per persuadersi che il Governo in

Italia va cercando, come suol dirsi, il pelo nell' uovo per dimostrarsi ra-

dicalmente avverso all' Kpiscopalo ;
ma non al ministro Zanardelli che in

fatlo di anticlericalismo non vuol essere vinto dallo stesso Crispi. L' in-

signe uomo di Stato ed emulo di Giustiniano, medita nientemeno che di

riordinare le ultime briciolc della proprieta ecclesiastica a quel modo che

il Crispi intende rifoniiarc 51 palrimonio dei poveri. Noi, egli ha detto al

deputato ludelli, abbiamo 278 diocesi, (acendo astrazione da quelle che

son congiunte ad altre. Per conseguenza, abbiamo un Vescovo ogni cen-

tomila abilanti all' incirca. Son troppi, e pero convien ridurre i Vescovati.

E percbe non audio le I'arrocchie ? In Italia vi sono all" incirca 20 mila

Parrocchie, e la loro proprieta e costituita in modo da riuscire nei tempi

modern! una specie di anaei'onismo ; ricorda i tempi leudali. Dunque con-

versione dei patrimonii parroccbiali ;
cosi dicasi pure dei Capitoli, dei Se-

minarii, degli E.rc<inalur da concedere, da sospeudere e togliere se con-

cessi. Lo Zanardelli pero non ha promesso di metier mano a questo ri<>r-

dlnamcnto domani o doman 1'allro; dichiaro anzi chc s' iucontreranno diffi-

colta nou lievi; ma intese di gittare la la grande idea, darla a pascolo della

stampa salariata, i'ecoiidarla, r.-ndcrla popolare, maturarla e poi dar mano

alia lalce, per non aver 1' aria di pcrseguitare la Cliiesa, ma di corupiore

un att:> di redftrwo //(/c/'cxsc dclla Vliiesa e dello Stato '. Ipocrisia ! Noi

dobbiamo cvitare (lualsiasi jiersfcuzhnc. Cosi parla lo Zanardelli, aggiun-

gendo al danno che minaccia alia Chicsa anchc le befle.



06 CRONACA

2. Sc gli uomini di Stato fosscro davvcro ambiziosi di estendere T in-

fluenza italiana all'estero, farebbero quello die sta facendo la Francia sc-

guendo le sue nobili tradizioni. Or bene, la Francia rcpubblicana per man-

tencre la sua influenza, specialmente in Orientc, non solo proteggc i Missio-

narii, sieno pure Gesuiti, ma li fornisce di mezzi anche straordinarii. All'op-

posto chi ignora quanto il governo dell' Italia monarchic,1

! abbia fatlo e

stia facendo per distruggerc, se gli riesca, 1'azione dci Missionarii ita-

liani? Le sue scuole laiche in Oriente basterebbcro esse sol tan to a di-

mostrare sino a qual punto la passione scttaria acciechi il Crispi. Con

queste scuole egli pretende di togliere ogni influenza al Cattolicismo, e

invece e all'ltalia che egli nuocc politicamente, morahnente ed econoini-

camentc. Ne la sua pcrsecuzione si limita soltanto al Lcvante; ma cstcn-

.desi piu lontano ancora, cioe sino alia Cina. Rimarra infalti cclcbrc neyli

annali dell'umana fatuita la circolare die il capo della Legazionc italiana

in Cina dirigeva, nel dicembre 1889, ai Vicarii apostoh'ci di nazionalita

italiana, resident! nel celeste impero, per notificar loro la ferma risolu-

zione del governo italiano di trattarli da ribolli sc non ricorrono al placet

della Consulta pei passaporti e di privarli delle pension! e perfino di farli

arrestare c tradurre ammanettati al Consolato piu vicino, se non si mct-

tono a disposizione e non si piogano all'arbitrio di Francesco Crispi. L'enor-

mezza di questa circolare si manifest a da cio che, prescindendo da altre

considerazioni, ai missionarii italiani non mancano buone ragioni per ri-

volgersi piuttosto alle autorila francesi e tedesche anziche alle italianc.

Quante volte iufatli e avvenuto che i nostri missionarii, avendo bisogno

di far rimoslranze contro un sopruso, e si sono rivolti al console italiano,

furon costretti ad appcllarsi al presidio del console franccsc come quello

che solo avea il diritto e i mez/i di proteggerli ? Or se le autorita H;i-

liane, prodighe soltanto dei loro favori e delle loro cure agli avventurieri

camuflati da maestri, e alle trecche mandate a fare da direttriei nolle

scuole laiche create dal Crispi in Oriente, non hanno modo di proleggere i

missionarii, che tirannia e mai cotesta di obbligarli di farsi proteggere da cbi

non vuole, ne sa, ne puo proteggerli ? Agi^iungcte che il Governo che fa

oggi la voce grossa coi missionarii, e quello stesso che non apri bocca al

Congresso di Berlino, quando coll'articolo 62, fu confermala alia Francia

la protezione dei missionarii cattolici. Allora era il caso d'insorgere e non

ora, che, nonoslante le sue grandi alleanze, 1'Italia e molto piu debole e

molto meno influente che nol fosse in quel tempo. Per conchiudere di-

remo che anche a noi spiace di vedcre i nostri missionarii mendicarc la

protezione straniera in Cina, ma di chi la colpa ? in parte del Governo

italiano, come abbiam dimostrato, e in partc della Francia. Sul Go-

verno di quella |Repubblica pesa la colpa, se la Santa Sedc e stata inipo-

(iita di intcndersi direttamcnte colla Cina, e conchiudero, intorno alle

.Missioni, un trattato che ne regolasse il magistero, scnza che altre Po-
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tenze avcssero ad immischiarsene. Qucsta era veramente la soluzione pin

naturale e piu legittima, e desiderata non meno dal
P,ip;t cho da qucl-

rimperatorc, il qualc di buon animo aveva ;in-nlt" e 'mdoHn !< praticli-'.

csprimondono al Papa la sua piena soddisfazione. E questa circostanza V,I!:M

a chiarire la ialsita, di cui da prova la circolare. qnando insintia che il

Governo cinese e di balla col Governo italianissimo. e insidiosamenh- rcn M

tli rovesciarc sull'Imperatore cinese la complicita de' brulali e draconiani

provvediinenti che Crispi si propone di adoltare nntr i rilielli missionarii.

(lalcolo sbagliato! Piombata nelle barbaric la Cina se ne sta ora riscat-

tando nella misura che il governo d' Italia in quella vi s'infanga|: ed in

esso stanno rivivendo i Gengis-Kan e i Tamerlani. de' quali possiede il

reo talento, i feroci istinti, non il valore in armi.

3. Tutte le volte die c'incontra leggere nei giornali protestanti qualmc
cosa che si rifcrisca al Papa cd allc islituzioni cattoliche, quel che in-

nanzi lutlo ci consola e ci fa maraviglia e 51 contrast che il lingua
di quest! diarii protcslanti, in paesi generalmcnte protestanli. fa col lin-

guaggio die la stampa italiana, detta comtmcmente liberate, e sarebbe piu

giusto chiamarla settaria, vien seinpre usando allorche si tratta del Papa, (! 1

Clero, dei Missionarii, e di tutto cio che si riferisce in generate alia Chiesa

(lattolica. Cio dimostra quanto sia grande il inaltalenlo e cocente 1'odio

del liberalismo ilaliano contro la Reli.;ione. Per cilare ora una prova dci

sentimenti di rispetto e di veacrazione con cui e ricordato il nome e la

persona del Papa nci paesi dissident!, ecco la Svizzera, dove sino a podii

anni addietro ferveva una guerra accanita contro i flattolici p^r opera di

settarii matricolati. Or bene nella Svizzera siamo oggi ridotti a tale che

in nessun tempo mai, in ordine alia religionc cattolica, si vide tanta tol-

leranza congiunta al piu grande rispetto doi diritti confessional!. Qucllo

poi die
piii

consola e il vedere in qual modo si giudichi in quoi Canloni

ilella politica del Papa.

Di qucsti giorni, scrivea il Journal ds Geneve, le cui parole riprodu-

ciamo qui tradotte in italiano, si tenne in Sion 1'adunanza d<>l Pina \ -

ein nel Canlone svizzero del Vallese. Si I'ecero bellissimi discorsi, tulti

ispirati a sentimenti religiosi e patriottici. Nobilissime parole pronunzio
il dott. Rolen, dircttore dell' istruzione pubblica; egli saluto in Leone Xlll

il baluardo della liberta. Rese omaggio al Papato, che sempre difcsr

oppressi contro i potenli. A! tempi della monarchia assoluta, il Papa posto

tra i diritti dei Governi e i diritti dei popoli, si opponeva alia ingi:jstizia

del potere, ed occorrendo scioglieva i sudditi dal giuramento di obbedienza;

i Papi salvarono la civilta, proteggendo !< I'mvcrsila nascenti
;
un Papa

arresto 1'invasionc di Attila
;
un altro Papa alzo la voce contro 1'ailo

iniquo, col quale la diplomazia divise la sventurata Polonia. I Papi

ticarono per la distruzione della schiavitu antica, come vediamo og{

Leone XIII predicare la crociata contro la schiavitu africana. I Papi pro-

Sei-i; XIV, vol. Vlf, fasc. SSL 7 :Si>0.
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seguono la loro opera d'incivilimcnlo, inviando i missionarii nelle lontane

regioni,; in oui regnano le tenebre dclle barbaric; quest! nuovi conqui-

slatori, quest! inviati della carita guadagnano aninie per renderle a Dio.

Tale e la politica coloniale del Papato .

L'oratore prosegui acccnaiido alia filosofia restaurata per mezzo dello

studio di S. Tomiuaso, ed alia porpora conferila a mons. Mermillod. E

discorrendo della questione sociale, esallo Leone XIII, che non temettc

di alzare la voee contro gli abusi del capitale e di fare risuomirc le'le-

zioui della giustizia in faccia alle colonne di scudi cementala dalle lagrime

di lanti padri e madri di lainiglia.

Paragonate ora questo linguaggio con quello dei giornali italiani e poi

dile se non sia voro clie il liberalismo d'ltalia e da Machiavelli iu veste

di giacubini.

i. II Comitato centrale della Unione Romano, radunatosi il giorno 9

giugno, deliberava di astenersi dalle elezioni amministrative indette per il

22, e del risultato delle quali diremo nella ventura cronistoria. Qucsla

decisione era da aspettarsi. In effetto le condizioni politiehe e ammini-

strative di Roma clie consigliarono 1'astensione nello scorso novembre non

si sono mutate, o per dir meglio son divenute peggiori, in quanto che,

imperautc I'uomo di Ribera, il municipio di Roma, e di ogui altra pro-

vincia italiana, si e convertito in succursale del Parlamento, e in comi-

tato di grandi elettori politici. Di che e avvenuto che, gli stcssi uomini

d'altro colore, come scrive 1' Osservatore Romano, (10 giugno) che, dopo essersi

un giorno onorati dell'appoggio dell" Unione, insorsero contro lei, in teoria si

vanno pentendo di questa folle insurrezione, e gridano contro il triste si-

sterna di far dei Consigli Comunali una succursale del Parlamenlo; ma

in pratica si son legati al Crispi, colla dedizione all' ultimo voto parla-

mentare, e tengono troppo ad avere la misericordia del governo nolle ele-

zioni general! politiehe, per disgustarselo in elezioni parziali ammini-

strative.
t

5. II giorno 9 giugno ricorreva 1'anniversario, d'inl'austo ricordo, del

monumento a Giordano Bruno in Campo dei fiori. Chi 1'avrebbe mai cre-

duto che un anno dopo di quella sacrilega e sguaiata gazzarra, si sarebbe

veduto lo spettacolo dell' indiflerenza e dell'oblio verso un personaggio di

cui la Massoneria ha voluto fare un soggetto di perenne oflesa a Dio, alia

Chiesa e al buon senso del popolo romano? La verita e che la testa an-

niversaria e riuscita a uu fiasco solenne e vergognoso; perocche, man-

cando quelle poche migiiaia di persone calate, 1'anno scorso, a Roma da

ogni parte d'ltalia, ubbidienli agli ordini della mala setta e ajutati di

uno scandaloso permesso del governo, che si potea aspettare in uua citlii

dove il popolo e addirittura renitente a picg.irsi al giogo dell'empiela?
E stato detto e assicurato da persone dcgne di lode, che quelli elm la do-

menica del giorno 9 si rccarono a deporre una corona sulla base del mo-
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numcnto, rim;isero umiliati e confusi, non avendo trovato in Campo i!ci

Fiori ;iltro pulihlico die quollo delle frutlivendole e del bagarini, ne ;dtri

applnusi riscossi che le risa e i motteggi di quolla hrava gente. Ci (' st.tto

pure rifcrito che quelle sei o sette donnc che in quella farsa figuravano

da donne antidericali vedondosi cosi sole e sperdute nell' ampia solitaria

piazza si fossero guardate in faccia costernate e se la dessero a gam be.

-\c meno umiliante e riuscito il l),inchetto preparato dal cosi detto Co-

niitato per solennizzare 1'anniversario. Bovio diessi per ammalato; il mar-

chcsc Guiccioli si scuso con dire che dovea fare i suoi bauli per Firenzo; il

sindaco altuale fece dire che dovea presiedere la seduta consiliar^
;
Tiaccelli e

Molesdiott e tutti gli altri, che 1'anno scorso, s'eran dati tanto da fare, si

affrettarono a far consapevoli gli ordinatori del simposio che avevano altri

impegni piu urgent!. Che piu? Perfino i giornali o dimenticarono la ricorrcnza

ovvero, se ne feccro menzione, fu soltanto per far ridcre le tclline. E la

prova e qucsta die nessun di loro ha detto un sol motto dei sette ec-

clesiastici inglesi cbe, in nome della liberta di pensiero, aftermata col-

1'erezione del monumento, furono insultati da quelle sgualdrine e dai loro

paraninfi ;
onde furon fatte aspre rimostranze dall'ambasciatore britannico,

al palazzo della Consulta, la qualc scusossi con dire che in Roma la ca-

naglia oggigiorno fa la legge. Due soli giornali parlarono dcH'impresa de-

gna della capitale d' Italia, il Popolo Romano ed il Fracassa; ma tutti e

due ne fecero cenno per modo che ognun si persuase i loro portavoce

non cssere stati presenti all'oscena gazzarra. II primo scrisse infatti che

dovctte intervenire la for:.a pultblica: e invece la forza pubblica lascio fare

tranquillameatc e permise che quei buoni inglesi venissero insultati dal

Campo dei Fiori sino a S. Pantaleo. L'altro poi aggiunge che interveiutti

gli aijL-nti la cosa non ebbe seguito. Ma dov' erano questi agenti? Chi li

vide? Che cosa fecero? Vattel' a pesca!

6. La mattina del 10 giugno veniv< fmalmente esumata a Campo Ve-

rano la salma dell' illustre ed apostolico uomo, 51 Cardinale Massaia, alia

presenza del H. P. Giacinto da Troina, cappuccino e gia segretario del

compianto Porporato e del signor Gioachino Farina, rappresentante del

Comitalo di Frascati. La salma venne deposta sul carro funcbre concesso

dal Municipio di Roma, il quale voile anche inviare una magnifica corona

di fiori. Nel di seguente la salma fu trasportata a Frascati. II funebre

corteggio, scrive la Voce della Verita di Roma, attraverso cosi la citta di

Frascati tra due fittissime ale rii popolazione, e mentre le campane dl

tutte le chicse suonavano a lutto; ma resa attualmente malagcvole al

transito dei legni la pubblica via che mena ai Cappuccini, quivi si di-

resse per entro le ville Piccolomini e Ruffinella. A poca distanza dal con-

vento, un dislaccamento di Vigil! tuscolani, comandati dal loro tenontc

Scajola, fecero scorta d'onore al carro fmo alia porta della chicsa, sul li-

mitare della quale, il Padre guardiano dei Cappuccini, in cotta e stola,
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circondato dai suoi religiosi, beuedissc la salma. Qucsta, tratta dal carro

dai suddetti Vigili, f'u collocata in terra nel centre dclla chiesa, ricoperta

da coltre su cui si posero le descritte ghirlande e circondata da cerei ac-

cesi. Sul coperchio della cassa, eltre alia croce sui trc monti, si era sal-

data in questa circostanza ima targa in argento, portante incisa 1' anna

del card. Massaia e la scguente iscrizionc : Spot/lie mortal! Del card. Gu-

ulielmo Massaia Cappuccino Aposlolo deW Africa Orienlale Morto il

(> ai/oslo 1889 In San Gioraio a Cremano.

Alle 10, presenti nella ristretta chiesa quanti avevuno preso parte

al corteggio, ed anche una rappresentanza del Collegio di Mondragone, il

1*. Provincial canto la Messa, praesente cadavere, e poscia diede 1'asso-

luzione. Fiuita la Messa, i Vigili die durante la funzione si erano f'or-

niati in due tile ai lati del feretro, trasportarono questo dalla porticina

interna della chiesa nel recente sepolcreto aderente alia sinistra del sacro

editicio, e collocaronlo nel posto provvisoriamente ivi preparat.o, finche non

si erigera il progettato monumento. Nel t'rattempo in una delle celle del-

1'attiguo convento, dal notaio (lonti di Frascati rogavasi 1'atto di conse-

gna ai reverendi Padri Cappuccini. il quale veniva firmato, oltreche da

mons. vescovo Canestrari e da altre notabilila frascatane, anche da al-

cnni del piu volte citato Comitato. Alle 11 avcva termine la commovente

e mesta ceriinonia.

7. II mattino del 13 giugno nel palazzo apostolico del Vaticano ve-

nivano solennemente pubblicati due Decreti coi quali si approvavano le

virtu in grado eroico della Venerabile Maria llivier, fondatrice della Cou-

gregazione della Presentazione delia Beata Vergine Maria e del Venerabile

Fr. Michelangelo da S. Francesco, laico professo dei Minori Alcantarini.

Non occorre che ripetiamo i parlicolari, gia tante volte da noi riferiti,

sulle sacre cerimonie con cui fu fatta questa promulgazione. Diremo

soltanto che terminata la lettura dei due Decreti fatta da mons. Segre-

tario della Sacra Congregazione dei Kiti presso al trono del S. Padre, il

Kino P. Luigi da Parma, Ministro Generale dei Minori Osservanti ed il

Kfiio D. Giulio Captier, Procuratore Gonerale dei Sulpiziani, rivolsero al

S. Padre i loro ringraziamenti per avere pronunziato con quei Decreti il

suo giudizio. Sua Savjlita rispondeva con parole acconce alia circoslan/a,

e com'cbbe terminate di parlare, si avvicinarono al trono il f{mo P,-:dre

(ienerale dei Minori Usservanti e i due KU. Postulatori, i quali, dopo aver

baciato il piede al S. Padre, gli oirrirono, giusta la consuetudine, i due

Decreti a stampa. Erano pure iimtnessi allo stesso onore i Signori Avvo-

cati difcnsori e i Signori Procurator!, nou che la famiglia rcligiosa Suljii-

/iann.

8. Verso le ore 10 del gi'uruo li di giugno, la sala del Concisforn in

Vaticano era a r^ 1

i, per invito del Maggiordomo di S. Santita, Mons.

Hufl'o Scilla, ;n
ci.-lif-vii, cogli aluuni dell' Istituto letterario Ijeoniano, i
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prcsidi c i rappreseutanti dci Scminari!, Collcgi ecclesiastic!, Islituli

scientific]' c lettcrarii, Accademie e no buon oumcro di Prelali, Arrivr-

scovi e Vcscovi. Poco dopo il S. Padre entrava nella Sain, accompagn.il <>

ilalla sua nobile corte e da sette cminentissiini Cardinali. Seduto che egli

si i'u in trono, i giovanetti della Scuola musicale di S. Salvatore in Laum
cantarooo un inno in onore del Sommo Pontefice, Fondatore e Mecenalr

dell' Istituto Lconiano
;

c terminate 1' inno, il Sac. Giuseppe Alberti del

N'minario Pio lesse una bellissima prolusione lalina. La prova che dei

loro progress! nell'alta letteratura diedero quei valorosi giovani dell' Isti-

tnto, non potca riuscire piii splendida ;
come ne fe testimonianza la sod-

disfazione che il S. Padre mostro con un breve c stupendo discorso latino,

nel quale fece sopratutto rilevare 1'utilHa di congiungere colle filosofiche

e teologiclie discipline anchc le letterarie, dcgnandosi altresi rimunerare

di siia mano ciascuno degli egregi alunni, die diedero il saggio, con una

mcdaglia d' oro. II numeroso uditorio tribute le meritate lodi e congra-

tulazioni a quella eletta schiera di giovani valorosi, speranza e decoro

della Chiesa, e all' illustrc Collegio de' professori.

'.). Al linguaggio insolente e da paicrino, con cui parla del Papa in

un suo recente opuscolo, di cui
piii

inuanzi diremo, il deputato Tosca-

nclli, ci piacc di contrapporre quello di un lie Africano. 11 liullettn <l<-x

Hixxiotis <r.\l'rifiin' pubblicava infatti una leltera che il re Mwanga del-

I'Ouganda indirizzo al (lardinalc Lavigerie, quando riusci vincitore ncgli

ultimi combattimeati cbi- cgli rhhe a sostenere contro i Mnsulmani, e che

mostra quanlo sieno favorevoli le sue disposizioni per il Cristianesimo.

L'Ouganda, clii nol sapesse, e un gran rcgno d'Africa, situato sotto 1'Equa-

tore, sulla costa N-0 del lago Vittoria Nyanza. Ha cinque milioni d'abi-

tanti od e allravcrsato dalla catena dei monli Kitwara. Ecco la lettera

tradotta in italiano dal franccse:

Wengo (Ouganda), 4 novembre 1880.

Kmineni-n c in in firan Padre.

lo, Mwanga, re dell'Ouganda, niando a visitarvi. Vi scrivo per iut'dr-

inarvi del inio ritorno ncl mio rcgno. Avrcte saputo che quando gli arabi

mi cacciarono, mi rifugiai nel Bukuinbi. Mons. Livichac e i suoi missio

narii rni traltarono con bonta. Dopo quattro mesi i cristiani mi f'eccro ccr-

rarc. Durante cinque mcsi noi ci siamo battuti. Dio ci bonedissc ed ali-

biamo battuto gli arabi. Ora, ve ne supplico, degnatevi inviarci preti per

inscgnare la religione di Gesu Cristo iu tulto il parse di Ouganda. Vi ln-

niando ancbe dri rimedi, come quclli oho audarouo ad L'jji: quando giuu-

geranno, loro daro un bel posto. Ho saputo che il nostm Padre, il Papa,

il grande Capo della religione, vi invio a tratlan- coi Grandi d'Europa \>-.-\-

tare scomparire dal paese africano il commercio degli schiavi. Ed i"

i bianclii vogliono dannenc i mezzi. posso aiutarli tin poco in quest'opera

od impedirc il commercio degli schiavi iu tutli i paesi prossimi al Nyanza.
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Degnatevi domandare per me al ciclo la forza di faro il benc: per parte

mia prego Dio di bcncdirvi in tutte Ic operc chc fate a sua gloria.

lo vostro figlio sottoscritto,

Mwanga, re (lell'Ouganda.

10. Che" Giuseppe Toscanelli fosse un cervello malsano eel sapevamo
fin da quando in Parlamento comindo a far riderc colic sue arguzic e

coi suoi frizzi, non sempre ne' tutti attici; ma che fosse capace di scrivere

un opuscolo o mcglio un libello come quello che egli ha dato alia luce di

qucsti giorni, c quale avrebbe potuto scrivere soltanto un miscredente, nol

pensavamo. Eppure, chi lo crederebbc, quest o povero enologo, sotto Tint a di

difendere la religione efla patria, e andatotanl'oltre da predicare la Crociala

contro il Papa, e proclamare come un dovere il ribellarsi alia autorita del

Sommo Ponlefice, adoperando il linguaggio dci luterani e calvinisti e rimpin-

zando il suo libello d'insinuazioni, di menzogue, di strafalcioni c simili. Lo

scritto dell' enologo di Pontedera ha pero avuto 1'esito che meritava, di riu-

scire cioe a Dio spiacente cd ai nemici sni, perche anche la stampa liberale,

con a capo HWon Chisdotte di Roma, o 1'ha sbertato, ovvero ne ha fatto

quel conto che meritano gli scritti stampa ti per uso e consume dei salumai.

Questo abbiamo voluto dire perche al libello del Toscanelli si dia, nella

storia del decadimento politico morale e religiose dell' Italia legale,

quel posto che si ebbero ed avranno le opere scritte per partigianeria,

ovvero per cntrar nelle buone grazie dei potenti del giorno.

II.

COSE ITALIANS.

\. In Parlamento. 2. I bilanci. 3. Question! militari. 4. Lavori legi-

slativi. 5. La colonia Eritrea e il tentativo di colonizzazione. 6. II

viaggio del Principe di Napoli. 7. La fuga di un Prefetto. 8. E di

un esattore. 9. Le feste in Firenze in onore di Giuseppe Garibaldi.

10. Un processo a Livorno.

1. Sempre con rincrescimento, nello scrivere la cronaca della quin-

dicina, comiuciamo dal Parlamento, perche raro o non mai d avvienc di

doverne dir bene. Chi si sarebbc infatti aspettalo che nella votazione dci

bilanci quello del Ministero dell'interno dovessc raccoglicre una considere-

vole maggioranza? Quanto, fuori di Montecitorio, non s' e delto, o

quanto non s' e scritto contro questo ministero, spccialmente pei mi-

steri che avvolgono i fondi segreti? Comprcndiamo bonissimo che in ima

Camera dove il Gabinetto ha una maggioran/a assicurata di oltre a 300

voti, il ministro dell' interne, che e pure ministro degli affari esteri e
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presidente del Gabinctto, e difficile che corra pcricolo di csscr battuto;
ma comprendiamo pure che in qucslo stalo di cose il parlamento non

serve
pii'i

a milla, o il ministero divenla un potere assoluto. Or tale e il

caso del governo ituliano. Comecche non manchino uomini alia Camera die

abbinno il coraggio di afl'routare gli sdegni di Francesco Crispi, alzando

certi veli c rnctteiulo a undo certe piaghe; tultavia i trecento della mag-

gioranza rcndono vana ogni opposizione per giusta, ed onesta die sia.

Dicono die qucsli trecento spalleggianti e propugnanli a ogni costo

la politico del Crispi scnza punlo riguardo agl' interessi del pacse,

sieno tutti massoni
;

e noi lo crediamo, perche la discipline della bieca

setta, divenuta in Italia status in statu, esige che ognuno dei membri im-

moli la propria libcrtii all' interesse del principio che la governa. Questa

subordinazione cieca, intera assoluta della maggioranza parlamentare al

Crispi e del Crispi al Grande Oriente del palazzo Poli e ora^cosi assodata,

che niuno
piii spera in Italia di vcdere le cose del paese andar per una

via die meni al beuc comune: 1'affare dei tabacchi ne e una prova, che

aggiunla a tant'altre dimostra che la tirannia della setta massonica e

quella die impcra da Torino a Palermo. Hanno fatto 1' Italia per loro uso

c consume, e non per gl'ltaliani.

2. La Camera intanto ha proseguito la discussioue deil bilanci, fer-

mandosi principalmcnle su quelli dei lavori pubblici e della guerra. Si sa

die il bilancio del lavori pubblici e il campo in cui si agitano, fermen-

tano, c tenzonano tutti gli interessi regionali, locali e, per conseguenza,

audic elettorali. Ben pochi sono i deputati i quali non abbiano da racco-

mandare un ponte, un porto, una strada, una stazione, o da^sollecitare

provvcdiiuenti contro i danni di un alluvionc, di un incendio, di un ter-

renioto, di un disastro qualsiasi o da chiedere pei loro collegi compensi

c sussidii. II ministro dei lavori pubblici si affretta ordinariamente a pro-

mcttere che studiera le questioni, il che non significa che i desiderii le-

gittimi o no degli elettori e dei deputati debbano essere soddisfalti, salvo

il caso, uon raro per altro, che quelle promcsse costituiscano un impegno
formale. Ma al deputato basta generalmente d'aver dato prova di zelo

agli elettori, i quali gli teugono conto del buon volerc, anche quando e

privo di effetto. Cosi va il mondo parlamcntarc italiano. D'altro canto,

siamo giusti, se tutte le domande dei deputati dovessero avere effetto, il

bilancio dei lavori pubblici salirebbe ad una cifra tale, da rendere vana

ogni speranza di rimettere uu po' d'ordine nelle scompigliatc fmanze. 11

Finali ha dunque dovuto seguire 1'esempio dei suoi predecessors, cioe ha

risposto a tutti cortesemente, ma al tempo stesso ha evitato di prendere

impegui troppo gravi, consapevole che in falto di lavori pubblici, non

basta il buon volere, ma ci vogliono i milioni, c questi milioni mancano

nellc casse dello Stato, a rinforzare le quali, il Crispi e gia all' opera di

liquidate il patrimonio dei poveri.
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3. Anchc il bilancio della gucrra ha dato campo a lunghc e vivaci

discussion!. L'attenzione della Camera si rivolse in modo particolare a due

questioni : la riduzione della ferma a due anni, e 1'ordinamento deH'cser-

cito secondo il sistema territoriale. La riduzione della ferma, scrivc

Y Italia Militare, e all'ordine del giorno non solamente in Italia, ma nella

maggior parte degli Stati militari d'Europa, c segnatamente in Germania.

Essa ha numerosi fautori anche fra gli uomini competenti, ne si puo af-

lermare die il Bcrtole-Viale, ministro della guerra 1'avvcrsi in modo as-

soluto. Ci e parso chc egli ne facesse unicamente una questione d'op-

portunila, senza escludcrc la possibilila di arrivare per gradi a quella ri-

lorma. Certo e, aggiungiamo noi, che la facolta lasciata al ministro della

guerra di rinviare alle loro case, prima che sia terminata la ferma, quci

soldati che danno prova di avere acquistato una sufficiente istruzione, e,

per se stessa, un temperamento che puo, intanto, far le veci della ridu-

zione. Ouanto ai reclutamento e aU'ordinamcnto dell'esercito sccomlo il

sistema territoriale, e nostro avviso, che, quantunque present! alcuni van-

taggi economici e torni gradito allc popolazioni, non d si verra mai pel

pericolo che ne sofira queH'unita statuale che fu sempre 51 sogno dei pas-

sati, present! e futuri rivoluzionarii italiani. Cio dimostra che vera coe-

sione non esiste ancora tra le varie membra della famiglia italiana, perche

la menoma derogazione al sistema di fusione e quindi d'intera e assoluta

compenetrazione, e riguardalo come un pericolo per Tunita.

Del resto piii chc alia riduzione e aH'ordinamento materiale, il mi-

nistro della guerra, dovrebbe occtiparsi della moralita dell'escrcito. Certo

la disciplina nell'esercito italiano apparentemente non pare scossa, ma le

frequenti tragedie dclle caserme, il profondo disgusto della vita militare,

e quelle due spaventevoli piaghe del suicidio e del duello, dinotano chc

la morale dell' esercito italiano e cosa piii di apparato che di sostanza.

Se i bilanci della guerra e dei lavori pubblici hanno somministryto

materia a un gran numero di discorsi, qucllo di grazia e giusti/ia, in-

vece, e stato approvato senza disr.ussione. E vero, che le discussion! sullc

circoscrizioni giudiziarie e sul disegno di legge relative alia magistratura

avevano sgombrato il terreno; ma cio non toglic che il Zanardelli appaia

nato sotto beuigna stella. Sara forse pel suo astio bisantino contro la

Chiesa? ovvero pel Codice penale che tanto fu applaudito dalla massoue-

ria? Altri crede che 1' indulgenza della Camera attuale verso il ministro

guardasigilli provenga dal sapcre che egli stia vaglieggiando nuovi disogni,

o meglio novelli attentati contro i Vest-ovi, i Seminarii e le parrocchie.

Comunquc sia, non e da mettere in lubbio la sua grande abilita a far

accettare le sue proposte dalla Camera. A lui piii che alia maggior parte

dei suoi colleghi, non escluso il Crispi, son familiari gli accorgimcnti

parlamentari : egli conoscc il lato debole di ciascun gruppo della Camera,

ed anche le sue relazioni personal! e la superiority che esercila sullo
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stesso presidents del Consiglio gli giovano a raggiungere i suoi intcnti

non sempre conform! alia giustizia, ne lulli informal! da spirilo d' im-

par/ialila c di equita, specialmcntc dove si tratti di Chiesa e di Sa-

cerdozio.

Sc la Camera bassa fosse in altre condizioni, il bilancio del Minislero

del tcsoro avrebbe fornito matcria ad una lunga discussione sulle condi-

zioni in cui versano le ffnanze italiane. Ma questo non era da sperarsi,

si;i perche la Camera e stremuta assai di numero, sia perche i deput;iti

sono oppress! piii
che dalla fatica e dalla noia, dal caldo c dalla paura

della febbrc. D'altro parte la fretla di terminare i lavori parlamentari

trova una ragionc in cio che il giorno in cui tutti i bilanci dovranno

esscre approval! per cvitare 1'esercizio provvisorio, e vicino. E se si vuol

rimuovere questo pericolo, converra che anche la Camera alta si affretti

,i votare i biianci. Si rinnova, auclie quest'anno, 1' inconveniente lamen-

lato tante volte, cd al quale non s'e saputo ancor trovar modo di rime-

diare. 11 Senalo e costretto a votare i bilanci a tamburo battente e in

fretta e furia, scnza aver tempo ed agio di csamin?rli. Sappiamo bene

che la Camera vitalizia, nelle materie finanziarie, e ridotta ad essere poco

"piu che un corpo consultivo, la qual cosa non e intieramente conforme

allo spirito dello Statuto; tuttavia, anche ammesso questo sislema, giova

ricordarc che un sindacato da parte della Camera alta, a quest! lumi di

lima non farebbe mica male. II Ministero dovrebbe dunque adoperarsi per-

che in avvenire questo sconcio finisca.

1. 11 MiDistero intanto si arrabbalta perche vengano presto discuss!

i disegni di legge che sono proposti nell'ordine del giorno della presente

Scssione. E pero generalc opinionc della Camera stessa che non si riunira

a discuterli tutti, quando pure la loro discussione si avesse a ridurre ad

una (inta discussione. Tra questi disegni ci sarcbbe quello sullc Banche

di emissionc. E un anno gia che se n<? parla, ma il garbuglio di qucste

banche e t;de e tanto che non si ha ma! il coraggio di presentare alia

Camera il dise.;no di legge che e necessario per regolarle cd ordinarle.

E neppure e possibile che la Camera risolva 1'arduo ed intricate problcma
del sussidio govcrnativo al municipio di Homa. E vcro che il relative

tliscgno di legge e stalo prcsentato alia Camera; e ben presto esso sarii

mosso in discussione; questa, c non altra, e 1' intenzione del Crispi.

IV altro canto se il disegno di legge non vcnisse votato, o se, riuscisse

talc da non recure un vero cd efficace sollievo ;dlc fmanze municipal!,

r iudubitato che si andrebbe incontro ad una crisi municipalc e lo

sciogliinento del Consiglio diveuterebbe inevitubile. La questione mu-

uicipale di Roma e la conseguenza della questione romana; e un pezzo

die lo diciamo, ed ora i nodi vciiuti al pcttiue sou tali che il Crispi per

risolverli si propone di adoperare le cisoie, come han fat to sempre gli
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uomini difStato vcnuti dalla scuola dclla rivoluzionc e adcpti della mas-

soneria.

5. Uscendo dalla Camera, il fatto piu importantc fra quclli chc pos-

sono intcressarejil paese, e 1' ordinamento dclla Colonia Eritrea. II gene-

rale Gundolfi e gia partilo per succedere, com'e noto, al gcncrale Orero

nell'ufficio di governatorc civile e militare della Colonia. Ma pare che

prima di accettare il difficile incarico egli abhia voluto chc fossero ben

determinate le sue rclazioni coi Consiglieri di Govcrno che il Crispi gli

ha posto ai fianchi. 11 tempo dira se a qucsto modo si eviteranno gli at-

triti, e, sopratutto, i conflilti di attribuzioni. L'azione dei consiglievi di

governo dovrebbe esscre regolata e condotta per guisa da non intralciare

quella del governatore, il quale ha la propria e vera rcsponsabilita nel-

randamento della Colonia. Uno dei Consiglieri e il deputato Franchetti,

che, fortemente persuaso della possibilitci di colonizzarvi il terriforio oc-

cupato daglMtaliani, s'e messo all'opera di fare un primo esperimento, per

ora in modestejproporzioni. Egli intende volgersi agl'indigeni e ad alcuni

contadini italiani che si recherebbero cola, non chc ai soldati congedali

che fossero disposti a fcrmarsi in Africa. Arrischiarsi a pronunciare un

giudizio su questo tentativo, non ci pare prudcnza. Diciamo pero che-

1'opposizione di alcuni giornali non ci pare di buon augurio per un' im-

presa che avrebbe bisogno d'incoraggiamento. II Franchetti pero, secondo

quello che se ne scrive, non pare sia uomo da smarrirsi d'animo, 8 forse

i contrasti e le opposizioni lo confermeranno viepiii nella sua intrapresa.

6. Dopo un'assenza di tre me si e ritornato al Quirinalc, per ripartire

subito con Re Umberto per Modena, il principe di Napoli. Questo viaggio

non poteva avere ne avea uno scopo politico, molto meno poi gli effetti

politic! che i megalomani hanno voluto altribuirgli. Quanto alle festose ac-

coglienze della Corte di Russia, a cui ban fatto seguito quelle della Corte

di Germania, se qualche cosa dimostrano e questa che a Pictroburgo si

pensa che altro e Casa di Savoia, ed altro il governo di Francesco Crispi.

I Romanoff furono semprc in bonissimi termini con i Reali di Savoia,

ne perche I' Italia sia caduta in mano a gente seltaria, hanno quclli di-

menticato i riguardi che le Case Sovrane si devono fra loro. I giornali

dunque che hanno commentate il contegno della Corte Russa verso un

Principe di Casa Sabauda, come un trionfo della politica di Francesco

Crispi, sono usciti addirittura di carreggiata. Cio tanto e vero che il Nord

scrivea a questo proposito:

11 desiderio di vivcre su un piede di niutua benevolenza colla Rus-

sia e molto facile a praticarsi : basta osservare a suo riguardo un con-

tegno realmente amichevole. Sarebbc difficile cilare un solo atto ost-ile o

mono gentile del Governo russo verso 1' Italia. Mc.no facile cosa sarcbbe

provare il contrario. E ben inteso, che qui noi non vogliamo enumcrare

i torti, ai quali alludiamo
;

non ne sarebbe 1' ora. In qualsiasi stalo si
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trovi la questione, la cordialita cli cui il Principe di Napoli fu 1'eggetto

s'indirizzava in priino luogo al figlio dell' illuslre Casa di Savoia, al gio-

vane Principe, che, nella lunga esplorazione teste compiuta, dimostro di

voler vcdere e sapere da se. Sarebbe cosa lieta, se per soprappiii il sog-

giorno alia Corte di Russia dell' erode presuntivo della Corona italiana

tornasse utile alle relazioni dei due paesi.

Cio che vi ha di caratleristico ncl discorso recente del signer Crispi

(s* intende quello fatto alia Camera il 31 maggio nella risposta alia mo-

zione Bovio) e il tuono di superiorita, 1' accento quasi dittatoriale del-

1'ingiunzionc indirizzata alia Camera. II capo del Gabinetto rende al [tar-

la mentarismo un omaggio platonico, dichiarando che, se il Governo deve

csserc forte, non e meno neccssario che sia potcnte il Parlamento, ma in

fatto tutto il discorso del signor Crispi tende a provare 1' assoluta inu-

tilila di tale censura parlamentare, di cui riconosce in principio la ne-

ccssita e la legittimita. Dopo il ritiro del signor Bismark si trovera diffi-

dlmcnte in Europa un ministro costituzionale, abbastanza sicuro di se

stesso, tenere alia rappresentanza nazionale un linguaggio cosi autoritario

come quello di Crispi nella seduta del 31 maggio. E il yoverno personate

in tutla la sua bellez-z-a, il quale si afterma dinanzi ad una Camera visibil-

mcnte intimidita, c die sente la propria incapacita. // signor Crispi ha

spiegato nnlla, ntilla ritrattb, nulla giustifico ; e lui solo che ha avuto ra-

gione, che comprese i bisogni della nazione, rimase incrollabile nclle sue

convinzioni, benche debba subire tutli gli inconvenienti d' una condizione

che non aveva creato.

7. Giovanni Gattelli, avvocato e commendatore, gia deputato di Fer-

rara e da pochi mesi prefetto di Piacenza, ha abbandonato improvvisa-

mente il suo ufficio nella mattina di domenica. fuggendo all'estero. La

Liberia di .Piacenza del 10 da le seguenti informazioni : Sabbato sera,

verso le 8
'[2 ,

il prefetto Gattelli si trovava al Caffe Grande, col suo figliuolo,

un giovinetto di quindici o sedici anni. Un portiere della Prefetturu gli

recava un dispaccio. Appena 1'ebbe letto, s'alzava e si recava in fretta a

casa. Non vedeva, non parlava con nessuno. Dal modo in cui fu trovata

la camera, se ne deduce che tutta la notte non abbia toccato il letto. La

mattina, colla corsa delle 4,25, partiva solo, con una sacca c I'ombrel-

lino, per la linea di Milano-Chiasso. Lasciava due lettere: una al consi-

glierc delegato, conte cav. Sugana, in cui si diceva : Una disgrazia irre-

parabilc m'e piombata sul capo. Renuncio alia Prefettura e parto subito,

serb.mdo gratitudine della benevolcnza. L'altra alia camcriera in cui

era detto : Fate i bauli e partite subito perArgenta; Guido
(il figlio),

mandatelo colla corsa delle 9 dalla nonna a Bologna, ove dalla mamma

apprcnderii la disgrazia.

Le lettere erano sul letto, e vicino ad esse 1'orologio e la catena

d'oro colic medaglie di deputato --la spilla con diamanti e 1'ancllo con
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brillnnti. AIl;i stazione fu visto dalle guardie di P. S. solo, cogitabondo.

c, mentre era solilo, quando partiva, di passeggiare, si teneva invece rin-

rantucciato in un angolo della sala di aspetto, come in preda ad un forte

dolore. Cliiamo una dcllc guardie c gli dettc una lettera da impostarf

(era diretfa alia moglie) ed im dispaccio da spedirc alia famiglia. E par-

liva, nc se ne scppe piu nuova, per quanto ieri e stanotte si sieno dalla

(Jiifstnra spediti telegram mi a tutte le stazioni. II dispaccio, chc il com-

mendatore Gattelli riceveva sabbato sera al Caffe Grande, era del Ministero

di-irinterno, cd era cosi concepito : Capitate riporta articolo Italia del Popolo

di .Milano, cbe vi riguarda. Giuslificatevi.

L' articolo del giornale milancse, riprodotto da foglio di Roma, con-

cerneva -- tntti la capirono a Piacenza --
i dissesti finanziarii del com-

mendatore Gattelli, e conteneva di piu I'accusa di malversazioni e di

appropriazioni indebite. I dissesti fmanziarii erano conosciuti da tulti (e

per impegni non contratti qui, ma in Komagna, e che risalgono a molto

tempo addictro), e noi, per quanto si truttasse di avversario politico, non

ne parlammo mai, percbe, circa il mancato pagamento dei medesimi, ap-

purati i fatti, dovemmo convincersi che il Gattelli era stato piu disgrazialo

die colpevole. L'accusa di malversazioni e di appropriazioni indebite fu per

noi e per tutti una novila, ed e unicamente per questo, che non ne ab-

biamo mai parlalo.

Secondo le rivelazioni di quci giornali, il Gattelli Oltre ad avere sul

capo la minaccia di un processo per malversazioni od appropriazioni in-

debite a danno di uri Opera pia, si trovava assediato quotidianamente dai

creditor?, e nel breve tempo dacche prcsiedeva FAmministrazione della sua

provincia avea lasciato cadere in protesto numerose cambiali per parecchic

migliaia di lire.

8. Non era ancora quetata la commozione prodotta della fuga del Bal-

dacchini, il famoso segrelario della Congregazione di Carita, e del Cassiere

dei Lincci, ed ecco spargcrsi la vocc per Roma di un'altra fuga; quella cioc

dell'avv. Leopoldo Di Legge esattore nella amministrazidiie del Manicomio,

dicono per una frode di L. 277 mila a danno deH'Amministrazione. I>o\.

si va di questo passo ? perocche non passa oramai giorno che non si sent;!

dire che un cassiere, un amministratore, un esattore, un impicgato non

prenda il volo coi quattrini chc gli passano per le mani.

9. II sindaco di Firenze, conte Francesco Guicciardini, nell' inaugu-

rare il monumento di Garibaldi, parlo fatt'hifinito amore con cui il gene-
rale e amato dalle italichc popolazioni, dell

1

educatione die scaturisce dal

suo monumento; propose gli esempii della sua vita a puriflcurc i sonti-

menti e ad innalzare i pensieri ai sanli ideal i, e ricevette il monumento

proponendo a nome del popolo di conservarlo come cosa sumi. Qui,

diss'cgli, nei giorui trisli per la patria,
-- die I)io tenga lontani,

-- il
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popolo di Firenze converra per trovarc ispirazione i-rinlbrto; qui con-

verra nei lieti per salutare le nuove fortune. Oui i padri condiirranno i

ligli per educare nelle crescent! generazioni le virtu necessaric alia i:rai-

dezza della patria. Oui verra il eittadino che voglia levarc in alto i peri-

sieri. Oui il magistrate apprendera da quali sentiment! deve esserc inspi-

rato 1'esercizio doi puhblici poteri. E tutti, grandi e piecnli. allontanan-

dosi da questo sacro monumcnto. sentiranno 1' anirno purificato dal ri-

cordo dellc virtu eroiche che crearono le nuove sorli d' Italia. Poyero
Conle !

Dopo che il conte Guicciardini ha proclamato Garibaldi il I'alrono di

Fircnze nci yiorni Irixti per hi patria, non v'e piii luogo per S. Giovanni

Ilattista. e il ijlnrioso Precursore di Crisfo e lasciato festpcrijiare alia plebe:

i rappresentanti di Kiren/e se ne astenirono. ripnrandn all'ombra di Giu-

seppe Garibaldi. K i primi effetfi di questo nuovo patrocinio ia si ebliero

nella seduta del Consiglio comunale del 1-4 giugno, in cui si domando che.

ptfr andar d'accordo coi tempi nuovi, si cassasse dal bilancio del Coinune

la spcsa per la Messa in Santa I'.roce in suffragii". dci caduli per la patri:'.

e si mossero gravi lagnanze, percbe nelle scuole rnunicipali si fanno an-

cora recilare le pregbiere ai bambini, e se^natamente I'Ave Maria \

11 Funl'ulln del 21 e scandolezzalo di tanta antidericalairgine, e scrive:

La Kiren/e repubblicana avcva la Madonna deirimpruneta: in Firenze

grauducale c'era la Nunziata; ora non permettono la Madonna che allo

sboccato e infame turpiloquio dei bestemmiatori pia/zaiuoli. Ouanta patira

della preu/iierti dimostrano cotesti nuovi sacerdoli della ragione!> L<>

stesso giornale flagella di santa nginno questa liherta (Vincosrienz-a n'llc

scuole, la ((iiale non riesce che ad una mancanza di riguardo verso la

i -txcienza di quelli che credono a qualche cosa, ed a quella maggioran/a

che crcde in Gesii Cristo. Vorrebbero, prosegue il Panfulla, togliero

Dio dalle scuole., disperando di loglierlo dai libri. dalla civiita, da ogni

cosa, di toglicrlo vorrei dire dal proprio petto, dal proprio cervdlo. I'cirlu'.

dicano (juei signori (juello che \o-liouo, ma ogLii. m>l cervello, nel petto,

nella parola di un ateo, c'e piu di Pio e di Gesu Cristo c ?c non s'ar-

corgano o non pensino.

Ben detto; ma v'e pure in quelle menti travi.it.' dell'odio satanico a

Din e a Gesu Cristo: donde proviene che si sbandisce S. Giovanni I5at-

tisla, che e il precursore di Cristo. * si ;nlora Garibaldi, il
piii gramlc

beslemmiatore dei giorni nostril
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III.

COSE STRANIERE

GERMANIA (Nostra corrispondcnza}. I. L'lmperatore e la politica estera ;

rottura completa col sistema e coile forme del principe cli Bismarck.

'2. II Reichstag, la questione operaia e i'aumento dell'armata. 3. Bi-

smarck contro rimperatorc. i. II principe-Reggente di Baviera coiitro

i cattolici. 5 II Congresso Cattolico a Coblenza, morte di due Arci-

vescovi. 6. Due feste del Centro. 71 protestanti e la questione
sociale. 8. Espulsione di un Gesuita. 9. Pubblicazioni cattoliche.

1. Allorche recossi a Konigsberg, antica capitale del ducato di Prussia,

1' Imperalore, parlando della f'edelta di quella provincia, disse che anch'egli

alia sua volla sapra difenderla contro tutti gli aggressor!. Si sarebbe ten-

tali di scorgere in queste parole una minaccia contro la Russia, che puo
dirsi Tunica potenza clie sia in grado di danncggiar scriainenLe queHa

parte del Regno. Ma niente autorizza a dare una tale interpretazione a

un discorso improvvisato. Che anzi quasi ncllo stesso gioruo, il Cancel-

liere de Caprivi, discutendosi intorno alia situazione slrategica delle coste

della Germania, diceva fra 1'altro : lo ho dovuto gia occuparmi della di-

fesa di tab' coste; ma non ho trovato che esse 1'ossero poco sviluppate.

La stampa russa poi e stata la priina a ricouoscere che la Germania non

bu puuto modificato il suo contegno amichevole, e che oggi meno che

niai cssa pensa a procacciarsi dei rompicapo colla Russia. Cio non per-

tanto e da rilevarsi un mutamento notevole nella nostra politica eslera.

In un articolo cbe ha vivarnente impressionato il pubblico, arlicolo in-

spirato senza dubbio dai circoli imperiali, la Kreuzzeilung ha dimostrato

che i viaggi di Guglielmo II avevano lo scopo molto positivo, di sostituire

uua politica di reciproca fiducia alia politica di violenza del principe di

Bismarck. II viaggio a Costantinopoli, biasimato da quest' ultimo nci suoi

colloqui coi giornalisti stranieri, avea per fine e per risultato un ravvici-

namcnto della Turchia colla Germania e colla triplice alleanzu. 11 quale

ravvicinamento costrigne 1'Inghilterra di aderirvi alia sua volta, avendo

essa bisogno della Turchia, segnatamente in Asia per contrabilauciare la

Russia. La Turchia, merce il riordinamento della sua armata e della sua

ammiuistrazione, e ridivenula un elemento di forza, sul quale e bene contare.

11 ravvicinamento della Turchia e dell'lnghilterra colla Germania conso-

lida la situazione europea senza minacciare alcuno. Guglielmo II ha do-

vuto desiderarlo dopo aver acquistato la convinzione, nel suo viaggio a

Pietroburgo e nei suoi colloqui collo Tsar, che UD accordo colla Russia

non sarebbe stato possibile se non al patto che 1'impero tedesco consen-

tisse a divenirne il vassallo. Guglielmo II ha voluto, inoltre, abboccarsi

persoualmente coi sovran! per emauciparsi dalla tutela del principe di Bis-
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marck; il quale raccogliondo tnttc lo fi!a nolla poderosa sua mano, non

lasciava all'Impcratore che una parte minima negli alTari : anzi, oircon-

dato da porsonc dipendenti dal Canccllierc, I'lmpcratore trovavasi egli stosso

in potcrc del suo primo ministro.

Eppero alia partenza del principe di Bismarck longono diefro sncces-

sivi mutamcuti nellc alto cariche dollo Stato e della Cortc. 11 conte Kr-

berto, figlio del Cancelliore, dovette, com'e noto, seguirlo ncl suo ritiro;

giacche il conte era stato incaricato di acoompagnare 1'Imperatore nei suoi

viaggi per rapprescntare la politica di suo padre. Appresso, il conte de

Berchem ha dovuto rinunziare alle sue funzioni nel ministero degli affari

esteri. Ma il ritiro piii significantc di tulti e quello del barone von Lie-

benau, gran maresci.dlo della Corte. Aveva questi servito nello stesso rcg-

gimento coll' Irnperatore, stretto a lui d'amicizia, ed era stato a lui da

presso, qual maresciallo di Corte, sin dall'epoca del suo matrimonio. Venne

sostiluito dal conte Eulenburg, avendo egli troppe affinita, per non dir

altro, col Cancelliere. 11 ministro dell'interno von Putkamer e parecchi

altri personaggi vennero gia messi in un canto; cd altri ancora li rag-

giugncranno; poiche non e scarso il novero di funzionarii fortemente com-

promcssi per la loro devozione al principe di Bismarck
; troppo compresi

ddlc sue massime, perche possano essere mantenuti nelle loro cariche.

Essi sono inadatti a seguire la nuova politica di concordia e di concilia-

zione, che forma lo scopo propostosi dalP Imperatore. Dccisamcnte una

nuova era incomincia.

Si e detto che le relazioni fra la Germania e 1'Inghilterra sarebbero

intorbidate dalla loro rivalita sul tcrreno coloniale. Non avverra nulla di

somigliantc; poiche i due Stati comprendono che i vantaggi dell' unione

sono sifTattamente considerevoli per i loro vitali intcressi nell' Europa e

nell'Asia che non tornerebbe lor conto di lasciarla compromettere per

guadagni molto secondarii nell'Africa. Ivi e/iandio 1'accordo, la buona in-

telligcnza ricscira giovevole ad ambe le parti.

II Govorno ha ehiesto un nuovo credito di 4,500,000 marchi pi>r la

pacificazione ed ordinamento dei possessi africani di fronte allo Zanzibar :

piu una sovvenzione di 350,000 marchi per una linea di vapori fra quoi

possossi e la Germania. Del rimanente 1'autorita tedesca e riconosciula

ora su tutta la costa, dopo la presa dei porti di Kilvva, Lindi etc. I capi

indigeni vanno sottomettendosi, e la popolazione comincia ad appre/./are

i vantaggi di un' autorita seria. Presso a quindici piccoli forti vennero

eretti per proteggcre le comunicazioni; il commercio riprende un novel lo

slancio. La spedizione nell' interno, verso i grandi laghi, e partita il 26

aprilo da Bagomayo sotto la direzione di Emin Pascia, di panrchi ufR-

ciali, e dei Padri Schynse ed Achte: essa possiede 700 fucili e un piccolo

cannone.

2. II discorso del trono, proferito dall' Imperatore il 6 di
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aimunziava la presentazione di leggi per la protezione delle donne e dei

liiuciulli iielle fabbriche; il complements delle disposizioni, gia esistenti,

sulla prolezione dcgli operai; e quel che piii rileva, la proposta di un

nnovo aumcnto dell' armata divenuto necessario in seguilo allo svilup-

|iu delle annate degli stali vicini. Pucevendo 1' ufficio di presidenza del

Heichstag, 1' Jmperatore dichiarava che codesto aurnento era assolutamente

indispensabile, poiche la Germania non saprebbe restare inilietro rispetto

-uli Stati vicini, se essa vuol compiere la sua missions: quclla di inantr-

Lcncre la pace. L' aumcnto avrebbe iormato oggetto di luugo esame da

partc dei general! e di lui stesso, e verrebbe circoscrilto nei
piii rislretti

confini.

II progetto importa un numento per la ferma di pace di 18,574 uo-

mini, di oltre 57 batterie, 17 nuove sezioni di artiglieria ccc. L'csercito

verra cosi portato a 480,983 uomiui, 538 battaglioni, 405 squadroni,

434 batterie, 31 battaglioni d'arliglieria di pia/za, 20 battaglioni del genio

e 21 del treno d'equipaggi. La spesa monta a 40 rnilioni per T impianto,

e 18 milioni richiedonsi di spese aunue. Tale progetto contraddice alia co-

slituzione dell'impcro, in quanto quest. i fissa all' 1 per cento della popola-

zione la cifra deU'esercito sul piede di pace.

Ma v' ha ancora di piii. 11 2 muggio in seno alia commissione per

I'armata del Heichstag, il ininisLro della guerra, Verdy des Vernois dichia-

rava che la Germania era costretta di seguire negli armamenti la Francia

e la Hussia. I capi dell" esercito mirano pcrtanto a stabilirc il servizio

militare per tutli gli uomini capaci di portar le armi. Fin qui, tutti gli

;mni, 21,500 uomini, capaci di servire, non hanno potuto essere incor-

porati; se ora s' incorporano, 1'armata sarii accrcsciuta di 55,000 uomini:

inoltre ne resteranno da 10 a J2 mila atti al servizio senza condizione. 11 si-

gnor ministro assicura che votando il proposto aumento, il Heichstag non

s' impegna per 1' avveiiire. Piii in la verra ad esso sottoposto un piaun

I'ompleto di organizzazione militare, che una volta accetlato, non per-

mel.tcra di tornare piu indietro. 11 Reichstag e 1' opinione pubblica sono

rimasti spaven tali da tali dichiarazioni. Un giornale ha annunziato che la

tbrmazione di due nuovi corpi d' armata era riconosciuta necessaria dal

ilinistero della Guerra, il quale voleva portare 1'csercito a 540 mila uo-

mini sul piede di pace; do che s'accorda perlettamente coi 55 mila uo-

mini di aumenlo di cui parla il siguor Verdy des Vernois. Breve: non e

ne sorprendente, ne esageralo, se uu gioruale progressista prcvcdc nn'ar-

mala di pace d' oltre 000,000 uomiui con una spesa annua di 970 ,i

1040 milioui. E purarnente e semplicemente orrcndo ! L' accrescimento

deU'esercito non e nemmeno sufficicntemeute giustilicato dagli armamenti

Jella Francia e della Hussia, giacche nel caso d'attacco d'una di queste

potenze, 1'Austria e Y Italia saranno obbligate di soccorrere la Germania,

la quale inollre r sicura della cooperazione, entro cerli limiti, della Tur-
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chia e dell' Jnghilterra. Ma quello che cliiamano il partito rnilitare >

4)iira dritto al suo scopo, al suo ideale: quollo d'assicurarsi tutte le forze

vivc dclla nazione. E non s'accorge del danno die per tal inodo procaccia

alia Gcrmania, cosi all' interne come all' estero. L'aumento persistente,

mostruoso dell'escrcito scuote, in cam bio di raffermarla, la fiducia dell' Ku-

ropa nella politica pacifica della Germania. Gli armamenti acrasciano le

popolazioni tanto piu gravemente perch'cssi contribuiscono al disorgana-

uamento dell' umano consorzio colla distru/ione dell' equilibrio soci;ilf.

Dal 1871 il numero delle donne aumcuta Cuor d'ogni proporzione. Nel 1886

eontavansi in Germania 2i milioni di uomini per 23 di donnc e questa

sproporzione cresce di gioruo in giorno specialmente in grazia dell' emi-

grazione. Ogni aumento di pcsi militari e seguito da un accrescimento

nell' emigrazione, che recluta la maggior parte del suo contingenle Ira

giovani validi. 11 nuovo aumento dell'armata accelerera questo movimeuto;

10 squilibrio Ira il numero delle donne e quello degli uomini diverra an-

cora piu grande, e i pesi sociali di quest! si accreseeranno in proporzione.

}] cio prescindcndo dalle eonseguenze morali di una tale eccedenza del

sesso mitliebrc in un paese protestantc, dove alle donne manca il rifugio

del convento, e dove la vita religiosa e contrastata da numerosi ostacoli

nclla minoranza cattolica. No, una politica die offre di tali prospettive

non e davvero una politica molto preveggente.

3. 11 principc di Bismarck coglic tutte le occasion! per far manifesto

11 suo malcontcnto. Sceglie suoi confldenii ira giornalisti russi e francos!,

i quali si aflrettano a render di pubblica ragione i suoi lament! e sopra-

t u I to poi i suoi giudizi sugli uomini e sulle cose. Non ha riguardi nem-

meno per la persona dell' Imperatore, e si studia visibilmente di scuotere

la (idiu-ia (IrH'Auslria nella triplice alleanza. 11 principe dichiara che nulla

importa alia Germania degl' inlcressi dell' Austria in Oriente: il fondo

dclla sua polilica I'u sempre quello di uon far ostacolo alia Russia per con-

-iTv.irsi la sua amicizia. A Vienna tali confulenze lianno dovuto produrrc

la piu pcnosa imprcssione ;
e il principe lascia capire che, dopo il suo ri-

tiro, la pace non e piu cosi bene assicurata come per 1' innanzi.

Per cio che spetta alia Francia, egli sostiene che fu il grande Stato

Maggiore che pretese la cessione deli'Alsazia e della Lorena. 11 principe

ha inollre aunuuziato ch'egli si portera candidate al Reichstag per difrn-

dcre la sua politica. Insomnia cgli assume il contegno di un nomo di-

spostissimo a ccrcar 1'occasione di vendicarsi, o di coglier almeno in fallo

I'lmperatore c 1'attuale Cancelliere. Pel suo onore e per la sua memoria

sarebhe iuvece piu vautaggioso ch'egli sopportasse con maggior rassegna-

iione la sua disgra/ia.

1. Le illusion! non son piu possibili. Anco i piii oslinati sono ormai

costrelti a riconoscerc che il Principe-Keggenlc di Baviera e csscuzialmeiitc

ostile alia Chiesa. Dopo avere firmato 1'Atto, ncl quale il suo ministro

Strie XIV, vol. VII, fate. 961. s 28 gitiyiio 1>-?0.
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signor f-utz dichiara I'infallibilita dottrinale del Papa cnstituirc un peri-

colo per lo Stato e mantiene il placet in materia di fcde, il principc-reg-

gente ha scritto il 17 di maggio a Mons. Arcivescovo di Monaco:

Mio caro Arcivescovo. Con molto interesse ma con ugnale pona c

rincrescimento ho percorso la vostra lettcra di iori. Nell'interesso dell'au-

toritii ecclesiastics sono dolentc di scorgere cho Ic vostrc osservazioni

rnntro la rinnione del Congresso in Monaco non hanno prodotto alc.un

effotto sulla deputazione delle societa cattoliche die vi avcva annunciate

tale Congresso. Non e gia contro di queslo, ma contro la sua riunione

a Monaco die erano rivolte le osservazioni da me comunicalevi. Mi e im-

possibile di credere che questo Congresso possa contribuire a rassodarc

quella pace che e nei voti di tutti gli uomini serii della citta. Appunto-

per effetto immediato del Congresso dei cattolici bavaresi tenuto nello

scorso anno, quello ora progettato assume un carattere grave. In pre-

senza di esso potrcbbcro manifestarsi agitazioni tali da produrre nuovi

pericoli per 1' ordine pubblico. lo dcsidero formalmente che innanzi di

prendere altre misure per assicurare la pace die ho 1'obbligo di custodire,

vogliate nuovamente trattar quest'afTare con personaggi cattolici e sopra-

tutto col vostro Capitolo, comunicandomi al piu presto, se cosi piace a

Dio, un favorevole risultato.

Stante la minaccia di prendere delle misure contro il Congresso Cat-

tolico, il Comitato ha dovuto rinunciare all' idea di riunirlo a Monaco :

poiche il direttore di Polizia di questa capitale, signor von Miiller, il

quale gia tollero, se non pure provoco, per le vie della cilta, dimostra-

zioni contro la maggioranza della seconda Camera, poteva ben ripetere

la stessa manovra contro il Congresso. Gia nel momento medcsimo in cui

la lettera del principe-reggente perveniva nelle mani dell' Arcivescovo, il

signor von Mu'ller ne faceva affiggere delle copic a stampa per i muri della

citta, circostanza che fa risaltare il carattere ostile del documento. La mi-

naccia del principe-reggente, fa d'uopo di altamente ri.levarlo, e una viola-

zione dei diritti dei cattolici
;

i quali, come tutti gli altri cittadini ponno
riunirsi a lor agio in virtu delle leggi esistenti. Fin qui nessun governo
tedesco ha pensato d'interdire i Congressi Cattolici, i quali giammai si

resero colpevoli della piu piccola infrazione di legge. Vi fossero anco dieci

stati d'assedio, il Congresso Cattolico potra riunirsi iiberamente rispon-

deva, nel 1849, il generale governatore di Breslavia, quando si esitava

a chiedergli s'egli avrebbe tollerato quella riunione.

11 fatto e, dunque, tanto piu notevole, perche il principe-reggente e

il solo monarca cattolico della Germania che s'oppone colla forza al Con-

gresso Cattolico. Egli vuol conservare gelosamente i risultati della po-

litica del suo primo ministro, signor von Lutz; il quale da venti anni si

r deilicato a combattere la Chiesa, a nuocerle in tutti i modi possibili,

e die per tal guisa e giunto a far eleggere due socialisti a Monaco, in
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questa cilia un tempo cosi cattolica! Innanzi di schierarsi apertarnente
contro il Congresso Cattolico, il principe-rcggcnte avca ccrcuto d'imporsi
all'Arcivescovo per deciderlo ad impedire 1'adunanza, secondalo iu questo
naturaliueijle dal suo neiasto ministro. II principe di Loeweustein, Com-
missario generate del Congresso Cattolico, ha proteslato pubblicamente
contro 1'accusa contenuta nella lettera del principe-reggente, che il Con-

gresso dei Cattolici della Baviera abbia commesso qualche infrazione, sia

pur minima, alle leggi, o turbato 1'ordine pubblico, o coinpromessa 1'au-

torita ecclesiastica. Di cerlo e cosa ben singolare che il principe-reggente,

il quale si pone in aperla opposizione colla dottrina e coi diritti della

Chiesa, voglia atteggiarsi a dif'ensore dell'autorita ecclesiastica. Dis&razia-

tamente e vera pur troppo la conniveuza di parecchi cattolici di Monaco

col sig. von Lulz per impedire la riunione del Congresso in quella citta.

Si vuole clie il Santo Padre abbia falto >;sprimere dal Nunzio, monsignor

Agliardi, al principe reggente la penosa sorpresa in lui prodotta dal con-

tcgno del principe rispetlo al Congresso Cattolico.

Qualche giorno dopo la pubblicazione della famosa leltera airArcive-

scovo, il signor von Lutz, inspiratore di essa, dava la sua dimissione;

ma semplicemente per motivi di salute. Questo nemico accanito ed astuto

della Chiesa esce da una grave malattia, e non avcva ripreso che da

qualche mcse le sue funzioui. II principe reggeute ha nominate il diret-

tore di Polizia, von Miiller, ministro dei Gulti, ed il signor von Craisheim

ministro degli afiari esteri. II primo appartiene alia scuola di von Lutz,

ed e Corse peggiore di lui; il sccondo e un protestante, pieno d'arroganza,

e che non fa un mistero del suo disprezzo pei cattolici.

Gli avvenimenti di Monaco hanno pero il loro lato buono : essi ri-

scliiarano la situazionc. Oggimai non v' ha piu dubbio : il principe llei:-

genle e nemico della Chiesa, e nemico delFazione cattolica: egli vuol

govcrnare contro la maggioranza del paese, soffoeare lo slancio della vita,

e favorire, proteggere le dottrine e i personaggi anticattolici. Egli prefe-

risce ai cattolici i socialist!. E una situazione penosa quella dei cattolici

bavaresi, coslretti a difendcrsi contro il loro monarca. Eppure non v' ha

allro mezzo possibilc: il loro dovere piu sacro e quello di tutclare i di-

ritti della loro coscienza. Soltanto compiendo questo dovere, senza venir

mono alia dderenza dovuta al Capo dello Stato, possono sperare di preser-

vare da piu gravi danni la Chiesa.

La Camera bavarese possiede da quindici anni una maggioranza cat-

tolica; ma grazie al Sovrano, il ministero non ha cessato di opprimerc i

cattolici e di nuoccre alia Chiesa. Da dodici anni il Consiglio municipale

di Monaco ha una maggioranza cattolica; ma grazie al ministero, 1'am-

ministrazionc e interamente nelle mani degli avvcrsarii della Chiefti. Ouc-

st'amministrazioue ha spinto la sua audacia al punto di Air lavorare pub-

blicamente il giorno solenne di Pentecoste con scandalo degli stcssi pro-

testanti.
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5. ID conscguenza dclla sopraccennata minatvia del principe Reggente
fu deciso di non riunire il Congresso cattolico in una citta della Baviora,

dove soltanto le opere anticattoliche godono della protezione del Govcrno.

II Congresso si riunira invcce a Coblenza verso la fine di agosto. Intorno

alia stessa epoca i vcscovi tedcschi si riuniranno a Fulda. Finora i soli

vescovi della Prussia raccoglievansi tutti gli anni nella citta di San Bo-

nifacio. Quest a volta anche gli altri vescovi della Germania si uniranno

ad essi per soddisfare tin voto maniTostato dal Santo Padre.

Pur troppo due'prelati non vi si troveranno presenti. Mons. Schreiber,

Arcivescovo di Bamberga, e passato di qnosta vita il 20 di maggio. a 71

anno. Monsignor Hinder che il 30 maggio det 1886 era stato chiamato

alia sede di Gnesna e Posnania, il 30 maggio del 1890 veniva richiamato

dal Signore a miglior vita. Sono note le difficolta chc il principe di Bismarck

aveva suscitato contro la provvista di una sede cosi importante; ed <' a

temer fortemcnte che quefle difficolta torneranno novellamente in campo

per la nomina del successore dell'estinto prelate. Mons. Dinder incon-

trava ostacoli, difficolta innumerevoli nella sua amministrazione, princi-

palmentc, se non esclusivamente, da parte del potere civile che voleva

Tare di lui uno strumento di dominio.

II S. Padre ha indirizzato una lettcra all'Arcivescovo di Colonia per

raccomandare all'episcopato tedesco di volersi occupare delle opere social!

ed operaie. Sua Santita raccomanda inoltre che lo stesso episcopate s'ado-

peri ad inviare missionarii nelle Colouie tcdesche ed a fondare una Casa

a tale scopo. Si vorrebbe adattare quella dei Bencdettiui di S. Oltiliano,

fondata dal P. Amrhein, per Casa madre delle Colonie tedcsche. Codcsto

stabilirnento di recente erezione vede crescere in modo straordinario il

numero dei suoi membri. Dopo che la prima Casa nelle Colonie, a Ptigu,

fu distrutta, e martirizzati parecchi dei suoi abitanti, un'altra Casa venne

fondata a Dar-es-Salem. 11 personale per due nuove Colonie partira quanto

prima per Zanzibar.

6. 11 20 maggio monsignor vcscovo d' Hildesheim ha consacrato con

grande solennita'la Chiesa di Nostra Signora in Hannover, il monumento

innalzato dalla Germania Caltolica per compire il voto del suo illustre

generalissimo, signor Windthorst. II S. Padre si e associate a quest;)

bell' impresa, facendo costruire a sue spese il inagnifico altare maggiore:

i cattolici di Bochum hanno offerto una Cattcdra, allro capolavoro. II

Centro ha regalato un ostensorio del valore di 10 mila march!. La festa

e riuscita splendidissima : numerose deputazioni, capitanate da quella

parlarnentare del Cenlro, recaronsi ad Hannover, le cui autorita civili e

militari hanno anch'esse assistito alia Consacrazione.

II 28 maggio il signor Pietro Reichensperger, il velerano delle lottc

parlamenlari combattutc dai c;;ltolici tedcschi, ha festeggiato il suo ot-

tanlcsimo natalizio. Sin dal 1848 questo valoroso campione ha falto co-
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stantemente partc delle nostre assemblee legislative, e non Ii;i mai vacil-

late ncllc sue convinzioni e nel suo contegno. Al pari di suo fratello,

signer Augusto Reichensperger, egli e un eccellente oratore. I due fra-

telli godono della piu grande stima, anche presso i loro avversari politic!.

Le associazioni cattoliclic di Berlino e della Germania, nonche i vcscovi,

gari'ggiarono nel porgcrgli le loro congrulula/.ioni in tal ricorren/a.

Nel nuovo Reichstag il Gentro ha rinun/iuto alia President alia quale

pure aveva diritto, essendo il partito piu numeroso. ID quella vece fece

eleggere il signer Conte di Ballestrem primo vice presidente, ed assicu-

rossi un largo posto nolle varie Commissioni. Esso ha costituito il suo

proprio ufficio nominando il Conic di Ballestrem presidente, cd il signer

(Merer, capo del Centre bavaresc, vicepresidente.

7. Per desiderio dcll'Imperatore, il 28 maggio riunivasi in Berlino il

Congresso sociale protestante. I ministri e le altre autorita vi si erano

latte rappresentare. Cio non ostante il Congresso non contava che 300

membri lutto al piu. 11 presidente, professor Wagner, disse: Non vo-

iiliamo metterci in urto colla nostra grande Chiesa sorella, sebbene il Cri-

slianesimo cvangelico sia la nostra guida. Che anzi, sotto parecchi rap-

porti la Chiesa Bomana puo servirci di modcllo. Non si possono procla-

mare abbaslanzu i meriti che rnonsignor \
r
escovo Kettcler ed il Vicario

llitze sonosi acquistati riguardo alle question! sociali. Vogliamo pertanto

appoggiarci su cio che ci unisce e non su quel che ci separa dalla Chiesa

Cattolica. Ad onta di questc concilianti parole, il p:istore Stoecker, ed

altri oratori, pure riconoscendorimpotenza sociale del Protestantesimo, non

hanno potuto astenersi dalle loro ostilita e dalle abituali loro recrimina-

zioni contro la Chiesa.

8. l,e Congregazioni Cattoliche di Diiren (diocesi di Colonia) aveano

invitato nello scorso inverno il P. Pesch della Compagnia di Gesu a tener

loro una serie di conferenze scientifiche. Se nonche dopo i prirni discorsi,

il 11. Patire e stato espulso in Ibrza della legge contro i Gesuiti. Lc Con-

gregazioni ricorsero all' autorita superiorc; ma il presidente della Provin-

cia (Prussia llenana) respiusc il ricorso. Eppure la legge sopraddetta non

vieta che le funzioni religiose (Ot$#Mthttetigkeit) dei Gesuiti in Germania.

0. La Casa Herder di Friburgo in Rrisgovia continua le sue grandi

pubblicazioni cattoliche. Essa annuncia il settimo volume della Storia della

Germania deH'illustre Monsignor Janssen, il cui degno discepolo, profes-

sore Pastor, ha teste dato alia luce il secondo volume della Storia dei

Papi dopo la Rinascenza. Questo volume comprendc il periodo da Pio II

(1458) a Sisto IV (1484), e poggiasi comt; il primo sopra rnoltissimi do-

cumenti nuovi, grazie agli studi dell'autore negli archivi di varii pacsi e

segnatamenlc in qucllo del Vaticano. E un' opera destinata ad avere gramic

cclebrila che riscliiar.i parecchi falti oscuri, che fornisce ragguagli uuovi

e nuovi giudizi e che rctlifica non pochi errori. II signer Herder pubblica
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pure il gran Manuale di Scienze Politiche (Staatslexikon) in forma di lessico,

intrapreso dalla Societa del Gorresverein, e compilato dai priini do! Li della

Germania Cattolica. La Costituzione e il diritto pubblico dei varii St.tti, il

diritto internazionale, le queslioni di finanza, di amministrazione,di economia

sociale politica, quelle di principio e di storia, tutlo vi e trattalo cou pari

saggezza e rettitudine: a segno clie anche i pubblicisLi uon catlolici ri-

corrono a questo Manuale. II primo volume, oggi complelo, va dalla voce

Aargau a Corpus Juris. E una guida indispcnsabile, sopratutlo per

coloro clie vogliono conoscerei progress! della scienza politica in Germania.

IV.

INGHILTERRA. (Nostra Corrispondenza) . 1 . La questiono agraria irlan-

dese alia Camera dei Comuni. 2. Le licenze per lo spaccio dei liquori.

Agitazione delle Societa di Temperanza. 3. La questione delle Decime.

Sintomi di uno screzio nella maggioranza conservatrice del Parlamento.

Motivi di speranza pei Gladstoniani. I due veri antagonist! nelle prossiine

elezioni generali. 4. Cose dell' Anglicanisrno. Ua manicomin centrale

con molte succursali minori. L'attivita religiosa protestante nell' East-End

di Londra ed altrove. 5. II lato confortante ed il lato scoraggiante del

movimento religiose Anglic.ano. 6. Un episodic del Puwy House e della

Lnx Mundi. II fuoco delle discordie riacceso per molti anni. 7. II si-

ghor Gladstone e il disegno di nazionalizzare la Chiesa Italiana. 8. II

papa inglese. La sentenza nel caso del vescovo di Lincoln.

1. II carro parlamentare trae molto lentamente e laboriosameiite in-

nanzi : cio che d'altronde non fa meraviglia, essendo esso carico di enormi

pesi. Tre disegni, quali Vlrish Land Bill (Risen tto delle terre in Irl.mda),

il Tithes Bill (Riscossione delle Decime) ed il Licensing Bill (Liceuza per

vendita di bevande alcooliche), sono tali da mettere ad una suprema

prova cosi le forze e la destrezza del Governo come la fibra della Camera

dei Comuni, raccogliendo in se ciascuno tanta materia iniiammabile quanta

basterebbe a nutrire un vasto incendio.

L' Irish Bill e passato in seconda lettura, come doveva immaucabil-

mente accadere nell'attuale configurazione della Camera; ma non ha su-

perato peranco 1'arduo e scabro sentiero della discussione in Committee,

e gli emendamenli fioccano. Si rammentera come le principal! disposi-

zioni fossero quelle intese a regolare la questione agraria in quaulo con-

cerne le relazioni fra landlord e fittaiolo, oltre quelle relative ai distretti

cbe ricbiedono provvedimenti speciali onde ovviare alia poverta ed alle

misere sorti di una popolazione eccessivamente densa. Secondo la proposta

del signor Balfour, la prima difficolta verrebbe appiau.it a dallo Stato, il

quale anticiperebbe certe somme per mettere in grado i fittabili di ac-

quistare la proprieta delle loro tcnute, ove i lamll-oi'ds accouseutaiio a ce-

derle
;
mentre le garanzie di rimborso verrebbero fornite con fondi da

trovarsi nella stessa Irlanda : quanto ai distretli clie hauno pletora di po-
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polazione, qunndo 1'eccesso oltropassi la proporzione del 25 per cento ri-

spetto alia qualsiasi contea in cui sono situati, cssi verranno a coslituire

una separata contea, per quanto riguardu gli cfietti del Bill. Inoltre,

questi inedesimi distretti saranno esonerati dalla tassa per 1' istnixione,

cui si sostituira una soiuma di 1,500,000 lire sterline, presa dall' <-

ceden/a dclla chicsa protestante disestablished.

Inutile dire die uno schema di cosi ampia portata provoco molte di-

scussioni. Lord Randolph Churchill si e distinto, fra gli altri, per una

estesa critica del Bill, in cui sviluppo a lungo varie sue proposte : alia

vot a/done in seconda lettura si astenne.

Una delle principali obbiczioni al Bill da parte dei deputati naziona-

listi consist e in cio die i mezzi finanziarii onde sopperire alia sua appli-

cazione verrebbero attinti unicamenle all' Irlanda
;
cio che ripugna, dicono,

al primo principio costituzionalo, che un popolo non possa essere tassato

sotto verun pretesto senza il suo proprio consenso. L' Inghil terra, sog-

giungono, pcrdette 1'America per avere infranta qucsta regola costitu-

zionalc.

II signor Parnell domando che la seconda lettura del Bill venisse rin-

viata a sei rnesi, cio che nelle consuetudini parlamentari equivale ad una

reiezione. 11 discorso del signor Parnell fu percio una sorpresa, non

meno pei suoi amici che per il resto della Camera. Egli approve il prin-

cipio genera'le cui s' ispirava il Bill del signor Balfour, ma avrebbe vo-

luto sostituire a questo un disegno suo proprio, i cui benefizii, disse,

non si restringcrebbero ad una partc soltanto dell' Irlanda, ma abbraccc-

rebbero tutta la classe dci fittabili senza escludere la popolazione rurale

piu povera. Infme Parnell dichiaro che, lungi dal desiderarc lo sbandeg-

giamento dei landlords
'

fall' Irlanda, egli riconosceva la necessita della loro

pennanenza.
Ancho il signor Chamberlain prese parte nella discussione, ed il suo

discorso in favore dei provvedimenti per 1' Irlanda ebbe, a quanto si dice,

tal sapore di franca e risolula critica, che i ministri dovettero deplorare

il suo ritorno dall' Egitto. Egli parlo del pericolo d' ipotecare le ricchezze

locali, malgrado la protesta dei loro possessor! ;
dell' ingiustizia di elar-

gire tntti i colossal! vantaggi, ofFerti dal Bill, ad tin solo pugno di fit-

tavoli; e, vehcndo cosi alia possibilita di risolvcre il qucsito per intero,

disse che, se gli Irlandesi hanno da essere comperati, il prezzo dev' es-

sere grande quanto la nazione : cio che potrebbe condurre benissimo alia

formola : nazionalizzarc priina il Governo, e quiudi il suolo.

II signor Gladstone, sir W. Harcourt, lord Hartington non mancarono

di farsi udire, avcndo ciascuno il compito di mettere in armonia il loro

attcggiamento prcscnte colic dichiarazioni passate ;
ne credo prezzo del-

1' opera il ricercare se vi siano riusciti con soddisfazione della Camera.

Q u ale sara 1'aspetto finale del Bill, dopo aver passato la fornace della

discussione in Committee, e difficile presagire. Probabilmente il Governo
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raggiungera la sua meta, ma non senza qualche breccia nolle sue file.

Non mancano indizii che 1' accordo Ira il Chamberlain e lord Ilartington

sia inesso in serio pericolo, non soltanlo da tlisparcri sul Land Bill, ma

da altrc differenzc ancora. Per cscmpio : il disestablishment ddla cbiesa

scozzese fu di nuovo e recenlemente promosso alia Camera, non venendo

respinto die colla debole maggioranza di 38 voti, appunto perche il Cham-

berlain, seguendo Gladstone nel seltore opposto, voto colla minoranza.

.Ma, trannc. il caso d' incident,! impreveduti, e verosimile che il ministero

riesca a tenere in fascio la sua maggioranza siuo alia line della sessione ;

ed il cemento che otlicne tale effetto e 1'ostilita -dlVhome rw/c, tanto forte

negli animi cosi del conservator'! come dei liberal! unionisti.

2. II minislro incontra non poca opposizione al suo Licensing Bill,

il cui scopo e di scemare il numero degli spacci di liquori, o public hour's.

sproporzionato di molto ai bisogni della popolazione. Naturalmente queslo

disegno e gradito alle diverse societa promotrici della temperanza, nu-

merose abbastauzu per esercitarc una considerevole influenza sull' opinione

pubblica. Yi e, pero, una disposizionc del Bill die gli avvocati piu ze-

lanti della temperanza combattono con ardore. Si Iratta dell'articolo che

accorda un equo compenso a quei rivenditori le cui licenze spirercbbero

in for/a della nuova legge, supposto che fosse adottata; articolo ispirato

dalla riflessione che in ogni caso la revoca di una liccnza avra per efl'etto

di togliere ad un cittadino 1'esercizio di un commercio, per se stesso le-

cilo, dal quale egli potrebbe trarre i suoi mezzi di sostentamento, senza

contare le spese ch'egli puo avere incontrate per divenire possessore di

una tale licenza. Ma i partigiani della temperanza trasccndono qualcbc

volta ad una specie di fanalismo ncl promuovere i loro fini, ed in questo

caso negano recisamenle che convenga e giovi dare un compenso qual-

siasi ad uomini il cui traffico essi riguardano come affatto immorale e

perniciosissimo alia massa del popolo. Se il ministero pcrsiste a sostenere

il Bill in tutta la sua integrila, e probabile che ne soffr.t qualche iat-

tura alle prossimc elezioni, percbe non si provocano mai impimemente
le collere dci maggiori campioni della temperanza.

Non affatio estraneo a queslo argomento e il curioso fatto, che ri-

sulta dall'analisi dell' importante eccedenza degli introiti dello Stato, onde

si rallegro lanto il cuore del Cancelliere dello Scacchiere. 11 suo avanzo

per quest'anno ammonia a 3,249,000 lire sterline, ed uno dei principal!

cespiti onde fu alimentato e la tassa sulle bevande alcooliche. Di tali

bevande, poi, il rum sembra essere stalo il piu favorite. Ora il rum
'

tult'allro che una bevanda in voga presso il popolo inglese ; ma, a conti

fatli, si ha motivo di credere che la prefereuza da esso goduta in questo
caso dipenda dal largo uso che se ne fa per 1' esportazione in Africa.

Esso apparisce quale uno dei principal! agouti uella dislruzione della vita

morale e fisica Ira le popolazioni africane, distruzione elf e uno dei firutti

prelibali della civilla del XIX secolo.
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3. Altra difficile qucstionc e quclla relativa al Tithes BUI a proposito

del quale il partilo ministerialc corre non lieve pericolo di scindersi. In-

somma, il ininistero e giunto a quello stadio dclla sua carriera cui de-

vono arrivare col tempo tutli i minister! e che il
piii dclle volte fa capo

ad una tranquilla fine in forma di dimissione. Molti disinganni vrnnero nc-

ressariamente inflitti moltc suscetlivita offese, inolti dispareri provocati, i

quali si manifestano seinpre piii e s'inaspriscono. I tcrrori delle nuovc !<.-

zioni si fanno ogni giorno piii rincalzanti, cupi e minacciosi. pei povori depu-
tati che devono correrc un'altra volta la lizza di una campagna elcttorale per

non f'arsi shalzare di scggio. Tutto cio snerva e demoralizza tanto il mi-

nistero quanto i suoi partigiani; e varii segni annunziano questa tcnmla

crisi non essere lontana da lord Salisbury e dai suoi colleghi. Le elezioni

suppletive sono concordi nell'attestare die le correnti ostili al ministcro,

o, in altre parole, le condizioni dclla prossima batlaglia, si manifestano

con cresccntc chiaroxza c vigorc. L' ultima elezionc compiuta e quella di

Bristol, una delle principali citta del Regno Unito. II candidate gladsto-

niano rimase vincitore con una podcrosissima maggioranza, anche supc-

riore a quella del 1885. Vi e poi un fatto molto significante che carat-

terizza in questo caso la lotta eletlorale. II candidate conservatore era

un famoso campionc del protestanlcsimo puro c semplice; ma il grido di

no popery! non giovo a nulla, nemmcno di frontc alia minaccia di trionfo

(\e\rhome rule in Irlanda e di abbassamento degli Orangisti ad una posi-

zione meno sproporzionata al loro numero di fronle al rcsto dclla popo-

lazione.

Un curioso contrasto col verdetto delle elezioni parziali forma la grande

riunione che fu tenuta recentemeute, in onorc di lord Ilarlington, al

Palazzo di Cristallo. Era una radunanza spiccatamente liberale-unionisla,

che puo riguardarsi quale manifestazione di un residue di queU'elemcnto
aristocratico inglese che non ha rotto ancora ogni vincolo colla frazione

whirj dell' anticq partito liberate. E pcrche tale, il meeting costituiva un

nuovo passo verso la seluzione c 1'assorbimento dci liberali-unionisti nel

partito conservatore, in quanto esiste ancora, per mcglio definire e

rafforzarc uno de' due grandi antagonisti che si eontcnderanno la pal ma

nolle prossirne elezioni gcncrali. L'altro antagonista sara la democrazia,

che si sviluppa rapidamentc in sempre maggiori prnporzioui, in compat-

tezza e forza. Cio e confermato anchc dalla recente dichiaruzione del

Chamberlain, non essere piii nemmeno sperabile la riunione dci due tron-

chi del partito libcrale, cioe del Gladstone e compagni da una parte c di

lord Hartington coi liberali-uDii>nisti dall'altra.

Onando s' ingaggera la baltaglia, essa sara f'erissima
; poiche ambcdue

i combattenti si danno sino da era grandi alhi^ni per organizzarsi e rac-

cogliere grandi forze. Da un lato v' e la Primrose League, colla sua azione

un po' fantastica e superficial, ma non priva di potenza ed influenza

nei distretti rurali eve i lavoratori si trovano in gran partc in balia dei
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landlord* e dclle classi superior!. Principal fine dclla Loga e quello di

sostenere i proprielarii del suolo e speeialmenlc la Cliiesa Stabilita in cui

i landlords hanno tanta parte di inateriali interessi. DaH'allro lalo, agi-

taxioni recenti hanno dato sorprcodcnti prove dell'esistcnza di una grande

virtu organizzalrice, per proteggcre e promuovere i proprii inlcressi, nelle

classi oporaic in gencrale. Se n'ebbe il miglior saggio nel |aca(o c ragio-

nevclo flftteggiamebto degli artigiani e lavoratori inglcsi durante le diuio-

strazioui dello scorso maggio. Tutte le loro mauifestazioni vennero fatte

con ordinc perfetto, rivelando il pensiero di uomiui die conoscevano se

slessi ed avevano un chiaro scopo dinauzi agli ocelli, osperlissimi nel-

1' impiego dei inezzi legittiini ed efficaci loro concessi per conscguire

il proprio intento
;

e tutto cio in contrasto col febbrilc eccitarnento e

colla confusione che furono fin troppo visibili in molte dellc inanifcstazioni

popolari fatLcsi nel Gontinente.

4-. 11 movimento religiose, se puo essere onoralo di tal noinc, conti-

nua qui il suo corso con sempre crescente intensita. Per cominciare dalla

Chiesa Stabilita, questa conglomerazione, nella sua irrimediable discordia

e conl'usione, prcsenta 1'aspelto di un Manicomio spirituale, anzi peggio,

poiche i Manicomii non mancano mai di una direzione, mentrc la chiesa

an-licana non ne ha alcuna. Sono frazioni armate oonlro frazioni, pro-

curando ciascuna la rovina e 1'espulsione deH'aHra; dottori autodidatti

ed autonomi, i quali vengono ammessi c manteuuti in ufficio, benche

professino le piu disparate e contraddittorie dottrine senza alcun freno e

ritegno. Niuna guida, niuna voce di sapienza e verita che risuoni, per

coinporre i loro assurdi e spesso puerili dissidii, quantunque nessuna dot-

triiia sia stimata sacra abbastanza da non essere trascinata nell'arena

delle dispute e contese. Intorno poi a questo Manicomio centrale, cosi

contristante, ne sorge un numero indefinito di altri minori, die si po-

trebbero chiamare Pazzerie private, in cui le varie sette danno sfogo ai

loro special! concepimenti e ritrovati, combattendo qua e la qualche batta-

glia per conto proprio.

Si puo averc una qualche idea dello stato generale delle cose, leggendo

almeno 1' ultimo di tutta una serie di articoli pubblicati dalla Pall Mall

Gazette suirargomento della riforma ecclcsiastica. \J

i si troveranno suffi-

cienti inilicazioni del vento che soffia e del vivo desiderio die regna nelle

sfere laicali anglicane, di affrontare e soggiogare le difBcolta sociali e re-

ligiose del giorno. Le osservazioni dell'Autore restano circoscritte alia

palestra prediletta dei moderni filantropi, ch'e 1' East-End di Loiidra; ma

il suo ordine d'idee ed i saggi di religiose opcre da lui presentali gio-

veranno a far meglio conoscere alia Chiesa cattolica il vasto meccanismo,

ch'e in pieno ed attivo moto accanto a lei, per emulare i suoi sforzi d'im-

primere il proprio suggello allc menti ed ai cuori di quclla immensa po-

polazione die vivc praticainente senza Dio sulla terra, non soltauto uel-

VKaxt-End di Londra, ma un po' dappertutto in Ingbiltcrra.
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Dichiarato a mo' <li preambolo chc raccontera iiccuratamonte e coscicn-

xios;irncnle cio che vide coi proprii occhi, senza timori o parzialila, 1'au-

torc prosegnc :

Se in alcuni particolari punti della citta, c per il prestigio di un

nomc chYsrrciti specials attrazione, si vedono congregazioni numcrose

nclh: talc o talc allra conosciuta chiesa dissidente, cio non vuol dire che

in generalo la cappella vinca la chiesa. All'opposto, considerando 1'incuria

passala dclla chiesa anglicana e la linca di sottovento per cui fu costretta

a navigare, bisogna convenire che i suoi progress? sono meravigliosi. -In

opere educative e ricreative, come abbiamo veduto --- in tutte le rela-

zioni soclili cd extra-domestiche la chiesa e in perfetta corrisponden/a

coi bisogni del popolo. Essa ha potuto vedcr sorgere bellissimi edifizii,

sebbenc con dotazioni purtroppo meschine; e di regola, in molti luo-

ghi, le cliiese soffrono di tina terribilc scarsita di assistenti. Nessuno

che abbia qualchc cognizione delle cose chiesastiche fa\Y East-End, puo

ignorarc o negare il fatto che la suddivisione dclle parrocchie venne por-

tala all'ecccsso. Cio cite si richiede ora, e ima forte schiera di ecclesia-

stici, cnn buon ncrho di operosi laid, iu un centre, dal quale possano

diramarsi CH! avere appoggio le diverse cappelle di missione.

Le conclusioni che si raccomandano, a mio giudizio, e che io sot-

topongo al parere di tutte le persone interessate all' opera della chiesa

nr\rF'i,<t-Fn(l. sono:

i. che il clero debba francamente riconoscere le mutate circo-

stanze dei tempi ed il passaggio del potere politico nelle mani delle masse
;

2. che debba largamente praticarsi cio che il canonico Body
chiamo una volta il disestablishment del Prayer Book, dal mezzodi della

domenica al luncdi mattina, affine di educare il popolo all'uso intelligente

del libro;

3. che, non soltanto le pratiche del culto debbono parlare al cuore,

aver carattcre congregazionale ed intelligibilc; ma che i serrnoni altrcsi

siano opportuni ed interessanti, non meno che istruttivi;

4. che i predicated di grido coadiuvino talora gli ccclesiastici del-

VEast-End sovraccarichi di lavoro, e non si mostrino sempre ed unica-

mentc sui pulpiti delle chiese dei quartieri eleganti cd alia moda
;

5. che il clero venga sollevato il piu possibile dalle angnstie pc-

cuniarie e dall'amministrare le mense;

6. chc il clero possa sperare una piu tranquilly posizione, dopo

un determinate tempo poniamo, dieci anni impiegato ncU'East-Enf! ;

7. che le parrocchie del West-End se ne afflglino alcune di quelle

povere AdVEnst-End, come fu fatto dalla chiesa parrocchiale di Kensing-

ton, a St. Jude's, a St. Peter's nell' Eaton square, a St. Michael's a

Paddington, cd anche altrove.

8. che vengano moltiplicate le istituzioni simili aW Oxford Hall e
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loynbee Hall, c s' inizii una Congregazione (Brotherhood), come venne rac-

comandato dalla Convocation.

Se quesli provvcdimenli, cd altri simili chc facilmente suggerisconsi

tli per se stessi, venissero adottati, la chiesa nelV East -End potrebbe in

])reve rallegrarsi non meno dclia frequenza al pubblico culto che di allri

progress!. Non si ha di fronte che poco o nulla 1' ateismo, non una osti-

lita di qu;ilclie importanza alia religione; bensi una grande indifferenza.

Ne bisogna trasandare la questione dei vestiarii. In Quaresima, alia sera

dei giorni fcriali, si vede in chiesa molta gente che non vi si reca punto,

(jiiando si 1'anno quelli che essa chiaina gli uffici di parata o di lusso della

domenica. Nel di di Pasqua, i comunicandi, agli uffici divini della mat-

lina per tempo, potcvano in molti casi contarsi a centinaia, ed a sera si

slipavano alle portc, specie nella chiesa parrocchiale di Stepney, a St.

Paul's, How Common, St. Augustine's, sui confini di Whitechapcl, ove

la bella chiesa parrocchiale era propriamente gremita.

La maniera con cui i lavoranti dei docks, durante il recente scio-

pero, si raccoglievano intorno al clero, per domandargli consiglio, potrebbe

ispirare volumi e volumi di riflessioni sugli orizzonti aperti alia chiesa,

quando il suo clero avesse libere le mani, procedesse con saggezza ed ap-

prcndesse a coufidare nel popolo. La parte piu difficile della missione con-

siste oggim;d neirammaestrare la partc inferiore della classe media, abi-

tuata ad impennarsi all' idea dclV intrusione di visitatori un po' ragguar-

devoli. Ma cio di che ha bisogno in ogui modo la chiesa, oltre un esteso

iippoggio cd un' azione sapiente, e una schieru piii numerosa di lavoratori;

ed il canonico Hinds Howell, ebbc a dire ii un meeting pochi giorni or

sono tenuto a Norwich, che la sola contca di Norfolk polrebbe della

sua sovrabbondanza fornirc da 300 a 400 ecclesiastici per operare nei

grandi centri popolosi, cssendovenc cola non pochi i quali contano ora

meno di 100 parrocchiani.

L'Eaxl-Eni.1 non e cosi brutto come si dipingc. Un grande lavorio vi

si compie silenziosarnente; grado grado si va effettuando, nolle condizioni

morali, sociali, intellettuali e religiose della popolazione, un cambiamento

che ha maggiori probabilita di durata dei rivolgimenti repentini. Chi va

in chiesa, vi si reca non perche cosi vuole la moda, ma per veri motivi

religiosi; e la frequcnza alia chiesa importn non piccola diflirolta per la

gente die ha molti figli da guardare e uessun servo : di che le per-

sone
|

iu agiale I'anno purtroppo poco conto. 11 scrio lavoro, la sinccra

simpatia, I'amichevole convivenza col popolo avranno a lungo andare il'

loro premio; e rimmensa aflluenza, lo schietto entusiasmo degli opcrai

<li luiona Cede al meeting di pochi giorui or sono nella Oxford llnll, per

discutere la situazione della chiesa Q&IYEast-End, I'u un' imporlant.e prova

tli cio che potrebbe conscguirsi, (juando la chiesa si arringrssc con encr-

gia all'opera che le spctta. Ai vecchi ecclesiastici, avvilili e suervati dalle

continue disdctte, nci loro sforzi di unire i due I'Juls di Loudra, dovrcbbe
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jissegnarsi una sfcra di azione ad essi piu adatta, per cederc i loro posli

ad uomioi giovani, serii c prudcnti.

II vcscovo di Redford fa niolto per intercssarc tulto il pacsc al-

1'opcra dell' East-End; e quanto piii egli rnedesimo col suo schictto buon

scnso dirigera e sovrinlendcra ai lavori dei suoi sostituti, tarilo piu e

prohabile clie trovi efficace appoggio nel pubblico.

Lo stato delle cose nella parte ineridionale di Londra, nella diocesi

di Rochester, e molto simile a quello dell' East -End quantunque dicasi

che la frequenza alia chiesa sia piu in voga al sud che al nord del Ta-

migi.
-- .Ma i londinesi meridionali sono particolarmente favoriti dalle

uiissioni dei collegi e delle scuole
;
mentre nel nord di Londra, come m-l

centro e all'ovcst, sotto gli splendor! dei ricchi, si nascondono immcnsi

cumuli di iniscria e di conscguenle indiflerenza per la religione, che ri-

cliicdono piu vasti me/xi ed un maggior numero di lavoratori per esserc

nunbaltuta con successo.

Al di la dell'est di Londra, propriamcnte detto, si trova poi il ter-

ritorio conosciuto sotto ii nome di London across the border (Londra oltre

il confine), ch' e posto sotto la spcciale cura del vescovo di St. Albans

Kund, e raccoglie una grande popolazione povera a West- Ham. E innc-

gahhc die molto si e fatto e molto si va faccndo ancora per il bene dei

poveri di Londra. Quanto ricbiedesi e clie, lasciando andare Ic arie al-

tezzose o di protezione, uomini e donne soccorrano ai propri simili per

giovare a se stessi. Allora, la Chiesa trarra dai suoi tesori cose nuovc e

cose veccbii', adattandosi alle mutate circostanze di uu periodo di tran-

sizione.

Questa citazione e molto lunga, c scmbrera fors' anche uscirc un poco

dal seminato; ma non puo a mono di giovare a formarsi una giusta idea

delle condizioni religiose dei quartieri popolosi della grande mctropoli,

nonche delle molteplici opere che vengono messe in moto dull' />//'//>//-

uteitt protestante per attirare a se le masse in t'errnento che sinora aveva

lasciatc sfuggirc alia propria sf'era di azione.

5. Circa questa manii'estazione di operosita, alquauto febbrile, vi e

un' osservazione spcciale da tare
;

cioe che la sua origine si puo ripo-

tere senxa dubbio dall' imporlanle movimeuto prodottosi, mezzo secolo

addietro, in Oxford, di cui il Cardinal Newman fu la piu cospicua nl

iutercssante (igura. Le fasi di questo grande inovimento furono moltc e

vario; ma, a lungo andare, i-sse condusscro di grado in gradoad uu av-

vicinumonlo sostanziale, alle forme, alle dottrine cd ai modi di procedere

della Chiesa Caltolira. K ben vcro clie vi si trova molto dell' anormali-

ed incoerente, misto a maliutesi e pucrilita ; ma, cio non ostante. riinanc

il fatto die in sostauza trattasi di uu avvicinamento in molti punli alia

Cbiesa, (jiiale fu prima ilella rivoluzione del XVI secolo e qualc e presen-

liMiiente. Di cio si liauno ogui jiiorno uuove prove. L' ultimo sa^^in di

I ale tendenza, come s' iiidico nel brano sopra riportato, e la formale ado-
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zione da parte della Chiesa Anglicana, con qualche mcticolosa variante,

delle Congregazioni di fratelli e di suore. Naturalmente vi sono sompre

incertezze cd ansieta fra gente ohhligata ad andar tastono al buio, in cerca

dei veri metodi, ondc coordinare tali istituzioni coll' ibrido organismo cui

devono cssere innestate
; pur tuttavia, la loro ammissione nella Chiesa

Stabilita deve essere rilevata come un fatto compiuto.

Certamente vi e molto del superficiale e morboso in questo fervore di

atlivita, che aumenta sempre piu; cosicche torna difficile definirlo e ne

son affatto oscnri 1' ultimo scopo e la fine. Ma, dato pur do, bisogna

convenire non mancare ragioni di speranza, che devono percio ispirarci

pazienza e vigilanza: il tempo dispieghera agli occhi del mondo la piena

manifestazione dei disegni di Colui che guida tutte le cose alia segnata

lor meta. Lo spirito di Dio puo fecondarc il caos delle deboli, smarrite

e zoppicanti intelligcnze; puo essere proferita oucora vina volta la parola:

fiat lux, e la luce si fara !

A queste incoraggianti riflessioni, pero, sullo stato attuale della Chiesa

Stabilita, si potrebbcro sventuratamente contrnpporre fatti di altro genere,

che tarpano le ali alle troppo ardite speranze di un migliore avvenire. In

primo luogo, bisogna tener calcolo dei conati poderosi che si fanno per in-

grossare le file dell' episcopate anglicano. Si continua, infatti, a creare

nuove diocesi, cd a nominare vescovi coadiutori in quelle esistenti. La

delicatezza dimostrata dal Santo Padre, a proposito delle prime, nel non

piu oltre ritenere i nomi delle antiche diocesi cattoliche d' Inghilterra,

quando venne instaurata la Gerarchia, non servi di esempio alle autorita

anglicane, che in piu di un caso stabilirono la sede dei loro nuovi prelati

in quelle stessc localita ove trovavasi gia in possesso un Vescovo catto-

lico. Altro indizio della medesima cattiva tendenza si diede coll'adottare

una forma per 1'ammissione alia Babele anglicana dei convertiti dalla Chiesa

cattolica e da altri culti : prove queste che lo spirito maligno, ond' era

infestato il movimento protestante sino dalle sue radici nel XVI secolo,

alberga tuttora c spiega quasi lo stesso vigore nei suoi germogli moderni,

spirito di meschino orgoglio nazionale, che non puo essere facilmente esor-

cizzato.

6. Un'ultcriore causa di scoraggiamento si rispecchia in un inciilonte

verificatosi di corto ad Oxford, incidente che in pari tempo minaccia 1'an-

glicanismo, gia smembrato e sbocconcellato, di un piu rapido sviluppo del

suo congenito rnorbo dissolvente. II pericolo sorge da un'istituzione che

venne fondata, in questi ultimi anni, all'Universita, in memoria del de-

funto dott. Pusey e all'intento di continuarne 1'opera, di propagare, quali

che esse siano, le dottrine di cui egli fu in sua vita il principale sosteni-

itore. Questa istituzione, di cui gia vi diedi qualche cenno in un' altra

corrispondenza, va sotto il nome di Pusey House, e si e associate un

ccrto numero d'uomini capaci ed attivi, che ne promuovono ed asseeon-

dano 1'opera. Si cerca fame un centre di attrazione ed unione per la parte
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piii giovane dcgli sludiosi univcrsitarii
;

si applica in tulta la sua <

sione, il suo sislema delle pratiche ealloliche; si offrouo speciali lelturc

ed altri alletlarnenti alia gioventii clie entra nell'orbita di talc influenza.

La pin ambi/iosa prodiiziunc di qucsta comunita e stata 1111 volume

di Sayyi recenlemenlr pubblicalo col titolo Lu.r Mundi, clie vcunc dai suoi

critici onorato dell'allisonante qualifica di Libra del yiorno. 1 Saggi sono

dodici e trallano la maggior partc, delle maturie solite a tratlarsi nci corsi

di teologia. Kcco cio cMe dice un abilc critico sul contenuto del libro:

Non vi e, direi quasi, neppurc una idea Duova in tuttc le sue ')(>()

e piii pagiue in ottavo. Le men victc proposizioni chc vi si lorinulano,

prose separatamente, furono gia per molti anni luoghi comuni e volga-

rita nelle scuolo todcsclie, e per conseguenza ancha nelle piii vaste sl'ere

teologicbc, impregnate di dottrine Germaniche. Tutti i punti uotevoli del

nuovo libro: la sua franca accettazione dell'evoluzione, la sua teoria li-

berale sull' ispirazionc, le sue grandi e spontanee concessioni fatte senza

borbotti e rimpianli alia moderna critica dell'Antico Testainento, colla

conscgucnte niodifica/ionc di alcune delle sue piu vitali dottrine eraiio

stiiti post! innanzi molto priina di ora, con molto piu profonda erudizioiie,

con acumc crilico assai piu penetrante, con molto maggiore dottrina

dogmatics.

Veramente nuova e la fonte da cui ci vengono ora queste dottrine.

La Lu.r Minidi, piena com' e delle piii ardite concessioni e tcndenze libe-

rali, provicuc da quella die stimavasi finora la cittadella dei teologi con-

servator! inglesi: emana dagli astri ascendent! del partito della Iliyh Church,

da uomini di grado c di riputazione stabilita Ira il clero anglicano. Le

cminenti posizioni ch'essi occupano, nelle sfere non meno accademiche clie

ccclesiasticbe, indicano in pan tempo la loro abilita e la loro estesa in-

fluenza. 11 compilitore del libro, e nel medesimo tempo autore del Saggio

clie ha dcstato la piu ardente controversia, non e altri insomnia clie il nia-

stro e donno di Puxey House ; e Pusey house, come fa gia pensare il suo

nome, e il quartier generale della propaganda della Hiyh Church in Oxford

ed in Ingbiltcrra. E nondimeno questi ornamenli e campioni deU'estrema

Destra lianno I'atto all' cstrcma Sinislra concessioni che gli ecclesiastici

liberali e non conformist! nou avrebbero potuto fare senza una rivoluzione.

Questo e il prodigio ed il lato nuovo ed originale del libro, clie cioe ec-

clesiastici della Ilifjh Church, senza punto sminuire le loro pretensioui sa-

cerdotali e sacramentarie, su cerli punti importantissimi di dottrina su-

perino in liberalismo i liberali, e divulghino e mostrino agl'occlii di tutto

il mondo la loro straordinaria condizione. Ecco cio clie ha provocato il

disgusto e 1'indignaziouc dei piii provelti partigiani della Hiyh Church. >

Tanto basta, ci sembra, per definire la situazione di cui si tratta. II

titolo del Saggio del signor Gore e: La Spirito Santo e I'lxjiirazionc. iSou

mi resta spazio, questa volta, per fame un'analisi. Basti dire che vi sono

espresse opinion!, simili alle seguenti: non essere possibile alcun canone
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rigidamente dcfmito della Scriltura
; quanlo alia composizionc del Penta-

teuco, nulla csscrvi di matcrialmente false, sebbcne Faltribuirc tutta la

legislazionc a Mose sotto 1'impulso del cornando divino abbia una ccr(;i

dissonanza coi dettami della critica: il Cantico dei cantici aver natura di

dramma; il libro di Giobbe, quantunque basato sopra un fondo stork-o.

doversl considerare come principalmente drammatico; il libro della Sa-

pienza, che porta il nome di Salomone, non esscr altritncnti di Salomono,

ma di altro autore che lo scrisse sotto il suo nome. Perche non si po-

trebbn, allora, concepire qualchc cosa di analogo relalivamente all'Ecclc-

siastc ed al Deuteronomio? Questo potrebbe ritenersi una riedizione della

legge, secondo lo spirito e coll'autorita di Mose, posta drammath-a-

mente in sua bocca. Le idee, poi, deirautore circa le rclazioni di Noslro

Signore coll'Antico Testamento lianno provocato il piu tremcndo scoppio

di sdegni contro il libro. Secondo hii, si potrebbe ammettere die Nostro

Signorc avcsse fatlo uso dclle nozioni della Leggc economicamcnte c

conforme airinterpretazione acccttata dalle oorrenti opinion? del giorno,

senza garantirne pcrcio 1'infallibiIHa.

Xon e mestieri dire come il libro sia caduto a guisa di bomba nc!

campo della High Church. II Dolt. Lidden, Capo di essa, per quanto puo

dirsi ch'essa abbia un Capo, lo ha gia stigmatizzato dal pulpito della cat-

tedrale di S. Paolo. Si aspetta che il discorso, solito a pronunziarsi da

lui in Oxford, nel giorno di Pcntecosle, contenga qualche nuova estrin-

secazione su questo argomento. L'arridiacono Denison, uomo che pnr

mezzo secolo occupo un posto distintissimo nelle fde della /////// ChnrrJi,

ha portato la cosa dinanzi alia Convocation, domandando una deliberazionc

in proposito.

Non occorre di piu, per giustificare 1' opinione, che nelle ultimo 2G

pagine del libro si trovano accumulate tante materic infiaminabili quante

possono richiedersi per mantencre vivo e divampante il fuoco della con-

troversia per anni e anni. Come abbiamo veduto, la fiamma si e gia di-

chiarata, e nessuno puo dire fin dove arrivcra.

7. II signor Gladstone e stato invitato da taluno in Italia a consa-

crare la sua irrefrenabile operosita all' attuazione di un progelto di na-

zionalizzare la chiesa italiana. II Gladstone, pero, tenendosi lontano da

ogni azione personale, s'e contentato d' indirizzarc il sollecitatore al papa

inglese, dottor Benson.

8. Frattanto, il suddctto papa inglese, nella debolezza della sua fal-

libilita, parrebbe dover essere troppo occupa'to del caso del vescovo di

Lincoln, per aver tempo e voglia d'imbarcarsi in simile avventura. Ma

la follia e la vanitosita sono molle assai potenti in questo mondo.

La sentcnza pel caso di Lincoln e altesa come prossima. Gli indi/ii

avutisi fin qui accennano ad un comprornesso. Quale sara la fine di questa

faccenda?
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I.

Non si pensi che giochiamo di parole. Questo titolo esprime al

vero due diverse idee, legate fra loro col nesso di causa e di ef-

fetto. Dalla questione romana, ossia papale, come la rivoluzione

massonica Forigino, dovea provenire la questione di Roma,
ossia municipale: da ambedue poi, Tuna all'altra opposta, la

cittk diis auctoribus in aeternum condita, come Tito Livio

la disse; quella

Terrarum dea gentiumque Roma,

Cui par est nihil et nihil secundum,

che Marziale cantava, dovea cadere nelle ignominiose mise-

rie, che Fhanno oggi resa favola del monclo.

In sostanza, la questione di Roma si riduce ad un solenne

fallimento finanziario e morale del suo municipio, il quale non

puo evitarlo, se non a patto di perdere ogni suo civile decoro

e d'acconciarsi a morir di fame con tutta la popolazione; e

cio, per cagione della questione romana, d'onde le e derivato

il male della ruina ed il malanno del rimedio.

Ecco quindi come e perchfc la questione economica e mu-

nicipale di Roma e congiunta colla politico -religiosa del Papa;

ed amendue sono di fatto inseparabili.

II.

Roma fu sempre il punto di mira della rivoluzione mas-

sonica, non perche alia setta importasse nulla della citta eterna

Serve XIV, vol. VII, fasc. 962. 9 7 luglio 1890.



130 LA. QUESTIONS DI ROMA

e de' suoi abitatori; ma perche nella sua conquista avrebbe

compimento Fopera, per la quale fu inventata Punka d'ltalia,

con tutte le lustre che essa fece balenare agli occhi de' po-

poli traditi. La massoneria, viviflcata dallo spirito giudaico,

non ha altra ragion d'essere fuorche 1'odio e la rapacita. To-

gliere alle nazioni battezzate Cristo ed il pane, e terrnine fi-

nale del sussistere suo. Un odio unico arde nell'animo del giu-

daismo: Fodio a Gesu da Nazaret, il cui sangue divino ha

chiamate sovr'esso le vendette del cielo, sino all'estremo del

secoli. Una cupidita uhica gli fruga le viscere: la cupidigia

dei beni del mondo, i quali, per domraa, tiene appartenere

tutti quanti a se. Percio il suo gran lavorio, per mezzo della

setta massonica che esso domina e di cui si serve come di

strumento, consiste nello scristianizzare le genti, sotto specie

d'incivilirle, e nel derubarle, sotto finta di nazionalita, di pa-

triottismo e di simili imposture. II suo Messia, simbolo del

suo predominio, deve succedere al posto dei Papi e degF Im-

peratori ;
disse il celebre Cremieux, allorch5 fondo in Parigi

la society dell
1

Alleanza universale israelitica, union e di tutte

le forze giudaiche, per impadronirsi della society cristiana.

L' Italia, con Roma seggio del Capo della Chiesa, fu la

piii agognata delle prede; giacche. avutala fra gli artigli, la

setta si teneva certa di schiacciare rinfame, di decapitare

nel suo centre la religione di Gesu da Nazareth, di pian-

tarle, come scrisse un suo schiavo, una fredda lama di col-

tello nel cuore.

Roma dunque fu voluta pel fine stesso, pel quale fu vo-

luta Funita politica della Penisola, colla bugiarda libertk ed

indipendenza, che tanto si millanto a ludibrio dei grulli : per

abbattere cioe dalla citta di Cristo, quanto fosse possibile, in

tutto il resto della terra il cristianesimo, o almeno scompi-

gliarlo e svigorirlo. Tale fu ed e tuttavia il fine supremo del-

1'opera, dipinta per nazionale; sebbene gli operanti, la plebe

de' giudei, i liberali, i patriotti piu caldi ed eroici, vi abbiano

unito 1'altro, per loro di sommo rilievo, di divorare con ogni
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arte il piu che abbian potuto e possano di roba della Chiesa,

e di polpa e sangue delle illuse e deluse popolazioni.

Non appena la cittk dei Papi fu presa, fumanti ancora le

scaglie delle bombe conquistatrici, e tuttavia urlanti per le sue

vie i rifluti degP italici postriboli, che formarono 1'avanguar-

dia civile dell'esercito conquistatore, venne tosto in campo il

concetto della Terza Roma, che in prosa ed in verso decan-

tarono poi gli oratori e i poeti piu insigni della nuova civilta,

da Fra Scarpaccia a Francesco Coccapieller, da Biagio Placidi

a Giosue Carducci. La quale terza Roma, -sorta dal lezzo dei

ghetti e delle logge massoniche, dovea, secondo i precitati ora-

tori e poeti, riuscire un lembo di cielo per bellezza, un'Eden

di delizie, un'Atene di sapienza, un'arca santa della religione

del dovere, un paese di cuccagna, la meraviglia insomma dei

secoli futuri.

II romano Biagio Fiordispini, che mostra qualche fede, av-

vegnache debole, in una tal Roma, dovendone ragionare in

un suo volume, che e il migliore di quanti si sono scritti e

stampati, intorno appunto alle immense miserie della rina-

scente citta, e paragonarla alle due, imperiale e papale, che

Thanno preceduta, di queste scrive bellissime cose, delle quali

ci piace dare ai lettori nostri un saggio
l
.

III.

Roma, dic'egli, rappresenta le due grandi civiltk della sto-

ria, e la sintesi della grandezza del passato, il primo museo

del mondo. Roma antica veniva chiamata da Aristide di Smirne

la cittci delle citta, commune totius terrae oppidum, dove

tutte le cittk erano, per cosi dire, riunite, si che ne un giorno,

ne tutti i giorni dell' anno sarebbero bastati, per noverarla

tutta quanta. Secondo un altro scrittore, tale e tanta era 1'am-

piezza di Roma antica, da non potersi sapere ne dove comin-

ciasse, ne dove finisse. E Plinio il giovane diceva i tetti della

1

II Comune ed il Governo a Roma, studio economico finanziario. Roma 1889 .
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oittci esser cosi fitti e continui, che dalle mura sino ai lidi

del mare presentavano Taspetto di molte citta: di maniera

che la sua popolazione era innuraerevole, affluendovi, al dire

di Seneca, gente da tutto T universe. Giusto Lipsio ha calco-

lato che contenesse ben 5 milioni di abitanti: ma Tacito, par-

lando del censimento ordinato da Claudio nell'anno di Roma

801, dice: Condiditque lustrum quo censa sunt civium LXIX
centena et XLIV inillia, ossia 6 milioni e 944 mila cittadini.

Le sue mura aveano trentotto porte, da cui partivano trenta

ed una strada militare, otto ponti, dugento quindici strade

maggiori, diciannove forr, quattrocento templi, cinque nauma-

chie, quattordici acquedotti, trentasei archi di trionfo, cin-

quanta colossi, infinita di teatri, di odeoni, di curie, di statue.

Roma papale, destinata a raccogliere cio che 1' antichita

riguardava come il tipo del bello, per rivelarlo poscia al

mondo, rese servizi i piii segnalati a Roma pagana, facendola

rivivere nelle sue memorie e ne'suoi monumenti. Noi veggiamo
sul Tevere innalzarsi una nuova citta piii vasta e piu ricca.

Questo e un fatto, di cui non v'ha esempio nella storia delle

nazioni. Roma sta sempre dov' era, e s' erge meraviglia del

genio moderno, come gi& fu un portento del genio antico.

Quel grande ingegno del cardinale Wiseman esprimeva, anni

or sono, con un bellissimo paragone le relazioni artistiche

tra Roma antica e Roma papale Le due citta, possono es-

sere paragonate ad un manoscritto palinsesto, vale a dire ad

ana pergamena, sulla quale fosse stata cancellata la prima

scrittura, per surrogarne una nuova .

I Papi hanno fabbricata Roma cristiana accanto a Roma

pagana, si che, per opera loro, le due citta si mostrano sul

Tevere con un nome solo: Roma classica, ma pagana, da un

lato: Roma artistica e cristiana daH'altro. L' una e la Roma
di Cicerone, di Virgilio e di Tito Livio, che inspiro all' Eu-

ropa il suo gusto squisito e le impone la sua lingua: la se-

conda e la Roma di Raffaello e di Michelangelo, che conserve

ancora oggidi i modelli del bello e del grande, e ne detta le

leggi al momlo. La Roma pagana vive tuttora nella Roma
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cristiana, e si distingue in ambedue il suo carattere e la sua

origine. Le sale di marmo del Vaticano haniio raccolto le piii

belle reliquie 'dell' arte pagana, e il Campidoglio porta in

fronte il simbolo del trionfo del cristianesirao.

Questo osserva il Fiordispini, per cio che spetta al ma-

teriale della civilta. Coraparate le magnificenze delle due Ro-

me, passa a guardare quello che vi abbia aggiunto o fatto

la terza. E che trova egli? Poco, assai poco. Fuori dell'ordi-

uamento del corso del Tevere, che e lavoro anche sul farsi

ed in molta parte mal riuscito, tace, per pietoso pudore, delle

immani ruine accuraulatevi, tace del deturpamento di tante

bellezze antiche, tace delle brutture, onde si e sfregiato il

nuovo e preteso rimodernare il vecchio : ma non puo tacere

che dopo 19 anni da che F Italia e in Roma, la grande
maesta del Parlamento nazionale risiede tuttora in un' aula

di legno, costrutta nel cortile di Montecitorio, ed il santuario

della giustizia & stabilito in un convento di frati! E Funo e

Faltro a disagio !

IV.

Non dispiaccia che tocchiamo pure alcun che delle idee di

civilta che, secondo lui, governarono il morale delle due Rome.

La religione, nota egli, si vendico in Roma delle perse-

cuzioni del paganesimo, col conservarne i grandi e meravi-

gliosi concetti artistici. I Papi, conservando Roma pagana,

crearono Roma cristiana: ed in tutte le parti si vede sorgere

la croce, che e il vessillo di questa civilta. Percio i Papi fu-

rono pur assai graudi, grandissimi talvolta; diversamente

pero, come vedemmo.

La religione dei romani consecrava la vita materiale del-

Findividuo, che s
1

in forma sulla collettivita: la religioue dei

Papi, spiritualista, isolava invece Findividuo nel raccoglimento

del pensiero, che sostituiva all'azione, ponendo a scopo della

vita presente le speranze di un avvenire. Qui il Fiordispini

mal esprime un' idea giusta. Crediamo ch'egli abbia inteso dire,
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che la religione del paganesimo romano poneva il fine del-

F individuo nell'utile temporale della societa;ed invece la re-

ligione cristiana praticamente lo pone nel conseguire la vita

eterna, per la quale ogni individuo e create
;

vita poi che

non si consegue soltanto col raccoglimento del pensiero, ma
altresi coll'esercizio dell'operazione.

Nella Roma papale, seguita a scrivere egli, la civilta na-

sceva, per lo piu, sulle soglie dei templi, alia voce dei sacer-

doti, sotto le ispirazioni degl' inni sacri. E siccome la pre-

ghiera veniva considerata come uno dei fattori piu attivi del

sociale incivilimento, cosi il luogo pubblico della preghiera e

il piu splendido monumento della seconda epoca. Quindi si fa ad

esaltare gi'immensi chiostri, non troppo separati dai suontosi

palazzi, e le innummerevoli chiese (e quali chiese!) a comin-

ciare da S. Pietro in Vaticano, che basterebbe da solo ad af-

fermare una potehza mondiale : e conclude cosi : Se furono

grandi i Papi nelle loro opere, furono anche sapientissimi

nell'adattare Roma alle esigenze di quella civilta
;
c'ioe dire,

nell'accomodarla all'alto suo uffizio di capo e metropoli del-

1'orbe cristiano.

V.

Or che e della terza Roma, entrante 1'anno ventesimo, da

che la -setta si e arrogato di sovraporre alia papale?

II Fiordispini non esita ad asserire che questa Roma, cosi

detta degl' italiani, deve sentirsi umiliata delle glorie di

quella dei Cesari e dei Papi, insino a che non si senta ca-

pace d'imitarla
;
cosa piu difficile che volar senza ali.

Uno di quei giudei, che sognano questa Roma del ghetto

poter divenire la seconda terra promessa della loro razza, in

un suo recente opuscolo, cosi, con istile ostrogotico, ha di-

chiarato il concetto della italianita, divisata per essa. La

missione che il pensiero italiano voile affidata a Roma capi-

tale e un pensiero di rinnovamento politico, che si rispecchia

nella trasformazione edilizia, che ebbe ed ha per oggetto di
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creare una citta ringiovanita, nuova e differentc da quella

che Tltalia nel 1870 ha ritrovata. Cosi che un ritorno al pas-

sato fosse reso. non solo impossible, per la virtu di popolo,

ma ancora tolta alia citta Tantica forma, il passato stesso

venisse per sempre consacrato alle memorie storiche; ed il

mutamento della vita, e insorgenti nuovi interessi sovrapo-

nendosi agli antichi, se li assimilasse, e i pochi adoratori del-

rantico Governo, ricercando la loro citta pontiflcia, piii non

la ritrovassero ]
.

Dal qual garbuglio di parole, questo puo ritrarsi di netto,

che il pensiero massonico stato di annientare in Roma la

citta papale, e surrogarvene un'altra, tutta novella e tutta con-

traria; e cio non meno pel rispetto materiale, che pel ri-

spetto morale della civilta.

Ed a che purito, son venuti questi rinnovatori di Roma?
La odierna legge dei provvedimenti per Roma, concepita da

Francesco Cris.pi, parla chiaro. L'pcchio poi di chi guarda e

studia la citta aggiunge il resto. La terza Roma, dopo quat-

tro lustri di poderosa trasformazione, -vi presenta il suo mu-

nicipio fallito ed ingoiato da un pelago di umiliazioni, i la-

vori quasi tutti da tre anni sospesi, ruine antiche e mine

moderne, paragonate dal Grimaldi, nel Parlamento, a quelle

di Casamicciola, angustie, poverta, fame, squallore e cenci da

per tutto; ogni cosa poi nelle mani di un commissario regio, che

deve preparare Pabolizione delle franchige capitoline, e con-

vertire Tamministrazione del comune in un ramo del grande

albero del Governo, come, verbigrazia, quello delle carceri o

della pubblica sanita.

Chi avrebbe detto; sclamava i\ Vitelleschi in una sua let-

tera, che ando pei giornali del 25-26 del passato giugno; chi

avrebbe detto a Roma che sarebbe ridotta a queste condizioni,

venti anni appena, dopo il suo risorgimento a vita libera?

Chi lo avrebbe detto? Ognuno che non avesse perduto il buon

senso cristiano ed umano. Quanti non hanno predetto peggio?

1

Sempre per Roma. Il problema finanziario di Michele Guastalla. Roma 1890.
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VI.

Ecco per tanto la Roma, che, negli splendor! della sua

grandezza, dovea offuscare la Roma di Augusto e la Roma di

Leone X ! Ecco la Roma, che dovea seppellire per sempre la

Roma di S. Pietro!

Ma donde si & causato un si luttuoso decadimento? Ap-

punto da quella questione romana o papale, che si ha da

dire non esister pin, ed & il tormento perpetuo della italia-

nita massonica fra noi.

Pochi mesi or sono esprimemmo ai lettori le origini vere

del baratro economico, nel quale il municipio della terza Roma
era precipitato, per troppa fretta di distruggere, anche nella

parte edilizia, quella Roma papale, che si lavorava a spian-

tare nella parte della religione, delle tradizioni e dei co-

stumi l
. La mania di affrettare Timpresa della trasforma-

zione, quasi un istinto segreto facesse presagire il tempus

breve, gitto il suo municipio nella voragine di spese ingenti e

di debiti non meno ingenti, per atterrare e costruire ediflzii,

chiudere ed aprire strade, alzare ed abbassare livelli di aree,

eriger ponti, fabbricare scuole.

Francesco Crispi, nella seduta del 30 giugno andato, non

dubito di accusare al Parl-amento il municipio, di avere

speso senza norma nfe legge, di aver imposti lavori senza gli

stanziamenti
; soggiungendo: Siamo venuti a questo, che

abbiamo imprese ben 62 opere tutte insieme! . Di qui Fal-

lettamento a tutti gli avvoltoi e le arpie d'ltalia ad affollarsi

dentro le sue mura
;
e cogrimbrogli e co* raggiri e colle au-

dacie e colle truffe, a giocare e far giocare milioni e milioni

sopra Talea dei sassi e della calce. Venne la crisi: e con que-

sta il capitombolo finanziario del municipio stesso e delle

compagnie costruttrici e delle banche e dei privati, con la

sequela di una desolazione, che ha trasformata veramente la

1
Veggasi 1'articolo Delle finanze municipali di fiomo, nel nostro quaderno

dei 21 dicerabre 1889. Vol. IV di questa serie, pag. 641.
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decorosa ed agiata Roma dei Papi in una degna capitale della

nuova Italia, spelonca di affamati, di usurai e di falliti.

Indarno dal Campidoglio si diede lo sfratto ai roinani di

Roma, i quali nou giudicarono mai, che 1' insultare i! Capo
della Chiesa ed il sostituire il culto di Giordano Bruno a

quello di S. Pietro fosse il mezzo efflcace di rilevare la citta.

I neoromani ed i pseudoromani, succeduti a questi, ebbero si

la contentezza di curvare la schiena in Campo de' Fiori da-

vanti la statua del sozzo apostata; ma non per questo 1'oro

riflui nelle casse comunali, o la prosperita economica rinac-

que nella citta. II novello municipio fece prodezze di politica

anticlericale, caccio frati dagli spedali e decreto che, a peco-

resca imitazione del municipio di Parigi, i religiosi e le suore

avessero lo sfratto dagli istituti da se dipendenti: ma con

tutto cio non pote impedire che, un anno e due settimane

dopo 1' apoteosi di Giordano Bruno, il terreno gli venisse

meno sotto i piedi, e fra i clamori e le disperazioni fosse

costretto ad esautorarsi da se, ed a rirnettere ogni cosa

nelle mani di un tutore.

Onde nou vi ha dubbio, che la questione romana, che

e dire 1'odio settario al Papato nella sua sede, e stato

gran parte delle cause, che hanno coridotta la questione di

Roma al termine lamentabile insieme e ridicolo, in cui si

trova. Municipio e Governo, sette e ladrerie, empieta e ba-

lordaggine, perfidie e leggerezze hanno condotta la terza

Roma' a questi estremi. Dopo il deiciclio di Gerusalemme,

giammai la maledizione divina non e stata cosi manifesta

sopra una citta, conVe sopra questa Roma di massoni e

di giudei, camuffati da Italia.

VII.

Che se si gradisce un abbozzo di cio che e diveutata Roma,
in questo terzo periodo di magnifica civilta, oltre quello che

ognuno pud formarsi da se, passeggiando per le sue strade

vecchie e nuove e contemplando il fatto, il disfatto od il mezzo
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fatto, che in certi punti rende 1' idea di una citta bombardata

o crollata per terremoti
;

oitre quello che gli s' imprimera
nella mente, provando quel che sono di sera le sue vie piii

popolose, infestate da turbe di mendici vergognosi e di sver-

gognate baldracche, non avra a prendersi altro fastidio, fuorche

quello di consultare la eloquente relazione statistica deH'ope-

ratosi nel circondario del tribunale di Roma, il decorso anno

1889, dianzi d'al signer Scipione de Lollis, regio Procuratore,

data alle stampe.

Spigolando un poco in questo campo, si puo raccogliere di

che mettere in estasi i cantori delle beatitudini della terza

Roma; di che mandare in visibilio la stessa musa di un Bia-

gio Placldi.

I fallimenti, dichiarati durante 1' anno, furono ben 204
;

doveche nel 1884 erano stati non piu di 30, e nel 1888 sol-

tanto 112. Se non che, ai dichiarati nel corso dell'anno, erano

da aggiungere altri 169, ereditati dagli anni anteriori; il che

da una somma totale di 373. Un bell' umore di giornalista

noto, che il 1889 fu 1'anno in cui Giordano Bruno fu cano-

nizzato per patrono della terza Roma
;
e non puo negarsi che

il suo patrocinio frutto subito gran bene.

Non basta : il passivo liquidate di questi 373 fallimenti sa-

liva a 135,320,413 lire, contro un attivo liquidato in 51,350,720

lire
; quindi con un eccesso di circa 84,000,000 sfumati.

Le cause poi indicate dal solerte relatore sono ricapitolate

in queste: crisi edilizia, disagio generale del commercio e del-

Tindustria, difflcili condizioni economiche di tutti.

Ne si accusi il municipio di essere proceduto col guanto

bianco, nello scorticare i cittadini. Le ultime tavole ufficiali

recano, pel dazio consumo comunale e governativo della citta,

questo ragguaglio, che mentre ogni abitante di Milano e tas-

sato per lire 29.37
; ogni abitante di Torino per 36.95

; ogni

abitante di Napoli per 31.18; ogni abitante di Roma e invece

tassato per 60.21.

Che se si ama vedere il progresso che questo municipio

ha seguito nel dissanguare i romani, per innalzarli alia dignita
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di cittadini della terza Roma, sara sufficiente citare due cifre.

Quella del totale che esso ricavava nel 1879, per gravami di

ogni sorta, montava a lire 11,571,729.05. Quella del totale da

ricavarsi undid anni appresso, cioe nel corrente 1890, e flssata

in lire 24,440,502.80. Piu del doppio !

Or si rifletta bene, che questa rotonda somma indica il

sangue a spremersi dalle vene degli abitanti di Roma 1'an-

no che corre, nel quale sono scemati gia di parecchie decine

di migliaia; in quest' anno, nel quale puo dirsi che la inopia
della terza Roma rassa il segno del credibile.

VIII.

Ma un cenno dimostrativo altresi della civilta morale, di

cui questa terza Roma risplende in Europa, nulla togliera di

bello al concetto che uno sia vago di foggiarsene in capo. E
noi lo abbiamo nello stesso lavoro del De Lollis, risguardante

gli omicidii.

Nel volgersi del 1889 si commisero : 1 parricidio, 16 as-

sassinamenti, 108 uccisioni e ferimenti con susseguita morte,

ed 8 veneficii. In tutto adunque 133 gravissimi delitti di san-

gue. La media degli omicidii che si perpetrano nell' Italia, e di

8.12 per ogni 100,000 abitanti : la media del circondario di

Roma e di 15,30, ossia quasi doppia : proporzione spaventosa,

se si raffronti con quella delle altre nazioni, presso le quali

in nessuna tocca il 5 per 100,000.

Lasciamo andare i furti e le rapine, e nulla diciamo dei

suicidii quasi quotidiani. Ma vale la spesa di dare un' occhiata

alia criminalita dei minorenni, la quale somministra il sag-

gio della buona educazione, che s' instilla nelle scuole costo-

sissime di questa Roma.

L' ultima statistica che ci viene alle mani e del 1887, com-

pilata al principio dell' anno giuridico 1888. In quell' anno i

tribunali di Roma, compresevi le preture, condannarono ben

121 minorenni, e ne inviarono altri 316 nelle case di corre-

zione e nei riformatorii.
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E questo fulgore di civilta riceverebbe accrescimento, se si

potessero specificare tutte le ruberie del pubblico denaro, fe-

licemente compiutesi dai fautori della terza Roma. Sono oggi

ricordate le piu fresche, del Baldacchini, del Ficatelli, dei Di

Legge, che hanno alleggerite di centinaia di migliaia di lire

le casse della Congregazione di carita, dell'Accademia de' Lin-

cei e del Manicomio. Se non che quante se ne sono commesse

di piu grosse, le quali serbansi occulte, per amore di patriot-

tixmo? Chi mai, per esempio, ha chiesti i conti dei milioni sfu-

mati in danno delPOspedale di Santo Spirito?

Appare dunque da tutto cio, quanto la questione di Roma
sia complessa, intricata e inestricabile, avendo le origini sue

in un contrasto alia questione papale, che include apostasia

dalla fede cristiana, mercimonio di coscienze e quindi rinne-

gamento de' primi principii dell' onesta naturale.

IX.

Si rispondera quello che da molto tempo si dice e ridice

da per tutto: La questione di Ro*ma 6 ora primariamente
economica e finanziaria. In fin dei conti il municipio, da ven-

t'anni, ha sempre servito umilissimamente lo Stato. Per pre-

parargli la capitale che esso ambiva, si e rifinito, si e rovi-

nato. E egli giusto che una citta sola paghi le spese per 3 a

nazione intera? I soccorsi somministratile sono stati finora

illusorii. Venga dunque esso in aiuto della terza Roma e,

salvato il suo comune dal fallimento, lo faccia riflorire, come

al tempo dei Papi.

La risposta ha del vero e del buono: ma urta contro uno

scoglio troppo duro; la impotenza dello Stato, il quale se

ancora non 6 fallito, lo deve al suo diritto privilegiato di es-

sere in Italia ultimo a poter fare il fallimento.

II 30 giugno Francesco Crispi disse a chiare note nella

Camera che, per contentare i supplici avanz-i del municipio

neoromano, sarebbe necessario aggravare lo Stato di dodici

milioni 1'anno. Or questo non possibile, giacch6 non si
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hanno piii denari, ne altri son da sperare dal paese. Aiutare

il coraune di Roma tanto che, riducendosi ad un scheltro, si

salvi dal fallimento, si : ma dargli d< che rimettere la pelle

e rimpolparsi, no. E, pur troppo, col Crispi 6 d' accordo il

maggior numero dei deputati; e durando le cose ad essere

come sono, non e a credere che mutino gli umori. Si con-

sideri di grazia che, se la questione romana ha dato origine

alia questione di Roma; la questione medesima ha in gran

parte generata la terribile questione finanziaria, tutta pro-

priamente nazionale ed italiana.

Si tratta di uno Stato che ha gia un debito acceso di

quattordicimila milioni, i cui soli frutti gli tolgono il flato ;

che con un bilancio di entrata, presunta sopra i mille ed

ottocento cinquanta milioni, ha un eccesso di spesa non infe-

riore ai cento milioni; che inoltre maschera ogni anno nuovi

debiti, per piu altre centinaia di milioni; che trae tutto il san-

gue suo da una nazione, la piu gravata ed impoverita di quante

se ne conoscono neH'orbe terraqueo ;
da una nazione, che sog-

giace nel tempo stesso a cinque malattie, chiamate crisi agra-

ria, crisi commerciale, crisi industriale, crisi monetaria, crisi

bancaria; da una nazione nella quale ogni mese entra di

fuori sempre molto piu che non ne esca, e dalla quale pure

ogni mese conseguentemente emigra il rimasuglio di oro che

le avanza; da una nazione il cui credito e pari alia tisichezza

che la consuma. Ora con che senno si vorrebbero stillarle

dalle arterie ancora dodici milioni, per fare comparire men

tristamente la terza Roma?

Se quest' ultima spietatezza si dovesse usare alia nazione, si

userebbe, per convertire 1' ultimo suo sangue in nuove armi e

in nuove navi da guerra ;
non mai per rivestire la cenciosa

sua capitale.

X.

Si diceva una volta, quando si studiava, che prim est esse

et postea philosophari. La setta che governa T Italia, non tanto
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si oura della questione di Roma, quanto della questione ro-

mana. La questione di Roma puo darle noia, ma la romana

puo torle la vita. L'unum necessarium, per la massoneria, non

e di deturpare sempre peggio la sua conquista della cittk dei

Papi; e di conservarla intangibile, come or si dice. A flnir di

trasformarla in un ghetto moderno si avrk sempre tempo,

purche resti nelle mani. II piii che premeva si e fatto. Vi si

sono divorati i beni della Chiesa, i patrimonii degli Ordini re-

ligiosi. Ora si addenteranno altresi quelli delle Opere pie. Roma
non sara piii che un osso scarnato. Pel presente, basti che

non isfugga dalle branche. Ed a questo e necessario badare,

non ad altro.

Questa necessita ha costretto lo Stato italiano ad entrare

in alleanza coll'Austria e colla Germania, la quale, gran merce

sua, e diventata triplice. E un' alleanza che costa caro, poi-

che non si sazia mai di pretendere armi, corazzate, fortezze

e battaglioni. II miglior sangue dell'Italia va in cio. Ma come

fare altrimenti? A questo sol prezzo si mantiene la questione

romana nell'essere in cui sta. Per la questione romana, 1' Ita-

lia una, libera e indipendente, si lego al carro della Fran-

cia di Napoleone III; e per'-la questione romana si e poscia

dovuta lasciare incatenare a quello della Germania. ISOpi-

nione di Roma, rimbrottando i radicali che mal sopportano

questa catena, osservava poco fa che, se la catena si spez-

zasse, P Italia si vedrebbe rigettata ai piedi della Francia
;

perocche non ha e non puo avere altro posto, fuori dei piedi

di qualcuno. Non si tratta di combinazioni artiflciali, sog-

giungeva essa, nelle quali gli uomini rappresentano la mag-

gior parte: si tratta di combinazioni imposte dalla necessity

delle cose, alia quale gli uomini non possono piegarsi
l

.

Ma donde viene questa necessita delle cose per P Italia

odierna? Chi penserebbe a molestarla, non che a minacciarla,

se non ne avesse sempre in se la ragione od il pretesto, nelle

sue condizioni rispetto al Papato?

1 Num. dei 27 giugno 1890.
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Percio come la questione romana ha perdu to economica-

mente la cittk di Roma, cosi toglie allo Stato il potere di sol-

levarla dal fondo in cui e caduta. L'anno in cui si festeggera

la ventesima commemorazione della breccia aperta nella Porta

Pia, TEuropa, anzi il mondo civile e cattolico, ammirerk dun-

que il glorioso spettacolo della terza Roma, esautorata delle

sue franchige municipal! e pezzente, sotto i piedi di un Go-

verno, il quale ripone tutta la sua libertd ed indipendenza.

nello stringere alia sua volta i piedi del Tedesco. Sara lo

spettacolo dello Stato schiavo in capitale schiava.

E poi si neghi, se basta 1'animo, che la nuova Roma e

degna della nuova Italia, e P una merita di alloggiare nelle

tende dell'altra.

XL

Ma lode al. cielo che la Roma storica, da Dio predestinata

ad essere il loco santo, in cui il Maggior Piero ha sede, la

Roma cattolica e papale, onde la vera Chiesa di Cristo piglia

Pappellativo, non e distrutta
; e, ferma qual torre al vento, si

regge ed incute sempre terrore a chi ne trama Pesterminio !

Sta salda ne' suoi monumenti, ai quali le catapecchie e le

piccionaie, erettevi intorno dai novelli venuti, danno piu gran-

dioso risalto : sta salda nel suo Vaticano, oggi piu che mai,

centre della sua gloria, e cuore della sua vita : sta salda nella

fede della massima porzione degli autentici suoi cittadini, i

i quali si onorano di essere i romani di S. Pietro. Per questa

Roma, la terza fittizia e posticcia, che tenta di sopraffarla,

ha Peffetto delle ombre nelle pitture; le cresce spicco.

Troppo lo sa la rea setta che, usurpatosi il nome e la

personalita dell'Italia, freme di continue contro questa Roma,
la quale non cessa di accusare per sua nemica; quasi che la

Roma dei Papi possa mai scambiare Podio coll'amore, gli as-

sassini coi benemeriti della patria.

Questo gran delitto della Roma, che da vent'anni resiste e

non cede n& alle insidie, ne alle violenze; che con animo invitto
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sopporta lo strazio delle sue sostanze, lo scherno delle sue

grandezze, 1'oltraggio alia sua religione; ma dura incrollabile

uella sua fedelta a Cristo ed al Vicario suo nella terra, ed alia

setta, larvata da Italia, rifiuta gli omaggi, alle sue scuole

i flgliuoli, alle sue carnevalate i plaudenti, alle sue cattedre

gl' ingegni, a' suoi sacrilegi il concorso
; questo gran delitto, di-

ciamo, le attira tutte le prepotenze ed i maltrattamenti, ch'essa

patisce in comune col Papato. Ma si conforta, ripensando agli

unni, ai vandali, ai goti, agli eruli, ai longobardi, ai saraceni,

che successivamente, nei secoli trascorsi, ancor essi come ne-

inica 1' occuparono, la saccheggiarono, la profanarono e la

tiranneggiarono; e poi da ultimo la sbrattaron di se e delle

loro barbarie, dissimile dalla presente massonica sol in questo,

che fu piu feroce e meno ipocrita.

EJ ben a ragione questa Roma ai trionfl avvezza puo viver

sicura, che il giorno del respiro, per essa, presto o tardi verra.

Le sorti ha intimamente connesse con quelle del Papato. Dio

medesimo ha stretto il nodo, che insieme li lega. Or e scritto,

che Fuomo non puo disgiungere cio che Dio ha congiunto.

Contro Dio non si va. Quante volte, in presso a venti secoli,

non e sembrato che Roma fosse per sempre divisa dai Papi? E
nondimeno sempre si e a loro ricongiunta. II post nubila Phoe-

bus compendia tutta la storia di Roma papale. Le burrasche anzi

piu tempestose, che sone parse doverla sommergere nell'abisso,

sono state ad essa preludii di ineffabili prosperita. Perocche a

questa Roma sopra tutto si appropria la divina promessa, che

negl'infortunii piu tenebrosi, quasi meridianus fulgor consur-

get tibi ad vesperam; spuntera a lei sulla sera una luce,

come di mezzogiorno: et cum te consumptam putaveris, orie-

ris ui lucifer; e quando si credera distrutta, sorgera come

ia stella del mattino !

.

1 Giobbe x I, 17.
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SOMMARIO: Le due tradizioni, ecclesiastica e classica nella quistione della

priorita di tempo circa le migrazioni de' Cettim. La tradizione clas-

sica e i Proto-pelasgi. I Proto-pelasgi e gli Hethei sono una medesima

gente. i argomento della loro identita 1'identita delle loro sedi primitive.

La Siria e i suoi confini in tempi antichissimi, secondo Strabone.

Causa del confondersi insieme i nomi di Siri e di Assiri presso gli antichi,

secondo il Rawlinson. Descrizione della Siria presso Plinio. Paesi

che essa comprendeva al tempo degli Hethei primitivi, secondo le fonti

bibliche, le egiziane e le assiro-caldee. Le tavolette astrologico-storiche

di Sargon 1 e il Nuovo Cilindro di Nabonid. Era di Naram-Sin e

giudizii degli Orientalisti circa la sua autenticita e verita storica. No-

stra opinione.

IV.

Abbiarao fln qui disaminate le due tradizioni; quella che

puo chiamarsi ecclesiastica, benchfe il primo che 1'abbia in-

vocata sia stato Giuseppe Flavio; e la classica, alia quale fece

appello il Lenormant; Tuna e 1'altra in favore della priorita

di tempo spettante a Cettim, figlio di Javan, nell'occupazione

e denominazione collettiva di tutte le isole e della maggior

parte delle citta lungo il mare. Ora coteste due tradizioni,

come fu provato, non hanno le qualita richieste e assoluta-

mente necessarie a una vera tradizione, la quale faccia au-

torita e costituisca argomento storico d'incontrastabile certezza.

Imperocchk la prima non si appoggia che nel solo testimonio

di Giuseppe Flavio, autore vissuto nel 1 secolo dell'Era no-

Serie XIV, vol. Vll, faac. 962. 10 7 liiglio 18SO.
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stra, essendo nato 1'anno 37 di G. C.; e tutti gli altri che lo

seguono, sono d'eta posteriore, da S. Girolamo fino a Zonara.

Oltraccio la, tradizione stessa ricordata da Giuseppe, verissima

in se e al tutto storica, non e tuttavia da lui ben intesa, poiche

scambia i figli di Canaan con quelli di Javan. La seconda poi

ricordata dal Lenormant, e delle piu inette per numero di testi-

moni e per valore intriseco
;
mercecche non prova quel che egli

pretende, e dimostra il contrario. Di che segue naturalmente

che 1'opinione nostra dalla debolezza di coteste due tradizioni

riceve gik non poca forza. Ma la ricevera grandissima, anzi

tutta, quando avremo accertato con le prove irrefragabili della

piii ampia e, per cosi dire, solenne tradizione classica, doversi

attribuire agli Hethei, non a' Cetei, quella denominazione

Xe9t[i, la quale dagli Ebrei, secondo Flavio, applicavasi a tutte

le isole e a un gran numero di citta del mar Mediterraneo.

Ne staremo content! alle sole isole e a una gran parte delle

citta lungo il mare, il che sarebbe bastevole; ma vi aggiun-

geremo tutto il continente greco dall'estrema punta a mez-

zodi, fino all' Illirico, e il continente italico da Leucopetra fino

alia centrale Italia e a par.te delPEtruria.

In fatti la tradizione classica unanimemente asserisce ed

attesta che tutte le isole dell'Egeo e del mar di Tracia, le

Cicladi e le Sporadi, con Cipro, Greta, Rodi, Samo, Taso e le

altre, di pari che il continente greco e una gran parte del-

1'italico, ebbero per primi occupatori i Proto-pelasgi. Se dun-

que noi dimostreremo che i Proto-pelasgi furono gli Hethei,

gli Hittim della Bibbia, i Xeta o Xiti degli Egizii, gli Hatti

degli Assiri; e 1'argomento della tradizione classica rincalze-

remo con quello de' monumenti, cioe dire con le costruzioni

che portano ancora il nome di pelasgiche, e con 1'altro del sim-

bolismo religioso proprio de' Proto-pelasgi in tutte le contrade

da loro occupate, certi siamo che nulla di piii si possa desi-

derare o pretendere per una vera e salda dimostrazione della

priorita di tempo in risguardo delle migrazioni degli Hethei

sulle migrazioni de' figli di Javan.

Ora delle due quistioni o proposizioni contenute nel no-
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stro sillogismo storico, la maggiore che 6 questa: I Proto-pe-

lasgi furono i primi occupatori delle isole e de' due continent!

greco ed italico, si stende tanto largaraente da non potersi

svolgere se non consacrandovi tutto il lavoro della presente

trattazione. L'altra quistione o proposizione minore, la quale

e che i Proto-pelasgi furono gli Hethei, non porgendo diffl-

colta e potendosi percio discutere piu agevolmente e piu pre-

stamente risolvere, stimiarao ben fatto di prendere le mosse

da questa piuttosto che dalla prima quistione. E di vero tutta

F importanza e in cio, che le prime migrazioni in contrade,

le quali furono poscia la sede stabile e incontrastata degli

Ariani, di Greci e d'ltali, si debbano ascrivere non alia stirpe

giapetica, si bene alia hamitica, agli Hethei non a' Cettim.

L' identiflcazione di due popoli o di due genti non e cosa

ardua qualora si abbia contezza de' paesi da loro in origine

occupati. Imperocche se la contrada dell'una e dell'altra gente

fu la medesima, comechfe diversi furono i nomi, co' quali ci

appariscono nella storia in tempi posteriori, esse formano una

sola famiglia o aggregazione di popoli. Che se poi all'unita

del paese di origine 6 conforme altresi la genealogia d'en-

trambi, conformi le arti, i costumi e le religiose credenze,

allora qualsivoglia dubbio sulF identita originaria delle due

genti dev'essere riputato irragionevole, perchS contrario al

sentimento storico e alle sane leggi della critica. Ora Proto-

pelasgi ed Hethei sono due nomi d'una stessa aggregazione

di popoli, i quali ebbero comune Forigine e abitarono le stesse

contrade prima di lasciarle per andare in cerca e al conquisto

di terre straniere. Infatti la patria primitiva degli Hethei fu

Falta Siria, non quale ci e nota al tempo de' Greci e de' Ro-

mani, ma quale era in tempi antichissimi, secondoch6 Erodoto,

Strabone e i piu antichi scrittori ne fanno ricordo.

II nome de' Siri sembra distendersi dalla Babilonide in-

fino al seno Issico, e da questo, in antico, flno all'Eussino :

AoxeT ib TWV S6poov Svojia 5iaTlva& a7ik [xev iwv TY,$ Ba
(
3uXa)vca<;

TOU 'laacxoO xoXuou, &nb $= TOUTOO JASXP 1 IoQ Eu^et'vou
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Ax-.dv. Cosi Strahone l
. La ragione ch'egli dk di siffatta esten-

sione del nome de' Siri e che gli uni e gli altri Cappadoci,

tanto que' del Tauro, quanto quelli del Ponto, anche oggi si

chiamano Leucosyri, cio6 dire Siri bianchi, quasi che vi sieno

eziandio de' Siri neri
;
ma costoro sono fuori del Tauro, in-

tendo, soggiunge egli, che il nome di Tauro comprenda altresi

FAmano. Ora si grande larghezza di conflni fu causa del con-

tinuo confondersi presso gli antichi i due nomi di Siri e di

Assiri, di Siria e di Assiria. I Greci, come osserva il Rawlinson 2
,

allorche presero conoscenza de' paesi che sono di mezzo fra

1'Asia Minore e 1'Egitto, trovarono che il popolo di Tiro (Tzur)

era quello che vi predominava, e da esso chiamarono la con-

trada, nella quale i Tirii abitavano, Siria; stanteche il nome

Tsiria non poteva essere pronunziato da loro. Quando poi

intesero parlar d' Assiri, credettero che fosse un medesimo

nome. II primo che distinse i due nomi fu, a quel che pare,

Erodoto 3
. Senofonte or li distingue

4 or li confonde 5
;
Scilace 5

e Dionisio Periegete
7 fanno de' Cappadoci, Assiri

;
e Siri ed

Assiri sono scambiati del continuo, presso i Latini scrittori 8
.

II fatto costante della denominazione di Siri e di Siria,

applicata in tempi antichissimi alia Cappadocia
9

;
alle terre

bagnate dal Termodonte, donde conducevano il loro esercito

le Amazoni di Pindaro, che questo esercito chiama Siro 10
;
e

come Pindaro, adopera lo stesso epiteto Sofocle n
;
mentre

Scilace nel suo Periplo, dk il nome di Assiria alia costa del

I Lib. XVI. C. I, ed. Firmin-Didot.

8
History of Herod. Vol. VI, pag. 60, 61, n. \.

3
I, 6. 72, 76; II, 104 ; III, 90 ; V. 49

; VIII, 72.

*
Cyrop., I, i, 4; I, V, 2.

s
Cyrop.. V, IV, 51; VI, II, 19 ; VIII, VII, 20.

6 P. 80.

' L. 722.

s Cf. Plin., H. N. V, 12; Mela, I, II; Ndldeke, 'Aaaupioj, Supoj,

2-Jpto ?! nell''Hermes, T.V, 1871, pp. 443,468.
* Cf. Erodot. 1. c. ; Xanthos di Lidia, presso Nicola di Damasco,

Fragm. 48.

10 Find. cit. da Strabone, XII, III, 9.

II
Sofocle, presso Stefano di Bisanzio, S. V. XaX5alc:.
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Ponto Eussino J

; questo fatto costante, diciamo, 6 una splen-

dida prova delle emigrazioni degli Hethei dalla loro patria

primitiva, la Siria settentrionale, in tutta 1'Asia Minore, dove

resto il loro nome, anche dopo che piti non restava il loro

dominio e neppure la loro gente. In conferma di siffatte mi-

grazioni de' Siri si sogliono ricordare le monete con leggende

araraaiche, trovate nell'Asia Minore e nella Cappadocia al

tempo di Ariarathe I e Ariarathe II. Donde si deduce che

1'aramaico al tempo di Alessandro Magno e anche prima,

nel IV secolo, era un dialetto inteso nell'Asia Minore 2
. Ma

se 1'aramaico era inteso gi& al IV secolo, vi dovette essere

in uso in tempi ancora piu antichi, e quindi si conchiude che

ridioma degli Hethei, i quali erano Siri, non pot6 essere che

un idioma semitico.

II Perrot spiega la presenza dell'aramaico nella Cappadocia
e nell'Asia Minore, dicendo che fu introdotto quando gli Hethei

nella mossa espansiva si spargevano di la dal Tauro e s'in-

signorivano dell'Asia Minore. Che se poi, soggiunge egli, si

vogliono considerar gli Hethei quali popoli non semiti, ovvero

fuori del mondo semitico, la difficolta diventa grandissima, non

potendosi dare ragione del quando e delle circostanze in che

Felemento semitico si sarebbe diffuse in tutta questa parte

della penisola, e presovi il sopravvento. Propone inflne uria sua

ipotesi ch'egli. crede verosimile in mezzo a tanta incertezza,

ed fe che gli Hethei non erano una stirpe pura, ma mista di

piu popoli di origine diversa 3
. Noi avendo riservata la qui-

stione della lingua degli Hethei, non intendiamo rispondere

qui alia difficolta proposta dal Perrot nfe alia sua ipotesi. Come

abbiamo gia dichiarato in addietro, alia trattazione storica

delle migrazioni degli Hethei non ci 6 punto necessario il sa-

pere qual fosse la loro lingua.

1

Peripl. v. 850.

2 Gf. Watldington, Melang. de numismal. eldephilol; 1861, pp. 100-101.

Eludes de numismat. Asiat., pp. 159-162. Six, Sinope, nella Numismatic

Chronicle, 1885, pp. 15-65.pl. II. Th. Reinach, Essai stir la numismat. des

rois de Cappadoce, nella Revue numismatique , 1866.
3

Perrot, Op. cit. p. 783-786.
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Plinio, dietro 1'orme di Strabone, cosi descrive la Siria:

Iiixta Syria littus occupat, quondam terrarum maxima, et

pluribus distincta nominibus. Namque Palaestina vocabatur,

qua contingit Arabas; et ludaea; et Coele; dein Phoe-

nice : et, qua cedit intus, Damascena: et eadern Meso-

potamia inter Euphraten et Tigrin: quaque transit Tau-

rum, Comagene : et ultra Armeniam Adiabene, Assyria

ante dicta: et ubi Ciliciam attingit, Antiochia l
. La Siria

al tempo che vi abitavano gli antichissimi Hethei, compren-
deva tutte le terre ch' ebbero poi il nome d'Asia Minore e

di Fenicia, dalF Eufrate al mar Mediterraneo e al Ponto

Eussino: la Misia, la Teutrania, la Cilicia, la Dardania, la

Frigia, la Caria, la Licia, la Lidia o Meonia, la Pisidia, la

Licaonia, la Cappadocia, la Paflagonia. Non parliamo qui di

un ramo di questa grande famiglia di popoli, dispiccatosi ab

antico dalla madre patria, per venire a porre sua stanza nel

paese di Hebron, dove lo vediamo a' tempi d'Abramo, e dal

quale il Patriarca compera a gran prezzo la spelonca di

Makpelah.

Or della vasta estensione delle terre occupate dagli Hethei

nella Siria boreale, e in quella regione che in eta assai tarda

ebbe il nome d'Asia Minore, abbiamo le prove piii convin-

centi che si possano desiderare. Alcnne ce le forniscono la

Bibbia, le iscrizioni cimeiformi e le gerogliflche della XVIIIa

e XIXa
dinastia; ed altre i monumenti proprii degli Hethei,

scoperti in questi ultimi tempi in tutta 1'Asia Minore.

Ed in vero al tempo di Giosue, quando la grande migra-

zione degli Hethei alle isole e a' due continenti di Grecia e

d' Italia era intervenuta da circa otto secoli, e in una parte

estesissima de' loro paesi a Settentrione, fino al Ponto e al

mar Mediterraneo, abitavano gia gli Arii, la regione restata

agli Hethei e ancora notabilissima. Conciossiache i confini di

essa, quali ci son descritti nel libro di Giosue., erano dal De-

serto e dal Libano sino al gran flume Eufrate, e al gran mare

* Plin. Lib. V. C. XII.
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vero 1' occaso del sole : A deserto, el Libano usque ad flu-

vium magnum Euphratem, omnis terra Hethaeorum usque

ad mare magnum contra soils occasum 1
. E qui giusta-

mente osserva Guglielmo Wright, benemeritissimo de' nuovi

studii hetheologici, che questa descrizione geografica data per

divina autorita nel Libro di Giosue, e considerata gia come

una esagerazione pittoresca, oggi si puo ritenere come stret-

tamente accurata 2
. Questa medesima descrizione geografica

della Bibbia e conforme a quanto sappiamo da' testi monu-

mentali egizii della seconda meta del XVII secolo a. G. C.
;

al tempo cio6 delle guerre combattute da' Thutimes contro

la federazione de' Ruthennu e degli Hethei; come si rileva dal

novero delle citta, delle contrade e de' popoli vinti da Thu-

times III, nella grande iscrizione di Karnak *. In essa leggonsi

i nomi di Kadesh, Naharain, Mageddo, Ruthen, Xaru, Xeta,

Aluna, Kanaah, Inua, Anauga. E nel frammento della stessa

iscrizione, ora nella collezione egizia di Parigi
4

,
occorrono

questi altri nomi, cioe Tunep, Aratu (Aradus) Taha, Simyra,

Singar, Romenen, Kapuna, Keftu (Fenicii), Asebi, che viene

identificato con Cipro. In questa lista de' tributi che dovevano

ogni anno pagare al Faraone i popoli della Siria, si parla di

tribute de' Re di Ruthen, e di quello del Re della grande
terra di Xeta, e del Re di Cipro, il che significa che tutti

questi popoli formavano una confederazione, la cui egemonia

appartenne da prima a' Ruthennu e poscia a' Xeta 5
. Cipro fa-

ceva dunque parte della confederazione, e il Brugsch ne da

questa ragione, che i Xeta si erano impossessati dell'Isola di

Cipro: The Kiti (the Chittim of Holy Scripture), who had

1
losue, I, 4.

8 The Empire of the HittiLs, p. 50. sec. ed.

3 Cf. Birch, Annals of Thothmes III, ne' Records of the Past. Vol. II,

p. 35 e segg.
4 Cf. Birch, Statistical Tablet of Thothmes III, ne' Records of the Past.

Vol. II, p. \1 e segg.
5 Cf. De Cara, Gli Hyksos o Re Pastori d'Egilto, dove distintamente si

parla della natura di queste confederazioni e della geografia della Siria, prima
dell'Esodo.
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taken possession of the island of Cyprus
]

. Ma egli non ci

fa sapere come e quaudo i Kiti, cio& gli Hethei, prendessero

possesso di Cipro. La ragione dunque data dal Brugsch manca

di prove. Noi, al contrario, troviamo esser cosa naturalissima

che Cipro facesse parte della confederazione degli Hethei, per-

ch6 occupata e abitata in principio da gente hethea, come fu

gia da noi dimostrato altrove.

La lista de' nomi di citta e di popoli riportati nella grande

iscrizioue di Karnak e lunghissima, ma non tutti que' nomi

si son potuti finora identificare co' loro corrispondenti a noi

noti 2
. La maggior parte tuttavia si riferisce alia Siria, dal

Libano all'Eufrate. Nelle iscrizioni che raccontano le guerre

e le conquiste di Seti I in Oriente, leggonsi gli stessi nomi di

citta della Palestina e della Siria, di Asebi (Cipro); e di nuovo

non v' e che Aguptha che il Brugsch crede essere la terra di

Cappadocia. Solamente nelle iscrizioni di Ramesse II c' incon-

triamo in nomi nuovi e, senza dubbio, appartenenti all'Asia

Minore, come Pidasa o Pedasos, Leka (i Ligyes vicini de' Ma-

tieni e Mariandyni)
3
, Dardani, Masu (Mysii) e qualche altro.

Nel Poema di Pentaur dove sono noverati tutti i popoli al-

leati col Re de' Xeta contro Ramesse II, v' e questa frase de-

gnadinota: Egli (il Re de' Xeta) aveva uniti tutti i popoli

dagli ultimi conflni del mare sino al popolo de' Xeta. La

frase quantunque enfatica, & nondimeno vera; mercecche fra'

popoli federati v'erano i Dardani e i Misii, quelli e questi abi-

tanti di contrade bagnate da un mare creduto ultimo dagli

Egizii.

Per vero dire, la geografla e la storia degli Egizii in ri-

sguardo de' Xeta delle guerre del XVI ,
XV e XIV secolo

a. G. C. non ci offre che scarsa luce, per le ragioni da noi

recate nel nostro libro sugli Hyksos
4

. Chiamarono essi col

1

Egypt under the Pharaohs, Vol. I, p. 394.
9

Cf. Brugsch, o. c. p. 192, 393. Mariette, Les listes geograph. r/r.v

pylones de Karnak, comprenant la Palestine, I'Ethiopie,- le pays de

Leipzig, 1875.

3 Cf. Erod. VII, 72.
4

Cf. De Cara, Gli Hyksos, C VII, p. 123 C. IX, p. 174 e segg.
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nome di alleati de' Xeta, popoli e Re che non erano da' Xeta

diversi se non forse per diversity di luoghi e di dominii, ma
non di stirpe o di sangue. La ragione, infatti, del vincolo fe-

derativo fra tutti questi popoli sparsi in cosi vasta parte del-

1'Asia occidentale, e che dura sempre tenacissimamente la

stessa per secoli, in tutte le guerre contro gli stranieri egizii

ed assiri, fu probabilmente ragione di sangue e di stirpe.

Le contrade e le citta degli Hethei che le iscrizioni egizie

ci fanno conoscere, non possono essere ne tutte ne ben deter-

minate
;

sia perche gli Hethei del tempo delle guerre farao-

niche non erano altrimenti quegli antichissimi delle migra-

zioni alle isole del Mediterraneo e al continente greco ed ita-

lico; migrazioni di piu secoli anteriori alle prime guerre de'Thu-

times; e sia perche in questo tempo di mezzo fra le prime

migrazioni hethee e le spedizioni guerresche contro i Xeta

deH'Alta Siria, altri popoli e d' altra famiglia avevano fatto

irruzione e preso stanza nella parte boreale, orientale ed oc-

cidentale dell'Asia cosiddetta Minore.

Se dalle iscrizioni egizie, per le ragioni da noi esposte, non

si puo dedurre nulla di chiaro e di ben determinato intorno

all'Asia Minore del tempo degli Hethei primitivi, molto meno

ci potremo formare un concetto della stessa regione, da quanto

ci forniscono le iscrizioni cuneiformi degli Assiri. Imperocche

le conquiste assire essendo di eta tanto posteriore alle prime

spedizioni faraoniche in Siria, a maggior ragione si debbono

dire lontanissime da que' primi tempi, in che quella che poi fu

denominata Asia Minore, fu certamente occupata dagli Hethei,

come piu innanzi dimostreremo con P irrefragabile autorita

de' monumenti che essi vi lasciarono. I tentativi d' identiflcare

province e citta all'occidente dell'Assiria, ricordate nelle iscri-

zioni cuneiformi, sono stati flnora poco felici; e basta leggere

quanto ne scrisse il Finzi nel Libro 1, Sezione II
a

,
delle sue

Ricerche per lo studio delVAntichita Assira,
l

per convincersi

pienamente, che salvo pochi nomi d' identificazione accertata,

* Cf. Delitzsch, Wo lag das Paradies? Lib. Ill, pp. 263, 265, 269, 273.
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tutto il rimanente e ancora soggetto di congetture e d' ipo-

tesi. II piu importante monumento che si riferisce agli anti-

chissimi Hethei e alia loro sede primitiva nella Siria consi-

derata nel senso piu largo, e quale fii in antico, secondo Stra-

bone, sono le tavolette astrologico-storiche di Sagaraktiyas,

detto altrimenti Saryukin, Sar-kin, Saragina e comunemente

Sargon I, o Sargon FAntico, poiche ve ne ebbe un" altro di

questo nome, nel secolo VIII a. G. C. e fu il padre di Sen-

nacherib. Sargon I fece consegnare i ricordi delle sue guer-

resche imprese e deile sue conquiste, in 70 tavolette, sotto

forma di augurii e presagi tolti dalle fasi lunari. Queste ta-

volette composte ad Agane, vivente Sargon, furono poi fatte

copiare da Assurbanipal, per la Biblioteca di Ninive. Ora in

uno de' frammenti di coteste tavolette si dice che gli eserciti

di Sargon hanno attraversato le terre che sono di la del

sole occidente, e nel terz' anno al sole occidente il suo

braccio conquisto, egli domino, egli rizzo T imagine sua al

sole occidente ecc. ' Le terre intanto che ne' frammenti si

dicono poste a occidente e al mare d' occidente, sono quelle

appunto occupate dagli Hethei, contro i quali il Sovrano Cal-

deo fa successivamente tre spedizioni, e soltanto dopo le vit-

torie riportate sopra gli Hethei, pote giungere flno alle rive

del mar Mediterraneo e piantarvi la sua imagine.

L' importanza di questo ricordo storico-geografico risguar-

dante gli Hethei e le contrade da loro primitivamente abitate,

si rileva dall' alta antichita del documento di Sargon. E qui ci

si offre il destro di recar qualche luce nella quistione circa la

famosa data del Nuovo Cilindro di Nabonid, data che da

sommi assiriologi fu tenuta in conto di preziosa scoperta ;

mentre il Vigouroux e il P. Brunengo con piu avvedutezza

ed acume critico, si tennero flu da principio in guardia, e giu-

dicarono non doversi ammettere per indubitata, sembrando

1

Cf. Menant, Babylone el la Chalde'e, pp. 98 e segg., Lenormant,

Premier. Civilisat., Vol. II, p. 106
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loro essere piu saggio consiglio Faspettar sopra cio nuovi do-

cument! e nuovi studii 1
.

Diamo primamente breve contezza di cotesto nuovo Cilin-

dro detto di Nabonid. Esso fu scoperto da Hormuzd Rassam

in Sippara, negli scavi del 1882, ed e ora al British Museum,
in perfetto stato di conservazione. Contiene in tre colonne 159

Hnee di scrittura nitidissima, come se fosse stata improntata

a' di nostri. L' iscrizione comincia dal nome e da' pomposi ti-

toli di Nabonid
;

racconta il sogno di lui, nel quale Bel, il

gran Signore, per mezzo di Marduk e di Sin, gli fece sapere

che si dovesse ristorare il tempio gia distrutto da" Sabmanda.

II tempio o easa di Sin (Dio Luno) era Harranu (Harran), e

ne' lavori di ricostruzione Nabonid ritrovo i cilindri di Assur-

banipal e di Salmanasar III. Finiti i restauri e festeggiato il

dio Sin nella sua nuova sede, F iscrizione parla del tempio de*

Sole a Sippara, e come fu ristorato da Nabucodonosor, il quale

vi ricerco invano gli antichi cilindri. Nabonid, 45 anni appresso

li ricerca anch'egli, scavando le mura e le fondamenta, e dopo

molti sforzi giunge finalmente a trovarli alia profondita di

18 cubiti (9 metri air incirca). Qui viene il celebre passo della

data : II cilindro di Naram-Sin, figlio di Sargon, che per lo

spazio di tremiladuecento anni nessun Re, mio predecessore,

avea veduto, Samas (il Sole), il gran Signore di E-bara, la

casa, la sede del giubilo del suo cuore, lo rivelo a me . Piu

oltre Nabonid ripete : lo vidi la scrittura del nome di Naram-

Sin, figlio di Sargon, e non Palterai.... Lasciamo il resto del-

F iscrizione e fermiamoci alia data de' 3200 anni, la quale per

noi, aggiunta quella del regno di Nabonid avanti F Era vol-

gare, cioe dire un 550 anni, diventa di 3750 a. G. C. Chi vo-

glia piu ampie e particolari notizie sul Nuovo Cilindro di Na-

bonid, le potra cercare presso gli autori che ne trattarono piu

o meno ex-professo
2

.

1
Cf. Vigouroux, Manuel biblique, T. 1. 1884, p. 453. Brunengo, L'fm-

pero di Babilonia e di \r
inive, Vol. I, p. 267, n. 5.

2
Pinches, ne' Proceedings, Nov. 1882, p. 6-12. Sayce, Musdon, 1883,

N. 4, p. 598. The Academy, 22 Dec. 1883. Acad. Nov. 1883. Delattre,

Le Petiple et I'Empire des Medes, Bruxelles, 1883 Mutton, 1883, N. 1, 3,
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Prima della scoperta del Nuovo Cilindro di Nabonid, gli As-

siriologi fissavano Fepoca di Naram-Sin verso il 2000 a G. C.
;

dopo la scoperta, TOppert e FHommel accettarono quella di

3200. Ma i dubbii sorsero a poco a poco d'ogni parte, e il

Latrille, il Sayce, il Peters, il Yigouroux, il P. Brunengo, lo

Schrader e, nello scorso anno, il Winckler, unanimeraente con-

vengono non potersi nulla fondare sopra una data cronologica,

per la verificazione. della quale mancano affatto le prove. La

data certamente e autentica perciocche e segnata non in ci-

fre numeriche, si bene in termini chiari e intelligibili : tre

mila, due cento anni. Per ora, dice il Winckler, ritengo il

meglio essere questo, trattandosi d' un dato cosi antico che

non possiamo verificare, di prenderne semplicemente notizia,

senza fabbricarvi sopra conseguenze cronologiche, ovvero fame

venir fuori modelli per le forme della leggenda, prima che ci

sia dato d' averne su cio ulteriori documenti. Anche il dotto

Ab. Vigouroux, fin dal 1884, scriveva : Noi non sappiamo

per qual mezzo pote Nabonid calcolar quella data, e qual fi-

ducia meriti il suo calcolo.

II Sig. Babelon nondimeno e d'opinione, che 1'epoca di 3800

anni a. G. C. in cui visse Sargon, sia un' epoca certa, come-

ch& Sargon stesso sia da lui dichiarato qual principe encore

a demi legendaire
}

. Infatti cosi egli scrive: Jusqu'ici, les

4. Halevy, Rev. des Etud. Juiv. Juillet-Sept. 1880. Annul, de philos.

Chret. Mars, 1881. Journ. Asiat., Fev., Avril, 1886, p. 333. Babelon,

Annal. de philos. Chrtt. Janv. e Avril 1881 De Harlez, Muscon, 1882, X.

2, pp. 280-288; 1882, N.<> 4, pagg. 548-570; 1883, N 2, pagg. 261-268.

Keiper, Die neuentdeckten Inschriften fiber Cyrus, 1882 Comptes-Rendus
tie I'Acad. des Inscript. et Belles -Lettres T. XI, 1883. Fritz Hominel, Die Se-

milischen Volker und Sprachen, Leipzig, 1883
;

Zeitschr. fi'ir Keilschriftfort-

schung, 1884, Zur allbabylonischen Chronol., pagg. 32-44, e la Sprechsaal, pag.

67. Latrille, Zeitschrift f. Keilschrlflfor . Jan. 1886, p. 35. Schrader,

ibid. p. 77. Vigouroux, Manuel biblique, T. I, 1884, p. 67; Rev. des quest,

wientif., Oct. 1886, p. 405. Brunengo, L'lmpero di Babilonia e di Xinivc,

Vol. II, Cap. LV, pagg. 387-398. John Peters, Proceed, of Bibl. Amer. Soc.,

May, 1886, p. li"2. H. Winckler, Rev. d'Assyriol.' et d'Archeol. Orient.

Vol. II, N. 11, 1889, p 65.

1
Babelon, Hisl. Anc. de I' Orient, T. IV. Les Assyriens et les

Neuv. ed., 188:}. p. 77.
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rois qui paraissent remonter a Fupoque la plus reculee sont

ceux de la ville d'Agade ou Accad, et 1'epoque ou ils ont vecu

est placee avec certitude vers Tan. 3800 avant notre ere l
.

E poco piii oltre a..ggiunge: Ainsi, Nabonid qui regna de 550

a 538 avant notre ere, comptait depuis Naram-Sin jusqu'a lui,

une periode de trois mille deux cents ans. Si cette indication

est exacte, comme rien ne s'y oppose, Naram-Sin regnait

vers 3750 et Sargon, son pere, vers 3800 avant J.-C., c'est la

plus ancienne dale certaine de 1'histoire.

Se il Babelon intende per data certa una data autentica,

che si trova cio6 scritta certamente cosi sul Nuovo Cilindro

di Nabonid, dice quello che tutti gli Assiriologi ammettono

senza contrasto. .Ma se al contrario, la data in s6 stessa stima

egli cronologicamente e storicamente certa, prende, secondo

noi, abbaglio. Imperocch6 quell' indicazione nella data di 3200

anni di Naram-Sin, alia cui esattezza il Babelon dice che nulla

si oppone, nou puo accettarsi come certa, per questo appunto,

che vi si oppongono i gravi dubbii di assiriologi e di storici,

che giustamente affermano non potersi da noi in verun modo

verificar quella data. Resta dunque a vedere se possa almeno

esser tenuta verosimile, e noi dichiariamo che no. Ci sia le-

cito in tanta oscurita e lontananza di tempi, e in tanta incer-

tezza di pareri fra' dotti piu autorevoli in siffatte materie, di

modestamente proporre anche noi una considerazione tratta

dal soggetto che abbiamo alle mani, dalle migrazioni doe de-

gli Hethei; donde, se il giudizio non ci falla, apparira mani-

festa 1'impossibilita di quella data di 3750 o 3800 anni, se-

condo il Babelon, assegnata a Sargon I.

Primieramente osserviamo che in questi ricordi astrologi-

co-storici di Sargon si accenna agli Hethei in modo da farci

chiaramente intendere, essere stata la estensione de' loro do-

ininii vastissima, come quella che comprendeva tutta la Siria

e TAsia Minore flno al Mediterraneo
;

e pari alia estensione

la potenza, perciocchk Sargon I non li sommette se non dopo

tre spedizioni fatte coutro di loro, in tre anni successivi. Essi

1

Op. cit. p. 8.
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avevano un Re, come si rileva dalle stesse iscrizioni, dove

ora e detto Re di Hatti, ora di Hati. II Pinches pensa che

terra di Hatti e terra di Hati sieno due luoghi diversi, ben-

che probabilmente limitrofi, e nel corso de' tempi forse con-

fusi insieme, nella mente delle nazioni circostanti '. II dotto

Assiriologo opina altresi che essendo gli Hatti o Hatte delle

iscrizioni assire, popoli delle coste marittime, Hati, almeno

negli antichi tempi, pote essere il nome delle contrade piii

dentro terra ovverosia piii lontane dal mare.

II Sayce
2 non ammette la distinzione del Pinches, ben-

che da prima in un altro suo lavoro sull'Astronomia e FA-

strologia de' Babilonesi 3 F avesse sostenuta. Ora, mutata

opinione, afferma non v'essere differenza fra.' due nomi quan-

tunque diversamente scritti; perciocche in parecchi nomi pro-

prii trovati su' monument! assiri, la vocale lunga scambia con

la consonante doppia. Cosi nella stessa iscrizione Tiglath-Pi-

lesar I scrive il nome degli Hethei non solo Kha-at-te con

doppia t, ma Kha-te-e, eziandio, con una t (W. A. I. Ill, 5,

15). La prova decisiva su questo punto la forniscono le iscri-

zioni di Van, dove il nome e sempre pronunziato Khdte (e

Khati) con una sola t e la vocale lunga
4

.

Che che sia di queste diflerenze piu di forma che di sostanza,

fra' due assiriologi inglesi, certa cosa e che gli Hethei sono

qui ricordati come nazione o confederazione di popoli, la

quale per larghezza di territorio e potenza d' armi, faceva

contrasto in tempi antichissimi, all' ambizione del piu ce-

lebre e temuto monarca della Babilonide. Cio posto, noi ra-

gioniamo cosi. Gli Hethei non poterono essere in questo stato

di potenza e d'estesi confini, dopo il 2000, si bene verso il

2200 o 2100 a. G. C., epoca in che si vuol fissare la doppia

migrazione loro e, secondo noi, contemporanea, dall'alta Siria

in Egitto, (invasione de' Re Pastori), e dall' Asia Minore per

* Cf. Proceedings. Mar 3, 1885, p. 126, 127.

2
Proceedings. The Inscription of TarkontUmos, May 1885, p. 143-145.

3 Cf. Trans. Soc. Bibl. Arch., Vol. Ill, Part. I.

4
Sayce, Memoir on the Vannic Inscriptions, nel Journ. R. A. S. Vol. XIV.
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le isole e per 1'Ellesponto, in Grecia e poscia in Italia (migra-

zione de' Proto-pelasgi). Prima di questo tempo (2200-2100 a.

G. C.) nessun monumento o documento storico, neppur tra-

dizionale classico o mitico, ci porge indizio d'una federazione

di popoli Hethei in Siria e nell'Asia Minore. D1

altra parte,

dopo il 2100, per le due grandi migrazioni ricordate, quello

stato di potenza e di larghi confini e al tutto inverisimile.

Adunque, se vere sono le tre spedizioni di Sargon I e per

tre anni successivi, esse non poterono intervenire se non tra

il 2200 e il 2100 a. G. C., verso il tempo cioe delle due piii

grandi e famose migrazioni degli Hethei, le quali, cosi noi

avvisiamo, avrebbero avuto per cagione naturalissima, gli as-

salti ripetuti delParmi di Sargon I. Ma se cio e vero, il regno

di Sargon I non si puo collocare prima del 2200, e la data

di Naramsin di 3200 anni a. G. C. e storicamente un assurdo.

Sargon I che ci si dice vissuto nel 3800, sarebbe quasi con-

temporaneo di Mena, primo Re d'Egitto, il quale, secondo il

Lepsius, avrebbe regnato nel 3892.

Ora parlar di Hethei potenti in tutta la Siria e 1' Asia

Minore, poco dopo i primordii della Monarchia egizia, e un

volere mutare la storia in favola. La data di Naram-Sin e

per noi I'effetto di computi che non hanno fondamento sto-

rico, si favoloso e mitico; in quantoche al Sargon, perso-

naggio storico, vissuto verso il 2200 o il 2100, si attribuirono

vicende e geste di qualche eroe anteriore a lui di piu di mil-

Tanni, e cosi d'un personaggio piu o manco favoloso e leg-

gendario, compenetrato con uno certamente storico, si formo

il Sargon I del 3800. Ma 1'esistenza storica del Sargon I al-

Fepoca da noi proposta del 2200 o del 2100, sarebbe per noi

abbastanza dimostrata da quella indicazione appunto della

triplice spedizione di lui contro gli Hethei, la quale fu, pro-

babilmente, la causa delle costoro migrazioni in Egitto, nelle

isole del Mediterraneo e nel continente greco ed italico in

tempi successivi. Facciano i dotti Orientalisti, di questa no-

stra congettura quel conto che loro parra ch'essa meriti; noi

abbiamo stimato cosa non inutile il proporla.
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XVIII.

ARIANESIMO, PAGANESIMO E SCISMA.

La vittoria dell' arianesimo e de' resti dell' idolatria qua e

1 serpeggianti, P introduzione della fede cattolica e de' suoi

elementi educativi nel regno de' Longobardi ed il termine

dello scisma de' tre capitoli sono gli oggetti precipui che Gre-

gorio propose a scopo del suo zelo e della sua salutare azione

in Italia.

L' arianesimo e P idolatria minacciavano seriamente di gua-

dagnare di nuovo P Italia durante P ultima irruzione. Sangui-

nose stragi e orgie dissolute 'accompagnavano talvolta i riti

teutonic! tra le orde pagane de' Longobardi ;
mentre tra' la-

tini si manifestavano per piu capi superstiziose osservanze e

costumi che sapevano di paganesimo
2

. La stessa eresia ariana,

1 Vedi Quad. 959 (5 luglio 1830), pag. 34 e segg.
8 Non solo Gregorio (Homil. in Evany. I. n. 1; vedi Dial. 2. c. 17;

3 c. 37; Registrum 2. n. 4) ma anche altri serittori (PAOLO DIAC. 4. c. 6.

pag. 118; PELAG. II ad Aunacharium, MANSI 9, 890) parlano del Longo-
bardi venuti in Italia, come di un popolo nella sua massima parte pagano.

Stando al racconto di Gregorio (Dial. 3 c. 28) essi solevano oflerire in sacri-

ficio teste di capra e accompagnavan il loro rito con canti e danze: un

gran numero di prigionieri, come si narra, furono messi a fil di spada, per-

che ricusarono di piegare le ginocchia in atto di adorazione alia testa di

eapra, come facevano i Longobardi. Di un prete accusato d'adorare un idolo

si fa memoria nel Registrum 10 n. 2 (10 n. 4) al suddiacono Savino; IAFFK-

EWALD n. 1769. Piii volte nel medesimo Registrum si leggono ordinazioni del

Papa rispetto all' idolatria in Sardinia e Corsica, fe noto, che S. Benedetto,

nel fondare il monastero di Montecassino (a. 529) trovo sulla sommitii <li
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sebbene non adoperasse osceni sacrificii, nondimeno scinderrdo

la Triade augusta in piu persone subordinate e per se sussi-

stenti, non ad altro riducevasi che ad un velato paganesimo;

ed anche per questo non era capace d' apportare tra' Longo-

bardi Tenergia della vita religiosa, e mostravasi, cio che e

proprio di ogni errore, miseramente languida anzi morta al

bene e solo capace di fanatiche manifestazioni, quando le cir-

costanze le richiedessero.

Re Autari, avvicinandosi la Pasqua del 590, e pero il tempo

golenne in cui celebravasi' il battesimo, avea proibito che i fi-

gliuoli de' Longobardi si battezzassero nelle chiese o comunita

cattoliche; non era dunque lecito ai padri di famiglia di far

allevare la loro prole nella fede deirimmensa maggioranza

latina della penisola. Ma come Gregorio osserva, Autari venne

a morte, prima di toccare una seconda festa di Pasqua. Al-

lora il Papa, pieno di zelo contro 1'errore e 1'empieta. scrisse

a' vescovi d' Italia una lettera circolare, cogliendo 1' occasione,

molto opportuna al bisogno, di una grande moria, che appunto
allora menava strage tra gli abitanti. Egli spronava fervida-

mente i vescovi a predicare tra' Longobardi col massimo ar-

dore e con ogni sacriflcio di s& medesimi la sola vera fede.

Se la vostra istruzione, diceva, se il vostro amichevole con-

siglio fruttera che i figliuoli battezzati dagli Ariani siano am-

messi nella cornunione della unica vera Chiesa, allora si sara

forse scongiurata 1'ira di Dio ed avra termine il flagello che

ci visita *. Ed al vescovo Preietto della vicina Narnia: In

ogni miglior maniera, scriveva, f esortiamo, o fratello, d'am-

monire e d'esortare senza tregua i Longobardi e i Romani,

specialmente gentili od eretici che costi si trovano, affinche

si convertano alia vera e retta fede cattolica. Cosi la divina

quella magnifica collina un tempio, vetustissimum fanum, in quo ex antiquo-

rum more gentilium a slitlto rusticorum populo Apollo colebatur. Racconta

Gregorio (Dial. 2 n. 8) che il Patriarca Benedetto insieme coll'ara dell'idolo

distrusse ancora i boschetti, che continuavano a considerarsi come sacri alia

superstizione pagana.
1

Begistrum i. n. i7. IAFFK-EWALD n. 1085: Langobardos . . . ad fid^m

rectum suadendo rapile.

Serie XIV, vol. VII, fasc. 962. 11 9 I HI/ISo 1890.
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misericordia per la loro conversione rechera loro soccorso in

questa vita; o se dovessero giungere a termine di morte, al-

meno, cio che e sommamente a desiderare, moriranno asso-

luti da' loro peccati
l

.

Nei luoghi dove godevasi maggior quiete s'andava ottenendo

'eziandio la conversione dei Longobardi, sebbene lentamente

ed alia spicciolata. Vero angelo salvatore del suo popolo dovea

divenire tra breve la cattolica regina Teodolinda, flgliuola di

Garibaldo signore di Baviera, con la quale Gregorio entro subito

in amichevole relazione. Cosi a bene di quei popoli concorrevano

insieme, e i buoni esempii della corte, e le istancabili predi-

cazioni del clero, e la pieta de' monaci che in tutte le pro-

vince d' Italia insieme col disprezzo del mondo recavano lo

spirito genuine dell'ordine di S. Benedetto, e a sigillo di ogni

cosa i miracoli che si andavano operando a fine di guada-

gnare col testimonio dei fatti sovrannaturali i piu restii alia

verita rivelata.

L'ostinato scisma cosi detto dei tre capitoli, che ancora

deplorabilmente continuava in Italia, aveva gia dato che

fare a Gregorio, prima ancora ch' egli ascendesse al Ponti-

ficato. Come Papa, continue le premure a fine di richiamare

gli erranti sulla retta via; ma non con pieno successo. Le di-

scussioni dogmatiche e il continue riesporre in lungo e in

largo lo stato della questione, che cioe il quinto ecumenico

concilio col rigettare i celebri capitoli non aveva per nulla

contraddetto al quarto concilio, tornavano oramai, non solo

inutili, ma per la difficolta della quistione e per 1'eccitamento

degli animi non erano neppure piu comprese. Di cio s'avvide

Gregorio ;
e intendendo che il vero ostacolo alia riunione, non

era gia 1'ignoranza, ma la caparbieta, si die' a seguire tut-

t'altravia; e fu quella di guadagnarsi gli animi colPamore e

col ribattere di continuo principii e massime piu universal,

quali sono : la necessaria unita della Chiesa e P impossibility

che le sue dottrine si cangino o si contraddicano coll'andare

1
Registrant 2 n. 4 (2 n. 2), IAFFE-E\VALD n.
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de' tempi. Dove pero Pamore e la persuasione non giovassero,

non trascurava il ricorso all' autorita secolare de' principi

cattolici, perche contro a' renitenti s' applicasse il meritato

castigo.

NelP Istria e nella Venezia, dove per dir cosi riducevasi la

piazza forte degli scismatici, 1' errore si manteneva protetto

in parte dalPImpero bisantino
;
sia perche questo appoggiava

i capi del partito religiose, o se non altro perche non vedeva

di buon occhio che quelli fossero molestati, a fine di non per-

dere quelPaiuto politico che se ne prometteva contro i Lon-

gobardi. Per lo contrario lo scisma si spense quasi per intero

nelle altre parti dell' Italia settentrionale e in ispecie nella

provincia ecclesiastica di Milano.

Di grande aiuto fu in questa bisogna Parcivescovo di Mi-

lano Costanzio, che allora trovavasi esiliato in Genova. Dopo
la sua elezione, avvenuta nel 593, negarono di riconoscerlo tre

de' suoi vescovi suffraganei, favorevoli allo scisma. Senonche

questi, menando vanto che la corte longobardica di Pavia con

la regina Teodolinda in capo avesse preso la parte loro, Gre-

gorio si levo con tutta forza a difesa dell' arcivescovo e dei

diritti della Chiesa Romana. Teodolinda, a quanto pare, fu ve-

ramente scossa da' partiti che la circondavano e vacillo
;
ma

niuno ne faccia le meraviglie, perocche la sua corte, che meglio

s'intendeva di armi che di dogmi, era spesso inclinata a pro-

teggere i ricalcitranti.

Esistono due important} lettere ammonitorie di Gregorio

a Teodolinda l
. Costanzio impedi che la prima giungesse nelle

mani della regina; giacche, siccome il Papa esponeva in quello

scritto con argomenti assai validi lo stato della questione e

parlava dell'imperatore Giustiniano e del quinto concilio, per-

cio avvisava P arcivescovo che una simile esposizione, per

quanto breve, avrebbe potuto dar pretesto a' soflsmi degli op-

positori di Roma 2
. Die' quindi al Papa il consiglio di scrivere.

una seconda lettera
;

cio che fece Gregorio, restringendosi a

1

Registrum 4 n. 4 e 4 n. 33 (4 n. 38), IAFFE-EWALD n. 1275, 1308.

2
Registrum 4 n. 37 (4 n. 39) all'arcivescovo Costanzio, IAFFK-EWALD n. 1309..
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dichiarare con forme general!, che la Sede Apostolica non ri-

getto mai ne il quarto ne qualsivoglia altro concilio. E pro-

nunziato Tanatema contro ogni attacco de' calcedonesi, cosi

conchiude : Non abbiate piii dunque, o regina, nessun dubbio

o scrupolo intorno alia Chiesa del beato Pietro, Principe degli

Apostoli ;
ma perseverate nella vera fede e date fermezza alia

vostra vita nella pietra della Chiesa, cioe nella confessione di

Pietro, Principe degli Apostoli ;
affinche le tante vostre la-

crime e le tante vostre opere buone non vadano perdute, se

si trovino aliene dalla vera fede. Come i rami senza il vigore

delle radici inaridiscono, eosi le opere, per quanto siano buone in

apparenza, in verita sono nulle, se si disgiungono dalla fermezza

della fede. E dunque conveniente che Vostra Gloria si rivolga

il piti presto possibile al reverendissimo fratello e coepiscopo

nostro Costanzio, la cui vita e fede mi e da gran tempo assai

bene conosciuta, indicandogli per mezzo di lettere come rice-

viate sommessamente la sua ordinazione e come non siate in

niuna cosa separata dalla comunione della sua Chiesa, afflnche

noi di comune esultanza ci congratuliamo d'avere in voi uua

buona e fedele figliuola. Stimate per ultimo che le vostre

opere allora piaceranno a Dio, se, prima di giunger voi al suo

tribunale, saranno approvate dal giudizio de' suoi Sacerdoti.

In tutto il resto della storia non s' incontra piii nessun

altro vestigio di sentimenti scismatici per riguardo a Teodo-

linda. Lo storico de' Longobardi racconta, che Gregorio le

avea mandate in dono i suoi Dialoghi sopra le virtu e i

miracoli di uomini santi in Italia, e questo in premio della

purezza della sua fede e dello zelo che avea per le opere

buone l
. Quand'essa ebbe fondata in Monza la Chiesa catte-

drale cattolica, voile arricchirla di preziose reliquie, e a fine

di raccoglierle spedi a Roma 1' abate Giovanni. II tesoro di

Monza conserva fino a' giorni nostri la collezione delle am-

polle di vetro gia recate da Giovanni con entrovi olio, raccolto

dalle lampade delle catacombe e delle chiese di Roma; ne con-

1 PAOLO DIACOXO i e. "> pag. 117: Hos libros Theudelindae reginae direxit.

quarr. sciebat titiyic el Christi fiilei drrlitam et in bonis aclibius esse praecipiiam .
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serva inoltre sovra una papiro la lista, scritta dallo stesso lo-

hannis indignus et peccator. Non e possibile frenare la tene-

rezza, mirando questi venerabili caratteri, che contengono nomi
di tanta gloria per la Roma di que' di, e percorrendo con lo

sguardo quella serie di ampolle, povere e rozze per fattura,

ma testimonio preziosissimo delle relazioni che aveva Roma
co' Longobardi durante il governo di uno de' Papi piu illustri

che ricordi la storia l
.

XIX.

IL COSSISTOIUUM DEL LATERANO.

Se a' concilii radunati in Roma da S. Gregorio prendessero

parte vescovi delle province italiane soggette ai Longobardi,

non e ancor dimostrato con sufficienza. Ad ogni modo i modi

di guerra e le comuni incertezze avranno loro senza dubbio

impedito di venirvi in numero considerevole, cosi che se ne

serbasse memoria. Gli stessi concilii poi, per le medesime ca-

gioni, e durante un tal periodo di tempo, non poterono essere

celebrati con la medesima regolarita di prima. E sebbene le

fonti storiche che ne trattano siano rare assai, ci e pero dato di

aggiungere a queste un documento, che flnora niuno considero

come pertiuente a' concilii. Tra le omelie di Gregorio sopra gli

Evangelii e stato inserito un suo discorso sopra la missione dei

settandue discepoli e sopra la ricchezza delle messe e il pic-

ciol numero degli operai. Ma come puo dimostrarsi dai codici

manoscritti delle omelie, cotal discorso fu teuuto ai vescovi

nel consistorium del palazzo di Laterano , e ad ogni modo la

materia medesima che si va quivi svolgendo dimostra aperto

che dovett'essere recitato in un'adunanza di vescovi L>

.

1 MAIUM GAET. I papiri diplomatici pp. 208 e 377.

2 I'Homil. \~ in Evang. L'iscrizione che trovasi nei Maurini: hnbita ad

episcopos in fontes Lateranensium, dev'essere corretta, secondo i migliori co-

dici, nella seguente: hnbita ad epixcopon in consistorio Lateranensi, come sara

dimostrato altrove.
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II consistorium e la sala dove -si raduna il concilio. Fin-

giamo d'assistervi. I vescovi, sever! nel volto e vestiti del sa-

cro pallio, siedono in semicerchio intorno alia tavola su cui

giace aperto il libro degli Evangelii, e intorno all'ambone ri-

servato all'oratore. Seguono seduti anch'essi e vestiti di pia-

neta i presbiteri delle varie chiese titolari di Roma
; quindi

in piedi i diaconi che appartengono al presbiterio della Chiesa

Romana, vestiti della dalmatica. Gregorio si vede innanzi i suoi

piu immediati coadiutori nel pastorale ufflcio, cioe i vescovi

delle sue metropolitane ;
sa benissimo che non tutti sono pe-

netrati in grado eguale della dignita e grandezza, propria del-

1'episcopato, e cogliendo Toccasione di poter loro favellare di-

rettamente al cuore e con maggior liberta, poiche il popolo

non e presente, pronunzia il discorso citato. Tanto e nelle varie

sue parti dignitosa Peloquenza del Santo e cosi soave 1'un-

zione che dalle sue parole traspira, che ancor oggi, leggendo

quest'omelia, ci si para innanzi vivamente la grandezza della

vocazione de' vescovi di quei di, destinati a salvare il raondo

dalla sua quasi totale rovina l
.

V'ha cosa nella vita de' vescovi che m' affligge oltre-

modo: e perche, fratelli carissimi, nessuno si offenda di quel

che sto per dire, me stesso accuso in primo luogo, sebbene

astretto dalla necessity che la barbarie de' tempi m' impone,
io mi vegga contro voglia tra cotali miserie. Ci siamo abban-

donati a' negozii esteriori : tralasciamo il ministero della predi-

cazione, e come veggo, siam detti vescovi a nostra condanna,

perche se serbiamo 1'onore del nome, non ne mostriamo la

virtu. Que' che sono ammessl alle nostre cure abbandonano

Dio, e noi tacciamo. Commettono azioni cattive, e noi non isten-

diamo loro la mano a correggerli. Or come mai potremo cor-

reggere la vitk altrui, se della nostra siam negligenti ? Pur

troppo non manca di fondamento Paccusa che v' ha de' cu-

stodi nelle vigne del Signore, che le vigne non custodiscono

(Cant. 1, 5).

1 Di questo prolisso discorso non riferiamo qui che alcuni passi dei ca-

pitoli 14, 16 e 17, ordinandoli insieme alquanto liberamente.
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Eppure, o fratelli carissimi, da niun altro riceve Icldio

cosi gran torto, come dai vescovi, quando li vede dar malo

esempio di se, mentre sono destinati per officio alia correzione

degli altri.'Chi ci dara le lagrime del Profeta Geremia, per la-

mentare con lui che I'oro si e oscurato, che il bel colore svan\,

che le pietre del santuario furon disperse in capo alle vie, e

alle piazze (Thren. 4, 1) ? Noi, o fratelli, noi siam queste pie-

tre
;
dovremmo costantemente serbarci nel segreto di Dio, e

invece per la cura de' negozii mondani ci gittiarao di fuori,

e ci mettiam sotto i piedi de'passanti. E non vedete come il

mondo vada .ferito di spada? Non vedete le stragi che mietono

il nostro popolo ? Le citta sono deserte, rovinati gli accampa-

menti, distrutte le chiese ed i monisteri, desolati i campi e le

vigne. Che sarebbe mai, se nostra fosse la colpa di tanta ro-

vina?

Dovremmo con zelo radoppiato consecrarci al bene del po-

polo, guidarlo alia salute, aprirgli le porte del cielo. Ciascuno

esamini la propria coscienza. Si e convertito alcuno per la

nostra parola? S'6 dato alia penitenza in virtu delle nostre

ammonizioni? Ha lasciato i vizii della lussuria, dell'avarizia,

della superbia udendo le nostre prediche? Qual guadagno in-

somnia possiamo offerire a Dio in cambio del talento che ci

pose in mano con obbligo di negoziarlo? Ecco, ormai spunta

il di tremendo del giudizio, e Cristo s'avanza terribile nella

sua maesta e siede in mezzo ai cori degli Angeli e degli Ar-

cangeli per giudicare 1'intero mondo che gli sta sotto a' piedi.

Pietro gli offre la Giudea, da lui convertita; Paolo, sto per

dire, gli presenta Tintero mondo, da lui tratto'alla fede; An-

drea al cospetto del Re de' Re conduce seco 1'Acaia, Giovanni

1'Asia, Tommaso Y India; e una turba immensa di pastori d'a-

nime recano il frutto dei loro ministeri. E noi che diremo?

Quali saranuo i nostri manipoli d'anime, salvate pel cielo ?

Ovvero andremo noi colle mani vuote, e mentre qui sulla terra

siam chiamati Pastori ci presenteremo cola uon seguiti dal

gregge?

La divina misericordia salvera senza dubbio le pecorelle
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affidateci; pel nostro ministero ricevettero il battesimo, per

le nostri preci la benedizione, per 1' imposizione delle no-

stre mani lo Spirito Santo. Si salveranno; mentre noi pastori,

negligent! della propria salute, saremo tratti al supplizio, si-

mili all'acqua battesimale che dopo aver mondata Taniraa del

catecumeno cade all' intorno e nel terreno si sperde. Te-

miamo dunque, o fratelli, e il nostro ministero risponda alle

nostre azioni. Ogni giorno rendiamoci conto de' nostri peccati;

meditiamo senza tregua quel che siamo, qual sia il negozio

nostro in questa terra, qual sia Fofficio che sulle spalle ci pesa.

E mentre questa cura abbiamo dell'anima nostra, gittiamoci

con ardore alia salute del prossimo; si correggaogni vizio: $i

ammonisca ogni persona di qualsivoglia grado od offlcio, se-

colare, chierico, monaco, e mentre non si trascura di trarre

dal vizio il peccatore, si spinga il giusto a santita sempre mag-

giore. In questo modo soltanto renderemo a Dio onnipotente

quel frutto, che aspetta dal nostro pastorale ministero.

Con queste infocate parole il santo Ponteflce eccitava a

virtu i suoi fratelli nelP Episcopate, mentre nello stesso tempo

dipingeva in un quadro magniflco la tempera dell' anima sua,

tutta amore per le cose celesti e per la vita d'asceta. E pos-

siamo di leggeri immaginare, come quel venerando uditorio,

scosso e compunto dalla forza delle ragioni recate, si pro-

strasse al suolo per la comune preghiera, allorche il Papa
chiuse la sua omelia con questo invito all' orazione liturgica:

Ma quel ch' io bramo otterro meglio da voi colla preghiera,

che non coi discorsi: Oremus: Dio, il quale hai voluto che

noi nel popolo siamo chiamati pastori; concedi, te ne preghia-

mo, che quel che per bocca umana vien detto di noi, di noi

si verifichi innanzi al tuo sguardo. Pel Signer nostro ecc. *

1 Deus qui nos Pastores in populo vocari voluisti : praesta quaesumus-; ii[

hoc quod humano ore dicimur, in tuis oculis esse valeamus. Per Dominnm
nostrum etc. Questa chiusa al tutto fuor dell' usato, dimostra anche da per
Be sola che 1' omelia fu delta in occasione straordinaria.
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XX.

AZIONE POLITICA DI GREGORIO DURANTE LA GUERRA IN ITALIA.

In sommo pregiudizievole tornava 1' idea, flttasi in capo ai

Romani d' Oriente, che i Longobardi cioe si sarebbono po-

tuti cacciare quandochessia dalle province da loro conquistate

in Italia. Costantinopoli in questa parte era cieca a dirittura
;

non voleva a niun patto, ne confessare le gravi perdite di pro-

vince tanto fiorenti, ne riconoscere le forze tenaci de' barbari

longobardi e il pericolo di soffrirne di peggio ancora per 1'av-

venire. S'erano loro mandate contro in campo truppe insuffi-

cienti : i soldati non ricevevano il soldo e ne mormoravano:

mancando il buon successo neirarmi, si dava raano allo sper-

giuro e al tradimento, ovvero, se il tesoro ne offerisse il mezzo,

si comperavano ad oro contante le tregue.

Con mezzi di difesa tanto fiacchi, quale speranza potevasi

aver mai di prostrare a terra quel gran colosso della potenza

nemica ? Invece di far trattative per una qualche pace, che

almeno in via d' esperimento tornasse sofferibile, Fesarca Ro-

mano ne rifuggiva il pensiero, come di male gravissimo '.

Voleva la guerra, e non sapeva condurla
;
faceva qua e Ik con-

quiste, e si vedeva tosto costretto a riabbandonare ogni cosa;

F ardor suo per la guerra tornava inefflcace, non ad altro

giovando che a tener desto il nemico e a preparare al paese

piu gravi disastri. Mancava insomma all' esercito imperiale,

non solo la strategica di guerra e Fenergia della volonta, ma la

potenza eziandio
; perocche F impero bisantino inflacchito di

forze in Oriente e minacciato nel cuore stesso ove teneva la

1

Registrum 2 n. 45 (2 n. 46) all' arcivescovo Giovanni di Ravenna nel

luglio 592, IAFFI->EWALD n. H98 : Peccalis hoc meis deputo, quiaiste cm nunc

interest (Romanns patriciu.?), el pugnare contra inimicos nostros dis.rimulal et

nos faccre pacem velat... Destiluta ab omnibus civitas, si pacem non habet, quo-

modo snbsistet ?
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sede, non avea mezzi di strappare una cosi lontana provin-

cia, come 1' Italia, alle giovani e vigorose schiere de' suoi

assalitori.

Gregorio, vedendo questo stato di cose, diceva aperto non

rimanere altro scampo fuori delle trattative. Le sue idee, nette

e precise formano adunque un vero contrasto coll' irresoluto

procedere dell'esarca: il Papa cerca con tutte le forze di far

conchiudere una tregua, foriera di pace durevole. Non trala-

scia invero di opporsi al nemico, che e insieme neinico di Roma,
e di danneggiarlo onestamente finche 1' Impero continua le

inimicizie
;
ma il suo programma resta sempre il medesimo :

pace definitiva col nemico sacriflcando per parte dell' Impero

quel che oramai piii non potevasi mantenere, quindi dedicarsi

a tutt' uomo alia conversione de' Longobardi e ad introdurre

tra loro la civiM del Vangelo.

Re Autari era morto il di 5 settembre 590, due giorni dopo

la consecrazione di Gregorio. La vedova Teodolinda offri al-

lora la sua mano e la corona al nobile Agilulfo di Turingia,

duca di Taurinum e condottiero esperto e valente. Questi pro-

mise tosto ai Longobardi un'era d'interna vigoria; ne altro

si opponeva all' adempimento della promessa di fondare cosi

un potente regno, se non la discordia de' varii duchi fra loro, i

quali vivevano in una quasi compiuta indipendenza 1'uno dall'al-

tro. I duchi piii autorevoli di Spoleto e di Benevento erano per

giunta invasati da uno spirito irrequieto d' aver brighe con

tutti e da un' insaziabile voglia d' ingrandimento. E questi

appunto erano quei duchi, che durante i primi anni del Pon-

tificate di Gregorio, fin dall' anno 591 tennero Roma tra le

distrette di continui timori, avendo amendue d'accordo conce-

pito niente meno che 1' idea di piombare improvvisamente in

armi sopra Roma e Napoli e impadronirsene. Senonche Gre-

gorio con la sua vigilanza seppe stornare le loro mene, come

sappiamo dalle sue lettere.
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XXI.

ARIULFO DI SPOLETO ED AROGI DI BENEVENTO.

Allorchfe il duca Ariulfo di Spoleto si raosse nel setterabre

dell'anno citato, Gregorio lo tenne d' occhio, dapprima con

sospetto e timore, poi con certezza, che Tunica strada tra

Roma e Ravenna sopra Perusium sarebbe stata tagliata fuori.

Seppe quindi che Ariulfo s' era insediato nella Tuscia, che

avea segrete corrispondenze con Soana, citta flno allora im-

periale, e che andava adescando al suo partito gli eserciti di

due altri duchi di minor norae, Autaritte e Nordulfo, e tutto

questo mentre Arogi duca di Benevento, moveva in vista verso

Napoli. A difesa di Roma non avea che lo strenuo magister

militum Castorio con picciol nerbo di Teodosiani !

, privi per

soprassello di paga, e un po' di milizia cittadina, sorta dalla

strettezza de' tempi e dalla necessita di proteggere con le armi

in mano le persone e gli averi.

In tanto stremo di cose, Gregorio prende, per dir cosi, il

comando generate; spedisce alia citta di Nepi, priva di aiuto,

un capitano nella persona di Leonzio; invia soldati da Roma
a Veloce, maestro delle milizie, presso Perugia, e gli da con-

sigli, o meglio avvertimenti intorno alia maniera di agire; da

ordine agli official! imperiali Maurizio e Vitaliano di congiun-

gersi con Veloce e occorrendo d'attaccare alle spalle il duca

di Spoleto ~.

Dopo un certo spazio di tempo giunse la notizia che Ariulfo

moveva davvero sopra Roma. Questi infatti nel giugno del

592, mettendo a ferro e a ruba il paese, irruppe dalla Nar-

nia con intendimento di condurre a termine il suo disegno;

1

Theodosiaci rogam non accipientes. Vedi lett.cit.

8
Registrant 2 n. 14(2 n. H) Clero, jrdini el plebi consistent Nepe, IAFFK-

EWALD n. 1166 : Leontio viro clarissimo, praesentium portitori, curam sollict-

tudinemque civitalis (Nepesinae) iniunximus etc. A Veloce 2 n. 7 (2 n. 3), IAFFK-

EWALD n. 1152. Riguardo Maurizio e Vitaliano, quivi stesso.
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ne valsero punto le rimostranze fattegli da Gregorio per mezzo

di ambasciatori a fine di piegarlo a una tregua. E tante fu-

rono le sollecitudini e le amarezze provate in quesfoccasione,

che il Papa, gia debole di forze, ne ammalo, e solo la spe-

ranza nel patrocinio di S. Pietro lo sostenne cosi, che non

soccombesse.
r

Ariulfo s'avvicina, scriv'egli a' duo maestri delle

milizie Maurizio e Vitaliano, e brama di venire qui alle armi

il giorno stesso del Natale del Beato Pietro, Principe degli

Apostoli; ma noi speriamo nella virtu di Dio onnipotente e

dello stesso Beato Pietro, che il duca provera incontanente

(sine mora) il contrario 1
. Ariulfo frattanto restringevasi a

devastare il paese intorno a Roma, e al postutto stimava forse

difficile il dar Passalto alia citta. Comunque sia, dovettero

senza dubbio passare nuove trattative tra lui e Gregorio, poi-

che questi fece sapere all'esarca, che Ariulfo, prima di strin-

gere la pace, voleva si pagassero certe somme alia gente

d'arme dei due duchi, che in quella spedizione 1'avevano ac-

compagnato
2

. Piu tardi, dopo il suo ritorno, Ariulfo si mostro

verso Gregorio assai piu propenso alia pace.

Senonche Romano in Ravenna non pareva si desse pen-

siero d'accettare le condizioni; ne s'indusse mai ad un ab-

boccamento del duca e neppure a prendere partito di guerra

presta ed aperta. Allora si fe' meglio innanzi la potenza di

Roma, e Gregorio di propria autorita fermo una tregua

co' Longobardi per rispetto al territorio della Tuscia, pa-

gando le spese co" denari di S. Pietro.

Nello stesso modo dovette il Papa suo malgrado occuparsi

di cose d'armi, per istornare il pericolo che minacciava Na-

poli; e seppe usare in questo con 1'aiuto del cielo tale accortezza

e vigore, che Arogi ebbe a provare tutta la fqrza delle Somme
Chiavi e da nemico assalitore che era stato, divenne col tempo
amico devoto delFammirabile Pontefice, e tanto, che Gregorio,

1

Registrant $ n. 32 (2 n. 29) Manricio et Vitaliano magistris milihim.

IAFFE-EVVALD n. 1187.
8
Registrum 2 n. 45 (2 n. 46) lohanni episcopo Rarennati, LvFFir;-EwAi.i>

n. H98.
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dovendo piu tardi far trasportare certe travi per le basilirhf

dei SS. Pietro e Paolo, ricorse confulentemente al suo aiuto.

Ed ecco corae passarono le cose. Quando Arogi nel lu-

glio 592 si mosse minaccioso verso la citta di Napoli, era

questa sprovveduta affatto di forze imperial! e non aveva

tra le sue mura neppure un tribuno o capitano. Aggiunge-
vasi che la sede vescovile era allora vacante; e mancando

ogni altro provvedimento a difesa della citta, un vescovo che

ne avesse cura immediata, era assolutamente necessario. Gre-

gorio adunque ne sollecito la nomina, e nello stesso tempo

spedi a Napoli un tribuno per nome Costanzio e per mezzo

di lettere circolari die' ordine severissimo a tutti i soldati che

quivi trovavansi, di prestare a Costanzio la militare obbe-

dienza l
. Fortuna voile che Arogi non conducesse le sue genti

sotto le mura della citta, ma si gittasse sulla Campania, cor-

rendo e guastando le terre. Probabilmente, come i suoi com-

pagni contro Roma, non sapeva condurre regolare assedio,

e tutto al piu faceva assegnamento su qualche improvviso as-

salto, che piii per fortuna che per arte, gli desse in mano la

citta. Quanto a forze di mare, i Longobardi stavano ancor

molto addietro, anzi non avevano dato neppure i primi passi;

questo salvo le coste, rimaste fedeli ai greci, nell' Italia me-

ridionale, nella Liguria, neir Istria e Venezia e sovratutto

nelTesarcato di Ravenna.

Passato cosi il pericolo di Roma e di Napoli, ecco dopo alcun

tempo sulla scena 1'esarca Romano. Venne a Roma con un pic-

colo esercito; ma non si ha memoria di quel che intendesse o

delle sue trattative con Gregorio. Nondimeno non si tardo a co-

noscere ch'era mosso da gelosfa pel buon successo delle imprese

del Papa; perocche, presa da' Romani la consueta testimonianza

di fedelta, come se questo bastasse a perpetuo loro salvamento,

1
Registrym 2 n 34 (2 n. 31) Universix militibns in Neapoli, luglio 592,

lAFFK-EwALD n. 1189: magnificnm virttm Constanlinm tribnnum cnstodiae ci-

vitatis (lepnlavimus praeesse . . . Scriptis eos praesentibns t-urarimiis admonendos.

iiti praedicto magnifico viro... omnem debeatis pro serenissimorum douiinomrn

iitilitctli' vel conservamla civitatc obedientiam exhibcrc, ecc.
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tolse seco al ritorno quasi tutte le truppe bisantine di Roma.

Queste gli servirono negli assedii delle citta conquistate dai Lon -

gobardi, che incontrava sulla via, riguadagnando cosi Hortae,

Tuderlum, Polimartium, Sutrium, Ameria, Luceoli e Narnia.

I suoi facili trionfi furono coronati dalla conquista della citta

fortiflcata di Perwium che riebbe in mano per tradimento del

duca longobardo Maurisione *, che vi si era insediato poco tempo

mnanzi, appunto perche Perusium era la chiave di Ravenna.

Cosi al giungere di Romano fu sgomberato novamente il passo

tra le province romane e il territorio dell'esarcato e della Pen-

tapoli; ma per la pace e sicurezza di Roma nulla fu intra-

preso.

Anzi cotali successi dell' esarca Romano inacerbirono al

sommo gii strenui ed indomabili duchi de' Longobardi, i quali,

dopo la pace di Gregorio coi loro nazionali della Tuscia, non

sarebbonsi aspettata si presta e imprudente rottura. Roma ne

provo tutto il danno; perche i Longobardi, cosi improvvisa-

mente soverchiati, minacciarono la citta con ispavento mag-

giore di quel che avea recato Ariulfo. Lo stesso re longobardo

in persona s'accinse alia guerra contro Roma per far le ven-

dette.

' Orte, Todi, Bomarzo, Sutri, Amelia, Ponte Rezzoli (?), Narni, Perugia.

PAOLO DIACONO 4 c. 8 p. 118. Registrum 5 n. 36 (5 n. 40) all'imperatore tyau-

rizio nel giugno 595, IAFFE-EWALD n. 1359. La presa di Perugia per parte del-

1'esarca, non avvenne prima del suo arrivo in Roma, ma nel suo ritorno a

Ravenna
;
vedi HARTMA.VN L. M. Neues Archiv 15 (1890) p. 412 contro il Weise.
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RACCONTO STORICO

IV.

CERTI PRINCIPI D'UNA VOLTA

L'amorevole marchesa dava le spese al cervello per inven-

tare gite e chiacchiere, quali che fossero, pur di tenere 1'amica

svagata, e lontana dalla sua fissazione. Non voleva distornela

per violenza di spettacoli fragorosi, si bene colle belle belline

ricondurla alle idee corauni
;
e non falliva giorno, che non la

invitasse a diporto or qua or la, sempre intrattenendola di

storielle del pnese. Una delle passeggiate piu gradite era alia

Consolata. Tra via la torinese non finiva di magnificare la

divozione popolare verso quella immagine benedetta: Gia,

la corte ne d& 1'esempio: le principesse...

Anche il Re?
- II Re piii di tutti. Vittorio Amedeo, suo padre, che ora

si e ritirato a vita privata, vi andava talvolta di gran mattino,

a piedi, vestito come ogni altro gentiluomo, e qualcosa piii

trasandato: lo riconoscevano al suo gran cappellaccio.

Senza corteggio ?

Nulla: un paio di servidori, che all'uopo gli reggevano

la lanterna, come ad ogni cittadino agiato. Entrava in sa-

grestia, si faceva chiamare il padre Dormiglia, e si confes-

sava 1& in un cantuccio.
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A Parigi un fatto simile darebbe da novellare a tutta

la Francia.

Qui ci siamo avvezzi. Si vede arrivare il Re in chiesa

e confondersi colla folia. II popolino, che 1'adora, gli apre un

po' di largo, con rispetto filiale, senza bisogno di mazzieri a

fargli piazza. I barbieri e le pescivendole tornano a casa a

vantarsi di avere fatta la Comraunione, a goraito a gomito

con Sua Maesta.

E io credo che il Re non ci perde nulla.

- Se non ci perde! Ci guadagna un tanto.

Qui la signora piemontese non disse tutto cio che pen-

sava, e male si poteva dire a una francese. Ma le veniva sulla

lingua che quel Re il quale veniva pedestre e soletto a com-

municarsi in mezzo al popolo, sentiva poi altamente e flera-

mente Tonor della patria, e 1'aveva fitta fitta coi compatriot ti

della viscontessa. Messo al punto dalle insolenze di Luigi XIV,

egli, povero Duca allora e coll'erario sulle secche, aveva di-

chiarato guerra a lui e alia Spagna alleata di Francia. Con

poche rnigliaia di fedeli soldati tenne il campo, annodo lega

coll'Austria, ruppe, sotto le mura di Torino, il maggiore sforzo

di guerra che mai mandasse in Italia il re Luigi, scaccio flno

all' ultimo francese di la dall" Alpi, e porto la guerra nel suolo

nemico. Dopo di che era uomo di capitare di notte alia Con-

solata, installarsi in coro tra i monaci, e cantare il mattutino

di Natale, con viva devozione come un vecchio monaco professo.

Se ue ha memoria, come si sa che coloi voile sacramentarsi pri-

ma di partire per Palermo a incorona.rsi Re di Sicilia. Da tali

fatti nasceva una gara di amore e di fedelta tra principe e sud-

diti. Quando il principe, ridotto agli estremi in Torino abbiso-

gno di tutte le forze del suo popolo, si gittarono ai piu rischiosi

cimenti non pure i soldati d'ordinanza, ma i cittadini tutti

quanti v'erano da potere le armi, i poveri degli ospizii a sca-

vare le mine, le donne a
1

servigi dalle mura sotto la gran-

dine della metraglia. Egli, duro colla nobilta, sapeva confarsi

colla gente minuta. Circondato da soldati non stipendiati e

dalla poveraglia chiedente pane, non aveudo piu che dare, si
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trasse il collare dell'Annunziata, tutto oro e gemme, lo spezzo

e ne distribui i pezzi. Sarebbe stato un gran Re e quasi senza

macchia, se lo scandalo di Francia e gallicani consiglieri non

1'avessero traviato nelle sue relazioni colla S. Sede. Carlo Em-
manuele III, suo figlio, eredito gli stessi consiglieri, la stessa

pieta, la stessa sventura. Mostro nel rimanente senno e bra-

vura pari al padre suo, e per giunta una morigeratezza spec-

chiata: pregio che difetto a Vittorio Araedeo II. Un leale ser-

vitore di casa Savoia, il Cibrario, lascio scritto che un giorno

Vittorio, discorrendo familiarmente col suo amicissimo Beato

Sebastiano Yalfre, gli dimando se sapesse interpretargli la fa-

mosa leggenda e tra gli eruditi controversa, PERT, che cir-

conda il gioiello deirOrdine supremo della Annunziata. Gli

rispose il sant'uorao: Si, la vera interpretazione e questa:

Foemina Erit Ruina Tua.

- Dunque per me non vi sara salvezza? dimando impen-

sierito il Duca.

-
Si, ripiglio il Beato, ma vi converra passare per una

grande tribolazione. -

Si avvero T una e T altra predizion^. Quando poi il Duca

fu a visitare il Beato gia in fin di vita, questi gli lascio per

ricordo, scemasse il possibile le pubbliche gravezze e si ren-

desse piu ossequente al Vicario di Gesu Cristo. Infatti non

erano lontani i tempi che un professore dell'Universita di To-

rino insegnerebbe pubblicamente proposizioni di un cesarisrno

ereticale: La essenza della religione consiste nel solo culto

interno e privato. Nessun culto pubblico. si puo dire racco-

mandato da Cristo, e pero tutto esso devesi regolare dalla

potesta. del principe. Lo stesso pubblico reggimento della Chiesa

sottosta alia potesta civile; e cio provasi chiaramente col-

Tautorita delle divine Scritture. Dietro al gallicanismo e al

cesarismo piii smaccato entro il giansenismo arcigno: ma non

mai col corredo miracoloso dei giansenisti francesi.

Nulla di cotesti secreti disordini conosceva la marchesa, ma

troppo bene sapeva ravvivare la conversazione colle avven-

ture che giravano allora pei salotti, e coi fatterelli pubblici,

Serie XIV, vol. VII, fasc. Uti'J. 12 9 Imj'.io 1890.
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che correvano di bocca in bocca. E cosi cianciando giunsero

le gentildonne alia piazzetta da fianco al santuario. Qui

sorgeva poc'anzi un formidabile bastione, disse la torinese, il

bastione della Consolata. E Vittorio Amedeo ne fece dono ai

monaci e quest! lo spianarono, ed ecco la piazzetta ove siamo.

Grandi stupori fece la viscontessa in avvolgendosi pei clau-

stri d'ingresso. Tutto vi splendeva di tavolette votive.

Ecco i miracoli! sclamo, ecco i famosi miracoli!

Eh via, li sono miracolini a modo, che non , danno il

frullo ai nervi.

Si passo una mezz'ora a percorrere quelle innumerabili

pitture, rozze le piu, ma pure eloquenti. E un museo di tutte

le malattie cliniche e chirurgiche che covino negli spedali, un

prospetto di tutti gli accidenti dolorosi che affliggono questa

valle di sventure; e ciascun dipinto reca in alto una mezza

flgura della Yergine invocata, che porge il soccorso e lo scarapo.

V e soldati tra le piii rischiose distrette delle battaglie, vian-

danti alle prese cogli assassini, naufraghi coll'acqua alia gola,

pericolanti per incendio, per cadute, per inondazioni, per ca-

valli sfrenati, per cento altre morti imminenti. Di figli poi

supplicant! pei genitori infermi e di mamme che votano alia

celeste Consolatrice i loro fantolini boccheggianti, vi e una

intera pinacoteca. Cristina di Francia pel suo bambino infer-

miccio, e che fu poi il flero Vittorio Amedeo II, consacro alia

Consolata un bambinone d'argento, alto un raso, pesante un

rubbo l
. E la viscontessa, che non era punto d'animo insen-

sibile, e pendeva nel dolce anzi che no, vi si godeva tutta con

indicibile piacimento del cuore. Questa vista le fu stimolo per-

suasivo a pregare con piu fervore dinanzi alia famosa imma-

gine, che per lei fu scoperta. Cosi avesse lasciato a pie di

quelPaltare le sue flsime miracolaie!

1
II raso = quasi 60 centimetri, il rubbo 9k8,
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V.

UNO STRANO VAGHEGGINO

Risali in vettura, che al sembiante sereno pareva un'al-

tra da quella che vi era venuta. Ringrazio affettuosamente

1'amica perche le avesse fatto godere un'ora di caro svago

in visitare tante cose belle: gli affreschi del tempio, la qua-

dreria non ignobile, i pregiatissimi lavori dell' architetto Ju-

vara, e sopra tutto quella galleria di grazie prodigiose, che

dolcemente le ragionava nel fondo dell'anima, e di cui essa

si porterebbe a Parigi la piu grata ricordanza. Faceva quasi

Fora di voltare i cavalli verso casa. Ma la marchesa voile

dare una volta fuori di porta Susa. per gittare un'occhiata

sulle fortificazioni della cittadella, di cui parlavasi allora in

tutta Europa, per la memorabile resistenza opposta a forrai-

dabili nemici nelF ultima guerra. Senza toccar parola di que-

sta guerra, si contentarono le dame di passare silenziose lun-

ghesso quelle mezzelune, que' controfossi di rivellino, quelle

cortine artificiose, quelle tanaglie, quegli alti orecchioni dei

baluardi : e irto tutto di bocche da fuoco, quali in barbetta su-

gli spalti, quali ammusate alle troniere de' parapetti e delle

muraglie. Punto punto che un passeggero si facesse ad al-

loccare a pie di que' bastioni, s'udiva 1' intima della sentinella

piu vicina, Allarga! Ed era d'uopo scostarsi, e pigliar Fam-

bulo. Le signore volsero addietro a costeggiare le mura verso

il settentrione, anche queste afforzate di perpetue opere esterne.

Cosi si giunse alia porta Palazzo, splendido edificio tutto

marmi bugnati, colonne, statue, stemmi e decorazioni. Vi fer-

marono la vettura per contemplarlo a bell'agio. In quella ecco

esce dal corpo di guardia, che Ik vegliava, 1'ufficiale coman-

dante del posto. Era un giovane sui trent' anni, alto della per-

sona, di militare contegno, ricamato poi d'oro dalla testa ai

piedi. Si accosta alle signore, abbassando sino a terra il cap-
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pello a tre gronde e trinato di oro, e inchinandosi profonda-

mente sino a mostrare lo studiato codino, che gli danzava

sulle spalle. Gli rispose la marchesa torinese con un inchino

di capo e un sorriso benigno. Di che il capitano si appress6

allo sportello e fu fatto conoscere alia viscontessa, ed egli s'in-

trattenne in complimenti. Risaputo il nome e Tessere della

dama forestiera, le bacio rispettosamente la mano. II simile

fece colla torinese, anzi gliela strinse vivamente, aggiu-

gnendo: Non ho mai montato la guardia con miglior for-

tuna! E si accommiato coi piu cerimoniosi ossequii e sa-

luti.

- chi e costui? scatto la parigina, impaziente, appena
fa fuori della presenza varcando la porta.

E un conte di Verino, un po' mio parente alia lontana...

che ha certe sue ubbie. E la marchesa non le spiego al-

trimenti che con una risatina.

- Ma che bel giovane!

Bello e fello, aggiunse la marchesa: quello che c'6 in

Torino di piu avvenente e di piu tristo.

- Come? cosi grazioso!

Appunto appunto: cosi grazioso pelle pelle, e il piu orso-

cavaliere che cinga spada. Buon soldato, o questo,'si, tutti

ne convengono, spadaccino ammazzasette, spietato nel coman-

dare in quartiere, dove che i nostri gentiluomini usano da

padri coi soldati.

Possibile?

-
Possibilissimo, 6 un fatto. Alle gale di corte non ha il

piu galante vagheggino, in casa gli & tutt'altro, colla fami-

glia e sempre in cagnesco.

E perche?

VatteP pesca. E sua natura, che vuoi? e nato ruvido

come uno scalino di prigione... E fosse solo ruvido! anche

manesco; nulla nulla che la gli frulli, da le mani in faccia a

questo e quello. L'altro di tornava da una cavalcata, e Taveva,

non si sa perche, colla bambinaia della cognata. Una parola

prende 1'altra, gli montan le lune, e tracche! flschia una scu-
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disciata in faccia alia poverina, che n' ebbe segnata la guan-

cia e insanguinato un labbro.

Povera figliuola!

Povera, si, ma piu povero a Jui, se tutti di casa non

gettavano acqua sul fuoco. Quella donna fu per saltargli agli

occhi, e ti so dir io che te Favrebbe sgraffiato di santa ra-

gione. EH'e una montagnese di Viu, con certe braccione, che

Dio raio ! Poi pretendeva d'essere rifatta
'

del dan no, perchfe

il padrone le aveva sfregiato il bel visino, poi minacciava di

darne querela al Re.

II Re ci avrebbe riso...

Che ? sarebbe stata la peggio : perche ell'ha un fratello

sottocuoco nelle cucine di palazzo, e ci voleva poco a met-

terlo su a taroccare. Guai al conte, se il Re avesse avuto

vento della villana bravura! Coi prepotenti il Re ne ha pochi

degli spiccioli ;
il meno che toccasse al conte era un grosso

mese di fortezza, e danni e spese, col gusto per giunta di

esser menato per bocca in tutta Torino. Basta, come a Dio

piacque, la vecchia contessa madre arrive a placare la donna

inserpentita, e con la paga d'un anno e una grassa ben

uscita le fece prender 1'ambulo pel suo paese.., Ora vuoi sa-

perne una bella? questo caro cavaliere, che batte le donne,

mi fa la corte !

Bella davvero ! fece la viscontessa. Ma come ? cosi alia

larga? platonicamente ?

No no, se punto gli dessi spago, F avrei tra piedi a

tutte Fore : mi avrebbe mandato il notaio per lo strumento

dotale, dieci volte, non una.

Ma tu che ne pen si ?

Io ? io penso a mandarlo a quel paese.

Non gli desti mai un po' d'erba trastulla?

Che? gli ho data Ferba cassia, non Ferba trastulla... Fi-

gurarsi ! io sono cosi pochina, e lui un granatieraccio tanto

fatto : io soffro le lime a quando a quando, e lui bisbetico a

quel modo : romperemmo le scodelle appena torni di chiesa.

Gli ho fatto cantare in musica, che la memoria del mio Carlo
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e tuttavia troppo fresca, e voglio restar vedova dell'altro un

gran pezzo.

Lui come 1'ha intesa ?

Come se non fosse detto a lui. Non mi fa piu le pas-

sate sotto le finestre, non fa piu 1'aspettone ai passeggi : ma
se puo capitarmi dinanzi a scodellarmi un complimento, e'

se n'ingegna.

E tu lo lasci languire cosi, crudelaccia? disse la donna

parigina in celia.

Se ti senti il fegato d'essere tu benigna, io te lo cedo

senza mancia.

Alia larga !

Cosi novellando e piacevoleggiando giunsero le gentil-

donne al portone di casa con tanta allegria, che la marchesa

se ne inebbriava di gaudio, sembrandole di avere in pochi

giorni ottenuto meravigliosi effetti della sua cura famigliare

a pro delFamica, e d'averle fatto smarrire per sempre la

sue fisime. Ma s'ingannava : la volpe spoglia il pel, ma non

il vizio.

VI.

RICADUTA

Somiglianti giterelle geniali presero un bel dieci o dodici

giorni, placarono tanto quanto i nervi esasperati della vis-

contessa, le rifiorirono le guance scolorite, e, che era me-

glio, le infondevano un nuovo riposo a cui da mesi non era

piu usata. Conferiva a ricuperarla non solo 1' avere smesso

le taccole dei miracoli, ma ancora la vita tutta casalinga e

il confldarsi anima e corpo colla marchesa; erano pane e

cacio, due anime in un nocciolo. Parve a costei, che fosse

tempo di far anche meglio a pro della francese. Le gior-

nate si seguivano le une le altre, sempre piu belle, e sem-

bravano invitare a godere un po' d'aria campagnuola : tanto

piu che questo era la formale profferta fatta alia viscon-
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tessa per risolverla di venire a Torino. Ma dimorava ferma

al macchione, di non sofferire neppure in villa, tornassero

in campo i miracoli, che davano il tentennino ai poveri

nervi dell'amica. Non era questo un proposito di non par-

larne piu mai, ma rimandava a poi, a un poi, nel suo di-

segno, molto lontano. Disposto ogni cosa pel ricevimento,

condusse al villino la viscohtessa, giubilante e speranzosa di

racquistare pienamente le forze tutte della vita. II villino non

era poi tanto ino, che non bastasse ai commodi signorili. Se-

condo Puso del paese conteneva, oltre il quartiere nobile,

stalla e rimessa, per commodo di scarrozzare all'intorno, buon

alloggio pei servi e le cameriere. Di fuori circondavano 1'edi-

flcio pergolati ampii e sfogati, coperti di pampane rigogliose,

e accompagnati da ambe le parti da cespugli di ribes, che

erano una delizia a vedere e a godere. Non girava larghis-

simo il giardino, ne lussureggiante de' moderni rododendri,

ne di azalee, o di camelie, ma era ricco e straricco della flora

paesana, e fioritissimo di gherofani, di violacciocche, di gel-

somini
;

i rosai soprattutto erano un trionfo : rose damascene,

rose muschiate, rose centifolie doppie e stradoppie, le vere

rose di Anacreonte e dei poeti, incarnate di vivo carminio e

fragranti si che, non che il giardino, le stanze n'erano im-

balsamate. E dal giardino uscivano alcuni sentieruoli, ser-

peggianti tra tappeti di verdissima erbetta, e facevano capo
a cupolette di lauri, di carpini, di nocciuoli. Questo e imi-

tato, diceva la marchesa, dal disegno del Parco reale, 1& alia

destra nostra, a levante di Torino.... L& floriva un giardino,

maraviglioso di boschetti e di aiuole e di prode culte e di

praticelli, e di grotte e di rigoletti rotti da cascate, e di pe-

laghi pescosi...

E non c'e piu ?

Non ci e piu, no, non ci e piu, rispose la marchesa.

E non voile aggiungere, che devastate Pavevano i fran-

cesi, accampati'alPassedio di Torino, e distrutto Pavevano

senza necessita veruna militare, pure per talento di veri

barbari, non ignorando che quelle reali delizie andavano
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rinomate tra le piu vaghe cT Italia
,

e Torquato Tasso vi

colse 1'ispirazione de" suoi giardini di Armida, e il mondo

civile ne tolse esempio pei cosi detti giardini inglesi, che

in Italia sono antichi quanto il brodetto.

Tra le erbe e i flori, dolci trascorrevano le ore alle amiche,

taccolando esse di mille cose, quando non trottavano alle pas-

seggiate o alle visite in Torino. Parevano due cutrettole, a cui

tenessero bordone gli usignuoli e i fllunguelli posati sugli alberi

torno torno. Se non che la viscontessa come si fu bene adagiata

d'ogni suo commoduccio, e piu non sentiva lo stimolo dei

nervi darle martoro, cominciava a ritornare ai primi amori-

Una sera, che la brezza piu pungente la forzo di ritirarsi dal

belvedere, d'onde godeva i rari lumi sparsi nella citta e la pia-

nura sommersa omai nelle tenebre, fu a seppellirsi nella sua

camera da letto
;
e vinta dal lungo digiuno di miracoli sfodero

il suo armamentario ove ne teneva una dovizia. Aveva seco

portato non solo una vita del diacono Paris con lunga coda di

portenti seguiti alia sua tomba, ma una piena storia dei mira-

coli e delle persecuzioni del Santo giansenista, e raccolte e

memorie di casi spicciolati, e alquanti quaderni delle Nouvelles

eccUsiastiques, stampate alia macchia, che oltre al pubblicare i

prodigii giornalieri, li riflorivano di comenti ascetici, e d'invet-

tive furibonde contro i miscredenti. La viscontessa, come sorella

generosa e fidatissima del partito, era messa a parte del segreto

di questa pubblicazione, che sfuggiva allora ai segugi della

polizia, sebbene si spandesse ogni giorno a piene mani per

Parigi e per tutta la Francia.

In quella che essa rovigliava a due mani in questo tesoretto

di libri e fogli ed opuscoli, ecco a cercare di lei la marchesa.

Non pote o non voile la Polissena dissimulare il fatto. Prese

anzi a discorrere, che essendo ella ormai riposata, e rimessa

pienamente della sua indisposizione, ben era giusto che si

prendesse una satolla di quelle care letture; ed invitava la

marchesa a tenerle compagnia. Parve a costei che non fosse

cortese il contraddire ricisamente, abbono le ragioni, e rispose

dolcemente: Fa' tu.
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Gia, riprese la parigina, qui non si tratta piu di miracoli

bevuti cogli occhi nell'azione drammatica, ma solo di vederli

descritti nel libro. Cotesto non puo nuocermi piii che la vista

delle lavolette votive della tua Consolata.

Parrebbe anche a me, disse la marchesa. -

E non si avvedeva essa,. che T occulto motive di cotale

nuova arrendevolezza era la propria smania di quelle novita:

quella stessa che avevala consigliata d'invitare Famica francese

a Torino; smania ch'ella aveva a grande stento fin qui ratte-

nuta, solo per rispetto all'assoluto divieto dei medici. E che

non altro movente la spingesse si vide a cio, che non si perito

punto di sedersi rimpetto alia viscontessa, a carteggiare avi-

damente quei fogli desiati. Ci cadde come una pera cotta.

Prese la viscontessa Polissena a leggere declamando certe

relazioni minute e particolareggiate di miracoli recenti, che

aveva ricevute, appunto in sul partire da Parigi, dall'autore

stesso che le aveva composte.

lo conosco di persona chi le ha scritte, diceva essa

alia marchesa: e un magistrate di rara probita, un certo

Carre di Montgeron, perseguitato dagli scredenti a cagione

della sua conversione alia pieta, e per la sua fede ardente. -

E continue a declamare quelle interminabilt leggende,

nelle quali fin le piu impercettibili circostanze vengono rile-

vate e raccolte, e poi discusse, difese, illustrate con sfoggio di

dottrina, quale si converrebbe a fatti del Vangelo. Cosiffatte

scritture, in menti deboli e non ferrate di studii teologici, la-

sciano una impressione seducente; molto piu e peggio in te-

stine di donne fantastiche e corrive al meraviglioso. Si trat-

tava, o piuttosto si novellava di certe guarigioni, ottenute

per via d' invocazione e di reliquie del diacono Paris, messe

nel miglior lume possibile, con cento particolari, parte ingran-

diti, parte travisati, parte inventati di sana pianta dal fervore

della immaginazione. Ci si gabbarono, o ci si vollero gabbare

uomini di ben altro valore che non le due signore. E tanto

si accalorava nella sua lettura la povera viscontessa, che non

ci era piii verso di farla smettere. Invano il servitore annunzio
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che la cena era data in tavola, ella ripigliava con nuova
lena e con enfasi crescente. Ci voile del buono per istrapparla
di cola e condurla a cenare. Durante la mensa ritornava sui

fatti della relazione, e vi faceva i flocchi e le frange. La mar-

chesa n'era stordita, abbacinata, persuasa. E quella insi-

stere : ch'io non avevo ragione di voler vedere cogli occhi

iriiei fatti cotanto straordinarii, che pur seguivano a due

passi dalla mia abitazione? A me non fa maraviglia che ci

concorrano e preti e frati, avvocati, medici, letterati, ufflciali

del Re, railitari d'ogni grado. Mi farebbe maraviglia, se non

vi concorressero. La marchesa taceva o approvava di

lungo.

Dopo cena, invece di barattare quattro chiacchiere in sa-

lotto, e ritirarsi alle loro camere, piombarono di nuovo sui

libri, a scovare portenti. Senti questo, diceva la Polissena.

Leggi qui Ascolta, te lo leggo io; e un caso che ho ve-

duto io con queste due lanterne Questo e cosi provato, che

nessuno lo puo rivocare in dubbio. -- Cosi parlava la entu-

siastica, immaginandosi di fare opera di pia edificazione. Vi si

affocava ormai la torinese con non minore persuasione che la

parigina; e 1'umore miracolaio, novellamente in lei travasato,

lavorava forte. Le ore notturne loro trascorrevano rapida-

mente, e parevan brevi. Si accorsero del tempo loro scivolato

senz'avvedersene, quando le candele furono al verde. Si risol-

vettero allora, a grande malincuore, di provvedere al riposo :

ma non senza ripromettersi Tuna alFaltra, di scartabellare

quelle relazioni fino aH'ultimo foglio, la dimane, di levata.

E troppo avrebbero tenuta la promessa, se un non preve-

duto accidente non ne le avesse impedite. Loro fu forza le-

varsi tardi, perche ite a letto circa le due ,dopo mezzanotte.

Solo verso le dieci del mattino poterono alia fine trovarsi

insieme. Leggevano non piu in salotto, ma in giardino, di-

nanzi a un parapetto di marmo, donde si prospettava la circo-

stante pianura sino alle Alpi. Avevano due seggiole e un

desco sotto un tiglio, che rendeva tant' ombra quanto suole

piacere in autunno. II sito, oltre al dominare la citta sotto-
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stante godeva altresi il vantaggio di scoprire la strada di ac-

cesso alia villa, ed awisare cosi gli equipaggi signorili che

per caso salissero a quella volta. Non erano bene assise in-

torno al deschetto le amiche, e appena avevano sciorinati gli

involti delle carte, che ecco una cameriera viene ad annun-

ziare una visita iraminente.

Che uggia ! sclamo la marchesa volta aH'amica : e alia

cameriera: Chi e?

- Non si sa ancora : ma Tonio (era il cocchiere) dice che

la carrozza che viene su, e quella della contessa di Castellengo :

lui ha ravvisato 1'uomo che e a cassetta.

Poteva restarsene a casa la contessa di Castellengo;

mi faceva un piacerone... Falla passare in sala con tutti i

riguardi.

Intanto, che che si fosse della carrozza e del cocchiere ve-

duti, non compariva ne la contessa di Castellengo, ne altri,

sot to il verone della villa. E solo dopo un belPaspettare si

affaccia di nuovo la cameriera, e dice: E stato un equivoco.

E il padre Bordoni
;
ma non viene qua.

E dove va il P. Bordoni su per le ville?

- E disceso alia casa del contadino, per la povera Ghita :

sa la signora marchesa, che la poverina, Dio non voglia, n'ha

per poco.
-

II caso era semplicissimo. II P. Bordoni veniva a consolare,

forse per 1' ultima volta, una buona contadina, che ne 1'aveva

fatto pregare ;
una delle tante che dal piano e dal colle concor-

revano ogni domenica a sacramentarsi alia chiesa dei Santi

Martiri. E veniva appunto nella carrozza offertale da una

dama caritatevole, giacche non usavano a que' tempi legni

di piazza. Ma il curioso era che il P. Bordoni, notissimo allora

in Torino, e poi in tutta Italia per le sue prediche di Buona

Morte, non tornava punto ignoto neppure alia viscontessa

parigina. L'aveva costei conosciuto e trattato a Londra, ove

egli, gia uomo formato, era in ufficio di aggiunto e di cappel-

lano dell'ambasciata della corte piemontese.
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Avrei tanto piacere di rivederlo, disse subito la vis-

contessa.

Anch'io, aggiunse la marchesa torinese : gia non potrei

non invitarlo a passare da noi. E il direttore della nostra con-

gregazione delle Umiliate. Se sa che sono in villa... e come

non lo sapra? Vede le flnestre tutte spalancate, e i contadini

a quesfora gliel'hanno detto di certo... Ci farei una magra

figura... Caterina, Caterina, va giu, pregalo da parte mia di

farsi vedere, digli che una signora francese, di sua cono-

scenza, ed io, lo aspettiamo e lo desideriamo ansiosamente...

Di' sotto in cucina che tengano preparati i rinfreschi.

II P. Bordoni, terminato il pietoso ministero colla inferma,

sali dalla casa rustica alia civile, accoltovi a grande onore.

Com' era naturale, le gentildonne, dopo rendutegli grazie

della sua cara visita inaspettata, e chieste notizie della Ghita,

entrarono in mille propositi, e la viscontessa Polissena nelle

reminiscenze antiche, nel mutamento di lui da diplomatico in

gesuita, cosa che niuno avrebbe preveduto a Londra, e in

simili chiacchiere suggerite dalle circostanze. La marchesa,

sebbene leggerina la parte sua, fu accorta di non gittar

motto dello strano affare dei miracoli parigini, che tenevala

allora sospesa ed agitata. Ma la viscontessa, o piu boccalona,

o piu in buona fede, non se ne ritenne. Scatto di punto
in bianco a novellare della corte di Versaglia, de' casi di

Parigi e dei novissimi fatti seguiti al cimitero di S. Me-

dardo. Immaginavasi che il P. Bordoni, come uomo di mondo,

dovesse esserne informato, forse anche ammiratore. Ed era

tut to il contrario. Vivendo il padre in altro paese, occupatis-

simo quanto una settimana senza feste, non brigavasi ne punto

n6 poco delle receuti maraviglie di Parigi.

Che ne pensate voi, reverendo padre? dimandava la vis-

contessa, dopo espostogli i piu stupendi casi che seppe ram-

mentare.

Vi diro, signora viscontessa, io vivo fuori del mondo,

non ho piu altre relazioni, che quelle di coscienza e di anima:

a confessarla giusta, non so proprio nulla di precise intorno
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a quei fatti... II certo e, che il santo che si dice ora tanto

miracoloso non m' ispira molta fiducia...

N'avete inteso parlare?

Di lui, si, e non in favore. Quanto ai nuovi miracoli

suoi, li sono cosa di ieri, non ancora esaminati a fondo, al-

meno qui da noi...

come si puo dubitare di fatti cosi pubblici? dimando

Ja viscontessa.

Che volete, signora? noi teologi siamo permalosi in ma-

teria di miracoli, e non ci fermiamo alia prima osteria. Basta

un nonnulla perche^li mettiamo in quarantena. Ora in quei

miracoli intervengono circostanze punto belle : almeno cio

mi diceva un gentiluomo di corte, tomato ier Faltro da Pa-

rigi. Insomma io non ci veggo chiaro, anzi, atteso che il

diacono Paris mori senza riconciliarsi colla Chiesa, io ci veggo
del buio.

Del buio quanto volete, per noi poveri mortali : ma
dove parla Iddio coi miracoli, rni pare che anche il buio pesto

diventa luminoso. E i miracoli sono frequenti, d'ogni giorno,

li veggono e li toccano spettatori innumerevoli, mezza Parigi.

Cio non prova nulla, se fosse vero cio che mi ri-

feriva quei signore... volete che vi dica tutto cio che io

ne penso?

Si si, risposero le signore ad una voce.

- E bene, se debbo giudicarne da quei che ne ho inteso

da quei mio amico reduce da Parigi, ed anco dalle circostanze

singolari che m'avete recitato voi, signora viscontessa, io pro-

pendo forte a rigettarli tutti come mattaccinate e qualcosa

peggio.
- E impossibile ! grido la viscontessa.

- Si vedra poi, quando li giudichera la Chiesa. Quanto a

me, per mio private sentimento, mi pare di riscontrare in

questi fatti una notabile somiglianza con quei prodigii, tanto

strombazzati un vent'anni fa, dei Camisardi... Voi non potete

ricordarvene: eravate piccina...

Che che? fece la francese: li so tutti a memoria; e
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ne abbiamo discorso cento volte colla marchesa qui, quando
eravamo insieme a Parigi... Te ne sovviene, Diana?

Se me ne ricordo ! mi pare ieri, che noi mattacchione

ce li facevamo ripetere da quel bravo vecchio tuo zio, che

era nella sua beva, quando ci poteva raccontare le sue bra-

vure militari contro quei poveri montanari. Poi ci pigliavamo

il gusto (Padre, voi ce lo perdonerete, neh vero?) di svilire le

truppe del Re, compatire i visionarii delle Sevenne, e levare

a cielo i miracoli delle Camisarde...

Sorrise il P. Bordoni, e ripiglio : Ben be, i nuovi mi-

racoli di Parigi, per quanto ne posso indovinare io, si con-

frontano a capello con quelli : non li posso gabellare per belle

cose. Cosi in questi come in quelli si danno convulsioni, fre-

miti, alienazione mentale, e poi visioni e previsioni di cose

occulte...

A Parigi, interruppe la viscontessa, si fanno conver-

sion! incredibili, e guarigioni stupende, un subbisso.

Conversion! e guarigioni quanto volete : anche i Cami-

sardi vantavano le loro conquiste di anime, e operavano mara-

viglie inaudite. Con tutto cio i buoni cattolici non dettero mai

nella ragna dei calvinisti; e quando io ero in Inghilterra

udivo i protestanti stessi piu sentiti mettere in canzonella

quei pretesi miracoli camisardi, e indegnarsi fleramente contro

i ministri loro, che aveano messo su quella taccola inde-

corosa.

Anche noi, disse la marchesa, a parlare sul serio, non

ne credevamo nulla...

La viscontessa parigina a questa confessione ragionevole

fece boccuccia. E il P. Bordoni, senza badarvi, continue :
-

Se dovessi io discorrere seriamente delle maraviglie camisarde,

ne farei tre parti, precisamente come farei tre parti delle

maraviglie parigine: ma di queste non vorrei ancora portare

giudizio fermo, come di quelle: non le conosco abbastanza.

Correva allora un' influenza di stravaganze tra quei poveri

protestanti isolati la tra le loro baize. Per me credo che due

terzi p tre grossi quarti di stravaganze erano ciurmerie di



VI. LA RICADUTA 19?.

cantambanchi, giuochi di destrezza: ci vuol tanto poco a far

vedere la luna nel pozzo a quattro montanari idioti ! II resto

poteva dividers! in qualche caso di malattia flsica o di esal-

tazione nervosa, e in qualche diavoleria volgare...

Come diavoleria ? grido la viscontessa. Che c' entra il

diavolo, se si levavano su dalle estasi a predicare, con elo-

quenza e in buona lingua francese, fanciulli e bambine che

non sapevano un' acca fuori della loro parlata montagnese ?

Come ci entrava il diavolo, se prevedevano le mosse delle

soldatesche spedite dal Re contro di loro? se si battevano come

leoni anche le donne, e ne mandavano colla peggio la fan-

teria e la cavalleria d'ordinanza? lo non ci capisco piu nulla,

se coteste le sono diavolerie. Erano anche diavolerie quando

entravano in mezzo alle flamme, e ci restavano a bell' agio,

come in un giardino di rose, senz' offesa ?

Si avvide a questa sparata il Bordoni di avere a fare con

una testina armonica, tanto inticchiata dei recenti miracoli,

che per poco non si beveva per miracolose tutte quante le

tregende dei calvinisti camisardi, sebbene mescolate spesso

di fattucchierie, molto piii spesso di giunterie piazzaiuole,

sempre poi scellerate. Sembravagli stretto dovere di galan-

tuomo e di sacerdote il togliere siffatto inciampo di seduzione

alia marchesa Diana, sorella della sua congregazione, e non

cattiva, ma leggerina quanto una piuma. Ma non era cosa da

venirne a capo in poche parole: e faceva 1'ora di tornarsi in

collegio. Li per li muto il ragionamento in celia, e tra il buffo

e il serio rammento certi punti forti di quelle sciaguratag-

gini camisarde, che dovevauo bastare per istrappare la benda

a chi non se la calcasse sugli occhi volontariamente. In ac-

comiatarsi, lasciossi intendere che il domani doveva ritornare

per Tinferma. Era un tacito invitarsi da se, per dare il resto

del carlino. Ne prese assai piu piacere la marchesa che non

la viscontessa parigina.
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i.

Errori dell'Evoluzionismo, pel Can. FRANCESCO CASSANO, socio

correspondents delVAccademia Cosentina. Cosenza, dalla

Tipografia R. Riccio, 1890. Un volume in grande ottavo di

pagine 135. Prezzo: L. 1,25. Vendibile presso 1'Autore.

L' antico materialismo torna oggidi ad infettare le scienze,

sotto nome di trasformismo od evoluzionismo. Introdotto da

Darwin, e bandito da molte cattedre tedesche e francesi, e

raccattato nelle nostre Universita, pronte, dopo la rigenerazione

italiana, ad accogliere qualunque sozzura venga di fuori. II

chiarissimo Canonico Cassano prende a combatterlo, mostran-

done i moltiplici errori.

Egli comincia dal chiarirne Tincoerenza; in quanto rigetta

ogni specolazione metafisica, non riconoscendo che la pura espe-

rienza sensibile, e al tempo stesso intende spiegare 1'origine

delle cose, quistione trascendente la testimonianza de'sensi, e

non possibile a risolversi se non in forza di razionale discorso.

L'esperienza non ha nulla che fare colle questioni di essenza

e di origine ;
lo ha confessato lo stesso Emilio Littre, il piu

autorevole fra' positivisti
1
. Ma vi ha di peggio. L' evoluzio-

nismo e costretto a smentire il suo stesso principio. Dopo avere

stabilito qual unico criterio di verita Tesperienza, ascrive la

vita alia trasformazione del la materia, da inorganica in orga-

nica, mentre 1'esperienza costantemente gli attesta il contrario.

II Cassano ne reca molte confessioni irrefragabili. Ma basti

per tutte quella del Virchow. Non si conosce, egli dice, un

solo fatto positive, il quale confermi che una massa inorga-
1 La scienza sollo I'aspetto filosopco, pag. 332.
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nica siasi mai trasformata in organica... Non ne abbiamo nes-

suna prova ;
nessuno ha veduto una produzione spontanea di

materia organica ;
non la respingono i teologi, ma gli scien-

ziati... E giuocoforza scegliere fra la generazione spontanea e

la creazione, e a parlar franco, noi dotti (materialisti) avremmo

avuta non piccola preferenza per la generazione spontanea.

Ah ! se fosse venuta su una dimostrazione, pur che sia.... Ma

penso che avremo ancora ad attendere un pezzo... Col Bathy-

bius e sparita per sempre la speranza d'una dimostrazione l
.

Anche la speranza di ottenere, se non un vivente, almeno un

inizio di organismo, merc6 il lavorio chimico, svani del tutto.

II laboratorio non ci ha dato, n& dark mai una cellula
,
di-

ceva il grande Liebig.

Ne la costanza di un tal fatto deve punto recar mara-

viglia; perocche il vivente non puo derivare che da vivente:

omne vivum ex vivo, essendo la vita essenzialmente superiore

a tutte le forze fisiche e chimiche della natura inorganica. II

Cassano lo dimostra ampiamente con sode ragioni. Primiera-

mente le leggi, che reggono il vivente, differiscono essenzial-

mente da quelle che reggono i non viventi. Ora leggi diverse

suppongono virtu diverse, e virtu diverse principii sostanziali

diversi. La forza vitale non vigorisce ne si conserva altrimenti,

se non pel continue infrenare che fa le inferior! forze inor-

ganiche, le quali, abbandonate a loro stesse, tenderebbero piut-

tosto a disorganizzare e corrompere il corpo vivente. Invece

di essere effetto, essa e anzi causa dell'organismo, che forma

e dispiega nel generate, merc& la virtu attiva che comunica al

seme. II germe, scrive il Professore Tommasi, essendo ca-

pace di svolgersi da s6 medesimo, secondo il tipo degli orga-

nism! genitori, e d'altra parte non constando di nessuna forma

primordiale e caratteristica, ma avendo solamente la forma

comunissima di una cellula, deve contenere in potenza I'orga-

nismo futuro, il quale alia sua volta riprodurra s medesimo

in forma di germe. La generazione mostra con tanta evi-
9

denza la diversity e superiorita essenziale del principio vitale

1 Rii-ista scientifica, 8 dicembre 1877.

Serie XIV, vol. VII. fate. 963. 13 11 luglio ll-o.
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sulle forze della bruta materia, che bisogna essere del tutto

cieco per non ravvisarla.

L'Evoluzionismo, come nello spiegare Pesistenza del mondo

iuorganico, cosi nella spiegazione della vita introduce un ef-

fetto senza cagione. A questo assurdo ne aggiunge un secondo

negando il fine, a rispetto de' mezzi. Esso attribuisce al caso

tutto Pordine meraviglioso, che i viventi ci presentano sotto

1'aspetto vuoi anatomico vuoi fisiologico; sicche per esempio

1'uccello non ha avuto le ali, accio possa volare, ma vola perche

si trova avere le a.li ;
ne noi abbiamo i denti accio possiam ma-

sticare, ma mastichiamo perche ci troviamo per avventura

avere i denti.

Gli evoluzionisti, per negare le cause finali, si appog-

giano specialmente a due sofismi. L' uno e che il fine vien

dopo i mezzi, e pero rispetto ad essi e effetto non causa. Ma
cotesto sofisma e stato, fin da sei secoli fa, sciolto da S. Tom-

maso, colPosservare che una tale posteriorita e nell'ordine di

esecuzione, non nelPordine ftintenzione; nel quale il fine e

quello che muove 1'operante all'elezione de' mezzi. Anzi il fine

e causa prima a rispetto delle altre; perche la materia in tanto

ci da Peffetto, in quanto e attuata dalla forma; la forma in

tanto attua la materia, in quanto vi e indotta dall'operante;

e Poperante iutanto induce la forma in una data materia, in

quanto vi e mosso da un fine. Sicche nel fatto della causalita

il fine inizia tutto il procedimento.

L'altro argomento, a cui gli evoluzionisti ricorrono, e 1'esi-

stenza de'mostri. I mostri, dicono, non ci sarebbero, se la na-

tura avesse un fine. Tutto il contrario. Cotesta esistenza invece

di escludere dalla natura le cause finali, le inchiude; perocche

la mostruosita consiste appunto nella deviazione dal fine, avve-

nuta in virtu di cause accidentali.

Dove e costanza di ordine, e impossible che non vi sia in-

tendimento di fine; giacche niente puo essere senza ragione

sufflciente, e la ragione sufliciente de' mezzi non puo essere

altra che il fine. L'ordine eflfettuato convien che proceda dal-

Pordine idea to. II caso e negazione dell'ordine; ed e assurdo che
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una cosa abbia per causa la sua negazione. L'essere non puo

procedere dal non essere: Nemo dat quod non hdbet.

Questa ragione e tanto chiara, che bastava a sconcertare

terribilmente il fisiologo e medico Salvatore Tommasi
;

il quale

scrisse: Per quanto mi dichiari evoluzionista e seguace ri-

soluto del moderno naturalismo, confesso che quando piglio

a considerare il congegno speciale degli organismi e ne con-

templo la intrinseca e mirabile struttura, e cerco di scrutare

la ragione teleologica delle rispettive funzioni, quando soprat-

tutto guardo 1'orecchio, cosi flnamente organizzato per sentire,

quando osservo 1'occhio fatto in modo cosi stupendo per adem-

piere alia funzione del vedere, quando studio i gomitoli del

Malpighi che nella sostanza corticale dei reni son proprio co-

struiti per accrescere la tensione vascolare e il trasudato dei

principii che compogono 1'orina; io resto impietrito, io vacillo

nelle mie stesse convinzioni, e non una ma cento volte ho do-

vuto esclamare: Ma com' e possibile, com' e possibile che

quest' occhio, questi gomitoli si sieno potuti formare per leggi

di semplice evoluzione meccanica? Innanzi alle meraviglie

dell'occhio, dell'orecchio, dei gomitoli Malpighiani e simili, con-

fesso la debolezza della mia mente, e ripeto che vacillo nelle

mie stesse convinzioni e maledico ogni giorno alia mia igno-

ranza l
. Maledite piuttosto alia matta teorica Darwiniana !

II Oassano prosegue la sua confutazione dell' Evoluzionismo,

per cio che riguarda la trasformazione delle specie. Egli di-

mostra come questa stolta dottrina e contraddetta dall'osser-

vazione, dalla storia, dalla geologia, dalla ragione.

Nessun argomento puo trarsi in suo favore ne dall'esi-

stenza di organi, che appellano rudimentali, ne dall'atavismo,

ne della embriogenia. E per epilogare alcuna cosa sol di que-

st' ultima, che e 1'Achille degli evoluzionisti, essi insistono

sulla rassomiglianza che tutti gli embrioni da principio hanno

tra loro. Da cio dicono cavarsi una prova irrefragabile contro

le specie indipendenti. Ma primieramente quella rassomiglianza

1

Evoluzione, Scienza e Naturalismo per SALVATORE TOMMASI e G. B. r-

colani p. 17, Napoli 1877.
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pud essere solo apparente, non giungendo i nostri mezzi ot-

tici a farci palesi le differenze reali. In secondo luogo la di-

versitci degli embrioni vuol considerarsi per rispetto alia virtii

che gl' in forma; e questa evidententemente e varia, perche nel

processo li diversiflca, ciascuno secondo il proprio tipo. Del

resto che- nel principle ci sia sirniglianza, e necessitk, che sorge

da legge intrinseca del procedimento, che dev'essere servato da

tutto cio che viene dalla potenza airatto. Un tal procedimento

esige che prima si giunga all'imperfetto e poi si passi al per-

fetto; e 1'imperfetto e cio che e piu comune ed indeterminato.

Commune se habet ad proprium el determinatum, ut imper-

fectum ad perfectum
l

. Ogni grado poi intermezzo in tal pro-

cedimento non e che incoazione del seguente, e pero di na-

tura sua e transitorio; ne potrebbe arrestarsi e divenire per-

mauente, senza mutare di essenza, il che ripugna.

Ma il trasformismo sale al sommo dell'assurdo, allorche si

applica alPuomo. Qui, lasciando stare i caratteri special! del-

Toganismo umano, si urta in quelli, tutti proprii delPanima

intellettiva, la quale per la sua spiritualita non puo sorgere

da mutazioni indotte nella materia. Se e assurdo spiegare per

1'attemperamento di forze fisiche e chimiche Finn*mo grado di

vita, qual e il vegetativo ;
che dovra dirsi del supremo, qual e

Tintellettuale? Ogni azione puramente corporea e transtunte.

tale cioe che passa dall'agente in un paziente distinto; onde

non puo eseguirsi a distanza. Gli atti conoscitivi, anche di grado

inferiore, quali sono gli appartenenti alia sensibilita, sono im-

manenli, tali cioe che restano nello stesso soggetto operante,

e quindi non han mestieri di unione fisica col termine che ne

costituisce Toggetto. Oltre a che gli attt intellettivi, in ordine

a cotesto oggetto, sono sciolti da ogni condizione materiale,

di luogo, di tempo, d'individuazione. Essi apprendono 1'uni-

versale, la pura quidditci delle cose, reduplicabile in infiniti

individui. Assorgono alia conoscenza di cose, poste fuori di

tutto Tordine corporeo. Godono di riflessione sopra se stessi;

giacche 1'intelligente se in se rigira.

S. TOMMASO, Summa th. 1. p. q. H9. a. 2.
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Ma una ragione molto owia dell' indipendenza dell'aniraa

umana da ogni azione corporea, ci vien somministrata dall'esi-

stenza in noi del libero arbitrio, in virtu del quale ci determi-

niamo da noi stessi ad operare, in onta di qualsiasi influenza

della materia. L'Evoluzionismo nega il libero arbitrio; e cosi

viene a distruggere ogni idea di responsabilitk ed onesta degli

atti umani e ad eguagliarci ai bruti animali, che operano per

solo istinto. II vizio e la virtu, disse il Taine, son dei pro-

dotti, come il vitriolo e lo zucchero. Ed ecco il termine de-

gradante e vile a cui casca finalmente il sistema. Non fa dun-

que meraviglia, se esso viene oggidi accettato e propugnato

dai moderni socialist!. L'attinenza deU'Evoluzionismo col So-

cialismo ateo, scrive 1'Autore, ci spiega la tenacita dei suoi

sostenitori nel difenderlo; non ostante la mancanza di pruove,

impossibile a disconoscersi da uomini, del resto ingegnosi ed

eruditi. E curioso che mentre lo Spencer e THaeckel si aspet-

tano dall' Evoluzionismo Favanzarnento e la felicita sociale, il

professore Virchow invece e nelle piu gravi apprensioni e vede

assai fosco Tavvenire. Voglio sperare, ei dice, che la teorica

{lelFevoluzione non abbia a recare in mezzo a noi tutte le in-

quietudini, che simili teoriche hanno prodotto nei vicini paesi.

Senza dubbio cotesta teorica, spinta vigorosamente innanzi, ha

un lato oltremodo grave: ed avrete avvertito, o Signori, che

il Socialismo le ha sposato simpatia. E un fatto che dobbiamo

chiaramente riconoscere. (Discorso tenuto a Monaco di Baviera

il di 22 settembre 1877) .

Questo libro del chiarissimo canonico Cassano, benche pic-

colo di mole, e assai prezioso. Esso e tutto sostanza e sugo di

soda dottrina e d'inconcusse ragioni. E pieno di erudizione

scientifica. La trattazione e lucida ed ordinata. Eccellenti sono

le considerazioni accidentali, di cui Tarricchisce, massime in

ordine ai varii autori che cita. Insomma e un libro, fatto assai

bene, e di grande utilita pei lettori. Onde desidereremmo che

sorresse per le mani di mold, specialmente giovani.

1

Pagina 1*3.
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II.

Religione e politico, net partiti. CARLO CADORNA. Firenze, ti-

pografla di Mariano Ricci, Via S. Gallo, n. 21. 1890. Un

opuscolo in 8 di pag. 29.

Uno avulso non deficit alter. Finite il momentaneo ro-

more levato dall'opuscolo dell'enologo di Pontedera, ecco un

novello opuscolo scritto da quel Carlo Cadorna, a cui, ben piii

di una volta, il nostro periodico ha dovuto rivedere le bucce.'

Ma quanta differenza non corre tra gli scritti di questi due

pubblicisti ! Si direbbe che stieno agli antipodi sia per la for-

ma, sia pei concetti, e che entrambi mirino a contraddirsi,

senza averne 1'aria per altro. In un punto soltanto, pare a

noi che il Toscanelli e' il Cadorna convengano ed e nella ne-

cessita di rimediare e prestor o come suol dirsi di urgenza

alPediflcio deli'unita italiana che fa pelo d'ogni parte, nono-

stante i puntelli della triplice alleanza. Sebbene anche su que-

sto punto appaiano manifest! i dissensi tra il deputato to-

scano, e il Presidente del Consiglio di Stato; perche in quella

che 1'enologo di Pontedera
, assegna come rimedio ai mail

presenti che travagliano 1' Italia, la guerra al Papa ;
il Ca-

dorna invece, esclude addirittura ogni idea di guerra, e vuole

la ricostituzione dei partiti , o come dic'egli , la formazione

di un partito, che sia di mezzo tra i radicali ed i clerical!.

Di che fassi evidente che i due mentovati pubblicisti, per di-

mostrare 1'urgenza di rimediare al male che opprime la povera

Italia, non hanno saputo trovar di meglio che un bel nulla.

Lasciamo stare che il rimedio divisato' dal Toscanelli e

sostanzialmente scellerato ed iniquo, e per dire soltanto che

di quello proposto dal Cadorna, chi non vede 1'inanita ed

inefflcacia di un rimedio fondato tutto sulla gara dei partiti

sempre instabili, incerti, e oscillanti anche quando si tratti di

cose di supremo interesse? Cio e tanto vero che il Cadorna non
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dissimula la grande difficolta di attuare la formazione di ua

partito di mezzo tra i due estremi, il radicale o giacobino, e il

clericale o cattolico. Proponendomi di parlare, cosi egli, del

tentative fatto recentemente di fondare un partito conservatore

col mezzo di un appello ai cattolici, mi abbatto in una grave

difflcolta creata dall'indebita confusione dei due important!

suoi diversi oggetti indicati nel titolo del presente articolo,

(Religione e Politico), e da errori in cui cadono anche alcuni

scrittori nelFapprezzamento di parecchi elementi essenziali

per risolvere le questioni sulle relazioni giuridiche tra la Chiesa

e lo Stato . E sicuro che il Presidente del Consiglio di Stato

ha dovuto trovarsi come 1'aio nelP imbarazzo per formare un

partito medio fondendo insieme i liberali conservatori coi

cattolici; perche la prima difflcolta, anzi la sola e piJ grande

difficolta ad ottenere questa, da lui e da altri suoi amici, va-

gheggiata fusione e Peterogeneita dei due element! che si vor-

rebbero combinare per averne un tutto insieme si fortemente

costituito da contrapporlo ai partiti estremi. Si sa che i libe-

rali moderati e i cattolici, da che venne al mondo il presente

ordine di cose, che chiamasi Italia una, si sono sempre guar-

dati tra loro con occhio torto. Come dunque fare per amicarli?

direm meglio come far loro comprendere la necessita di strin-

gersi in alleanza per salvare la pericolante nave dello Stato

e questa Unitd d'Italia, tan to beneflca e dolce coi cattolici e

colla Chiesa?

Chi cerca trova, dice il proverbio. Or bene, il Cadorna, a

furia di ricercare, trovo modo di arrivare alia desiderata fu-

sione escogitando una teorla che, secondo lui, ha il doppio

vantaggio di far cessare da una parte le naturali ripugnanze

dei liberali moderati verso i cattolici, e dall' altra gli scru-

poli dei cattolici a collegarsi coi liberali moderati. E la teoria

del Cadorna consiste nel distinguere le relazioni della co-

scienza con Dio, e le relazioni dell' uomo colla societd. Se-

condo lui queste due relazioni, sebbene abbiano comune uno

dei due termini, cioe Tindividuo, sono per la loro natura di-

verse
;
se sono diverse, possono, anzi devono distinguersi, e
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pero separarsi; di guisa che nella pratica si possa ritenere

come massima inconcussa che un uomo, nelle relazioni della

sua coscienza con Dio, non debba fare entrare le sue rela-

zioni colla societa, e possa regolare questo doppio ordine di

relazioni con leggi diverse. Nella quale teoria, come ognun

vede, si trova una confusione ed un errore. La confusione in-

nanzi tutto di considerare come termini uguali ed identici il

dovere e il diritto; e 1' errore di credere che le relazioni del-

Fuomo con Dio e colla societa derivino da due principii di-

versi ed indipendenti Tuno dall'altro; e sia lecito all' uomo,

tuta coscientta, servire a due padroni, anche quando questi

due padroni sieno tra loro opposti e contrarii, e cornandino

cose che fanno ai cozzi tra loro. Ne basta al Cadorna 1'affer-

mare la distinzione dei due principii onde scaturiscono le

relazioni morali dell' uomo in ordine a Dio e in ordine alia

Societa, esso vuole che le norme imposte a queste due rela-

zioni debbano pur essere diverse, poiche di natura affatto dis-

simile sono i termini ai quali esse si applicano. Nel primo

caso domina il principio dell' impero dalla causa suH'effetto;

nel secondo.... impera il principio della loro uguaglianza e

quello della rispettiva loro liberta nell' eseguire la legge co-

mune, che regola le loro relazioni con Dio .

Un bravo di cuore a chi riuscira a decifrare questa specie

di logogrifo ! Per quanto infatti vi abbiamo meditate sopra,

non ci e riuscito di poterne cavare un costrutto, non diremo

chiaro e preciso, ma per lo meno tale da potergli dare ra-

gione o torto, senza prendere abbaglio. La qual mancanza di

chiarezza e di precisione abbiamo notato anche in altri passi

dello stesso opuscolo, forse, anzi senza forse, perche delle teo-

rie da lui propugnate il Cadorna non ha un pieno convinci-

mento. Del rimanente e da supporre che con queste parole egli

ha voluto dire, che la legge divina obbliga assolutamente 1'indi-

viduo, perche imposta da sovrano assoluto; dove che le leggi

sociali possono dagl' individui discutersi, e all'uopo rigettarsi,

perche opera di eguali, eziandio se tali leggi mirassero a rego-

lare le relazioni con la divinita. Ora, che la distinzione delle
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leggi e delle norme regolatrici delle relazioni con Dio e colla

societa, iraplichi tale distinzione delle obbligazioni moral! che

legano 1' uomo a Dio e alia societa, 6 addirittura falso e

iucompatibile colla professione di cattolicismo, che F A. fa

in una noterella dell' opuscolo. II cattolico non dirk mai,

senza venir meno agli insegnamenti della sua fede, che ci

sieno due leggi e due norme, profondamente diverse che so-

vraslano allo stesso individuo; che tanto la ragione quanto
la rivelazione gF insegnano, che da una stessa fonte o da uno

stesso principio scaturisce la legge morale sia quando abbia

per oggetto Dio, sia quaudo abbia per oggetto la Societa.

Quesfunica fonte 6 la volonta del supremo Autore della reli-

gione e della societa. Non si puo essere filosofo cristiano sepa-

rando anzi facendo una sostanziale distinzione quanto alForigine

prima, tra le obbligazioni morali che vincolano Fuomo a Dio,

e quelle che lo legano allo Stato.

Invero con questa distinzione, intesa nel modo che la

intende il Cadorna, si approderebbe a un dualismo altret-

tanto funesto alle relazioni dell' uomo con Dio, quanto a

quelle dell' uomo colla societa e lo Stato. Come infalti non

vedere che, ammessa questa distinzione, il cattolico cade ine-

vitabilmente in una specie di razionalismo che distrugge

tanto le relazioni deiruomo con Dio, quanto le relazioni del-

Fuomo colla Societa? chi non comprende che, separ.mdo e

distinguendo le une dalle altre, e impossibile di evitare quel

conflitto tra Dio e la societa, tra la Religione e lo Stato che

ha portato lo spirito di anarchia e di ribellione nel" moudo

odierno? Ha un bel dire il Cadorna che cola ove non sieno

distinti.ed. indipendenti il governo delle relazioni della co-

scienza con Dio, da quello delle relazioni giuridiche esteriori

fra gli uomini, la tirannia e il dispotismo sono inevitabili .

E Fopposto che avviene : e la storia ci dice che il dispotismo

e la tirannia non furono mai cosi sfacciati, che quando FAu-

torita civile e politica, emancipatasi da ogni subordinazione

e dipendenza dall'Autoritk religiosa, divenne un fatto pura-

mente umano, e come tutte le cose umane soggetto ai ca-

pricci delle passioni che agitano il cuore dell'uomo.



202 RIVISTA

Dal principle della distinzione assoluta tra le obbligazioni

morali verso Dio e quelle verso la Societa, tra PAutorita re-

ligiosa e la civile e politica, e per dir la cosa piu brevemente

tra la Religione e lo Stato, V Autore dell' Opuscolo, inferisce

due cose: 1. P incompatibilita del potere spirituale col potere

temporale. 2. 1' impossibility di assoggettare lo Stato all'Au-

torita religiosa. Due inferenze, a dire il vero, che dimostrano

quanto sieno profondi e radicati i principii erronei del filoso-

flsmo moderno nella mente del primo magistrate al Consiglio

di Stato.

Per fermo, anche aoi ammettiamo, come P ammettono i

giuristi cristiani e il Papa, la distinzione delle due potesta,

la temporale e la spirituale ;
anche noi riconosciamo che sono

di natura diversa le relazioni con Dio e quelle colla Societa,

e che non bisogna confondere i doveri religiosi coi doveri

civili e politici. Ma questa distinzione non significa contrad-

dizione, esclusione ed incompatibilita ;
molto meno poi asso-

luta indipendenza delPuno dall'altro. Due societS. infatti com-

posero le nazioni battezzate dalla Chiesa, e per essa francate dalla

barbarie, la spirituale primieramente, indi la temporale. Quella

tiene a capo il Romano Pontefice, successore di S. Pietro, questa

il Principe, sia egli Monarca, Console, Imperatore, o sotto qual-

siasi nome di persona, o di persone unite insieme e formanti in

piu membri un Capo. II primo ha per oggetto la salvezza della

parte migliore delPuomo, dell'anima, Paltro la salvezza e la si-

curezza del vivere sociale per mezzo della giustizia, delle leggi,

delle armi, se fa mestieri. Ma ad ambedue le potesta, spirituale

cioe e temporale, e obbligato Puomo di obbedire
;
alia potesta

della Chiesa, perche in se e potesta tutta divina, e le cui leggi

sono ottime essenzialmente e necessariamente, e a quella del

Capo civile, o Capo dello Stato, perche lo comanda la legge di-

vina, qualora questa non contraddica a quella, non dandosi po-

testa legittima e temporale, la quale non si conformi a quella

spirituale, vale a dire, qualora osteggi le massime e i principii

della vera Religione.

Di che si fa manifesto quanto sia assurda P afffermazione
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del Cadorna la dove dice che la potesta terrena disconviene

alia suprema potesta religiosa, qual e quella del Romano Pon-

tefice. In effetto ogni autorita terrena non essendo che una

rappresentanza di quella di Dio medesirao, e il Romano Ponte-

fice rappresentando quel Dio, dal quale ogni potere deriva, e

chiaro come possa anzi debba convenirgli pure il potere tem-

porale su quel soglio al quale dalla stessa Provvidenza divina fu

innalzato per esercitarvi la doppia autorita di Pontefice e di Re.

D'altra parte, dove il Cadorna troverebbe in tutti e quattro gli

Evangeli non che altro una parola con cui Gesu Cristo abbia fatto

intendere di volere spogliato il Pontefice suo rappresentante
sulla terra di quei diritti che a ciascuno degli uomini, a cio chia-

mato e dalla stessa Giustizia e Provvidenza divina eletto, pos-

sono appartenere? Non capisce il signor Presidente del Con-

siglio di Stato, come posto il principio della compatibility dei

due poteri nella persona del Romano Pontefice, lo spogliarlo

di ogni potere temporale sia ribellione manifesta, come il ri-

bellarsi a qualsiasi altra potesta civile legittimamente costi-

tuita: anzi nel governo Pontificale verrebbe ad essere non

solo ribellione, ma insieme anche sacrilegio?

Ne meno assurdo e il ragionamento col quale il Cadorna

toglie a dimostrare la impossibility di subordinare le ragioni

dell' Autorita civile a quelle dell' Autorita religiosa. Abbiamo

di sopra provato come il potere temporale sia compatibile collo

spirituale, poiche 1'uno non esclude 1'altro, e come nella per-

sona del Romano Pontefice si possano i due poteri conciliare

e vivere insieme Tautorita di Capo visibile della Chiesa e di

Sovrano di uno Stato. Or bene, dimostriamo al Cadorna come

sia non pure possibile, ma naturale, e necessaria la subordi-

nazione dell'Autorita civile, alia suprema Autorita religiosa

del Pontefice. Innanzi tutto e o non e il Romano Pontefice il

rappresentante dell'Autorita divina sulla terra, anzi il primo e

piu grande rappresentante di Dio? Se non lo e, e allora torna

inutile ogni discussione; perche cum negantibus principiis non

est disputandum; in tal caso smetta il Cadorna di chiamarsi

cattolico, perche chi nega al Romano Pontefice quest' alto e di-
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vino primato di giurisdizione e di onore, si chiami come piu

gli talenta, ma non si chiami cattolico. Se lo e, e allora come

pretendere che il minore non debba soggiacere al maggiore
e che sia esclusa assolutamente qualsiasi subordinazione del-

PAutorita civile dalPAutorita religiosa, in quanto riguarda il

bene onesto della Societa stessa ? Ammettiamo anche noi che

questa subordinazione debba riguardare la fede e la morale, e

che sarebbe stoltezza il pretendere che PAutorita civile debba

soggiacere in ogni cosa alia Autorita spirituale ;
ma in tutte le

cose che si riferiscouo alPordine morale P insistere sulP indi-

pendenza assoluta dello Stato dalla Chiesa e voler sostenere

come una necessita lo Stato ateo, o com'altri dicono, lo Stato

laico. Ei pare che a questo miri il Cadorna. E se questo e lo

scopo che ei si prefigge, possiamo fargli sicurta che mira ad

una Utopia impossibile ad affettuarsi, perche finche al mondo

sara riconosciuto un Dio, un Cristo, una Chiesa, un Papa, o

lo Stato si acconcera a riconoscere la sua morale dipendenza

di Dio, da Cristo, dalla Chiesa e dal Papa, ovvero si condan-

nera da se stesso a disdirsi cattolico, e ad oscillare tra il dis-

potismo e Panarchia.

Facciamo grazia ai lettori di tutto quello che il Cadorna

scrive sui Partiti in Italia, quantunque molto ci sarebbe a

ridire su questo punto, e solo, a titolo di conclusione, ci li-

miteremo a dire che P onorevole Presidente non e nel vero

quando asserisce che ha consultato sul suo scritto il giudizio

di somme e competent! autoritS. religiose, e che queste lo ab-

biano trovato conforme alle credenze cattoliche. Se cio fosse

vero, perche non citare i nomi, come fan no gli scrittori cle-

ricali-politici, come egli chiama tutti coloro che sentono scri-

vono e parlano come sente, scrive e parla il Papa? In questo

sao silenzio ci pare di scorgere una delle solite scappatoie a cui

ricorrono gli scrittori che vogliono dettar lezione al Papa, e

credersi cattolicL Ahime ! se il dichiararsi cattolico a questa

guisa fosse bastevole a tener la coscienza tranquilla, noi cre-

diamo che il Cadorna si risparmierebbe Pincomodo di dirlo;
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anzi siamo certi che, se egli fosse davvero cattolico col Papa,

non sarebbe a quest'ora Presidente del Consiglio di Stato.

III.

Nuova Guida storico artistica industriale di Sanseverino Mar-

che; per YITTORIO E. ALEANDRI. Sanseverino Marche, tip.

C. Bellabarba 1889. Un vol. in 8 pice, di pagg. 124.

Trovandosi esaurita Tunica edizione della Guida intitolata :

II Forasliere in Sanseverino-Marche, e pubblicata nel 1888

dal sig. Domenico Valentini di chiara memoria; era comun

desiderio che ella venisse riprodotta, colle aggiunte e miglio-

rie opportune. A tal desiderio ha ora soddisfatto 1'egregio

Sanseverinate, sig. Vittorio Aleandri, colla Nuova Guida

che qui annunciamo. E un breve e lucido quadro, in cui

sono raccolte e in beH'ordine disposte tutte le notizie, ri-

guardanti la storia e la descrizione della nobile citta di San-

severino, 1'antica Septempeda; e che offre quindi una ottima

guida al forastiere che brami visitarla e conoscerla.

Ne solo i cittadini o visitatori di Sanseverino, ma quanti altri

seguono e promuovono gli studi storici sapranno grade al-

rAleandri per questa Guida della sua cittk natale, condotta in

parte sopra quella di Domenico Valentini omai troppo antiquata.

Ed in vero le memorie storiche ed artistiche di Sanseverino, non

ultima tra le piu antiche citta del Piceno, hanno, specialmente

nel secolo XV, stretta relazione con la storia generale d' Italia

cosi civile come ecclesiastica. A convincersi di quanto veniamo

dicendo, leggasi il Discorso preliminare che 1'Aleandri con

saggio consiglio mando innanzi alia Guida; leggendolo, ci

venne il desiderio che sorga oggimai un esperto storico il

quale, giovandosi dei documenti conservati negli archivi del

Comune e del Capitolo ed in quelli delle vicine citta, e dei

manoscritti posseduti dalla Biblioteca del Municipio e dalla

nobile famiglia Servanzi-Collio, ci dia oggimai una comptuta,

critica e documentata storia di quella citta.
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Ci faremo ora lecite alcune poche osservazioni. Tra le note

che occupano ben venti pagine e sono quasi tutte d' impor-

tanza, specialmente per le indicazioni delle fonti, la prima ove

trattasi dell'antica Settempeda, ci spiace doverlo dire, e troppo

povera cosa. Se 1'Autore avesse consultato la sola pagina 533

del vol. IX del Corpus inscriptionum Lalinarum edito dal

Mommsen, vi avrebbe trovate egregiamente raccolte le non

copiose, e vero, ma pur critiche notizie di Settempeda nel-

1'eta romana. Rileviamo di piu una omissione al certo invo-

lontaria, ed alia quale 1'Autore potra riparare in una seconda

edizione. Tra gli uomini cospicui nelle lettere, non troviamo

menzione alcuna del Prof. Pacifico Del Frate. Eppure egli fu,

quanto altri mai, benemerito del paese native, non solo per

la squisita conoscenza che ebbe della lingua latina e pe' molto

lodevoli frutti ottenuti dai tanti anni del suo insegnamento,

ma ancora per le eleganti e al tutto classiche elegie, colle

quali voile raccomandati alia memoria dei posteri gli illustri

Settempedani. II perche, a rendere onore al merito, sarebbe

tempo che la sua efflgie, insieme con quelle dei suoi concit-

tadini da lui celebrati, adornasse la grande aula del palazzo

del Municipio.
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1. Frammenti di arche marmoree, appartenenti alia gente Acilia, trovati nel

cimitero di Priscilla. 2. La persecuzione di Domiziano. Morte di Tito

Flavio Clemente e di Manio Acilio Glabrione. 3. Due donne cristiane,

Trifena e Trifosa, nel cimitero di Priscilla. La preghiera di un Cristiano,

segnata sopra una lapide dell' istesso cimitero.

I.

Frammenti di arche appartenenti alia gente Acilia,

trovati nel cimitero di Priscilla.

Nclla dispensa del Bullettino di Archeologia Cristiana del Comm. De

Rossi, anni 1888-80, e pubblicata un' insigne scoperta, di cui rendiamo

conto in questo quaderno, stante la sua importanza. Altri ne hanno gia

parlato, ma noi stimiamo behe farlo dopo la pubblicazione nel Bullettino,

perche se ne abbia una piu accurata notizia.

Questo cimitero cristiano, al secondo miglio della Salaria, ebbe sempre
il nome di cimitero di Priscilla, ed in esso sappiamo essere stati sepolti

molti illustri personaggi, tra i quali si notano in modo speciale, Pudci*-

ziana e Prassede, figlie di Cornelio Pttdente ; due dei sette figliuoli di

S. Felicita, Felice e Filippo, martiri del tempo di Marco Aurelio; e poi

Crescenzione ed i Pontefici Marcellino e Marcello, martirizzxti sotto Diocle-

ziano *. Nella parte piu antica del Cimitero di Priscilla, dietro la cosi detta

eappella greca, dove comincio a farsi lo scavo, si scopri un ipogeo, in

origine isolate, e divenuto poi il centre dell'ampio cimitero, detto di Pri-

scilla. La pianta del sepolcro e in forma di gamma (F),
e formato di due

gallerie ampie sotterranee, 1'una piu lunga dciraltra, unite ad angolo retto.

Gli sfondi ad arco, scavati nelle pareti lateral], contenevano arche di marmo.

Non si veggono loculi fatti a guisa di scaffali, e 1'uno sopra 1'altro, sulle

facce lateral! dei muri
;

solo si trovo un sepolcro terragno, quello d' Irene,

Zoe e Marcello, di cui abbiamo parlato nella precedente Archeologia; ed

era coperto da un sepolcro di fabbrica, coslruitovi sopra nel secolo quarto.

Le pareti dell' ipogeo furono coperte di fino stucco, e si veggono tuttora

tracce di pittura di ornamento. Ma queste pareti a mano a mano furono

altrimenti ornate
;

e tuttora si veggono, nelle volte e nelle lunette della

nicchie, le tracce dei mosaici, come anche sulle facce esterne; ed il re-

stante fu copcrto di tavole di marmo. Di tutto questo or nulla rimane,

salvo pochissimi frammenti, dai quali si argomenta, che i sarcofagi, quivi

1 MAHUCCHI. Le nuove scoperte nelle Catacombe di Priscilla, p. 5, 1888.
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adoperati, non aveauo sculture pagane, ma erano di forma semplicc,

striala; e per avvcntura sludiosamente cosi disadorni di sculturc pagane
si ccrcarono nelle officine degli artefici, perche piu adatti al sepolcro dei Cri-

sliani. All'estremita dell'asta piu lunga del gamma (B) fu aperta una grande

snla (C) luuga otto mctri e larga quatlro ;
e costruita in senso op-

poslo all'asta piu piccola (A), c fa anche un angolo retto col braccio piu

1 ungo; cosi die, accennando il piano del sepolcro in semplici lince, si vedc

die la sua forma e simile ad un esse ad angoli relti, come qui si rap-

presenta.

C

11 Comm. De Rossi dice, che lo scopo della costruzione della grande sala

aggiunta fu di trovare un posto piu onorevole ad un'arca, probabilmente

trasportata dall'ipogeo A B ncll'Aula C, dove fu posta nel fondo contro la pa-

rote. Quest'Aula era tutta coperta di marmo sulle pareli, e la volta ornata

di mosaico; ma tranne alcuni tronchi di colonne marmorce di giallo antico,

intagliate a spirale, non si trovo altro, e furono adoperate per ornare il

solo sepolcro di cui si vede tuttora la base nel posto gia notato. L'an-

lica scala, per la quale si entrava nell' ipogeo AB, che comunica coll'aula

C, aggiunta all' ipogeo, era nel punto A
;

vicino a questo punto fu tro-

vata la lapide di Irene, Zoe e Marccllo. Questo e 1' ipogeo primitive;

le pareti non furono mai intaccate per iscavarc loculi orizzontali e so-

vrapposti ;
la sua architettura e ampia e spaziosa ;

intorno ad csso si

stende e svolge il cimitero di Priscilla. Alcuni pochi frammenti, trovati

tra la terra, di cui era pieno 1' ipogeo, ci dicono con certezza a chi ap-

parteneva, ed in questi pochi frammenti e riposto tutto il pregio e 1' im-

portanza della seoperta.

La prima iscrizione e sopra alcuni frantumi di un piccolo sarcofago,

ornato di semplici ornamenti ai due lali, la quale dice :

ACILIO GLABRIONI

FILIO
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Molto probabile e che rnanchi un solo verso; tra i varii supplement! chc

potrebbero f;irsi prcscegliamo questo :

Acilio Glabrioni

Filio

M' Acilius Glabrio

Gli Acilii Glabriones appartengono ad una famiglia illustre nella repub-
blica e nell' impero, la quale ebbe lunga cliscendenza, sino alia com-

piuta distruzione dell' impero romano. Questa iscrizione non si trova come

a caso nel cimitero, precipitata dai monumenti posti sul suolo csterno,

come i frammenti appartenenti ad una lapide di L. Minicio Natale; ma

appartiene all' ipogeo dcscritto, ed e una delle arche sepolcrali degli Acilii

Glabrionet. In effetto si e trovato un altro frammento di area marmorea,

simile alia prima, sul quale si legge scritto :

M' ACILIVS -V
C - V

. . PRISCILLA C .

GiusLamente dice il Comm. de Rcssi, die quesla seconda iscrizione e meno

antica della prirna, sia perche mancano in quella le sigle C(larissimus)

V(ir), die in questa si veggono, insieme colle altre, C(larissima) puella, del

tcrzo verso, dove per la rottura del marmo manca la lettera P; sia perche

la forma dellc lettere di questo secondo titolo e manifestamente meno antica

della Ibrma delle letlere del primo. Ouantunque generalmente l'argomento,

tratto dalla forma delle lettere, non abbia gran peso; tuttavia, trattandosi

dell' istesso ipogeo, e di simili nomi scolpiti, l'argomento non puo rigettarsi

I'acilrnente e dcve accettarsi come probabile. Da una iscrizionc stampata
dall'Olivieri

*

sappiamo, die la moglie di Manius Acilius Gluhrio, console

dell'a. 152, si chiamava Vera Prise ilia. I cognomi dei parenti erano

tolti dai figliuoli ;
ond'e cbe fratello e sorella, nati dai due coniugi, dei

quali abbiamo notato i nomi, si cbiamavano, 1'uno, Manius Acilius Ycrnx,

1'altra, Acilia Priscilla. L' iscrizione, adunque, puo leggersi cosi, non

essendovi posto se non per due lettere nel v. 3, in principio.

Manius Acilius Verus

C. V

et Priscilla C. P

Un altro frammento, somigliante al secondo nclla paleogralia, ci da

queste poche lettere:

....LI. ..

MACILI . .

1 Marm. Pisaur., p. 14 n. XXXII.

Serie XIV, vol. VII, fasc. 962. 14 n JugJio 1890.
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Si noti, che nel v. 2, a sinistra c sotto, non mancano lettere, e potrebbe

leggersi: AciLla.... Mara ACILI Solo certa cosa e, che qui era anche

scritto il nome, M. Acilius 2
.

* Vedi Bull. Arch. Com. a. 1889, p. 165, dove in una epigrafe stavnpata

dal ch. Prof. L. Borsari si legge un M. ACILIUS MEMMIUS GLABRIO.

Nella cartella d' un' area striata, dclla quale si trovarono due iratn-

menti, giusto nel passaggio dall'ipogeo primitive al resto del Cimitero di

Priscilla, si legge scolpita la seguente iscrizione:

KA
AKEIAIOT
orAAEPior

. NICKOT

Nel terzo verso certamente deve leggersi, (vea)viaxou ;
e degni di essere

notati sono i tre nomi gentilizii, Claudius-Acilius-Valerius. E perch6 qui

abbiamo toccato del passaggio, che mette in communicazione 1' ipogeo-

primitive col cimitero di Priscilla, nel quule si gran numero di ss. Mar-

tiri furono sepolti, ne segue anche per qucsto capo, che i nomi letti su

questi frammenti sono nomi, non di pagani, ma di cristiani. Di
piii,

sul

lato sinistro della grande aula C, in fondo ad una galleria fu trovata la

seguente iscrizione sopra un pezzo di marmo, che ricorda un Acilius Ru-

finus, con una acclamazione cristiana, ed e questa:

KIAIOCPOTOINoC
HCHCEN@Eo>

La lettera E e lunata, 1'w e della grandezza delle altre lettere; 1'ultimo

omicron, nel primo verso e minuscolo, e come aggiunto nell'intervallo delle

due lettere N e C. In principio, nei due versi, manca una lettera per la frat-

tura del marmo. L' acclamazione, (Qrjarjc; iv 0ew, e certamente cristiana

ed antichissima
; "Cfpiy:,

maniera usata e nelle esortazioni e nelle acclama-

zioni. Simili modi di dire si notano nel linguaggio deU'Apostolo: I'va Beto

r/aa), Gal., 11, 19; parimente, Rom., VI, 10 e 11
;
come anche, xcp

Kupuo w[AEV, ibid. XIV, 8; e &via |v Xptaic]), ibid., VI, 11. A noi

sembra, che la frase del nostro monumento, ^arji; v 6e(p, delta rispetto

alia gloria, non sia diversa dalle frasi notate nell'ApostoIo.

Dove fu trovata la lapide precedente, si trovo ancora la seguente
al suo posto senza essere rimossa, gia stampata nella precedente Ar-

cheologia.

, I-HXPKAPnOCAOr

AOC er
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Sono due frasi dell'Apostolo, e deve leggersi, 'Ir^oO XptatoO Kap-c;.

600X05 0oO, /esw Christi Carpus, Servus Dei. Come in quest' ultra pub-

blicata dal prof. Gatti ncl Bullettino Arch. Comm. 188$. p. 210, trovata

in alcune escavazioni, clie si faceano nella via del Consolato. Solo una

frase fu stampata nella precedente Archeologia ;
e una lastra di marmo

oblunga, adoperata per la chiusura di un loculo in un cimitero cristiano.

In essa si legge scolpita questa epigrafe:

.... rTATHCIMBIll
. EIA WTXAPIC

. . . IEN IHXP

Si noti che a destra le lettere sono sempre piu rientranti; per serbare la

simmetria, nel v. 3 non vi potevano essere piu di quattro lettere, e la

lapide e scolpita non rozzamente, ma in buoni caratteri. Si deve leggere

cosi :

(YXux)-jiairj (sic) auu.[3:cp

. . . eta '|uxapt;

(^wvi)c iv 'lrj(aou)

Quantunque in qualche epigrafe cristiana si Jegga, Aouxtg per AO-JXCO;,

tuttavia e piu probabile che .... eta 'jiu^apts
sia nome di donna

; per

la qual cosa, (yXux) uianr], invece di
(yXuyw)uTaiq),

e errore del lapicida.

Abbiamo posto wva non ^aavit, perche deve significare uno stato per-

manente, ond'e che 1'aoristo non puo -starci, ed un presente va benis-

simo
;

oltrecche lo spazio richiede piu quattro che sei lettere. Traduciamo

adunque cosi questo prezioso monumento:

Dulcissimo Campari

...eta Psycharts

Viventi In Jesu Christo

L' ultima frase, come abbiamo notato piu sopra, e nella precedente Ar-

cheologia, e dell'Apostolo nella lettera ai Romani.

Si e trovato ancora un altro frammentino di sarcofago nell' ipogeo de-

scritto, sul quale si leggono queste poche lettere greche

AKEIA...

Le lettere e 1'ortografia qui usate sono piu antiche. L' E non e lu-

nata, come nei due monumenti, 1'uno di Claudia Acilio Valeria, e 1' altro
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di Acilio Riifino ; di piu non e'scolpito AKTAIOC, come in qnello di Ru-

fmo, ma AKETAIOC, come in quello di Valcrio; c giudicando dalla Tav. V

del Rulleltino, a. 1888-80, le lettere sono piii eleganti ; per la qual cosa, il

frammento potrebbe appartenere ad un monumcnto piu antico dei prece-

denti. Abbiamo adunque sei frammenti, tre latini e tre greci, apparte-

nenti alia gens Acilia ; e da essi si raccoglie, che 1' ipogeo descritto ap-

partcncva agli Acilii Glabriones, e chc i nomi degli Acilii quivi scpolti

sono nomi di Cristiani.

II.

La persecuzione di Domiziano.

Morte di T. Flavio Clemente e di Manio Acilio Glabrione.

Narra Svetonio nella vita di Domiziano, cap. XIII : cum procuratorum suo-

rum nomine formalem dictaret epistolam, sic coepit : DOMINUS ET DECS NOSTER

sic FIERI IUBET, unde institutum posthac, ut ne scripto quidem ac sermone

cuiusquam appellaretur aliter. Eusebio nella Cronaca pretende, che Domiziano

fosse stato il primo che volesse essere chiamato Dio
;
ma deve intendersi

della priorita rispelto alle lettere ed allc sahitazioni; perche questo impera-

tore, dettando la formola delle lettere (formalem epistolam), che dovea se-

guirsi nello scrivere all' imperatore, e nel ricevere le salutazioni (scripto

quidem ac sermone) fosse stato il primo ad esigere in esse tale appellazione
i

.

i Dopo la composizione del nostro ms. abbiamo ricevuto dal cb. prof.

GATTI un estratto dalla HEALE ACCADEMIA DEI LIXCEI (seduta del 16 Marzo, 1890)

nel quale si legge un insigne monumento, trovato nel luogo detto le Capan-
nucce circa il chilometro undecirno della via Tiburtina : e un' iscrizione incisa

in buoni caratteri sopra una grande lastra di marmo e dice cosi :

D1S GENITORIBVS-

L- PLOTJO C- F- POL' SAllI.M)-

PRAETORI SODALI TITIALI-

AEDILI CUR- SEVIRO EQ. R-

QVAESTORI URB- TRIB- LAT1CL-

LEG- I MINER P- F- X VIR-

STL IVDIC HABENTI QVOQ-

SALVTATION SECVNDA.M-

SABINVS PRAETOR MAGNA RKS FORMIS PERITT-

Lasciando da banda tulto il resto di questa rara epigrafe, si noti la frase :

llitbenti quocjue salntalioncm secundam (Impcratnrifs Anlonini Aug. Pit), la quale

nppartiene all' ordo salutationis, rispetto all' imperatore. II nostro Plozio si

pregiava di appartenere al secondo ordine di coloro, che entravano a salutare
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Se cosi intendere non si potcsse, il Itiogo della Cronaca sarebbc certo sba-

gliato. Aurelio Vittorc, Epitome, cap. XII, di Domiziano dice : More C. Ca-

ligulae dominum sese DEUMQUE did cocgit ; il che avvcnne prima dell' editto,

col quale ordinava ai Cavalieri di non assistere agli spettacoli, misti col

popolo, ma nel proprio ordine (Svet. 1. c. VI), come abbiamo da Marziale,

lib. V, 8:

Ediclum domini deique noslri,

quo subsellia certiora punt,

el puros eques ordines recepit.

Questo editto probabilmente emano Domiziano nell'a. 88, in cui voile che

si celebrassero i Giuochi Secolari, avvegnacche solo quarantuno anno erano

trascorsi dalla celebrazione dei detti giuochi sotto Claudio. Per la qual

cosa, incliniamo a credere che ncll' anno 87, del suo consolato XIII, gli

fosse venuto in animo di farsi chiamar Dio, ancor vivente. Nell' Epitome
di Aurelio Vittore, 1. c. distinguiamo tre periodi nella vita di Domiziano;

il primo e dichiarato lodevole, e va compreso negli anni 81-87
;

il se-

condo e riprovato con queste parole : Dehinc atrox caedibus honorum stippli-

cia agere caepit, e seguono le parole gia citale, nelle quali dice, che voile

csscrc, come C. Caligola, chiamato Signore e Iddio, e va sino alia ribel-

lione di L. Antonio, il quale comandava le milizie romane nella Germa-

nia Superiore. Cadde questa rivolta nell' anno 91 (U. C. 844), essendo

consoli Glabrione e Traiano. Segue, dunque, a dire Vittore : Quo (Anto-

nio) per Norbanum Appium acie strata Domitianus longe tetrior in omne ho-

minum genus, etiam in suos, ferarum more, grassabatur. Cosi ando Domiziano

sino al tcrminc dclla sua vita, cioe sino all' anno 05.

II libro del Pastore, composto da Erma, come 1'autore del libro si nomina.

e, secondo Origene, quello appunto salutato da S. Paolo nella lettera ai Ro-

mani, XVI, 14. Putotamen, quod Hernias isle sit scriptor libelli illius, qui Pa-

Antonino Pio; il primo era riserbato alle persone di grado senatorio. A queste

salutazioni appartiene il luogo da noi citato nel testo ; imperqcche, dicendo

Svetonio di Domiziano, unde institittum posthac, ut ne scripto quidem ac ser-

mone cuiusquam appellaretur aliler, come la voce, scripto. appartiene alle let-

tere, cosi la voce, sermone, alle salutazioni. Dall'epigrafe consta, che al tempo
di Antonino Pio, le persone che venivano a salutare I'imperatore erano di-

stribuite in classi
;
e 1" istesso deve dirsi del tempo di Domiziano. Adunque

i consoli, Clemente e Glabrione, venendo a salutare Domiziano, doveano chia-

marlo, Dominus et Dens nosier; dondo si ricava in quanto grave prricolo fos-

sero i Cristiani, nnmemsissimi in quel tempo, quanto facili !e carlufo, e quanto
sia probabile ed importante 1' esposizione dei luoghi di Erma, la dove si

legge, c-.i ovojia, da noi notata nel testo, qui appresso.
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stor appellatur, quae scriptura. . . ut puto inspirata
l

. Ma quanta sia 1'antichita

dj questo scritto, chiaro lo dimostrano e quegli scrittori chc lo credono

ispirato, come Clemcnte Alcss. ed il santo martire Ircneo, c quei che lo

giudicano scrittura apocrifa, come 1'Anonimo muratoriano e Tcrtulliano,

de Pud., capp. X e XX
; quantunque, de Oral., cap. XVI, par che dica il

conlrario. 11 dissenso tra autori si yntichi prova 1'antichila dello scritto.

Ora in questo libro si parla di Clemenle, nella scconda Visionc, IV, 3,

dove la Chiesa apparisce ad Erma e gli dice di scrivere due libretti
;

1' uno

per Clemente, perche lo mandi nolle citta lontane, come a lui e stato

prescritto; 1'altro a Grapte, perche ammonisca le vedove e gli orfani. Non

e possibile negare che qui si tratti di Clemente romano. E nell' istessa

Visione, III, 4, leggiamo: Dirai a Massimo, ecco viene la tribolazione ; se a

te piacesse nega di nuovo. II Signore e vicino a quei che si convertono. Chi

sia questo Massimo qui non cerchiamo, e solo diciamo, che in questo luogo

insigne si tratta della persecuzione di Domiziano, ipslc; OE Macijaw- COG-J,

S-Xl^ii; E-p^siai eav aot cpavfj, TiaXcv apv^aai. 'Eyyu^ Kupiog iolc, i~'.-

atpeif>o[Avoii;. Queste parole suppongono, che Massimo avesse abbandonata

la Cede, e si esorta a cogliere il destro della seconda persecuzione per

confessarla. Ma in molti altri luoghi, III Vis., I, 9; ibid., II, 1, si parla

dei martiri sotto Domiziano e delle loro soflerenze: |j,aaT:Ya ? cpAaxac;,

S-X'/^st; jieyaXa;, ataupou?, {Jr^'a eivexev toO 6v6[iaio;. L'ultima frase

si legge anche nel primo luogo citato, e si ha da tradurre, propter

nomen. Non determina di qual nome intenda parlare, del nome di Dio,

o del nome cristiano
;

e nella stessa frase, insistendo, dice, che la parte

destra del subsellium e di chiunque soffrisse pel nome, 2; sav -aftr,

8ta xb ovo[j.a.
In due soli versetti, III Vis., I, 9-II, 1, e ripetuta tre volte,

ne si puo intendere dalla frase precedents un nome determinato
; percio

noi, ricorrendo Agli atti dei ss. martiri, 1' intendiamo nel senso della frase,

Christianus swm, colla quale, dinanzi al giudice, dichiaravano la loro pro-

fessione, ed era la causa del loro martirio. Ma a noi anche piacerebbe vedere

nella frase di Erma un'allusione all'appellazione, Domini et Dei nostri di

cui parla Marziale
;

cosi che, 5ia T& Svo[xa, dinoti il titolo che si die Do-

miziano, pel quale i fedeli ebbero a soffrire i tormenti, ne la congettura

sarebbe improbabile. L'antichita dello scrittore del Pastore la rende anche

accettevole; perche non abbiamo monumenti si antichi, in cui si legga la

formola, Christianus sum, ed Erma stesso in questo luogo 1'avrebbe usata,

se tutt'altro non intendesse colla voce, Sia 16 Svopta efvsxsv TOO SvojiaTO!;,

ovvero avrebbe detto, come in molti altri luoghi, 16 ovofxa toO BeoO

tb 5vou.a TOO Kop:ou.

Ma piu degno di osservazione a noi sembra 1' intendere chiaramente,

1 Comment, in Ep. ad Rom., X, 31.
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come Erma parla tli duo persecuzioni, e come il Signorc indulgente si

mostro con quei che negarono la fede nella prima, ma sara giusto e se-

vero con quei che nella seconda non istaranno saldi. La seconda perse-

cuzione e descritta a breve intervallo dalla prima e di questa piu terribile,

TT,V {I'AT'I/.v T^V pyv ojj.VT]v T))V |iyaXrjv. Ma e bene, in un tema cosi im-

portante, citare qualche luogo, come saggio del reslo, che qua e la nelle

Visioni si legge; donde si ricava cio che qui annunciamo. Dice dunque
nella seconda Visione, II, 7. Maxapio: uu,lc, Saot 6~Guivi:e x^v D-Xl'i-.v

XTjV p)(G|AVr}V XT,V |AyaXyjV *a - ^ao - ^x
tfcpV^OOVCOtt XT^V (i)r,V IXUXtoV,

o voi beati, beati quanti starete saldi nella tribolazione, in quella che so-

pravverrd, che sard si grande, e beati quanti non negheranno la loro vita;

wu-oasv yap K-jpto; xaxa xoO Yio-j auxoO, XG?

J; apvrjaa[iivo'j; xbv K6-

piov aux&v flbieyvcopiaftao d-ib xf^ ^wf^ auiwv, TO-JC vOv n^Xovtas

(ipvetad-ac tai? ipxojJLlvac; ^[jiepaii;, imperocche giuro il Signore pel suo

Figliuolo, quei che negassero il loro Signore disconoscere la loro vita, quei che

ora son per negare nei giorni che sopravverranno ; TGIC; 5e 7ip6tpov dpvrj-

aa[ivoic, ota ty]v TtoXuoirXaYXV^ I'Xecog eyeveio auiol?, a </wei cAe gid

neqarono (nella precedente tribolazione), secondo I'abbondanza dclla miseri-

cordia con lor fu fatto. Or tutto questo suppone una persecuzione a due

riprese, la quale non puo essere diversa da quella di Domiziano, se-

condo i due ultimi periodi della sua vita, notati colle parole di Au-

relio Vittore. E questo stesso si ricava dalle parole citate piu avanti,

dove si parla di Massimo, il quale nego la fede la prima volta, e a

cui si raccomanda di non negare la seconda, e nel testo seguono poco

dopo le parole qui citate. Ne solo Massimo nego, ma con lui altri ancora.

Siate fermi, dice Erma, voi che operate la giustizia, ne in cuor vostro esiterete,

affinche con gli angeli santi fia il vostro transito,
[jirj

O f

.'^'JX
v

'i

arr ;
^'va

5[i,G)v ^ -apooo^ [ieia itov dyylXwv iwv ayicDV. La parola, ^t

e di origine cristiana, e significa in questo monumento esitare nell'animo

suo intorno alle verita dclla fede; ed Erma 1. c. -4, dice: iav... apwatv

a:i6 TWV xapotwv auiwv xa; o^uyjac;, a tutti i santi saranno rimessi i loro

peccati, nei quali caddero sino a questo giorno, se di vero cuore f;irannope-

nitenza e se togliessero dal loro animo le dubbiezze {intorno alia fede]. Chi de-

sidera prove piu copiose potra ricorrere al testo. Intanto, si noti bene, noi

qui diciamo solamente, che nelle prime Visioni di Erma, chiunque egli

sia e in qualunque tempo abbia scritto, si tratta della persecuzione di

Domiziano; ne puo accennarsi alcuna persecuzione sotto Traiano, perche

non lo comporta la frase, T/JV S-Xt^tv TTJV ipxouivrjv T^V (xeyaX^v ed

altre simili; ne altra persecuzione piii lontana, perche parla a Cristiani che

aveano gia sofferto, affinche sieno fermi alia seconda prova; e tra 1'una

e 1'altra la frase suppone un tempo brevissimo. II libro di Erma, essendo
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dcslinalo ai Catecumeni della Chiesa romana, agevole cosa e sup-

porre, coll'andar del tempo c secondo che lo richiedea la necessita, es-

sere state i'atte dclle aggiunle nella composizione piii anlica; e 1'opcra

tutta e del nostro dire prova ben chiara. Si osscrvi I'cnumerazione dei

tnrmcnli, la quale si puo cornparare con quelle di S. Ignazio M. nella lettera

ai Komani, cap. V, dove dioe, che tutti quei tormenti venissero pur contro

di lui, egli e pronto a soslenerli per prol'essare la Cede in Gesii Cristo. Sembra

che quivi sia una allusione a quei diversi tormenti ailoperati nella per-

secuzione di Domiziano. E soggiunge, ibid., v. 2, che avrcbbe istigate

le fiere, se per avventura temessero di ofTendcrlo, come alcuni altri, tre-

manti, non toccarono, (V>--cO -r:v(~>v C3LAX''vcuva cCr/ v'/|avTO. Che qui

vi sia allusione a cio che era accaduto nella persecuzione di Domiziano e piu

che probabile; e sara per avventura compreso Manic Acilio Glabrione, di cui

Dione dice che fu costretto Dell' anno 01 a combattere con un lione.

.Ne s'intende perche Domiziano, piu di ogni altra cosa, fosse fortemente

irritalo contro Glabrione campato dal lione, come ampiamente e con istanza

e narrato da Dione, c per questo appunto fosse stato sbandilo e poi ucciso,

se non fosse slato esposto alle fiere per 1'istesso motive, pel quale, come

tosto diremo, fu posto a morte.

Svetonio in questo tema ha un passo di grande importanza, che dice

cosi : Cotnplures senatores, in his aliquot consulares interemit, ex quibus Ci-

vicam Cerealem in ipso Asiae proconsulatu, Salvidienum Orfilum, \CILIL'.M

GLABRIONEM exilio, quasi molitores novarum rerun 8
. La frase, quasi moli-

lores novarum rcntin, non pare che possa intendersi, rispetto a Glabrione,

di mere opinioni sulla divinita : 1'accusa cosi notata significa coloro, che

aveano macchinato contro 1'imperatore. luvenius Celsus, cioe P. luvenius

Celsus, 1'retore sotto Traiano, Console sotto Adriano e celebrc giurecon-

sulto, fu accusato, come narra Dione, di cospirazione contro Domiziano.

Come ebbe ottenuto Celso di parlare all' impcratore, si prosterno, rico-

noscendolo Signorc, e adorandolo come Dio, -poax-jv-'(aa; a-jTO). In questo

punt*" era 1'intoppo coi Cristiani; non di politeismo si trattava c di mo-

noteismo, ma della deita dell'imperatore. Per la qual cosa, 1'animo sospct-

toso di Domiziano quei, che non volevano riconoscerlo come Dio, stimava

ne pure volerlo riconoscere come Signore; e molto meno di questo sa-

rebbe stato baslante a metlerlo in sospetto. Svetonio, piii accurate del-

1'abbreviatore di Dioue, Xifilino, dice, quasi molitores novarum rcrum. Ed

Orosio, VII, 10, scguendo le tracce di autori piu anlichi, parlando della

persecuzione di Domiziano contro i Cristiani, non da altra ragione : is in

tantam superbiam prolapsus, ut Dominum sese, ac Deum, vocari, scribi, colique

1 In Domitiano, Cap. X.
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iusseril. Degl'iddii immortali si ricordarono un po' piii tardi, non in Roma,
ma in Bitinia, non scparandoli mai dalla dcita imperiale *.

Xifilino due voile, nel lib. LXVII, p;irl;i
di Glabrione, e di lui dice :

Quel Glabrione che era stato console con Traiano (a. 91), accusato

intorno ad altre cose, e come altri molti, ed anche perche eolle ficre

avea combattuto, fece perire : xaTTjy&prjD-evTa Tats dcXXa, xal ota v.

TioXXol, xal Sit xal O-rjpt'ot; ijia^eio, dTiextetvev. Contra di lui special-

mente per invidia era adirato; perche avendolo chiamato, essendo egli (Gla-

brione) console, in Albano per le feste dctte IUVENALIA, lo costrinse ad uccidere

un gran leone. Questi (Glabrione) non solo dal leone per niente fu leso, ma
diri:-:-amlo ginslo il colpo lo alterro. tf poco prima avea detto: essendo

Console Ulpio Traiano ed Acilio Glabrione, i medesimi prodigi dicesi essere

accaduti ; e da questi fu predetta la morte a Glabrione e la dignitd imperial*

a Traiano. Si notino bene le parole, ia TS aXXa, intorno ad altre cose;

xal ota ot -oXXoi, e come altri molti; xal oit xal ib)p:Gi ^a^ero, ed anche

perche colle fiere avea combattuto ed era riuscito vincitore. (Juesle furono

le cagioni per le quali peri il collega di Traiano nel cousolato. E Svetonio 2

parlando di Flavio Clemente, morto da Domiziano, dice: Denique Flavium

Clemenlein pntruelem suum contemplissimae inertiae, cuius filios etiam num

parvulos successores palam deslinaverat, et abolito priore nomine, alter inn

Vespasianum appellari iusserat, alterum Dominitianum: repente ex tenuissima

suspicione lantum non in ipso consulatu interemit: quo maxime facto matu-

ravit sibi exitium.

Nel compendio di Xifilino, prima di Glabrione, si Iratta di Flavio Cle-

mente in qiiosti termini: Nell' istesso anno Domiziano fece anche perire

molti altri e I' istesso Flavio Clemente mentre era Console, ed appose ad en-

trambi (Clemente e Domitilla) il delitto di empieta, pel quale anche allri

molti, ai riti giudaici addetti, furono condannati ; e parte peri, pane fu pri-

vata delle sostanze 3
. Cosi volgiamo nel nostro volgarc il testo stampato a

* Plinio iuniore nell'a. i!2, scrivendo a Traiano, dice di quei che avaeno

negata la fede : Cum, praeeunte me, Deos appellarent et imagini tuae, quam

propler hoc iusseram cum simulacris afferri, thure ac vino supplicarent, lib. X,

ep. 97. E poco dopo ripete le stesse cose in ordine inverse: Omnes et ima-

yinciii tunm dcorumque simulacra venerati sunt. Nerone fu mosso da un motive

ben diverso nella persecuzione contro i Cristiani : Tacito, Ann., XV, 44. La

frase della lettera citata di Plinio si legge frequentemente negli Atti dei ss. Mar-

tiri, ma qui apparisce la prima volta.

3 L. c. cap., XV.
3

Kq:v TO) auTcp list aXXou? TE TroXXou;. -xai TOV <TAa|ii'.ov

TEuovta xatsa^agev 6 Aopruavo^. euEvsxO-rj Se ajji^olv yxXT)[ia

r,$ xai aXXot, 5 lit. TOJV 'louSatiov ^0-r) sjjoxdXXovis;, ~OAAO !

. v.a-s5ixiaO"y) oav.

xal ol jiev tXTiiO-avov, oi $k TWV yoijv ouaitov
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pie di pagina. Quest'accusa di empieta, lyxXr^a aikdr^tog, nella quale

furono impigliati inolti altri, addetti ai riti giudaici, i~ -a -wv 'Ic-joa-'cov

7,8-7; ;CXXAOVT;, cioe molti Cristiaui, devc anche comprendere Glabrione,

di cui tosto ragiona; ed anche perche, di costui ragionando, usa Li stessa

frase. Ora- pare, che rd^-eotr^ non si dice rispctto a Giove ed a Saturno ed

agli altri numi, se non per mero pretesto, ma proprio rispetto alia deita im-

periale ; perche non siamo ancora al tempo, in cui quei che aveano in mano la

somma dclla cosa pubblica, nell'abbandonato culto degl'iddii patrii vedessero

un pericolo per 1'impero. Ond'e che le parole di Svctonio non si hanno ad

esporre cosi: ex tenuissima suspicione dO-soiTjiog ;
ma si bene: ex tenuis-

shna suspicione molitionum novarum rerum. E segue a dire dei prodigi, che

accaddcro per lo spazio di otto mesi, continuis octo mensibus, i quali non

tutti saranno avvenuti per caso fortuito; e come che sia andato il fatto,

il modo di narrarli, tenuto dallo storico, dimostrn in qual maniera ab-

biano considerata la cosa i pagani. Per guisa che la frase seguente: Mi-

nervam, quam superstitiose colebat (Domitianus), somniavit excedere sacrario,

negantem ultra se tueri eum posse, quod exarmata esset a Jove, dimostra,

piu che lutta altra frase, che Flavio Clemente mori per la fede. Degnis-

sima di nota e la frase, quo maxime facto maturavit sibi exitium; questo

fatto e la morte di Clemente 1

,. per la quale, come in gastigo della di-

vinita, Domiziano perde la vita. II passo non puo dichiararsi come se in-

tendesse dire di Stefano, procuratore di Flavia Domitilla, quasi fosse a

cio mosso per vcndicare la padrona ; imperocche questo non potea essere

in mente dello scrittore, conforme si ricava dalla sua narrazione: Stepha-

nus Domitillae procurator, et tune interceptarum pecuniarum reus, consilium

operamque obtulit
'
z
; ed anche senza questo, la frase del capo XV, qui ci-

tata, di per se e chiara. La frase, contemptissimae inertiae, non e il solo

indizio della nuova fede, da Clemente abbracciata, ne il migliore argo-

mento; tuttoche possa accettarsi come segno di Cristianesimo
3

. E qui cade

acconcio notare gli ultimi cinque versi della Satira IV di Giovenale. Da

essi si ricava ancora come i gentili attribuirono la ruina di Domiziano

alia persecuzione da lui mossa contro i Cristiani, senza alcuna allusione

al fatto di Stefano, e molto meno ad una cospirazione dei Cristiani.

Atque utinam his potius nugis Ma ilia dedisset

tempora saevitiae, claras quibus abstttlit Urbi

illustresque animus impune et vindice nullo.

Sed periit, postquam cerdonibus esse timendus

coeperat, hoc nocuit lamiarum caede madenti.

Cf. PHILOSTR. Apollon., VIII, 10.

9
L. c. cap. XVII.

3 Cf. TERTULL. Apolog. cap. 42.
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In questi vcrsi colla voce, cerdones, allude ai Cristiani. Aggiunge il

Card. Baronio, hand dttbium allndit ad necem ipsi (Domitiano) illatam a Ste-

phano Flaviae Domitillae... procuratore
l

, e cita Svetonio. Ma da questo

scrittore, di somma autorita per noi in questo tema, manifestamente si

vede, che i pagani altribuirono la morte di Domiziano ad una punizione
dclla divinita; ne qui nei versi di Giovenale a questo si contraddice 2

.

Colla voce, Lamiarum, accenna alia morte di Elio Lamia Emiliano.

Queste autorita di scriltori antichi,' in parte notati sin dal secolo XVI,

nuova luce ricevono dai frammenti scoperti nel cimitero di Priscilla. Per

distruggere o rendere dubbii questi argomenti in favore della cristianita

e del martirio di Clemente e di Glabrione non bastano quelle difficolta

che nascono da mere congetture e dalla scarsezza di notizie della loro vita,

ma di nccessita si richiedono pruove positive in contrario.

III.

Due donne cristiane, Trifena e Trifosa, nel cimitero di Priscilla.

La preghiera d'un Cristiano, segnata sopra una lapide dell'istesso cimitero.

Dei monument! recentemente scoperti abbiamo qui parlato non solo

perche molto important, ma ancora per farci strada ad un altro tema,

il quale potrebbe essere di qualche utilita agli scavi, che presentemente

si fanno nel cimitero di Priscilla. Ma come avviene in si fatti studii, a

poco a poco crescendo la materia tra mano, siamo costretti a fare qui

luogo ad un altro tema, che piu brevemente puo essere trattato. Nel

Bullettino dell' anno 1886, p. 48, sotto il n. 34, si leggono sopra una lastra

cimiteriale queste lettere di forma grandi e di buona calligrafia, e tinte

di minio.

TPTOA,

' Ad an. Chr. 98, . IX.

2 Si rioti come la morte di Domiziano da Svetonio e da Dione e attri-

buita a Domizw, a Norbano ed a Petronio Secondo, prefetti. Gli esecutori fu-

rono, secondo Svetonio, in Dom., XVII, Stephanus Domitillae procurator, Clo-

dianits cornicularius, Maximus Parthenii libertus, Salurius decitrio cubiculorum,

ed tin gladiatore che non nomina. XifHino cangia i nomi degli esecutori, tranne

il nome di Stefano, posto in ultimo luogo, e attribuisce il misfatto a Dorni;ia

e ai prefetti qui notati, Cf. Svetonio, 1. c. XIV. Questo fatto e cosi giudicato da

Plinio, paneg. XLIX, 1. ille lamen, quibus sibi parietibus el muris salutem suam

tueri vidcbatiir, dolum secitm et insidias et ultorem scelenim Deitm inclusit

longcqite tune illi divinitas etc. La ragione che mosse Domizia 6 narrata da

Xifilino, cioe 1'aver letto il proprio nome sulle tavolette, nelle quali Domiziano

avea notato i nomi di coloro, che volea far morire.
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Qucsta lastra era per terra, caduta dal proprio loculo, nella parte piu

antica del cimitero, vicino ad un sepolcro con volticella ornata di stucchi,

rappresentanti putti seduti ed encarpi di stile assai antico. Non a questo

nionumento, ma ad un loculo, quivi vicino appartenne la nostra lupide.

Osservando attentamente la disposizioue delle lettere pare che il lapicida

abbia inleso di agguagliare la lunghczza dei due versi, e percio a noi

sembra chc non una, ma due lettere mancano nel primo; altrimenti

avrebbe cominciato a scolpire il primo nome un po piu a destra, se una

sola lettera mancasse; percio non puo farsi supplemento piu probabile

di questo:

ovvero al rovescio, scambiando la defunta e la superstite,

Tpirfcb(aa)

TpUCpa(lVYj)

II supplemento,

non trovandosi mai si fatti nomi accoppiati nci monument! pagani e cri-

stiani, ci e parso meno probabile dei due precedenti, i quali banno qualch/j

ragione tutta propria per essere prescelti. Conviene anche avvertire, die

il supplemento al secondo verso e certo, e che nel gran numero delle

lapidi cristiane non si trova, tranne in questa, il nome, xputpoava. Nel

Corpus Inscript. gr. vol. IV, fasc. 3, contenente 1'indice dei nomi, ipu^acva

appare sette volte, tpu^waa cinque; Vedi p. 130. II primo nome si legge

ancora sopra un sarcofago scoperto nei prati di Castello; i caratteri sono

leggermente rubricati. II monumento e descritto dal ch. R. Lanciani l

;

1'iscrizione e questa:

CREPEREIA TRYPHAENA

II dotto antiquario, qui citato, dice, che quest' area con un' altra quivi

scoperta, appartenga alia prima meta del terzo secolo. Noi non abbiarno

bisogno d' entrare in si fatto argomento, il quale richiedcrebbe un accu-

rate csame delle sculture che si osservano sul marmo
;
ne in questo luogo

necessario per noi determinare giusto la data del monumento. Bastu

riconoscere in modo ccrto, che CREPEREIA TRYPHAENA non era Cristiana ;

1 Bullett. delta Comm. Arch. Com. ann. 1889, p. 173 sgg.



ARCHEOLOGIA 221

perche certamentc nclla copiosa suppellettilc, trovata ncll' area, qualchc

segno si sarebbe scoperto, e qualche Iraccia sarebbc apparsa sullc faccie

esterne del marmo. Non si trova adunque questo nome nei monumenti

cristiani, e di rado assai tra i pagani. A questi aggiungiamo il nome,

ip'j:fa:va,
detto da Petronio di una donna licenziosa

; gli dementi, di cui

sono i due nomi, ipucpwaa e ipr^aiva, composti, fanno agevolmente cre-

dere che potrebbero essere nomi, come altri non pochi in Marziale, ap-

piccati a persone di un viver libero.

1 due nomi, -putpwaa e ip-jcptva, accoppiati insieme, non si leggono

mai nelle lapidi gentilcscbe e cristiane, tranne qui sulla nostra del ci-

mitero di Priscilla. Nel martirologio romano di Tryphena e Tryphom si fa

menzione il 10 Novembre in questi termini : Iconii in Lycaonia sanctorum

mitlierum Tripheunae (sic) el Tryphosae, quae beati Pauli praedicatione, et

exemplo Theclae, in Christiana disciplina plurimum profecerunt. Questa nota

non e antica, e manifestamente e ricavata dagli Atti di S. Tecla, dove si

parla di Tryphena. Ma nel Martirologio, cod. Bernen. 289, stampato dai

Bollandisti, al giorno 10 Nov., non si la menzione delle due sante donne

qui nominate ed attribuite ad Iconic.

Quesli nomi dovcltero essere tolti da queste due donne cristiane,

quando ancor viveano nel paganesimo ;
ond' e che viene alia mente il

luogo dell'Apostolo ai Roinani la, dove saluta Tryphaena e Tryphosa, XVI,

12. E la lapide potrebbe bene appartenere alia fine del primo secolo
;

se

pur non si voglia supporre, che due sorelle cristiane avessero tolto i me-

desimi nomi, e cosi fare scendere la data del monumento ad una eta meno

remota. Pertanto si noti, che quanto piu si scende a tempi meno antichi,

tanto piu improbabile diventa che vivessero due sorelle cristiane di que-

sto nome; ne i Cristiani del secondo secolo erano, per qualunque molivo,

vaghi di togliere cosi fatli nomi
;

e piu agevol cosa e il supporre, che

ove li avessero tolti, li avrebbero deposti, passando dal gentilesimo alia

fede. Bene e dunque notare attentamente ogni cosa e sospendcre il giu-

dizio, fmtantoche qualche altro nuovo indizio venga alia luce.

Non meno importante ne meno difficile e la dichiarazione della lapide

seguente.

;IMEKE

N
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ratteri greci, si lessero sopra due tegole alcunc lettere, tracciate in linee

rosse c leggiere, a mala pona visibili, e molto irregolari nclla forma *.

Le ultime lettere erano nascoste dietro un muro di rinforzo, come in altri

luoghi di questo sotterraneo cimitero si vede; demolita la parte del muro,
che le nascondeva, apparve 1' iscrizione come qui si legge, ed e conforme

alln copia di Mons. VVilpert, fatta con la piu grande diligenza. II disegno

consegnato nelle mani del Comm. De Rossi pote essere da lui confron-

tato coH'originale e riconosciuto conforme. Non puo dunque esservi dubbio,

che cosi realmente dica il monumento. La chiusura era composta di tre

tegole, la prima e perita. Le lettere sono tutte dell' istessa grandezza,

tranne le ultime tre, ETO, del terzo verso, che son piu piccole; 1' N,

adunque, dello stesso verso non deve ad esse congiungersi. Un altra cosa

deve notarsi, e da essa dipende la dichiarazione di questa epigrafe. Nelle

lettere

NIPFRo
ETO

non deve cercarsi alcun nome o parola piu o meno male scritta, o sba-

gliata nel dipingere le lettere; le quali, come abbiamo osservato, sono di

forma irregolare, e come se si volesse notare cosi alia sfuggita una sen-

tenza o una preghiera o una acclamazione; in quella guisa che soleano

fare i visitatori delle tombe dei martiri. Le lettere qui notate sono ini-

ziali di parole, come si vede in un altro titoletto, sotto il n. 20, della

silloge priscilliana, Bull., 1884-1885, p. 65, ed e questo:

FORTVNATI

CVM INFANIE

FFVOFS

colomba

Come NIPFRo ETO, cosi FFA^OFS sono lettere accozzate insieme, ed

iniziali di parole; ed e piu agevole ammetterlo nella prima epigrafe, che

in questa seconda. In quella l'(o) minuscolo e posto per escludere altri

vocaboli comincianti per la lettera R, come ad esempio, \\(efrigera) o

altra simile. Quanto alia lettera X, nella precedente Archeologia ab-

biamo dato un insigne graffito dell' istesso cimitero, nel quale questa

lettera e certamente abbreviazione del vocative X(piat). Ne deve far

Vedi Bullet, di Arch. Crist, a. 1886, pag. 164.
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meraviglia chc in un litolo latino vi sia iniziale della voce greca,

XpcTco?, come in altri cimiteri si leggono iscrizioni latine in Icttere gre-

che, e nel titolo, posto accanto al nostro, si legge, Profutura, in lettere

grcche, cosi il nome, Jesus Christus, si vede notato 1H XP ovvero X. L'ab-

breviazionc della voce Christus e X non CH, la quale non si vide mai,

ne si vedra in questi monument! Leggiamo adunque tutta 1'epigrafe cosi:

. . . IMEKE PAX TIBI

tN Xra/o DEO
Nos In Pace Prater lioga

ET Ora

Non ci e stato possibile trovare le poche lettere per comporre tutto

il nome . . . IMEKE, il quale, usato al vocativo, e qui indizio che quel

che segue e una prcghiera. E grandcmente a deplorare la perdita della

prima tegola, nella quale qualche altra cosa era scritta, appartenente cer-

tamente al Gristiano quivi sepolto; e quantunque non abbiamo alcun ar-

gomento, osiamo nondimeno sospettare, che questa fosse la tomba d' un

Martire.

La silloge priscilliana, cioe la raccolta delle iscrizioni pi u antiche del

cimitero cristiano di questo nome, e molto utile e molto importante ;
e

speriamo vederla presto compita e separatamente stampata. A questa

guisa, avendo sott' occhio tutti insieme i monumenti venuti alia luce dalla

parte piii antica del cimitero, potremo senza pericolo di abbaglio giudicar

dell' eta a cui appartiene.



CRONAGA CONTEMPORANEA

Roma, 16-30 Giugno 1890.

I.

COSE ROMANS

i. I due Concistori del 23 e del 26 giugno. 2. La parola del Papa o 1'Al-

locuzione pronunziata nel Concistoro. 3. L' imposizione della berretta

ai nuovi Porporati. 4. La festa di S. Pietro in Roma. 5. La medaglia

presentata al Papa nella festiva riconenza dei SS. Apostoli Pietro e

Paolo. 6. II Papa e la Regina Reggente di Spagna. 7. II trasporto

delle Cappellette di S. Stanislao. 8. II Centenario di S. Luigi Gonzaga.
9. Crisi capitolina. 10. II Commissario regio in Campidoglio.

1. II giorno 23 giugno, il S. Padre, com'era state annunziato, tcnnc

il Concistoro segreto, nel quale pronunziava una bruve Allocuzione, pro-

clamava Mons. Giovanni Hagg, gia vescovo di Eliopoli, Patriarca Maro-

nita d'Antiochia di Rito Maronita. Quindi creava Cardiuali dell' Ordine

dei Preti; Mons. Vincenzo Vannutelli, Nunzio di Portogallo; Mons. Seba-

stiano Galeati, Arcivescovo di Ravenna
;
Mons. Gaspare Mermillod, Ve-

scovo di Losanna e Ginevra; Mons. Albino Dunajewski, Vescovo di Cra-

covia. Nominava poi i titolari alle sedi seguenti: Chiesa Metropolitana

di Vienna : Mons. Antonio Gruschia Vicario Castrense dell' esercito au-

striaco. Chiese Metropolitane di Acerenza e Matera : Mons. Francesco

Maria Imparati promosso dalla scde di Venosa. Chiesa Metropolitana di

Otranto: Rev. Gaetano Caporali. Chiesa Cattedrale di Nola: Mons. Agnello

Renzullo, traslato da Isernia e Venafro. Chiesa titolare di Tiberiade :

Mons. Giuseppe Cappelli traslato da Ripatransone; Chiesa Cattedrale di

Ripatransone. Rev. Giacinto Nicolai. Chiesa Cattedrale di Montefeltro:

Rev. Carlo Ronaiuti. Chiesa Cattedrale di Norcia : Rev. Padre Mariano

da Civitanova (Giovanni Gavasci) Cappuccino. Chiese Cattedrali di Alri

e Penne: Rev. Giuseppe Morticelli. Chiesa Cattedrale di Lipari: Rev.

Giampietro Natoli. Chiesa Cattedrale di Guastalla: Rev. Andrea Ferrari.

Chiesa Cattedrale di Tortona: Rev. Igino Brandi.

Chiesa titolare di Alabanda: Mons. Nicola Loruzzo, deputato Coadiu-

tore con futura successione di Mons. Vescovo di S. Angelo dei Lombard!.
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Chiesa titolare di Nilopoli: Bev. Padre Giuseppe Consent!, deputato Coa-

diutore con futura successione del Vescovo di Nusco. Chiesa titolarc di

Filomelio : Mons. Antonio Andrzcjcwic/, deputato suflraganeo di Goesna.

Chiesa titolare di Derhe: Mons, [Metro Podaliri, deputato ausiliare del

Vescovo di Becanati e Loreto. Chiesa titolare di Diodea : Kev. Gennaro

Cosenza, deputato ausiliare del Vescovo di Telese c Cerreto. Chiesa tito-

lare di Cidonia : Bev. Angelo Boccamarzi.

II Concistoro pubblico del giorno 2G comincio alle ore 9 e mezzo an-

timeridiane col giuramento prestato nella Cappella Sistina dai nuovi C;ir-

dinali Galeati e Mermillod, mentre il Santo Padre colle solite cerimonie

si recava in sedia gestatoria coi flabelli nell'Aula Regia, ove consegn;iv;i

il cappello cardinalizio ai due Porporati suddetti. Durante la cerimonia,

1'avvocato concistoriale Marzucchi perorava per la terza ed ultima volta

la causa di beatificazione e canonizzazione del ven. Vincenzo Pallotti.

11 Santo Padre si ritirava poi ne' suoi appartamenti, c i Cardinal! si

recavano alia Cappella Sistina per il canto solenne del Te Deum. Indi

avea luogo nell'aula solita il Concistoro segreto, nel quale il Papa dopo

chiusa la bocca, secondo il rito, ai novelli Cardinal! proponeva le seguenti

Chiese :

Metropolitans: San Salvatore di Bahia del Brasile, per mons. Antonio

De Macedo-Costa, promosso da Belem de Para. Salisburgo, per mons.

Giovanni Haller, promosso dalla titolare di Adraa. - -

Bordeaux, per

mons. Vittorc Lecot, promosso da Digione.

Arcivescovili titolari: Calcide, per mons. Luigi Dos Santos, traslato

dalla Metropolitana di S. Salvatore di Bahia. --
Selimbria, per mons.

Edoardo Angerer, ausiliare di Vienna.

Cattedrali : Segovia, per mons. Giuseppe Pozuelo y Herrero, traslato

dalle Canarie. San Pietro nel Bio Grande (Brasile), per mons. Claudio

Goncalves Ponce de Leon, traslato da Goyaz.
--

Digione, per mons. Fe-

derico Oury, traslato da Frejus.
-- Alba Beale (Ungheria), per mons.

Filippo Steiner, canonico di Gran Varadino. Csanad (Ungheria), pel

B. D. Alessandro Dessewffy, canonico di Cassovia. Evreux, pel B. E.

Francesco Hautin, vicario generale di Orleans. Frejus, pel B. D. Eu-

dossio Edoardo Mignot, vicario generale di Soissons. --
Avila, pel B. D.

Giovanni Mufioz y Herrera, canonico di Granata. --
Minorca, pel B. D.

Giovanni Gomes y Vidal, canonico di Tarragona. SS. Concezione (Chili),

pel B. D. Placido Labarca, vicario apostolico di Tarapaca. La Serena

(Chili), pel B. D. Fiorenzo Fontecillo, canonico di Santiago.
--

Goyaz

(Brasile), per mons. Gioacchino Arcoverde de Albuquerque Cavalcanti, ca-

nonico di Olinda. Belem de Para (Brasile), pel B. D. Girolamo Thome
de Silva, professore nel Seminario di Olinda.

Chiese titolari: Mirina, pel B. D. Isidore Barriga, canonico di Quito,

deputato amministratore della diocesi di Guayaquil nell'Equatore. Dan-

Serie XIV, vol. VII, fasc. 962. 15 12 lujio 1890.
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sara, pel B. D. Belisario Santistevan, deputato coadiutore con futura

successione di inons. Baldivio, vescovo di S. Croce dclla Sierra in Bolivia.

Gerra, per mons. Gio. Ferdinando Erberard, parroco di S. Teresa in

Bio Janeiro, deputato coadiutore con futura successione al Vescovo di

Olindii. Kfesto, per mons. Giuliano Kujlowki, deputato ausiliare al Ve-

scovo greco di Premislia. --
Eucarpia, per mons. Emanuele Dos Santos

1'ereira, depulato ausiliare all' Arcivescovo di S. Sulvatore della Bahia

(Brasile). Camaco, per mons. Silverio Gomes Pimenta, deputato ausi-

liare al Vescovo di Murumua (Brusilc).

Quindi Sua Santita notified la elezione delle seguenti Chiese, fatta

per Breve :

Gattedrale di Scio, per mons. Dionisio Nicolosi, traslato da Zante e

Cefalonia.

Ghiese titolari : Dioclezianopoli, per mons. Fedele Abati, vescovo di-

missionario di Scio. Azote, pel B. D. Agostino Gockel, deputato ausi-

liare di mons. Vescovo di Paderborn. --
Assura, pel B. D. Uberto Otto,

deputato vicario apostolico del Kan-Sou in Gina. Cibistra, pel P. Mar-

tino Poell, dei Minori Becolletti di Olanda, deputato vicario apostolico

del Chen-Si mcridionale in Cina. Trina, pel K. D. Carlo Giacomo Mac-

Donald, deputato coadiutore con futura successione al Vescovo di Charlot-

tetown (Canada). Lirba, pel B. D. Eugenio Kleiner, deputato coadiu-

tore con futura successione al Vescovo di Misore nell'Indostan. Anti-

patride, pel B. P. Costantino Costa, passionista, deputato ausiliare a mons.

Palma, arci vescovo di Bucarest.

In seguito S. Santita apriva la bocca ai nuovi Cardinal} e riceveva

la postulazione del S. Pallio per le chiese metropolitan di Acerenza e

Matera, Otranto, Vienna, S. Salvatore della Bahia, Salisburgo, Bordeaux

e Kingston. Finalmente il Papa poneva 1'anello cardinalizio ai nuovi Car-

dinali e assegnava loro i titoli.

2. L'Allocuzione Priores curas pronunciata dal Santo Padre nel Con-

cistoro sopraddetto per la conferma dell'elezione del Patriarca maronita

di Antiochia, e un atto che mirabilmente concorda con quanto ha fatto

finora Leone XI11 per richiamare a vita novella le Chiese orientali. L'o-

dierno andamento della politica europea allontano 1'attenzione dei politici

dall'Oriente per concentrarla sulle questioni che si possono sciogliere in

riva al Beno; ma tempo verra, e non sara lontano, che la questione di

Oriente nei varii suoi aspetti ritornera a primeggiare. La si trova la

chiave deH'avvenire del mondo europeo, e chi sapra valersene sara il si-

gnore dell'Europa. Ma in Oriente la questione religiose e quella die so-

vrusta alle altre. D'tiltra parte la decadenza del mondo orieutale. e talc

che tutti gli sforzi degli uoinini di Stato riescono e riuscirauno sempre
vani. A portarvi rimedio efficace conviene convincere il mondo orientale

che lloina papale rispetta tutte le vere grandezze ;
1'unione con essa e
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la loro veru tutela. II N. S. Padre Leone XIII lo ha dichiarato sempre

quando si tratto di cose oriental], e ne e una prova novella la Allocu-

zione che qui riportiamo tradotta dal latino, la qualc riguarda i catto-

lici del Monte Libauo, angolo privilegiato di questo misterfoso Oriente,

divenuto celebre per il suo eroisrao, le sue imprese cavalleresche, la sua

costanza nella fede.

Venerabili Fratelli,

Le prime nostre cure oggi meritamente a se richiama 1' inclita na-

zionc cattolica del Monte Libano, illustre nelte lettere profane e sovente

celebrato nei carmi divini, magnifico per 1'amenita del luogo e per la

dolcezza del cielo e del clima. Crescongli decoro famose citta sparse sulle

sue falde, monuments e dimore di pieta e religione a gran numero eret-

tivi qui e cola, il numero degli abitanti e il grande amore che nutrono

per quei luoghi, ne' quali i loro maggiori, in tempi calamitosi, trovarono

sicuro rifugio alia cattolica religione. Sul Libano si estendono numerosi,

su pei gioghi piii accessibili, i Maroniti, e vi hanno la sede del loro re-

gime paUriarcale : popolo di fasti illustre, che a san Lodovico, Re di

Francia, quando mosse contro i Saraceni, arreco valoroso aiuto colFarmi;

ma ancora piu nobile per la circostanza con la quale serbo Integra ed

illibata la fede cattolica tra molti pericoli e fieri contrasti.

Fra questo popolo, nell'aprile ultimamente passato, resto vacante,

per la morte del venerabile Fratello Paolo Pietro Massad, la sccle patriar-

cale d'Antiochia. Dopo aver cele.brato i funerali dell'estinto Patriarca, i

Vescovi dei Maroniti, nel giorno vSgesimottavo del predetto mese, unironsi

in assemblea per dargli il successore. E in quella unanimemente designa-

rono per Patriarca antiocheno de' Maroniti il venerabile Fratello Giovanni

Hagg, arcivescovo Eliopolitano de' Maroniti, personaggio ragguardevole per

prudenza, che nel curare gl'interessi religiosi avea prestato opera assidua

al Patriarca defunto. Di poi, come si conveniva, i Vescovi suffraganei e

il Patriarca da loro eletto scrissero a questa Apostolica Sede, raggua-

gliandola delle cose operate, e chiedendo a Noi che volcssimo colla Nostra

Autorita Apostolica approvare e confcrmare la elezione istessa.

Coll'autorita dell' onnipotente Iddio, dei Santi Apostoli Pietro e

Paolo e Nostra approviamo e confermiamo 1'elezione, ossia postulazione

fatta dai venerabili Fratelli i Vescovi Maroniti, nella persona del vene-

rabile Giovanni Pietro Hagg, sanati in quanto occorresse i difetti che

all'elezione stessa potessero contrapporsi ;
e sciogliendolo dal vincolo che

lo stringe alia Chicsa Eliopolitana dei Maroniti, lo innalziamo e lo pro-

moviamo alia Chiesa patriarcale antiochena de' Maroniti, con tutti i pri-

vilogi che a' suoi predecessori furono accordati da questa Sede Apostoliea,

e lo costituiamo e dichiariamo, non ostante qualsivoglia cosa in contrario,

Patriarca e Pastore dei Maroniti, come sara detto nel decreto e nella
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scheda concistoriale. Nel nome del Padre
-j-

e del Figliuolo -j-
e dello

Spirito -j-
Santo. Amen.

Avendo Noi, secondo il costume, deferito 1'esame di cio alia S. Con-

gregazione di Propaganda Fide per gli affari di rito orientale, questa,

dopo aver ben ponderato la cosa, Ci preg6 che, sanati in quanto ve ne

fosse bisogno quei difetti che nella stessa elezione potessero essere oc-

corsi, secondassimo le preghiere dei Yescovi Maroniti. L'amor paterno che

portiamo al popolo de' Maroniti ci induce a sovvenirlo della Nostra Au-

torita
;

e standoci sornmamente a cuore la prosperita della Chiesa maro-

nita, ordinnammo alia predetta Congregazione Nostra sopra gli affari di

ritn orientale, di stabilire e decretare quanto occorresse, affinche 1'eccle-

siristica disciplina accuratamente e pienamente fosse adempiuta secondo

il Sinodo del Libano tenuto I
1

anno 2736. Ora Noi nutrendo ferma [fiducia

che il Patriarca eletto, quanto venne di dignita elevato, altrettanto si

sludii colla sua vigilanza, opera e solleciludine di ben merit are della re-

ligione e della Chiesa presso il popolo de' Maroniti, slimammo di appro-

varla e confcrmarla e di decorare lo stesso V
7
enerabile Fratello, come

Egli domanda, del sacro pallio che ha tocco le ceneri del B. Pietro, in

solenne attestato della Nostra ^dilezione. Che cosa ve ne pare ?

Compiute queste cose riguardanti la Chiesa orientale, veniamo all'o-

norarc del vostro amplissimo^Ordine quattro illustri pcrsonaggi, i quali

o nell'esercizio dell'episcopale ministero, o nel traltare affari di questa

Sede Apostolica, Ci diedero sempre prova d'integrita, fedelta, prudenza

cd amore alia Chiesa. Essi sono: Vincenzo Vannutelli, Arcivescovo tito-

larc di Sardi, Nunzio JNostro presso S. M. Fedelissima il Re di Portogallo

e d'Algarvia, da Noi creato Cardinale della Santa Chiesa Ilomana e ri-

servato in petto nel Concistoro tenuto il giorno 30 dicembre dell' anno

1880
;
Sebastiano Galeati, Arcivescovo di Ravenna

; Gaspare Mcrmillod,

Vescovo di Losanna e Ginevra
;
Albino Dnnajcwski, Vescovo di Cracovia.

Che cosa ve ne pare?

Pero, coll'autorita dcH'onnipotente Iddio, dei Santi Aposloli Pielro

c Paolo e Nostra, pubblichiamo Prote Cardinale della Santa Chiesa Ro-

uiana Vincenzo Vannutelli Creiamo inoltre e pubblichiamo Preti Car-

dinali della S. Chiesa Romana Sebastiano Galeati, Gaspare Mcrmillod,

Albino Dunajewski, colic dispense, dcroghe e clausole necessarie ed oppor-

tune.

3. Nelle ore pomeridiane del giorno 25 giugno, il Santo Padre ha im-

posto la berretta cardinalizia agli eminentissimi e reverendissimi signori

cardinal! Sebastiano Galeati, arcivescovo di Ravenna, e Gaspare Mermillod,

vescovo di Losanna e Ginevra, creati e pubblicati nel Concistoro se'grelo

di lunedi scorso. Sua Eininenza RiTia il signor cardinale Rampolla, se-

i^retario di Stalo di Sua Santita, ha riccvuto dapprirna i novelli Cardi-

nali e quindi li ha accompagnati negli appartamenti pontificii. Frattanlo
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11 Santo Padre, uscito dalle sue stanze private, si e recato nella Sala del

trono, snl qiuile si e seduto circoudato dalla sua nobile'Corte, avendo a

destra 1'Emo Segretario di Stato. Quindi UQ Maestro delle cerimonie pon-
tilicie ha annunziato cd introdotto nella Sala i novelli Porporati, i quali,

fatte le tre genuflessioni d'uso, si inginocchiavano successivamente di-

nanzi al Santo Padre, il quale imponeva loro la mozzetta e la berretta

cardinalizia. Dopo di che, le Eminenze Loro Reverendissimc, scopertosi

il capo, baciavano al Santo Padre il piede ed alzandosi contraccambiavano

1'amplesso col Sommo Pontefice, al quale 1'EiTio signor cardinale Galeati,

Arcivescovo di Ravenna, indirizzava nobili ed afiettuose parole di ringra-

ziamento anche a nome deU'Eiiio suo collega. Sua Santita rispondeva al-

rEiiio Arcivescovo con un discorso improntato di paterna benevolenza e

di speciale aflezionc, chiudendolo coll'apostolica bcnedizione. Assistevano

a qucsta ceremouia le Dep'.itazioni della diocesi d' Imola, dell'archidiocesi

di Ravenna e delle diocesi di Macerala e Tolentino per 1'eminentissimo

Arcivcscovo di Ravenna, e quelle di Gincvra e Friburgo per 1'Efno Ve-

scovo di Losanna e Ginevra.

-4. La Testa di S. Pielro e stata qucst'anno tale da sbaldanzire 1'or-

goglio dei nemici della Chiesa. Chi puo infatti ridire le migliaia di

fedeli che si recarono in quel giorno alia Basilica Valicana per prostrarsi

e pregare sulla tomba del Principe degli Apostoli !

A vcdere tutta quella folia, un sentimento di gioia ha inondato il

nostro animo, e ci ha i'atto esclamare : Ecco la fede di Roma! ecco

quella fede, che 20 anni d'insidie, di gucrra non inai interrotta un istante,

Don hanno potuto menomare o intiepidire !

Tutte quelle. migliaia di devoti che il giorno 29 si sono inginocdiiali

tlavanti ;dla statua del Principe degli Apostoli, rivestita dei paramenti

papali, e davanti alia Confessionc, addobbata con fiori e festoni di mirto,

e splemlente di luce, hanno data una magnifica smentita a tutti quclli

che credono, o, pur non credendolo, dicono che la Roma cristiana e finila,

ed ha ceduto il posto alia Roma atea, la Roma del signor Crispi e della

sua Dea Ragione.

11 giorno appresso, una rappresentanza della Sociela Primaria Roinana

per gl'Intercssi Cattolici, composta del signor conte Adolfo Pianciani, prc-

sidente generale, e dei signori, conte Prospero Castelli-Mandosi, e awo-

cato cav. Fabio Rianchini, consiglieri, ha deposto, col cerimoniale di rito,

sul Sacro Avello del Principe degli Apostoli, un calice d'argento con 1'epi-

grafe che qui appresso riportiamo: tributo, chela delta Societa, fin dalla

sua costituzione, offrc annualmente, a nome del popolo di Roma, a S. Pietro,

suo inclito Patrono e Signore.

L'iscrizionc che accompagna TofTerta, e- che fu dettata dal chiarissimo-

1*. Antonio Angelini, d. C. d. G., e laseguente:
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PETRE

Apostolorum . Princeps

Paule . Petri . laborum . consors

qui . Dei . numine . el . ductu

Romam

septenis . e . collibus

iitra . orbi . universo . dantem

accessistis . impavidi

et . mail . daemonis . cultum . et . delubra

proruentes

Crucis . et . vexillum . extulistis

nobis . adeste

vestra . nos . ope . firmate

vestra . nos . custodia , tegite

ut . instauratis . animis . densa . acie

pro . Christo . Deo . et . Christi . Dei

vices . et munus . implente

Pontifice . Maximo

manus . cum . hostibus . conseramus

Societas . Romano, . Princeps

rei . Catholicae . provehendae

III . kal . quintiles . a . MDCCCXC.

5. Di questi giorni e dopo la festa di S. Pietro, il Papa riceveva Mon-

signor Enrico Folchi Commissario dei Beni della Santa Sede per presen-

targli insieme all'egregio Cav. Bianchi, incisore dei Palazzi Apostolici,

1'annuale storica medaglia,

La medaglia ha sul suo diritto 1'augusta effigie della Santita Sua, con

in giro la iscrizione:

LEO . XIII . PONT . MAX . AN . XIII

II rovescio di essa rappresenta la maestosa figura di S. Pietro in car-

cere, incatenato ad un sasso su cui sta seduto. Egli tiene alzate le braccia

e la testa rivolta al cielo in atto d'implorare aiuto da Dio ond'essere li-

berato da quei ceppi che lo tengono avvinto. Intorno si legge questa iscri-

zione, dettata da Mons. Nocella, Segretario dei Brevi ai principi:

TE . VINDICE . DEUS . VIXCULA

CORRUANT . AD . LlBERTATEM

APOSTOLICAE . POTESTATIS

Nell'esergo poi vi e il millesimo.

A. MDCCCXC.

La naturalezza della figura di S. Pietro, scrivea YOsservatore Ro-

mano, la morbidezza delle pieghe del paludamento che 1'avvolge, 1'espres-
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sione del volto chc ardente di foclo e di amore si rivolgc al suo Divin

Maestro, e infine la difficolta, felicemente suporata, di ritrarre incisa in una

medaglia una figura sedula di faccia, costituiscono un merito incontra-

stabile pel valente artisla signor Cav. Bianchi, al quale lo stesso Sommo
Pontefice si compiacque atteslare 1'alta Sua soddisfazionc colle

piii bene-

volo e consolanti parole.

6. Le testimonianze di paterna benevolenza che, dove se ne porga

1'occasione, il S. Padre non lascia di dare a S. M. la regina reggente di

Spagna, oltreche ben meritate da quell'augusta Signora, per la sua grande

devozione alia S. Sede e per le sue grandi virtu, dimostrano pure il vivo

interesse che Leone XIII prende per la prosperita e la grandezza della

nazione Spagnuola non meno che della regnante monarchia. Di che i gior-

nali di Spagna ci han dato una recente prova, che noi vogliamo riferire

tanto ad onore della Regina Reggente, quanto a gloria di quella Sede

Apostolica contro la quale indarno cozzano da XIX secoli uomini e de-

monii. In seguito alia commovente religiosa funzione compiutasi a Madrid

il 10 giugno per volere di S. M. la Regina Reggente, la quale fece con-

sacrare al Cuore di Gesu ramatissimo suo figliuolo, il piccolo Re Alfonso XIII,

e le infanti di lui sorelle nella Chiesa di San Martino; il Santo Padre

Leone XIII inviava il giorno seguente questo telegramma alia pia Sovrana:

A Sua Maesta Maria Cristina, regina reggente di Spagna

Madrid

11 Sacro Cuore di Gesu custodisca santamente V. M. e i suoi figli,

li reuda fclici e non cessi mai di proteggerli.

Uniamo a tal fine le nostre alle vostre preghiere e v'inviamo con

paterno afl'etto 1'apostolica benedizione.

Leone XIII.

1. Le cappellette di S. Stanislao a Roma, contro la cui demolizione

erano pervenute al Quirinale tante proteste e suppliche, segnatamente

dalla Polonia, furono fmalmente traslocate dall'antico braccio del Novi-

ziato dei Gesuiti e ricostruite presso la sagrestia, al primo piano della

casa ivi edificata pel Rettore. Dopo un piccolo ambiente d'ingresso, narra

la Voce della Yei'iia del 18 corr., ove furono anche collocate le due porte

gia esisteali nell'antico idontico corridoio chc metteva alle dette camere,

si accede nell'antisala, le cui pareti sono tappezzate con parato verde a

greca d'oro incrociato, precisamentc come trovavasi nell' antico locale.

Subito incontro, nella piccola cella s'ammira la superba statua del santo

giovine polacco, e nella parcte superiore il grande quadro con la Vergine

e gli angeli che spargono fiori. A deslra e la piccola stanza identica a

quella die si venerava nell'antico locale per la Camera propriamente delta

del Santo, ove e un'altarc, e di contro a qucsta e 1' altra cappella con

I'immagine della Madonna, detta di S. Maria Maggiore, delle dimension!

ideuliche alia cappella ch'era pure nell'antico locale, ^con 1'altare stesso
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dove celebro la prima messa il Sommo Ponteficc Leone XIII. II soffitto*

delle camerc vcnne trasportato per intiero ed esattissimamente mcsso a

posto nolle nuove cappellettc, come altresi alcune inura della camera del

Santo. Oltre a cio, le dimcnsioni, 1'addobbo, ecc., tutto si e scrupolo-

samcnte mant<jnuto dagli architetti di Corte nel fare il trasporto, persino

i piu minuti dettagli di decorazione e dei fregi sull'arco d'ingrcsso; sicche

1'illusione e completa e par d'essere eflettivamente nell'antico e proprio

locale delle camere di S. Stanislao. Forse il 15 agosto prossimo, festa dcl-

1'Assunta, anniversario della morte del santo giovine polacco, le nuove

camere verranno inaugurate ed aperte al pubblico culto.

I cattolici si rallegrcranno tutti del risultato di questa lunga vertenza,

e godranno che i luoghi santificati dalla morte preziosa di quell' angelico

giovinetto ancora restino in qualche modo almcno in venerazione.

8. II Presidenle generale della Socicta della Gioventu cattolica italiana,

comm. Alliata, ha inviato la seguente lettera:

Roma, 19 giugno 1890.

Illiiio Signore,

L' annuale ricorrenza della festa di S. Luigi Gonzaga, speciale patrono

della cattolica gioventu, non puo passare inosservata per parte della So-

cieta che ho 1'onore di presiedere, in ispecie in quest'anno che le varie

associazioni di giovani si preparano ovunque a celebrare il terzo cente-

nario della sua morte. Credo pcrcio opportune pregarla a far noto, a

mezzo dell'ottimo di lei giornale, come il Consiglio superiore della So-

cieta della* Gioventu cattolica italiana, riportandosi alle deliberazioni prese

sin dal giugno del passato anno 1889 ed unanimemente confermate nella

straordinaria adunanza del 24 aprile p. p., abbia stabilito farsi promotore
di un pcllegrinaggio internazionale di giovani cattolici che si portera in

Roma nel settcmbre del prossimo anno, per venerare la tomba del santo

Giovinetto e ravvivare le proprie convinzioni all'augusta presenza del Vi-

cario di Gesii Cristo.

Questa novella dimostrazione di fede cattolica, approvata e benedetta

dal nostro Sommo Pontefice Leone XIII, ed insignita della presidenza

onoraria dell' Ecc.mo e Rev.ino Mons. Mermillod Vescovo di Losanna e

Ginevra, che saluteremo fra giorni fra i Porporati di S. R. C., non potra

che riuscire sommamente accetta ai nostri confratelli, ai quali quanto

prima invieremo speciale appello. Essi son certo che ci corrisponderanno

con tutto quello zelo ed azione propria della loro eta e dell'ardente af-

fetto che hanno per la causa nostra.

Ella, egregio signor Direttore, che della nostra Societa fu zekmte

campionc, non ci privi anche dell'efflcace cooperazione del beaemerito pe-

riodico, che tanto lodevolmente dirige, e mi abbia sempre pel

Suo devmo, affnio in G. C.

GUGLIELMO ALLIATA, presidente.
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E poiche ci cade in taglio molto opportunamente, diremo chc 1'annua

festa del giovane ed angelico Santo e stata quest'anno cclebrata nella

hella Chiesa di S. Ignazio con tanto splcndore di apparati, con si slra-

ordinaria frequenza di popolo, e con si ammirabile devozione dei gio-

vani studiosi, chc a chi ebbe la sortc di csserne spcttatorc, parcano tor-

uati i bei giorni nei quali la festa di S. Luigi era considerata in Roma

come tma festa di famiglia. Tra le altre cose fu notato uno straordinario

concorso di giovani per eta c condizione diversi alia santa Comunione.

Oucsto risvegliarsi della pieta e della devozione nella gioventii e un fe-

lice presagio di giorni migliori, un sintomo sicuro dello scredito in cui e

cadiita la laicizz-azione, barbara parola con cui vien chiamata la barbaris-

sima scuola atea.

9. Ora incomincian le dolenti note. E note dolenti son quelle che par-

tono dalle bocche di tutti per la miseranda sorte toccata ai Padri Capi-

tolini, costrelti a dimettersi in massa per le violenze del Crispi, e per

1'umiliazione inflitta a Roma colla nomina di un Commissario regio.

Roma infatti, ncl 25 giugno, non lia
piii no Sindaco, ne Giunta ne

Consiglio: tulti h.m dato le loro dimissioni per protestare contro i famosi

e giacobineschi provvedimenti di Francesco Crispi. Di quesli provvedimenti

e della loro discussione in Parlamento ci riserviamo a dire nelle Cose Ita-

liane; qui ci limitercmo a raccogliere dai giornali la storia delle dimissioni

capitoline. 11 giorno25, la Giunta municipale si raduno per r ultima volta in

Campidoglio per deliberare sul quid agendum, poiche Francesco Crispi era

deciso di far approvare dalla Camera una serie di Provvedimenti offensivi,

umilianli, e funesti per 1'onore e gl'interessi della cittadinanza romana.

M;i mentre essa stava dcliberando, ecco, circa le 6 pomeridiane giungere

il Finali, ministro dei lavori pubblici, accompagnato dai senatori Tittoni

e Yitelleschi, e tutti e tre apportatori di proposte conciliatrici; ma erano

lustre per ingannare la Giunta e guadagnare tempo. Gli assessori pero non

si lasciarono prendere all' amo, risposero al Finali, perche lo rilerissc al

Crispi, che non avcano da mutar sillaba alia Icltera con la quale insiste-

vano nelle dimissioni. II Finali se ne torno dunquc colic pive nel sacco,

cioe senza nulla ottenerc.

Piu tardi si raduno il Consiglio : la seduta fu agitata, burrascosa. II

pubblico vi era numeroso. II Sindaco Armellini annunzio d'avere, colla

Giunta, rassegnate le dimissioni
;

tale annunzio fu accolto da applausi. Al-

lora i Consiglieri Caraccini e Balestra proposero che il Municipio si dimet-

tesse in massa
;
ma vi si opposero il consigliere radicale Nathan, ne ro-

mano, ne kaliano, dicendo chc il Consiglio dovea restart- al suo posto e

lottare fino all' ultimo; e il dcputato Mcnotti Garibaldi per non pregiudicar

la vendita di Caprera, dichiarando che, anche solo, rimarrebbe al suo posto.

Gli risposero rumori c fischi; per il che un giornalista grida : Non si li-

schia il figlio di Garibaldi ! Lo fischio io ! grido un altro giornalista ;
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dondc bottc c rispostc, impertincnze, insulti, un baccano a cui presc parte

il pubblico dalle tribune, una cojifusionc generate. Intervenne un Ispet-

tore di P. S., che fe sgombrare le tribune; il Sindaco, in mezzo a grande

agitazione, sospese la seduta. Riapertasi dopo un poco, il Consiglio deli-

bero sulle dimissioni in massa, e le approve con voti sessnntuno. II Sin-

daco si e astenuto. Menotti Garibaldi voto contro. E tutti fuggirono a

precipizio dal Campidoglio.

Ora e stato nominate il deputato Finocchiaro Aprile a Commissario

regio per il Comune di Roma. Ma di questo nuovo oltraggio, fatto dal

Crispi al Municipio romano, diremo qui appresso.

10. Comunquc il nuovo Commissario non sia entrato in carica che il

1 luglio, tultavia la sua nomina data dal 27 di giugno. Ecco perche cre-

diamo registrare quest'avvenimento nella cronistoria presente. II Finoc-

chiaro Aprile deputato al Parlamento e un avvocato palermitano, e per

quanto possiamo ricordarci, per ragion della moglie, stretto a una rispet-

tabilissima famiglia di Lercara dei Frcddi in provincia di Palermo. Egli

deve la sua rapida carriera nella vita politica meno al suo ingegno e al

suo sapere, che alia Massoneria, nella quale passati i primi gradi di

buon' ora divenne 33.'. Nel 1869 era gia Orat.\ dclla loggia Giorgio

Washington, Or.*, di Palermo; e stampava un libro, in cui promoveva
le Logge di adozione, ossia le Mopse. La Massoneria portollo a diventar

consigliere Comunale, Assessore del Municipio, poi consigliere Provinciale

e finalmente Deputato al parlamento. II Crispi che lo ha avuto sempre
caro e tenuto in pregio, ne ha fatto il suo gran facitore

;
non trovando

un uomo politico piu pieghevole alia sua volonta, piu ligio ai suoi divisa-

menti, piu zelante nell'eseguire i suoi comandi, di lui che oggi vediamo

seduto in qualita di Commissario regio in Campidoglio.

La sua scelta, e stata generalmente biasimata in Roma e fuori, e per

due buone ragioni: la prima, perche il Commissario non e Romano: 11 sen-

timento ciltadino e, scrive la Sera, non si deve ncgarlo, assai urtato; la

tensione fra il capo del Ministero e la nostra popolazione e abbastanza

viva, ed e prevedibile che il commissario regio si trovera, almeno da prin-

cipio, in serie difficolta. E la Tribuna osserva che, se Crispi volea dav-

vero medicare le ferite di Roma, avrebbe dovuto chiamare a reggere i

destini di Roma un uomo scelto fra i Romani stessi, o tale che avesse

avuto in Roma, per lunga dimora, per alti uffici coperti, per speciali be-

nemerenze, largo seguito di simpatie e di rispetto.

Invece, ed ecco la seconda ragione per cui non e piaciuta la scelta del Fi-

nocchiaro; questi non ha fisionornia propria, ne un nome, ne un passato,

non e uomo politico di primaria importanza, ne economista, ne studioso

dei problemi sociali; egli non e conosciuto a Roma che come deputato

giovane e attivo ed amico a tutta prova di Crispi; in condusione, 1'opi-

nionc pubblica dice che il Finocchiaro sara al Campidoglio resecutorc fidato
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dclla volonta del ministro dell' interne. II chc torna a dire che il com-

missario regio e Crispi.

Lo stesso dice il Don Chisciotfe: L'onorevole Finocchiaro a Roma e

perfettamente sconosciuto. Infatti, nell' ottobrc scorso, quando ci fu da

seegliere i candidati per le elezioni municipal!, un gruppo di Sicilian!

(masconi) ascritti al Sotto-Comitato dell'Esquilino dichiararono che volevano

mettere nel Municipio della capitale un loro concittadino, e precisamente

Ton.... Aprile! Ebbene, il Comitato centrale dichiaro che non si poteva

fare consigliere a Roma una persona nota, posto che sia nota, soltanto

a Palermo. Eppure la candidature dell' on. Camillo.... sempre col me-

desimo successo, e stata messa avanti anche quest' anno dallo stesso

Sotto-Comitato. Dunque: chi pareva inadatto a fare il consigliere comu-

nale, ora, per semplice volonta dell' on. Crispi, diventa il Municipio tutto

quanto.

II.

COSE ITALIANS.

i. La Questione Municipals di Roma in Parlamento. La discussione alia

Camera sulle Opere Pie. 3. La questione dei tabacchi. 4. II disegno

del riordinamento dei banchi di Napoli e di Sicilia. 5. La situazione

finanziaria. 6. La questione Costa.

1. Un fatto importante richiama in modo particolare 1'attenzione dei

nostri lettori in questa quindicina : ed e la questione municipale romana.

La Crisi municipale di Roma era attesa da lungo tempo, e dal modo

con cui avea il Crispi condotte le cose, era impossible evitarla. Era

pero opinione di molti che il disegno di legge, per rimettere in assetto

le fmanze municipal! mediante un sussidio del Governo, qualunque fosse

state, non avrebbe, soddisfatto gli amministratori di Roma. Sarebbe stato

illudersi il credere che 1'aiuto governativo, sotto qualsivoglia forma, dovesse

bastare a fermare il disavanzo, calcolato in 8 milioni per 1'anno corrente

e 9 e mezzo pel 1891. II Crispi e partito sempre dal concetto che una parte

considerevole di detto disavanzo, si dovesse colmare con nuove imposte, o

con qualche esacerbazione delle antiche. Pero al Consiglio municipale di

Roma 1'aggravare maggiormente i contribuenti ripugnava oltre ogni dire;

laonde, vista la ostinazione del Crispi, e la ferma risoluzione del Municipio

di Roma, un' accordo fra il Campidoglio e il palazzo Rraschi riusciva

oltremodo difficile per uon dire impossibile. E il disaccordo diveniva tanto

piu inevitabile, quanto che la legge sui provvedimenti per la citta di Roma,

presentata alia discussione della Camera, e una legge inlelicissima, che non

contenta nessuno. II primo effctto della presentazione oramai e a tutti

noto. La Giunta si e dimessa, e con quella il Consiglio. Roma e rimasta
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senza amministrazione comunale ; il che dimostra quanfo sia vero il

detto che Roma e fatalc, e che in essa nessun Governo, fuori che

quello del Papa, e adatto a reggerne i destini. Era necessario pro-

durre un cosi deplorevole effetlo? No di certo. Come s' eran lalte

convenzioni fino ad ora col Municipio di Roma, se ne poleva fare una

nnova al prescnte; ma il Crispi, con la sua solita imprevidente prcsunzione,

ha prcscelto la via di fare solo e da se. Egli viiol tutto contencre lo Stato

nella sua mente e Don consultare veruno. Sicche codesta legge su Roma
I'ha fatta lui solo, tutta lui, tirato per le falde dal Ministero del tesoro,

che gli e andato sussurrando all'orccchio: Quanto meno si puo, quanlo
meno si puo ! Ma la legge, non se ne adonti 1' aulore, e povcrissima

nel concetto. Infalti che cosa vuole ? Mantiene il Comtmc o no? Pare

die non voglia rnantenerlo. Giacche come potrebbe voler mantenere il

Municipio, con una legge la quale stabilisce che il Governo, a cui il Co-

mune avra obbligo di presentare il suo bilancio, potra eventualmcnte

ordinarvi le condizioni di spese che risultino eccessive in confronto ai ser-

vizii cui sono destinale
;

e per giunta imporre con decreto reale le tasse

necessarie al pareggio del bilancio, quando il Comune non 1'abbia falto?

Ma, d'altra parte, come puo non voler mantenere il Comune una legge

la quale stabilisce che il Governo concorre alle sue spese, che divide con

esso i lavori, che lo sgrava di alcuni e aggravalo di altri? La legge poi

mira in genere a una diminuzione di spese e a un aumento, sia che

debba sopportarle lo Stato, sia che deva mettersele sulle spalle il Comune.

Giacche qui sia il tutto, che tanto lo Stato come il Comune spenda il mena

possibile quando T uno c 1' altro non hanno modo di spendere. Ora la

legge non si propone una diminuzione di spesa, ne per lo Stato ne per

il Comune. Lo Stato si obbliga, con un suo contribute, a eseguire e com-

pire le spese governative, delle quali avea addossato 1'onere al Comune,
nella legge del 1881. Dal che si vede che questa nuova legge del Crispi e

una legge che lascia tutto in aria e accresce la confusione, la quale ora-

mai si puo dire lo stato normale del Regno Italiano.

2. Intanto la legge per Roma e stata presentata alia Camera, la quale

non ha tenuto conto delle pretese dclla cessata amministrazione Munici-

pale. 11 Parlamento provvedera alle sorti della Capitale, per modo che il

Finocchiaro-Aprile, quando deporrii il mandato di Commissario Regio, possa

trovarsi in grado di trasmettere alia nuova amministrazione un bilancio

in pareggio. A tal uopo il Governo dovra pur valersi dclla facolta d' im-

porre ai contribuenti romani le nuove tasse, senza le quali non si avrebbe

mai un bilancio pareggiato. Questo e generalmente ammesso; ma da molti

si vorrebbe che quella facolta venisse limitata ad una sola volta. Ottenuto

il pareggio, il Governo ha dalla legge stessa il modo d'impedire che si ri-

torni al disavanzo. Se la vigilanza sara assidua e soprattutto severa, in caso

che il Governo debba csso continuare a soslituirsi all'amministrazione Mu-
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nicipale, il disavanzo non dovra piu presentarsi. L' importante e adunque
che la nuova amministrazione Irovi ogni cosa sistetnata. Del resto, anche i

Deputati di Roma, i quali ora si atteggiano a difensori dcgl' intoressi Mu-

nicipali, chc dicono manomessi, ritorncranno a piu miti consigli. Ci pare

anchc che il discorso prouunziato dal Crispi, prima del passaggio alia se-

conda lettura del disegno di legge, miri a ristahilire la quiete. Ci e anclie

chi asserisce che la Commissione dei provvedimenti contro Roma, lavora

alacremente, e Crispi v' intervlene ora portandovi umore acre ed ora

umorc concilialivo. Non e irnpossibile, scriveva ;i questo proposilo I'egn
1-

gia Unitd CnttoUca
,
che Crispi, dinanzi ad una opposizione ben disd-

plinata, ammaini le vcle e smclta le sue fracassose spavalderie; tanto piu

chc il suo scopo principale omai 1' ha raggiunto. \
7oleva egli cacciaro i

padroni del Campidoglio, e istallarvi la Massoneria
;

la qual cosa gli e riu-

scita meglio che non poteva sperare; del rimanente poco gl' importa.

In queslo caso Koina ed il suo Municipio sono davvero e per benino in-

finocchiati.
>

3. La quest ione per il contralto stipulato dal Ministro dclle finanze

nel marzo 1889, e tornata il 23 giugno innanzi alia Camera. L'ordine

del giorno, formulato dalla Commissione del bilancio aveva un significato

ass;ii chiaro, per quanto avesse cercato di mitigarlo con frasi attenuanti.

La Commissione ha ripresa la qucstione allo stato in cui nella prima <

burrascosa discussione era stata lasciata. L' inchicsta, o meglio 1'esame,

che essa avea fatlo dci documenti che il Ministero gli aveva presen-

tati, hanno, e per verita non ce n'era bisogno, messo fuoii d'ogni con-

testazione la buona fede del ministro delle finanze. Ma se su questo

punto e stata esplicita, non lo e stata meno nel dire che, a suo avviso,

il ministro non s'era attenuto ad una giusta interpretazione della legge.

E non ha soggiunto, il che sarebbe slato importante di alfennare, chc la

violazione della leggc avea almeno tratto con sc, se non come giustificazione,

come circostanza attenuante, 1'ulilc dell' Erario. La Commissione s'e limi-

tata a dire che il ministro aveva agito con buone intenzioni
;

il che, per

verita e dir poco, anzi e dir nulla rispetto alia bonta del contralto. Di bunne

intenzioni e popo'ato 1'inferno, dice il proverbio; e non bastano a man-

dar libero da censura nessuno, e ancor meno un ministro. Ma di quest'av-

viso non pare che sia il ministro del tesoro, il quale ha detto di accettare

1'ordine del giorno come un' approvazione della sua conriotla.

Si direbbe che per lui un ministro deve essere giudicato, non dagli atti,

ma dalle intenzioni; e noi riconosciamo di buon grado che questo e il

solo modo di salvamento che il Doda possa desiderare. Guai a lui, se

accettasse di essere giudicato dagli atti! II vero e che il ministro delle

finanze escc dalla discussione con 1'ossa ammaccate, se non rotte addirit-

tura. La Camera non gli ha dato un bill d' indennitd, come a lui ha fatto

comodo di supporre: tutt'altro ! La Camera non gli ha concesso sc non
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quello chc nessuno gli contestava, la buona fede. Lo stcsso Presidente

del Consiglio ha avuto 1'aria, piii che di difendere lui, di separarne la cau-

sa da quclla del Ministero: poiche non ha mancato, anche questa volta,

di avvertire che ne egli, ne gli altri suoi colleghi, non avevano saputo del

contralto conchiuso dal ministro delle finanze se non dopo ch'egli 1'avea

compiuto, e non avevano avuta parte nessuna nelle trattative. La Ca-

mera, dal canto suo, aveva 1'attitudinc di chi e seccato di essere posto

in una situazione imbarazzante; lanto che quando il Doda e sorto a di-

chiarare che accettava 1'ordine del giorno della Commissione in cui uppro-

vavasi il di lui operate, nessuno si e tolta la briga di levare 1'cquivoco ch

da quella dichiarazione poteva nascere. S'e lasciato che 1'ordine del giorno

parlasse da ie; ed esso, per esser sinceri, parlava abbastanza chiaro,

tranne che per il Doda, il quale ci pare di facile contentatura.

4. Cio che e accaduto nella tornata del 27 alia Camera a proposito

del disegno del riordinamento dei Banchi di Napoli e di Sicilia dovrebbe

seriamente richiamare 1'attenzione del Presidente del Consiglio. Nel corso

di pochi giorni si son veduti due ministri, dopo essersi fieramente atleg-

giati in faccia alia Camera, rimpicciolirsi in seguito e finalmente moslrarsi

molto arrendevoli. Lo abbiamo veduto teste nella questione dei tabacchi

II Ministro Doda aveva cominciato col respingere sdegnosamente 1' inter-

pellanza del Plebano, ed ha finite coll' accettare poi 1' ordine del giorno

in cui, con un silenzio studiato e significativo, gli era data la taccia

d'inabilita e di poca oculatezza. II Doda, che non pecca di certo per mo-

destia, non ha neppure tentato di ribellarsi a quest' ordine del giorno e

si e sottomesso, senza che nessuno dei suoi colleghi, si levasse a difen-

derlo. L'altro caso si e visto nella Camera del 25. II Miceli avea presen-

tato 'in disegno di legge inteso ad avere facolta dal Parlamento di mo-

dificare per decreto gli statuti dei due Banchi Meridionali. Era un dise-

gno che non si sa intendere come avesse potuto pullulare nel cervello di

un ministro, tanto era esorbitante la sua pretesa, confortata da nessuno

di quegli argomenti che potevano scusare la Camera di spogliarsi d'ogni

facolta di esame. E se c'era caso in cui le diffidenze della Camera do-

vessero essere molte, era questo. Egli avea disciolti importunamente
i Consigli dei Banchi, e teneva in non cale il parere del Consiglio di

Stato, il quale opinava essere necessaria una legge per riformare i ban-

chi
;
oltre di che nel disegno che presentava, trasparivano le sue tendenze

accentratrici. Pareva quindi, che egli non dovesse recedere dal proposito

suo; e che quanto era grave il proposito altrettanto dovea essere fermo. Ma

la sua fermezza e venuta meno, quando piii importava di averla: quando
cio6 ha visto che il suo disegno di legge naufragava. Allora ha accettato un

ordine del giorno, che fa il paio con quello del Doda, e si e sottomesso.

E non solo ha acconsentito che le riforme agli statuti dei Banchi s' ab-

biano a fare per legge; ma, cosa per lui piu mortificante, ha accettato
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che codeste riformc sicno studiate c formulate d;illa Commissione della

Camera; vale a dire, ha cominciato col chiedere di sostituirsi alia (Ca-

mera, ed ha finito coll'accettare che la Camera si sostituisca a Ini! Gran

prova che la croce del potere e dolce, soave e friittuosa ancora poichS

si porta a costo di essere umiliati e schiafleggiati.

5. II discorso sulla situazione fmanziaria d'ltalia, pronnnziato dal Luz-

zatti, ha finito per convincere molti, che gli spedienti dal ministero esco-

gitati, non approdano a nulla perche insufficienti. L'analisi che egli ha

fatto delle economic ci pare esatta. Non si puo respingerle, perche 26 mi-

lioni sono una somma non ispregevole. Ma oltre che queste economic

sono fugaci, alterano 1'aspetto dei bilanci, mutandoli per certi stanzia-

mcnti, da bilanci di competenza, in bilanci di Cassa. Si aggiunga la pes-

sima abitudine di trarre sui residui, per risparmiare sugli stanziamenti di

competenza. Ma il ministro, sulla domanda del Luzzatti, ha promesso che le

economic acquisite al bilancio rimarrebbero anche negli anni venturi nella

quantita se non nella specie. E gia qualche cosa ! 11 Luzzatti, esamino poscia

pacatamente il disavanzo del corrente e del prossimo esercizio. Quello del

prossimo esercizio salira oltre i 100 milioni secondo il Luzzatti; mentre se-

condo il ministro del tesoro si restringera a 70 milioni. Noi pero credi;<mo che

il Luzzatti abbia ragione; per dir tutto, siamo d'avviso ch'egli calcola con

troppa precauzione. Egli prevede che mancheranno soltanto 10 milioni

a raggiungere le previsioni delle entrate del corrente esercizio; altri perd

ne prevede d'avvantaggio. Egli calcola che le maggiori spese di Africa

fuori di bilancio sarJtano di otto milioni; altri invece prevede che li ecce-

deranno. Ci sara e vero qualche economia nel consuntivo, ma sommato

tutto si ha ragione di temere che il disavanzo raggiunga i 150 milioni.

II Crispi con 1'usata sua temerita, disse che fl disavanzo del prossimo

esercizio, svanirebbe con le proposte del Ministero. Ma chi vivra, vedra.

6. Nella tornata del 29 Giugno la Camera, per invito del suo Pre-

sidente, dovea discutere sulla posizione giuridica del deputato Andrea

Costa. Ma la Camera non ha nemmeno discusso, ed ha tagliato corto ac-

cettando un giudizio di opportunity pronunziato dal Crispi. II caso e

questo. In seguito alia nota condanna del deputato Costa a trc anni di

carcere ed alia facolta accordata alia Camera di eseguire la sentenza, il

Costa fuggi a Parigi e si dimise d,i deputato. Procedutosi alia nuova ele-

zione, il suo Collegio lo rimando alia Camera
;
ma egli si guardo bene dal

rientrare in Italia, e lascio scorrere, senza presentarsi, due mesi dalla

convalidazione dell'elezione. L'Art. 2 della leggc 30 Dicembre 1882 sul

giuramento doi deputati dice appunto : I deputati al Parlamento, che

al termine di due mcsi dalla convalidazione della loro elezione non avranno

prestato il giuramento, decadono dal mandate, salvo il caso di legittimo im-

pedimenta, riconosciuto dalla Camera. Ora tutta la questione, invero non

molto ardua, che ieri avrebbe dovuto discutere e risolvere la Camera, ora
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se 1'assenza del Costa costituisse un legittimo impedimenta. Ebbene, appena
si considcri il motive per cui il Costa e fuggito all" estcro, si trova la

risposta al quesito; dacche non e afli'tto ammissibile come legittima la

Aiga di un condannato, che voile cosi sottrarsi alia esecuzione di una sen-

tenza. Se fosse altrimenti non si potrebbe immaginare una piu forte can-

zonatura contro 1' ordine giuridico e ii diritto penale. II leuillimo im-

ji.'ilimento si potrebbe invocare da chi, cbiuso in un carcere, non avesse

a vu to la liberta e la possibilita di compiere un determioato at to, quando
il motivo per cui vcnne carcerato non abbia portato con se 1' iacapacita

di compiere 1' atlo stesso : c sarehbe questo stalo il caso del Costa, come

fu quello del Prof. Sbarbaro, se il Costa, in luogo di fuggire, si fosse

prestato all' esecuzione della sentenza.

Ma quando il Costa, con aperto sfregio alia cosa giudicata, alia maesta

dclla legge, ai fini dell'amministrazione della giustizia, al ristabilimento

dell'ordine giuridico mediante 1'cspiazione della pena, preferi la fuga, egli

si pose fuori della legge, e la sua assenza non puo in ulcun modo costi-

tuire un legittimo impedimento. Qui fugit, disse Bartolo, videtur esse

in loco a quo fugit ;
e se pertanto il Costa, che percio sarebbe legal-

mente da ritenersi in Roma, da dove fuggi, invece che a Parigi, non

si presento alia Camera a giurare, non ha legittima scusa di non averlo

fatto, ed era da ritenersi decaduto dal mandate politico. Traducendo in

volgare la ragione della fuga del Costa, essa sta tutla nella cosa giudicata.

Ma come si puo dir legiltima, questa ragione, se, come disse Galiano, ed

e canonc di diritto; iniquissimum est proficere rei judicalac exceptionem
ei contra quern judicatum est.

La Camera non si occupo, ne della legge, ne della questione giu-

ridica, e parve felice di evitare ogni discussione, di chiudere gli occhi e

di accogliere, come un' uscita qualunque, la proposta sommaria e auto-

cratica dell' on. Crispi. Di nuH'altro parvc essa compresa che dal desi-

derio di far presto c di abdicare ogni sua opinione. Non penso nem-

rneno che, ritenendo legittimo 1' impedimento del Costa, e lo stesso che

condannare ad una legittima vacanza il di lui Collegio; perche e certo

che, fmo a tanto che non intervenga una pictosa amnistia o la prescri-

zione penale, Costa non fara ritorno in Italia. E se si riflette alia ragione,

die ha ispirato 1'Art. 2 della legge anzidetta sul giurarnento, alle dcca-

denze comminate nella legge comunale c provinciale contro i consiglieri

negligent]', e al principio che le cariche pubbliche impongono dei doveri di

presenza, di assiduita e di lavoro, si trovera una ragione di piu per bia-

simare la deliberazione presa ieri dalla Camera.
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III.

COSE STRANIERE
COSTANTINOPOLI (Nostra corrispondenza). 1. Prestito di Conversione.

2. L' Isola di Candia. 3. Morale e politica. 4. Missioni musul-

niane. o. 11 Console generale italiario di Costantinopoli. 6. II Prin-

cipe Tomrnaso di Savoia ed i Principi Torlonia in Costantinopoli.

7. II Ramazan e le feste musulraane. 8. Feste in onore del novello

Beato Perboyre.

I. Verso la meta del maggio ultimo scorso si e pubblicata sui fogli

nazionali e stranieri la convenzione tra il govervo turco e la Banca lin-

periale Ottomana relaliva al prestilo di conversions contralto dal governo

impcrialc, e da cui si sperano felici risultali pel riordinamento delle fi-

nanze. Un trade (decreto) imperiale in data 27 aprile, pose fine ai nego-

ziati, accordando a un sindacato, costituito sotto la direzione della Banca.

la conversione delle obbligazioni di priorita al 5
/ ,

in un nuovo titolo

della stessa natura portante il 4
/

d'interesse e dotato d'un ammortiz-

zamento dell'l
/

.

L'origine delle obbligazioni di priorita al 5
/

rimonta al settcmbre

del 1881 quando il governo oltomano riuni in Costantinopoli i delegati

-dei latori di titoli per istabilire un accordo equo c pratico che rilevasse

il Debito pubblico allora in pessimo stato. Due specie di dcbiti esistevano:

il consolidate ed il fluttuante. II primo fu convertito e rappresentato da

4, 611, 189 obbligazioni o polizze di 500 franchi divisi in quattro serie

(A, B, C, D). Al secondo spettava quel che si disse credito del Sindacato

di Galata. La Banca ottomana ed altri associati avevano avanzato al go-

verno la somma di 218,125,000 franchi, c n'ebbero in pcgno le quattro

percezioni segucnti : la tassa ^ul bollo, sugli spiriti, sulla pesca, e la de-

ciina sulle setcrie. Ad essa fu pure affidata per died anni 1'amministra-

zione, a nome d a conto dello Stato, del monopolio del sale e del ta-

bacco.

Questc tasse hanno fruttato all'amurinistrazione le somme scguenli

liberc <da qualunque gravezza:

La rcndita dei tabacchi fr. 15,900,000

La rendita dei sali . 15,750,000
La rendita degli spiriti, delle seterie, della

pesca e del bollo 4,750,000

Tolale fr. 36,400,000

11 servizio delle antiche obbligazioni di priorita al 5
/ esigeva un'an-

nuita di fr. 13,425,000. L'annuita del nuovo titolo al 4
/ privilegialo

e di soli fr. 9,800,000. L'eccedente delle garanzie risulta fr. 26,600,000,

applicabili al servizio di prcstiti ulteriori.

Serif XIV, vol. VII, fasc. S62. 10 12 luglio 1S90.
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Da qucsta conversione si sperano effetti vantaggiosissimi pel traffico

dei valori ottomani, giacche 1' economia annualc di fr. 3,625,000 die

da cssa potra ottcnersi, sara applicata all' ammortizzamento piu rapido

delle serie A, B, C, D, del debito, con la proporzione di 250,000 fr. per

la serie A, e di 1,125,000 fr. per ciascuna delle altre.

2. Le notizie che ci vengono di Candia danno a credere die la tran-

quillita e 1' ordinc si sono ristabiliti in quell' isola, massime dacche la

clemenza imperiale di S. M. il Sultano accordo nei mesi scorsi un'amni-

stia gcnerale ai delinquents che avevano preso parte ai torbidi cagionati

da certi capi ribelli all'autorita del governo imperiale. Ouesti ultimi pero

non furono compresi neH'amnistia, e dovettero loro malgrado subire le

pene previste nel codice giudiziario ottomano. Sembra pero che il fir-

mano imperiale, col quale si concede la suddetta amnislia, sia stato re-

dalto in termini troppo vaghi, dacche un manifesto governativo, spedito

teste da Costantinopoli e pubblicato nell' isola, in 12 articoli dichiara e

determina partitamente il senso di ciascuno degli articoli del firmano e

ne richicde 1'esecuzione immediate, giusta la sua interpretazione.

Sul fmire dell'aprile si die principio alia scelta di cinque elettori per

ciascun distretto dell' isola, i quali poi alia loro volta nominassero i de-

putati dell'assemblea generale. Una statistica pubblicata dall' Officiel di

Candia ci fa sapere che il numero dei membri dell' Assemblea generale

fissato dal firmano si eleva a 57, dei quali 35 cristiani e 22 musulmani

ripartiti come segue:

Distretli Membri cristiani Membri musulmani

La Canea 8 5

Sphakia 6 1

Rethymo 5 4

Candia 9 8

Lassithi 7 3

A poco a poco la quiete riforna nell' isola: si riedificano o si ri-

parano le numerose case, le scuole, le chiese, le moschec incendiate;

gli emigrati rimpatriano ; 1'agricoltura ed il eommercio si rimettono in

esercizio
;

si riordinano i corpi di gendarmeria e di pubblica sicurezza.

Ma nessuno puo rassicurarsi sull' avvenire di Candia : troppo inveterati

sono gli odii di razza, troppo recente il conflitto tra i sediziosi ed il

governo oltomano. I Greci poi fanno un po' come gli amici dell' Italia

irredenta, soffiando nel fuoco delle animosita popolari contro la Turchia

in quegl' isolani gia di per se dispostissimi alia rivolta.

3. La morale dell'esercito turco lascia non poco a desiderare: si de-

plorano sovente dei fatti che il tacere bello: pero non possiamo pas-

sare sotto silenzio un attentato che ha messo in imbarazzo le autorita e

che avrebbe potuto produrre consegucnze funeste all'istesso governo. Un

giovane marinaio dello stazionario tedesco il Loreley passeggiando notte

tempo per le vie di Galata, fu arrestato da alcuni agenti di polizia, con-
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dotto al posto di guardia e chiuso in una camera oscura ovc gli fu f;ift;i

violcnza disonorata durantc la notte. Rilascialo 1'indomani, il giovane si

querelo al suo Consolato : questo ne riferi all'Ambasciatore di Germa-

nia, il quale protesto energicamente presso le autorila turche. Queste

lo jnvitarono a tencre secreto 1'accaduto, promettcndo che giustizia sa-

rebbc fatta e condannati i colpevoli. Ma che? II tribunale correzionalo

di Galata ass^lvette i delinquent], visto che non constava se 1'attentato

fosse stato commesso, massime dagli agenti di polizia, e nel posto di

guardia. Dielro questa sentenza inaspettata 1'Ambasciatore ledesco fece

serii richiami al palazzo, ove il negozio fu diligentemente esaminato, la

sentenza annullata da un decreto imperiale, destituiti i giudici, rinviata

la causa ad altro tribunale. Si sperava che 1'atTare pigliassc miglior piega.

Se non che il Ministro di Giustizia Gievdet pascia, sdegnato dell' arren-

devolezza del palazzo contro una sentenza che egli giudicava equa ed ir-

revocabile, peroro con molto calore in favore dei giudici destituiti e mi-

naccio di rassegnare la sua carica di ministro, se non si revocasse il decreto

imperiale cmunato contro i membri del tribunale correzionale. Le parole

dell'accorto ministro produssero 1'effetto desiderate: un ciambellano spe-

dito all'Ambasciatore di Germania riferiva che dopo mature esame, si era

determinate non doversi rimandare la causa ad altro tribunale, giudicarsi

giusta la sentenza gia data, reintegrarsi in ufficio i giudici destituiti. A
tale annunzio 1'Ambasciatorc rispose ch'ei piu non si credeva obbligato

al silcnzio, che avrebbe autorizzato iutti i corrispondenti a parlare libe-

ramente, e che egli stesso informerebbe officialmente il suo govcrno, pre-

gamlolo di richiamarlo, se il governo ottomano non riparasse i torti e non

cassasse d' ufficio lo stesso ministro di Giustizia entro quarantotto ore.

Queste minacce aperte e recise scossero i governanti, i quali, per pal-

liare 1'accaduto proposero varii ripieghi all'Ambasciatore. Ma ([uesti si

tenne fermo alia sua richiesta, per la qual cosa, con gran mcraviglia dei

Turchi, il govcrno fu costretto a fare di necessita virtu e picgarsi alle

altrui voglie. \]n irade imperiale tolse il portafoglio della Giustizia a Gievdet

pascia (conservandogli pero lo stipendio di 7,000 fr. al mese) e lo affido

;ul All lliza pascia, gia ministro tielVevkaf, o delle fondazioni pie. Qucsti

ebbe a successore Zehui pascia, gia ministro di commercio e dei lavori

pubblici, alia quale ultima carica fu eletto Raif pascia, gia governatore

di Beirut, posto che occupa prescntemente Hassan Fehmi pascia. Qui si

e fatto plauso alia condotta risoluta ed energica del sig. Radowitz, Amba-

scialore di Germania.

4. Gi astcniamo dal citare altri esempi su tale argomento; solo di-

remo di passaggio che alti lamenti si leggono sul Tarik, foglio turco di

Stambul, sulla depravazione dei costumi che gli Europei introducono tr;<

i selvaggi dcirAl'rica con la dillusione delle armi e degli spiriti. II foglio

officioso dice esscre omai tempo d'inviare dei missionarii a quei popoli,

per propagare la vera dottrina dell' Islam, come quella che impone un
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freno ai rilasriati costnmi, ed e un elemenlo potente di cwilizzazione. Scu-

sate se e poco!

5. Durante la dimora del Principe di Napoli in Costantinopoli un in-

cidente poco piacevole venne a turbare gli animi di-gl'Italiani di qui. Al

pranzo di gala dato nel palazzo imperialc d'Yldiz ai membri dell'Amba-

sciata italiana e del Consolato, non si voile invitare la Contessa Carcano,

moglie del Console italiano; ed all'altro pranzo dato 1'indomani all'Am-

basciata italiana non fu invitato lo stesso Console generale. Questa grave

mancanza, con fondamento attribuita all'Ambasciatore d' Italia, Barone

Blanc, ha prodotto sgradevolissima impressione. Pare che una vecchia rug-

gine esista tra la Baronessa Blanc e la Contessa Carcano: la prima non

vede volentieri che clla, Ambasciatrice d' Italia, sia inferiore nel titolo di

nobilta alia Contessa Carcano, moglie del Console generale, e donna re-

sasi popolarissima in Costantinopoli per la sua bonta e cortesia. Questa

sdegnata della colpevole mancanza di riguardo verso di lei e del Conte

suo marito, profittando dell' assenza del Principe, ita a Brtissa, parti

immediatamente per 1'Italia, dichiarando che non avrebbe messo piu piede

in Costantinopoli. II Console poi, dopo la partenza del Principe, sogui la

moglie, facendosi richiamare a Roma. La Colonia italiana die mostre di

straordinaria simpatia al Conte ed alia Contessa quando qnesti tolsero com-

miato dalla Colonia alia loro partenza: tutti disapprovarono la condotta

deH'Ambasciatore, il quale per altro si e alienato gli animi dei suoi con-

nazionali con certi proccdimenti di cui non e qui opportune parlare. Ag-

giungiamo qui di volo che il Venerdi Santo si banchetto diplomaticamcnte

aH'Ambasciata italiana in onore del Principe di Napoli; ma die piu d'un

Ambasciatore cattolico si scuso d'intervenirvi. Del resto non e da fame

le meraviglie: il Blanc e frammassone, e tanto basta. E poi si sanno gli

ordini del Crispi. Quaodo i principi di casa Savoia fanno da se, fanno me-

glio. Rccentemente il principe Tommaso, avvisato che TArcivescovo di

Taranto doveva recarsi, per ufficio del suo ministero, a bordo della nave

Lepanto, sulla quale' il Principe issa bandiera di contrammiraglio, qucsti

spaccio due ufficiali d'ordinanza con le lance roali a trasportarlo, e il ri-

cevette poi a bordo sopra coverta, circondato dagli ufficiali. e con tutti

gli onori che convenivano a un Arcivescovo e ad un principe di casa Sa-

voia. E il di seguente recossi all'arcivcscovado per ringraziare S. E. della

visit a fatta alia nave contra mmiraglia.

6. Oltre il Principe di Napoli, altri due Principi italiani hanno visitato

Costanlinopoli di questi giorni : il Principe Tommaso di Savoia suddetto ed

il Principe Torlonia con la sua famiglia. II primo venne con la squadra com-

post a dalla Lepanto, dalla Dandolo e dalla Montebello, sulla quale ultima Sua

Altezza si reco in Costantinopoli, lasciando le due altre ai Dardanelli. Fu

accolto dal Sultano a grande onore, visito tutli i monumenti della vasta

metropoli, le scuole italiane, delle quali si mostro soddisfatto, il Bosforo

ed i dintorni, accompagnato sempre da una scorta di onore del palazzo
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imperials. Ora e ito a Smirne, ovc gli si prepara una splendida recczioDC.

I Principi Torlonia giunscro sur un legno e furono accolti al loro arrivo

dal Patriarca di Cilicia Mons. Azarian, il quale il giorno seguentc li ri-

ccvcttc ncl nuovo Collegia Superiore fondato anche con gcncrose sovven-

zioni dclla famiglia Torlonia. II Sultano accordo graziosamcnte ai mcmbri

dclla famiglia il permesso di visitare i palagi imperial}, ed il tcsoro del-

1'antico Serraglio. Notiamo con piaccrc che la Principessa Torlonia aveva

j:i;'i ricevuto da S. M. la dccorazione di brillanti dell'ordine femminile

dello Scefakat, dalla stessa S. M. istituito.

7. I Haomettani lianno chiuso dcvotamcnte 51 digiuno del Ramazan

(mesa nel quale il Profeta ricevettc dal cielo il Corano), celcbrando al-

1'apparire dclla lima del nuovo mese Scevcd la solennita del Bairam, che

e la loro Pasqua. Durante il Ramazan si osserva rigoroso digiuno con

proibizione di mangiare checche sia, di bere, ed anche di fumare dall'alba

sino al tramonto. Allora quando il cannone ne da il segnale, si rompe
il digiuno e si mangia a discrezione sino alia mattina, sicche 51 giorno e

quaresima e la notte carnevale. Le moschee sono illuminate di dentro e

di fuori per tutto il mese, alia meta del quale il sultano, seguito dalla

sua nobile Cortc si rec;j in gran corimonia all'antico Scrr:.glio e precede

alia funzione del Ilcrkai-Scerif o del sacro pallio del Profeta. Questa pre-

ziosa reliquia si conserva gelosamente in volt a in ben -40 coperture di

seta preziosa ;
si scuopre una volta 1'anno, il giorno 15 del Rama-Jin, e

vien rispettosamente baciata dal sovrano e da tutti gli astanti. Poscia

s' immerge leggermente in un gran bacino d'acqua che vienc cosi bene-

detta e che poscia imbottigliata e sigillata si distribuisce ai dignitarii del-

1' impero.

In questo mese si fa il pellegrinaggio alia Mecca detto Soiirre-i-Htt-

inayud, col quale il Sultano manda ricchi doni alia t.omba di Maometto

facendo accompagnarc solennemente i pellegrini alia spiaggia dai capi re-

ligiosi, civili e militari.

8. Sui primi di maggio u. s. si celcbro alia Cattedrale latina di S.

Spirito un triduo di feste in onore del novello Beato Martire Gian Ga-

bricle Porboyre, Prete della Missione. La chiesa era sontuosamcnte ad-

dobbata, un bel quadro dipinto qui dal pesarese Consoli, rapprescntava

il Beato nell'atto del martirio. Recitarono le lodi del Martire : il primo

giorno 1'egregio oratore P. G. Romano, i;esuita, il quale in greco idioma

fece riviverc il linguaggio di S. Crisostomo. II secondo giorno tocco pre-

dicare in italiano all'ottimo c degnissimo Sac. D. P.P. Can. Holas, Can-

celliero del Vicariato Apostolico. II terzo giorno un Cappuccino franccse

chiuse la serie dei panegirici. Nei tre giorni poi tre mcssc furono can-

tate in onore del glorioso Atleta di Cristo, 1' ultima delle quali fu pon-
tificata da S. E. Rma Mons. Bonetti, Delegate Apostolico e Vicario Pa-

triarcale. Ed il novello Beato parve gradire dal cielo gli omaggi dei suoi

divoti, che numerosi accorsero a venerarlo in quei giorni; perche, a
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quanto si dice, con guarigione istantanea ha campaLo da inevitabilc

morte un fanciulletto licenziato dai medici e prcsso a soccombere. I pa-

renti lo raccomandarono caldamenle al Beato Martire, ed il fanciullo si

levo improvvisamente da letto pieno di vigore e di vita.

IV.

ALBANIA TURCA (Nostra corrispondenz :i}.
- \. Cause di scadimento della

fede nel paese. 2. Ripari posti dal Clero. 3. Le missioni invernali.

4. Relazioni e casi dei nissionari. 5. Copiosi frutti, eccellenti dispo-

sizioni degli albanesi. 6. Costumi ed abusi; vittorie della religions, e

fatti singolari. 7. Lega contro i giuramenti.

1. L' Albania e bensi terra europea, ma ben poco partecipa della vita,

del commercio, delle arti e delle scienze, che a questo nostro cobtinente

danno il primato sugli altri quattro. Essa e soggetta al Turco; e da

circa quattro secoli combatte per conservare in mezzo all' altrui corru-

zione la propria fede ed il proprio culto. Nonostante pero tutti quest!

sforzi, pur troppo convien confessare che le defezioni non mancarono, e

non mancano tuttavia, a cagione specialmente del contatto, che hanno

gli albanesi coi seguaci di Maometto, o della somma miseria e poverta

che ogni giorno piu gli affligge: donde deriva che debbano dipendere dai

turchi, servirli ed abitare perfino nelle loro case per averne un tozzo

di pane. Or questo stato di cose, che e quello specialmente dei monta-

gnuoli, e causa di perdite non poche per la nostra religione; e qui stesso

a Scutari additasi pur oggi un buon numero di famiglie, che cento anni

fa erano cristiane, e che per le anzidette cagioni sono passate alia setta

maojnettana.

Molto anche contribui a questo 1'essersi essi trovati per lungo tempo
come pecore senza pastore: poiche convien sapere che 35 anni fa I

1

Al-

bania non avea neppure un Seminario; e quantunque i RR. Padri

Francescani con grande loro sacrifizio ed annegazione coltivassero questa

loro Missione, non bastavano pero al bisogno. Al presente abbiamo un

seminario albanese a Scutari con una trentina di chierici: ma che sono

mai trenta chierici per sette diocesi ? Usciti a suo tempo di seminario

essi avranno cura d'una parrocchia, che spesso si cstende ben dieci e

piii miglia, si che richiedonsi 7, 8, e 10 ore di viaggio a cavallo o a

piedi per recarsi alia casa di un malato o d'un moribondo. Tali distanze

fanno si che i montagnuoli non vengano quasi mai alia chiesa
;

e nelle

montagne e molto, generalmente parlando, se di 500 pcrsone, 15 o 20

assislano la domenica alia Messa. Di qui ignoranza grandissima in fatto di

religione e di morale : avvi molti che non sanno i principal! misteri della

Fede, r che ignorano i comandamenti di Dio e della Chiesa, e vi sono

pur anco di quelli che non giungono a dirvi chi sia e che siguifichi

Crocefisso !
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Ogni anno, ricorrcndo la Pasqua, il Prctc o il Frate si reca dalla sua

residenza ai diversi centri della parrocchia per farvi adempiere il pre-

cctto pasquale. Si ferma qua e cola uno o due giorni, c in questa occa-

sione istruisce il popolo, amministra il battcsimo, benedice i matrimonii,

ed escrcita i diversi ministeri del suo grado. Ma cio e ben poca cosa per

gente, chc sta tutto 1' anno lontana dalla Chiesa
;

la cui 1' ignoranza

nelle cose della religione passa da padre in figlio, e finisce in enormi

superstizioni, fmo a non farsi essi il minimo scrupolo di ricorrcre nei

loro bisogni ai maghi, agli zingari ed ai ministri del culto o maomettano.

N<'' cio e tutto. Siccome nulla, o quasi nulla, e 1'amministrazione della giu-

stiaia sullc montagne dell' Albania per parte del governo, cosi ognuno ven-

dica i torti ricevuti, reali o immaginarii che siano, coll'uccisione dcll'oflen-

sorc, o d'un suo parente anche lontano: ma la famiglia dell'ucciso

vuole vendetta, e si forma cosi una catena di delitti di sangue, che

bene spesso finiscono coll'eslinzione delle due famiglie, colla distruzione

di molte case, ed anche d' interi paesi.

2. A tali bisogni c disordini, i Vescovi, il Clero e i HK. Padri Fran-

cescani si sforzarono sempre con grande zelo di porre riparo : cio non

ostante, per la pochezza del numero, molte parrocchie rimanevano per

anni ed anni abbandonate e prive affatto di sacerdote. S. E. 1'Arcivescovo

di Scutari, Mgr. Guerini, s'apprese quindi pel primo al partito di spe-

dire di quando in quando nei diversi paesi qualche nuovo operaio di soc-

corso. II P. Giacomo Jungg d. C. d. G. con un altro Sacerdote secolare;

presero a farvi alcune missioni di una o due settimane : e cosi si continue

per parecchi anni.

Alia vista del frutto che se ne raccoglieva, il compianto P. Musati

della medesima Compagnia ebbe la felice idea d'istituire una Missions

Ambulante, che fosse a disposizione dei Vescovi dell' Albania, e che a

loro richiesta accorresse ove maggiore fosse il bisogno. Ei trovo un va-

lidissimo appoggio nei periodico mensile di Piacenza 11 Giardinetto di

Maria
,
che con appositi ed interessanti articoli, pieni di forza e di

zelo, rivoltosi a' suoi lettori, innamorolli dell'opera santa per modo, che

li indusse a stabilire in parte colle loro limosine i fondi necessarii a co-

minciare 1' idcata Missione. E, sia detto a giusta lode del Giardinetto

e del suo Direttore, Prof. D. Giacomo Radini Tedeschi, in poco piii di

due anni si e raccolta a questo scopo la bella somma di lire 8000. Delle

quali intendiamo ringraziare qui pubblicamente la suddetta Direzione e i

numerosi benefattori.

Pieni adunque di fiducia nclla Provvidenza divina, colla benedizione

dei Vescovi e con 1'approvazione di Propaganda, aprirono nei novembre 1888

la nuova missione i PP. Domenico Pasi e Giacomo Jungg avviandosi

alle montagne della diocesi di Sappa. Per giungervi ebbero a fare tre

giorni di cammino quasi sempre a cavallo con pena e disagio immenso;

poiche il freddo era intensissimo, tanto che il P. Jungg, quasi intirizzitone,
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piu non potca muovcrsi
;

c si dovctte levarlo di peso da cavallo, e sor-

reggerlo perche non cadcssc.

3. In quelle montagne la neve e altissima, e vi dura quattro o cin-

que mesi. Ma la stagione invernale e 1'uiiico tempo propizio per racco-

glicre allc predichc ed al culediismo i montagnoli; poiche nel resto

dell'anno essi sono tutli occupali intorno al loro besliame, ed a collivarc

la terra, quanto pero basta a cavarne il grano turco, di cui avranno bi-

sogno durante 1'anno : che di piii
non si curano; e questa loro indolenza

e causa precipua della loro povcrta.

Ollre le nevi, abbiamo 1'altra difficolla del passaggio dei fiumi e dei

torrenti, frequenlissimi tra le monlagne. E per lo
piii

inutile andar

qua e la in cerca d' un ponlicello, che ti mclta all' allra riva
;

e un

miracolo se alle volte se ne trova qualcuno. Bisogna quindi scalzarsi ed

entrare nell'acqua a dispetto dei freddi invernali, oppure raccomandarsi

alle spalle della guida, perche ti trasporti all' altra ripa. A mezzo la

Quaresima dell' anno scorso, scrive il P. Pasi, dopo varie cadutc, che

io e la mia guida andavamo alternando sulla neve, giungemmo fmulmentc

yd un torrentc, che corrc fra Arsti c Msin. Non v' era come passarlo:

solo qua e cola apparivano a fior d'acqua certe punte di sassi, e su di

essi si dovea mettere il pietlc per guadagnare 1'altra sponda. La mia

guida vi riusci : volea quindi deporre il fardello dei sacri arredi, e ritor-

nare a ma per trasportarmi sulle sue spalle; ma io pcnsai di tentare il

guado senza il suo aiuto, e credendo miglior partito compiere quell
1

im-

presa non gia adagio adagio, come la mia guida, sibbene in tutta fretta,

spiccai due salti su quelle sporgenze, ma al terzo sdrucciolai c mi vidi

hmgo disteso nell'acqua e fra i sassi, senza pero farmi alcun male. Cosi

adunque, non piu temeudo di bagnarmi, ben presto fui aH'opposta riva,

e senz'altro continual la mia strada fino alia casa d'un buon cristiano,

die, acceso un gran fuoco, ebbe cura di asciugarmi e di riscaldarmi.

4. Di strade carreggiabili su questi nostri monti non vi ha ueppure

Tombra: quindi si deve camminare a picdi o a cavallo, e spcsso con-

viene aprirsi un senliero Ira i piu fblti bosohi; e per cio sovente ricsce

doppiamente faticoso risalire i monti, dovendo noi piultosto trasciaarci

dietro il cavallo, che esserne portati. A Beriscia, una delle parrocchie

da noi coltivate, era mestieri che la nostra guida andasse passo passo

scavando il terreno dinanzi col calcio dello schioppo, per aver poi ove

lermare il piede c procedere oltre, tanto era scosceso e sfranato il monle

che dovcvamo salire. Non creda poi che dopo viaggi tali si ritrovi pre-

paralo uu buon pasto, od almeno un letto discrete, a sollievo del mis-

sionario : nulla di tutto cio; il cibo comune dei nostri montagnoli e

anche il nostro, pane di grano turco e fagiuoli cotti nell'acqua, conditi

solo d' un pizzico di sale; e quando il pranzo e solenne, vi si agguinge

un favo di miele, o alcune Irutta secche, c per lo piu selvatiche. Questo

d'ordinuriu e il uogtro alimento. II letto e la terra : si sparge sul ter-
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reno ira fascio di fclci o d'allre erbe; c lutti, nella medesima stanza, fra

le galline, le pecorc ed altri animali, dorrnono saporitamente, c noi come

loro. Per fard onore poi ci mettono sotto la testa un legno od un sasso,

ed ecco il nostro soffice guanciale. Ma di cio basti.

Le nostre povcre fatiche, sostenute durante il 1888 e il 1889, fu-

rono dirette a bene di divcrsi paesi dclla dioccsi di Sappa, e prima di

tutto dcllo ,trc parrocchie d'lbalia, di Beriscia e di Fira, che abbracciano

un 15 paosi, (ra i quali Msin, Arsti, Bugioni, Darda, Apripa, ecc. Ri-

maste essendo queste parrocchie, per mancanza di preti, prive del loro

pastore per ben otto o dieci anni, e stante il pessimo costume dei mon-

tagnuoli di non recarsi quasi mai alia chiesa, neppure la domenica, e-

strema era 1' ignoranza religiosa di quelle genti, e gli inveterati abusi

che ne delurpavano i costumi. II capo d' una famiglia, presso cui

passai una nolle (cosi il P. Pasi), pregavami a dirgli con ogni since-

rita, se Dio qualche volla mangi o no, e se in Paradise ci siano pecore

e capre come qui fra noi. Un altro mi domandava, se 1' uomo muore

quando cessa di respirare, ovvero quando lo mettono nel sepolcro ;
tratto

forsc in errore dalla consueludine, che hanno qui in piu luoghi, d'ucci-

dere un caslrato, o poi mangiarselo, quando appunto si seppellisce il

morto, per la liberazione, come dicono, dell' anima di lui. Una donna

che aveva perdulo un figliuolo annegato nel fiume a Ire ore di distanza,

mi scongiurava per la iMessa pur allora celebrata, a dirle, se 1'anima di

suo figlio sarebbe rimasta legata la, dove ei mori, ovvero se sarebbe

venuta a passeggiare sui monti del proprio paese. Ma in realta, non era

questa la cosa, di cui voleva accertarsi : il suo maggior limore era clie

le slreghii avesscro divorata quell' anitna ; e parve si consolasse mollo

quando 1'assicurai del conlrario. Di qui parimente il costume in parec-

chie montagne di porre sugli alberi delle pietre, acciocche le anime de'

morli che vanno qua e la vagolando possano riposarsi dalla loro slan-

chezza.

5. Fin dal primo nostro arrive si fu nostra cura principale 1'occuparci

deiristruzione della giovenlu; e possiamo chiamarcene contcnti
,

cosi

preslo e con tanlo fcrvore imparavano i fanciulli il catechismo, le ora-

zioni e qu nto loro insegnavamo! Gli uomini e le donne non volevano

lasciarsi vincere dai loro Ogliuoli ;
ed ccco giovanotti ed adulti pre-

senl;irsi a noi, come bambini, per imparare le orazioni, e recitare

quella, che avevano appreso, per averne poi in premio un' immagine o

una medagliuzza. Non si sapeva dapprima che cosa fosse il Rosario: ora

invece in piu villaggi non passa giorno che molte famiglie non si radu-

nino a recitarlo
;

mollissimi poi lo dicono in privato, e fmo i piu pic-

coli fanciulli vogliono rendere a Maria questo ossequio!

L'amministrazione dei Sacramenti ci da molto da fare. Riguardo al

Battesimo ci convien combattere co' padrini e co' genitori, perche non

impongano ai battezzandi nomi turchi, o di cose insensate, o di bcs'ie,
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qinli sarcbbcro, a mo' d'csernpio, quclli di Maowetto, Alt, Ibraim, ecc.,

(|iiclli
tli -.w.r]iero, acquavite, polio d' India, falcone, sorcio, gatto, ecc. ecc.

II luogo piu decentc che troviamo per ricevere le confession]', c per ce-

lebrare la Messa, e sempre 1'aperta campagna : ma non di rado le nevi,

le pioggie e i venti ci obbligano a tenerci in una stanza stretta, e per

giunta, piena sempre di fumo, si perche in mezzo ad essa arde di con-

tinuo un gran fuoco, si perche il lumo non trova uscita altro che per

la porta, nonavendovi in montagna carnini di sorta alcuna : laonde durante

il S. Sacrifizio alle volte non si fa che lagrimare, e a stento si riesce

ad aprire gli occhi per leggere il messale.

Difficil cosa sarebbe lo spiegare 1'idea die lianno i montagnuoli della

comunione: la credono per lo piu un compimento della confessione
;

c

pero, ricevuta appena la sacra particola, se voi non li formate, cssi si

levano, escono di chiesa, e vanno losto pei fatti loro. Ci avviene di fre-

quente d'esscre chiamali dopo mezzo giorno a confessare qualche malato

nelle case private; or bene, finita la confessione, vi domandano che vo-

gliatc anche comunica'rli
;

e sentendosi rispondere che, senza dir Messa,

non lo potete fare, perche non si consacra fuori del S. Sacrifizio, alta-

monte se ne meravigliano, e non ne capiscono la ragione. Una sera cou-

fessava una donna inferma : e anch' essa dopo la confessione chiesemi la

comunione. Le risposi che non potea darglicla, perche non avevo 1'ostia

consacrata : ed essa, credendo che non 1'avessi con me, ma bensi nell'altra

casa, ove io passava la notte, soggiunse che avrebbe cola mandato un

fanciullo a pigliarlo; lo dessi a lui, che glie 1'avrebbe recato.

11 let tore intendera che 1'ignoranza di questa povera gente non e colpe-

vole, ed e degna pero di affettuosa compassione. Finora una sola volta 1'anno,

se pure, vedevano per qualche giorno il sacerdote, il quale stance del lungo

e disastroso cammino, assediato di faccende e di questioni da sciogliere,

mal poteva bastare ad impartir loro la necessaria istruzione. Con una piu

luuga dimora nei singoli villaggi, e coll'insegnamento minuto e pratico del

catechismo, la Missione ambulante va procurando di rimediare a questo

inconveniente; e, grazie a Dio, gia si e fatto mollo.

Siamo tircondati continuamente dai fanciulli avidi d' istruzione reli-

giosa; i quali non vorrebbero partirsi da noi neppure la notte. Ci seguono

alle volte da un paese all' altro, ancorche distante due e piu ore, per

avere la fortuna di apprendere tutte le orazioni ed il catechismo
;

e poi

tornati alle loro case, si fanno essi stcssi catechisti del resto della fami-

glia e de' medesimi lor genitori. Dal Natale all'Epifania dell'anno scorso

(scriveva il P. Pasi) m'era io Irattenuto a Darda per catcchizzare que-

sto villaggio. Ora in tutti questi giorni, nonostante la stagioue cattiya e

la distanza delle case, sparse qua e la sul monte, i ragazzi erano sem-

pre accorsi numerosi all' istruzione, ed aveano approflttato assai, di modo

che io ne fui contentissimo, e nel partirmi da loro altro dispiacere non

provava, che quello di non poterli contentare trattenendomi piu a lungo
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con essi, come ardcntcmente bramavano e chiedevano. Or bene questi

ragazzetti, di scolari divcnuti maestri, aveano comunicato la loro scienza

a tutti gli altri, grand! e piccoli, uomini e donne; e quando io, durante

la Quaresima, ritornai fra loro, con mia grande meraviglia e consolazione

mi vedea di continuo venir davanti ogni sorta di gente che volean reci-

tarmi le orazioni imparate. Intorno a Natale erami una notte fermato

in una casa non molto lontana da Arsti: vi trovai parecchi fanciulli, il

piu grande dei quali, per nome Deda, era sui 12 anni. In quella sola

notte il bravo Deda avea appreso il Pater, 1'Ave Maria, il Credo, i Co-

mandamenti ed i Misteri principali di nostra S. Fede. Chi 1'avrebbe mai

pensato? Ei fu il catechista della sua famiglia e dell'altre vicine; e quando

io, dopo 3 mesi, feci loro una seconda visita, essi istruiti pazientemente

da Deda. aveano imparato tutte quelle orazioni. Pochi giorni prima del

mio secondo arrive a quella contrada, avendo essi sentito che il P. Jungg
stava ad Arsti, vollero andare cola, per esserne piu pienamente ammae-
strati. Si misero in via con a capo il buon Deda; ma nel passare un tor-

rente, che corrc profondo fra Arsti e Msin, uno di essi vi cadde, e a stento

i compagni poterono salvarlo. A Darda parecchi giovanotti, che non po-

tevan di giorno premier parte all' istruzione, venivano a noi durante la

notte, rischiarando il sentiero, che dovean battere, guidandosi con una

fiaccola di pino acceso. Rimanevano con noi fin verso la mezza notte, (ed

era d'inverno), per imparare tutto quello, che i loro compagni aveano ap-

preso di giorno, e poi riacceso il torchietto, lieti e contenti facevano ri-

torno alle loro case distanti una buona mezz' ora di cammino.

Nell' impartire questa istruzione sono di e notte occupati i due Padri,

ed anche il Fratello laico, cioe tutta la piccola Missione ambulante. Sono

ben pochi al bisogno! Si spera pero d'accrescerne il numero quando, per

1'aiuto grande che ci va porgendo il Giardinetto di Maria col promuovere,

raccogliere e moltiplicare le offerte dei suoi lettori pro Albania, sara meglio

assicurato ed aumentato il fondo della Missione, la quale per so stessa

deve pensare a tutte le spese necessarie; essendo que' montanari poveris-

sima gcnte.

6. Ma cio che forma la tribolazione maggio'-c pel Missionario in questi

paesi si e il togliere alcuni abusi, introdotti e continuati da secoli, a cagione

del convivere con musulmani, perniciosissimo allo spirito cristiano. I matri-

moni si contraggono in Albania alia maniera orientale. II padre e la madre

trovano la sposa al figliuolo, oppure promettono, o meglio vendono, come

essi dicono, la propria figliuola. Spesso gli sponsali si fanno che i figliuoli

sono ancora bambini ed in fasce; e non mancano nemmeno i casi che si

facciano condizionatamente, nrirna ancora che quelli siano nati: sicche

essi devono poi unirsi non gia con chi loro piaccia, ma con chi loro verra

dato dai genitori : laonde ad essi altro non rimane che dare il loro as-

senso a quanto quelli hanno conchiuso. Questo modo di fare gli sponsali,

e di coiitrarre i matrimonii, e causa di disordini alle volte gravissimi ;
e
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quindi si fa di lutto per isvcllerlo e sradicarlo: ma, attesa la mancanza

di clcro, e pero anchc d' istruzionc, finora in molti luoghi non si venne

a capo di nulla.

Senonche questo e aDcora il meno. Dobbiam combattere con due allri

piu gravi abusi: quello, cioe, di vendere le ragazze cristiane ai turchi, die per

averle in ispose le pagano ancbe carissimo; e quello di tenerc conlempora-
neamente piu mogli, specialmente la cognata rimasta vedova, o la zia

dopo la morte dello zio. 11 primo concilio albanese, raccoltosi nella dio-

ccsi di Alessio sul principio dello scorso secolo, inveiva con ogni forza

ontro siffatti abusi; ma la nequizia dei tempi non permise di poterli

sradicare. 11 secondo concilio, che si tenne a Scutari nel 1871, videsi co-

stretto a rinnovare le sue proibizioni e i suoi anatemi. Ma ben poco gio-

vano le leggi ed i decreti, se poi non v' ba chi ne esiga Tesecuzione: e

queste montagne, dopo il secondo concilio albanese, ebbero la disgrazia

<li rimanere quasi sempre prive di sacerdoti, e quindi fino ad oggi si rnan-

tennero questi detestabili abusi.

Al primo di essi, che consiste nel vendere ai turchi le proprie figiiuole

in ispose, si tento fin dal principio della nostra missione di porre riparo

con una legge acccttata e sottoscritta dai capi di parecchi paesi, ove un

tal disordine era piu comune per essere que' paesi confinanti coi turchi.

La legge diceva che per 1'avvenire nessuno avrebbe mai piu venduto ra-

gazza alcuna agrinfedeli: chi contravvenisse a questa legge, in pena ne

avrebbe bruciata la casa, perdercbbe tutto il bestiame, ed egli stesso ver-

rrebbe cacciato di paese come scomunicalo. I villaggi sitnati lungo la sponda

del fiume Drino hanno quasi tutti approvata ed acccttata questa legge,

incominciando da quei d'Ibalia; e 1' efletto che gia ne risulta, e saluta-

rissirao. Tosto che Mgr. Marsili, Vescovo di Sappa, ne fu informato, se

ne mostro soddisfattissimo.

Per meglio intendere la natura e gli effetti del secondo abuso delle

unioni matrimoniali illecite, e quanto debba riuscire malagevole lo svel-

lerlo, giovcra aver prescnte quanto segue.

Si tennero anzi tutto parecchie lunghissirr.e sedute coi capi del paese

<T Ibalia, che e come il centre della nostra Missione in questa dio-

cesi; poi con quclli degli altri villaggi, e cogli stessi concubinarii
;
ma

subito ci siamo accord di avere tra mano una questione scabrosissima;

poiche si dovca combattere ad un tempo con 1'intercsse, con 1'onore e

con invetcrati pregiudizii. Nelle montagne, come gia fu notato, la donna

si compera alle volte ancor piccola e quando ancora e lattantc: pagato
il prezzo convenuto, essa, piccola o grande che sia, diventa proprirta

ilella famiglia del compratore ;
e quindi inorto ucciso il marito (giacchr

in montagna pochi sono gli uomini che non cadano vittime dell' odio

altrui) non puo essa rimaritarsi, ne ritornare alia casa palerna, si-nza

il permesso della famiglia del defunto, altrimenti ne nascerebbero uccisioni

c vendette terribili. Anzi i soli sponsali bastano a fare che la famiglia
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dello sposo possa disporre come vuole della fanciulla; e pero se questi

venga a morire prima ancora del matrimonio, non puo il padre della

figliuola fidanzarla o collocarla altrove senza il permesso dell' altra

famiglia, se pur non vuole cadere in sanyue, vale a dire, incontrare

inimicizie, che non si estiugueranno elie nel suo sangue o in quello di

quulche suo parente o figliuolo. Che se la sposa, rimasta vedova, e gio-

vane ed avvenente, si tiene in conto di disonore, il lasciarle contrar

matrimonio con un estraneo alia famiglia, il quale tosto o tardi potrebbe

divenire emulo o nemico; e pero la famiglia del defunto marito decide

ch'essa debba restare in casa, e clie qualche altro fratello dello sposo,

ancorche ammogliato, se la pigli per se.

Di piii: tra i montanari si repula somma disgrazia il non aver figli

maschi. Quindi se diillu legiuimn moglie non hanno figliuoli maschi, ne

prendono una seconda, cd anche una terza, pur di ottenere lo scopo.

Se si puo trovarc la donna senza uscir di casa, perche p. es. la cognata

e rimasta vedova del fratello, tanto meglio; si prende quella. Che se

qualcuno, per non agire contro la propria coscienza, preferisse restare

senza figliuoli maschi, non ha piu pace. Gli sono attorno i parenti e gli

amici, e lo pregano e lo scongiurano a non morire cosi, senza un maschio,

a cui lasciare la roba e che lo vendichi in caso di uccisione, e via via.

II P. Pasi, nel novembre dell' anno passato, ci contava che un buon

uomo, il quale non avea ancor avuto figli maschi dal suo matrimonio,

scongiuravalo per la Messa, allor allor celebrata, a dirgli se veramente

chi muore senza figli maschi possa salvarsi
; perche, diceva egli, tutti

mi ripetono che chi non ne ha, non puo entrare in Paradiso. Un al-

tro, gia vecchio in pel bianco, ebbe dal suo matrimonio 8 figliuole

senza neppur un figlio. Essendogli stato ucciso il fratello, ne prese la

moglie, bcnche carica di 4 ragazze, sperando d'averne qualche figliuolo;

ne ebbe invece 4 altre figlie, e quindi di prescnte ei trovusi avere in

casa nientemeno che 12 ragazze e 2 mogli. Tentai ogni via per indurlo

a separarsi dalla cognata; vede egli stesso che e inutile lottare conlro

le disposizioni di Dio; sente d'essere vicirio alia morte; ma sta sempre

colla speranza d'andarne quandochessia consolato. Dopo di che promette

d'aggiustarsi anche con Dio. Guardilo il Signore con occhio misericordioso!

Dovendo combattere contro siffatte difficolta e pregiudizii inveterati da

secoli, si puo bene immaginare quanto si debba parlare, fare c patire per

venir a capo di qualche cosa. Pure la divina bonta degnossi benedire gli

sforzi de' missionarii. Dopo molte sedute e colloquii tenuti coi capi d'lba-

lia, si dccise: 1. che d'ora innanzi niuno del loro paese avrebbe piii

contralto unione illegitlima, sotto pcna di pagare una multa di 1000

piastre (200 fr.), d' averne abbruciata la casa, e d'essere scacciato dal

paese; 2. quanto a quelli, che gia erano concubinarii, si dava loro duo

mesi incirca di tempo per scpararsi dalle loro concubine: che se non lo

facevano, il paese li considerercbbe in certo modo come scomunicali, ne
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avrebbe piu comuni con essi le festc, i funcrali, i lavori e le altre re-

lazioni del viver sociale. Queste leggi o disposizioni furono sottoscritte

dalle principal! persone d' Ibalia, e dai capi delle contrade, chc entra-

rono mallevadori per la loro esecuzione.

Stabilite le leggi, prima di partire d' Ibalia per coltivare gli altri paesi

circostanti, volendo far adempirc agli ibaliesi il precetto pasquale, pen-

sammo di dar loro una piccola missione. II frutto fu grande assai; e

molti di essi andavano dicendo die questa volta s'erano confessati pro-

prio bene, e che mai, fm'allora, non avevano saputo come si dovesscro

confessare. II primo giorno di Quaresima il concorso fu straordinario. Dopo
la Messa il principale concubinario del paese, che dovea dar legge agli

altri, perche ricco e stretto parente del capo della bandiera d' Ibalia, si

separo dalla moglie illegittima, e giuro sul S. Vangelo, alia presenza di

quattro mallevadori, che mai piu non avrebbe ripreso ne lei ne altra

donna. Altri concubinarii diedero parola (e alcuai 1'hanno ora gia fatlo)

che avrebbero quanto prima sciolto le loro illecite unioni. Parecchi, che

differivano di far benedire il lor matrimonio, e si tenevano gia in casa

la sposa, si misero in piena regola. Queste conquiste, e quelle che di-

remo appresso, furono tutte ottenute nella quaresima del 1889; nel qual

tempo i due Padri Missionarii, per meglio provvedere ai bisogni di quelle

genti, si divisero fra loro le diverse parrocchie e paesi, e mentre il P. Jungg
lavorava in una, il P. Pasi facea lo stesso in un'altra.

Questi parlando della sua missione, narra il seguente aneddoto:

Slava io gia per partirmi d'Ibalia e recarmi a Msin, quando un concu-

binario mi prego che prima volessi andare alia sua casa, quindi distante

tre quarti d'ora, perche voleva separarsi dalla sua seconda moglie:

teneva gia pronti i testimoaii e i mallevadori, e pero al mio arrive

presto il giuramento, e rimando la donna non sua. Nell'uscire di questa

casa per continuare il mio viaggio verso Msin mi dimenticai di prendere

una coperta, che solea portar meco per difendermi dal freddo durante la

notte. Dopo sette od otto minuti me ne accorsi, e rimandai la mia guida a

pigliarla, ed io mi fermai sino al suo ritorno. Or questa dimenticanza e

questa fermata furono provvidenziali. Perche valicato il monte e comin-

ciando la discesa verso i villaggi della costa del Drino, ecco farmisi innanzi

sul sentiero un cotale concubinario, che giorni prima m'avea promesso
di separarsi dalla cognata, presa come seconda moglie. Appena mi vide,

mi saluto: gli rendei i saluti, e tosto entrai a parlargli della parola da-

tami : dopo breve contrasto la grazia trionfava
;
ed egli ivi stesso, sotto

la neve, che a larghi fiocchi cadeva, levati gli occhi al cielo, e invocato

1'aiuto di Dio e di S. Nicolo (gran protettorc degli albanesi), alia" pre-

senza dci due uomini che mi accompagnavano, giuro che da quel mo-

mento separavasi dalla cognata, e che piu non avrebbe avuto che fare

con essa. Poi soggiunse: quando tu, o Padre, tornerai in Ibalia, verrai

in casa mia, vi celebrerai la Messa, confesserai tutta la famiglia, e be-
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ncdirai ogni oosa. E voi, rivoltosi ai due che erano meco, voi sicte te-

stimoni di quanto ho fatto; e sc muoio prima che il Padre torni ad

Ih.ilia, voglio essere sepolto in luogo sacro, che piu non SODO concubinario.

Passando io, un mese dopo per Ibalia, per recarmi a Scutari, dissi la

Mcssu in casa sua, confessai la famiglia, e lasciai quel buon vecdiio pie-

namente consolato. Quando, Ire settimanc piu tardi, io tornav;: da Scu-

tari ad Ibalia, si stava scavando la fossa a lui ed all' unico suo figlio:

erano stati uccisi quella mattina stessa, mentre s'erano messi fra due

coutendenli, a fine di dividerli e pacificarli.

La legge d' Ibalia contro il concubinato fu adottata pur anco dai cir-

costanti paesi ;
ed in essi parimente abbiamo avuto di belle ed insperate

conversioni : ma come son tutte dello stesso genere, basti averne fatto cenno.

7. Ne qui si vuol omettere un'altra opera di gloria grande di Dio isti-

tuita specialmenle in Ibalia, ed e la compagnia o lega contro i giuramenti

e le imprecazioni. Al nostro arrivo su queste montagne trovammo che

1'uso di giurare, anche per cose da nulla, vi era si universale e radicato

che niente piu. Sulle prime giudicammo prudente di non parlarc su

tale materia, per non mettero la gente in mala fede senza speranza di

cmendazione. Un giorno pero spiegando i comandamenti (e sempro 51 P.

Pasi che parla) domandai che cosa volesscro dire quelle parole : Non no-

minarc il nome di Dio in vano: mi risposero, che non si dovea nominare

Iddio senza bisogno. Ed io allora: ma dunque fate male, voi che si fre-

quentemente 1'avete sul labbro, e senza niuna riverenza Io nominate; ri-

sposero tutti ad una voce: kec bolh, male molto -- E quelli che giu-

rano nel nome di Dio o di Cristo ? Edhe ato kec bolh, anche quelli male

assai. Io ripigliai: Anche a Scutari, sapete, c'era questo uso di pigliare

il nome di Dio in vano, e di far giuramenti; ma i ragazzi si sono uniti,

hanno fatto una compagnia sotto la protezione del S. Cuore di Gesii, e

adesso non fanno piu giuramenti; o se li fanno inavvertitamente si correg-

gono a vicenda; e per riparare 1'offesa, che a Dio ne deriva, dicono tosto:

Sia lodalo G. C. Pa.dre, m'interruppe qui uno, Padre, facciamo cosi anche

noi! -- Ma che! Voi lasciare i giuramenti? Impossibile ! Troppo ci siete

abituati : per non giurare dovrestre starvene senza parlare. Si, Padre,

risposero molti insieme, si anche noi li lasciamo, e se qualche volta

ricadremo, in questo fallo, diremo: Sia lodato G. C. Se voi foste capaci

di mantencre la parola, ben volentieri io formerei anche qui tra voi una

compagnia sotto la protezione del S. Cuore: ma non ho sperauza... Si,

si, ripresero tutti, scrivi il nostro nome, dacci la medaglia, e lascieremo i

giuramenti. Oggi no, ma un altro giorno, se vedro che proprio procu-

rate di spogliarvi di questo cattivo abito, che avete contratto. -

Intanto ad ogni memento di qua o di la sentivasi qualche giuramento:
ma tosto alamo ammoniva chi v' era incorso; e questi, senza averselo

punto a male, e un po' confuso, rispondeva: Ghaboval, Ho sbagliato !

Kiuft leevdne lesu KrlscLl, Sia lodato G. G. -
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L'opera era stata ispiruta e bcncdelta dal S. Ouore di Gesu, e quindi

produssc effelti, che noi non avremmo mai creduto possibili nelle circo-

stanze, in cui eravamo, c tutto cio che dicevamo e facevamo di bene ai

fanciulli, si sapeva tosto, com'e natnrale, anche dagli altri di casa
;
anzi i

fanciulli divcnnero in cio i migliori nostri apostoli. Attenti, com'erano, a

non far cssi i giuramenti, si avvedavano subito se altri vi fosse caduto, e

senza piu nc lo avvisavano. Spesse volte ci accadeva che, trovandoci noi a

discorrere con qualche capo di paese o con persone attempate, ed avve/zo,

com< j

gli iiltri a giurare, sfuggisse loro un qualche giuramcnto; c i ragazzi

con mirabile semplicita ammonivanli a non parlare a quel modo, o se non

potevano tanto, dicevano ad alta voce : Sia lodato G. C. Sicche, gente

che non potea dir tre parole senza aggiungervi un giuramcnto, venendo

da noi, faceano ogni sforzo per non giurare, parte perche sapevano che con

cio davano a noi dispiacere, parte per non esscre corretti da un ragazzo.

Nell'occasione che, tomato in Maggio da Ibalia, fui ad ossequiare sua

eccellenza Mgr. Vescovo di Sappa, egli mi dissc che era molto contento di

quanto, colla grazia di Dio, s'cra fatto nelle montagnc, e ch' egli s' era

accorto del frutto delle noslre fatiche dal non aver piu sentito tanti gin-

ramenti in quelli che a lui venivano da tale contrada.

Per dir tutto in breve, e grande assai il bene, che puo operare

sulle montagne dcll'Albania la Missione ambulante. Nei diversi pacsi

si van facendo piu rari i matrimonii illegittimi mano mano die il Missio-

nario puo istruire quest! bravi montagnuoli, e fermarsi tra loro qualche

settimana. Essi sono brarnosi, quanto mai dir si puo, d' istruzione r<;li-

giosa, i ragazzi specialmente, che sono di svegliato ingegno e di buonis-

sima memoria
; laonde, quantunque Tu-noranza, il concubinato, c il ven-

dere ai turchi le ragazze in ispose, abbiano cagionato danni gravissimi

alia llcligioae, pure un aumento di clero indigeno, che venga in aiuto

del clero secolare e regolare, che ora coltiva questa Missione, sara la sa-

lute dell' Albania, e rialzeralla da quello state, a cui 1'ha ridotta la ne-

quizia dei tempi, e la quasi assoluta mancanza di sacerdoti, che ne

potessero aver cur a.

Come si vede, la nostra Missione ambulante non ha per iscopo il con-

vertir nuovi popoli alia Fede, ma d'aiutare una nazione, che da qualtro

secoli lotta per difenderla e conservarla pnra ed immacolata in mezzo ai

seguaci della setta maornettana
;
d'istruire un popolo, in cui vedonsi spesse

defezioni appunto perche gli manca quell' istruzione religiosa, che man-

tiene viva in noi la Fede de' nostri padri. I Vescovi d'Albania, che

vedooo coi proprii occhi i bisogni del gregge, caldeggiano e favoriscono

con impegno 1' opera nostra
;

e domandano a gara i missionarii, che

presto si dovranno aumentare per non lasciar perire tante anime si ben

disposte, e cotanto bramose d'essere aiutate ed istruite in tutto ci6, d\n

debbono credere ed operare.



Corre omai il sesto anno che 1' Italic, intendiamo 1' Italia

governativa, si e stretta in alleanza con la Germania e con

1'Austria, due potenze militari di primiisimo ordine, e contro

le quali in tempi remoti e r-ecerrti il popolo italiaaio si armo

a difesa della propria indipendenza. Si e parlato della proba-

bilita di vedere quest' alleanza rinnovarsi in condizioni forse

piu dure per la povera ItaHa, perchfe la costringerebbero a

ridursi, piu che nol sia al presente, a pelle ed ossa. Ed argo-

mentiamo questo dai sacrifizii enormi che questa benedetta

alleanza ha costato all' Italia nel ssseonio, dal 1882 al 1888,

per mantenere gli ebblighi inerenti al triplice patto. In questo

breve intervallo di tempo 1' Italia ha speso due miliardi e 65

milioni, per 1' esepcito e per la marina : vuol dire poco meno

di quanto vi impiego 1'Austria, che spese due miliardi e 92

milioni, e poco meno altresi di due tera di quanto ha speso

la Germania, cioe tre miliardi e 884 milioni. Di che avvenne

che il bilancio dell'esercito in Italia aumento in sei anni del

35.57 %, e Duello dell'armata del 125.86
/

: cio il primo crebbe

di oltre un terzo
;

il secondo raddoppio una volta e un quarto.

E un raccapriccio a pensarvi. II danno del popolo 6 immense.

Per cotesto parliamo: perch& quanto al resto, lasceremmo

volentieri i morti seppellire i loro morti. Non gli abbiamo

uccisi noi, ne il vero popolo italiano.

Serie XIV, vol. VII, fasc. 963. 17 22 Jugllo 1830.
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II.

Si domanda se 1' Italia e in grado di portare quest' enorme

peso? II disavanzo che le e caduto fra capo e collo ein cif're

da far paura anche agli uomini piu baldi e coraggiosi, e il

disagio economico, che la preme e Taccascia in tutti i modi

e in tutte le parti, sono la piu categorica risposta alia domanda

che abbiamo fatta di sopra. Se non che vi sono dei coeffi-

cienti, direbbero gli algebristi, molto piu esatti che, con

evidenza matematica, mettono in chiaro questa verita. In ef-

fetto il bilancio italiano, essendo il piu povero fra i bilanci

delle grandi potenze, e quello che meno di tutti puo soppor-

tare le spese enormi della pace armata. II 42.50% delle spese

che fa P Italia, & assorbilo (per valerci di una parola in uso

oggidi) dal debito pubblico, dalle dotazioni e dalle pension! :

vale a dire dalle spese nelle quali e impossibile qualsiasi ri-

duzione: tanto sono intangibili! II 24.37/ lo inghiottono le

spese militari. Per la qual cosa ai lavori pubblici e ai servizii

civili non rimane che il 30.125/ , sopra un bilancio di im

miliardo e mezzo! Chi lo crederebbe? Eppure tant'e! La ce-

cita di coloro che governano il nostro sventurato paese e tale,

che essi sperperano in ispese militari, relativamente quanto

la Germania e piu dell'Austria! Solo la Francia supera in cio

1' Italia. Ma e da considerare che, per le sue ricchezze, la

Francia puo sostenere le spese di questa guerra senza bat-

taglie, e puo durare negli armamenti sempre crescenti : anzi

questo suo atteggiamento ostile puo giovarle, perche sfibbra

e dilania i suoi avversarii, piii che una guerra di campa -

gna perduta: ma per 1' Italia e evidente che un sifiatto stato

di cose costituisce un pericolo certo d'imminente e, Dio non

voglia, di formidabile rovina.
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III.

Per i servizii pubblici 1' Italia spende un quarto meno del-

rAustria e un terzo meno della Germania. La Francia spende

meno dell' Italia; ma convien notare che essa da il 30% di

un bilancio di oltre tre miliardi, mentre 1' Italia non arriva

alia meta. L'ltalia non ha mezzi per curare la prosperita, la

floridezza, Fincremento delle sue Industrie e dei suoi trafflci,

i bisogni in una parola del paese; e tuttavia profonde alia

cieca una gran parte del suo bilancio nelle spese militari. Sap-

piamo benissimo che 1'Italia governativa si e addossata que-

sti enormi sacrificii per essere sempre pronta ad ogni evento

e per salvare Roma alia rivoluzione; ma sappiamo pure che

e stoltezza contro le fata dar di cozzo, e che, se fu un er-

rore politico quello del Bismark, di non avere apprezzato la

potenza della ricchezza francese; per 1'Italia, quello d'essersi

schierata con la Germania ai danni della Francia e stata una

vera e imperdonabile follia. Per la qual cosa fassi manifesto

che mentre la triplice alleauza non assicura ne la pace, ne

la prosperita degli stati alleati, da alia Francia la possibilita,

per la sua ricchezza naturale, di recare loro molteplici danni.

E 1'errore della Germania, come la follia delPAustria, sono

tanto piu evidenti, quanto che la Francia, potendo mettere

parecchi milioni di soldati sotto le armi, e in grado, venuto

il momento, di dare molto da fare, essa sola ai tre alleati, in-

sieme uniti
;
senza che si contino i soccorsi che potrebbero ve-

nirle dall'alleanza russa. Si sbaglia adunque nello scopo, per-

che questo non e assicurato; la Triplice risica di fare un buco

nell'acqua ;
e 1' Italia governativa in particolare, risica d' ot-

tenere lo scopo contrario ai suoi disegni, quello d'aizzare la

Francia ai suoi danni: quella Francia da cui, siamo giusti,

deve 1'Italia governativa riconoscere 1'essere e la vita.
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IV.

Piii evidenti diventano le conseguenze di questo funesto

sperpero di miliardi, allorche si riparte tra gli abitanti la quota

delle diverse spese, nei paesi della triplice alleanza, durante

1' intero sessennio. La Gerraania ha imposto 74 lire di spese

railitari per ogni abitante
;
FAustria 52

;
F Italia 68. Ma la

Germania ha dato altresi 162 lire per abitante di pubblici

servizii e FAustria 126; dove che F Italia non ne ha dato piu

di 94 ! Non e questa una prova che F Italia e governata, non

da politici, ma da uomini di partito? Cio nulla ostante dopo

questi risultati cosi palpabili, ci e chi osa affermare, questo

stato di cose, almeno per F Italia, avere prodotto il gran van-

taggio di possedere un'esercito capace di poter far fronte ad

ogni evento: e pure non e cosi. Anche questa e un
1

illusione

dell' Italia governativa. In un'opuscolo, venuto alia luce teste

col titolo: I'Italia e Vesercito italiano nella triplice alleanza,

leggiamo il contrario
; leggiamo cioe che Fesercito italiano non

e compiuto; che per portare Feffettivo sul piede di guerra,

occorrerebbero- almeno 8000 ufflciali, oltre quelli che gia si

hanno nei quadri. Senza di cio F Italia non potrebbe mettere

in campo ne Fesercito di prima linea, ne quello di seconda, e

quel che e peggio, tutti i servizii si troverebbero arenati

e Fesercito esposto al disordine, inevitabile quando manca la

direzione e la buona amministrazione. Tutto cio senza pregiu-

dizio delle maggiori spese che occorrono per Farmamento, per

la cavalleria, per Fartiglieria, per le provvigioni, per le for-

tezze e cose simili ! Dove si lusingano di prendere i danari ?

Non ne fanno un mistero. Siccome non si possono toccare ne

gF interessi del debito pubblico, ne le dotazioni, ne le pen-

sioni, ed ogni margine e chiuso a qualsiasi tentative dinuove

imposte, cosi pensano di sottrarli ai servizii pubblici ;
Et erit

novissimus error peior priore ! Dunque, per uno scopo in-
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certo a conseguirsi T Italia governativa si rovina, e di rovina

certa, ne' suoi interessi flnanziarii, senza la consolazione di

avere alraeno un esercito capace di tenere il campo.

V.

Come? L' Italia spende meno di tutte^le jaltre nazioni, vale

a dire rende ai suoi contribuenti la parte minore di cio che

essi pagano per i servizii pubblici, e i suoi governanti vogliono

ancora diminuirli? Tanto varrebbe rinunziare alle funzioni di

buon governo civile. Fatte le debite proporzioni, per ogni abi-

tante, gl'Italiani pagano quasi quanto i Tedeschi per ispese

militari, ed ancora si tratta di volerle aumentare? Tanto var-

rebbe decretare la ruina dell'erario e del paese. Indarno si

cita Feserapio della Francia. Ma la Francia e ricca, ha un credito

assodato, possiede entrate ordinarie superior! a quelle degli

altri paesi di Europa, e se le entrate ordinarie non bastano,

puo contrarre dei debiti, senza risentirsene. La Francia ha una

capacita produttiva che le apre la via di tutti i mercati del

mondo; e 1'Italia non basta ancora neppure ai proprii bisogni.

Dunque 1'esernpio della Francia rassomiglia alia pretensione

di un impiegatuccio, che vuol gareggiare nelle spese col milio-

nario. Ma ci e un'altra osservazione a fare._Se la Francia ha

dato 150 lire di spese militari, come dicemmo piu sopra, per

ogni abitante, ne.ha date 150 anche per i .servizii civili: vale

a dire, un maggior numero di lavori pubblici, una rete piu

vasta di ferrovie, una giustizia migliore, una polizia piu vigi-

lante, un'amministrazione piu regolare. Ora 1'Italia non 6 in

grado di darne che 94. Quale differenza! E pure questa la

spesa che i suoi governanti dovrebbero aumentare, perchS

piu utile, piu paciflca e piu feconda, la sola che possa giu-

stificare gli enormi balzelli con cui si domandano ai citta-

dini i mezzi di condurre lo Stato. Parlare dunque di diminuirla

6 un voler distruggere la vita civile per tramutarla in un

militarismo assurdo ad un tempo ed intollerabile. Concludiamo.
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Paragonata alle altre due potenze, F Italia e costretta a le-

varsi sin la camicia, se vjuol ostinarsi a vivere sotto il giogo

della triplice alleanza, deve privare del necessario i cittadini e

deve rovinare il paese senza costrutto. Se nelle nuove elezioni, i

repubblicani, i radicali, i rossi, i frementi, gTirredentisti man-

deranno alle Camere dei nemici della triplice alleanza, nol f'a-

ranno certamente per amor della patria, della quale loro non

importa nulla: ma certo e che FItalia governativa ha dato e

da loro un eccellente pretesto, e ragioni formidabili per com-

battere e vincere la guerra. E pensare che gli uomini dell'Italia

governativa, non sono alia fine ne ciechi, ne sordi, ne scemi

di mente! Veggono Fabisso: ma perisca FItalia, purche Roma
resti alia rivoluzione. Questo e il senso della triplice alleanza.

Cosi FItalia governativa provvede al bene della patria!

VI.

Quando si pensa poi a quel che hanno divorato in sole

spese militari le tre potenze alleate, riputiamo gran ventura,

che le popolazioni di queste tre potenze non sieno insorte a

chiedere ragione ai loro governi del pane, che e stato loro tolto

di bocca per secondare questa specie di mania bellicosa che ha

invaso FEuropa. In sei anni hanno sparnazzato per Fesercito

e per la marina la bellezza di 7 miliardi e 641 milioni, piu che

quasi un miliardo.all'anno. Ricaviamo cio da un lavoro, corn-

pi to teste dal Ministero del Tesoro italiano, e ce lo dice la sta-

tistica comparata dei bilanci dei principal! Stati di Europa, per

il sessennio dal 1882 al 1888, cioe per il primo periodo della

triplice alleanza. Se a questi 7 miliardi e 641 milioni si ag-

giungano i 5 miliardi e 760 milioni, spesi nello stesso tempo
e per lo stesso fine dalla Francia, si avranno 13 miliardi e

mezzo, cioe piu di 2 miliardi alFanno, unicamente per pre-

pararsi a far la guerra, dicendo sempre di volere la pace. Ed

osano chiamare grand'uomo di Stato, colui che primo concepi

il rnostruoso divisamento di chiudere le porte del tempio di



NELLA TRIPLICE ALLEANZA 263

Giano cingendolo di baionette, cannoni, bombe, corazze e si-

luri ! II benefizio, per verita, e stato grande, e 1'Europa do-

vrebbe saper grado al signer Bismark e ai suoi rainori satel-

liti di avere raantenuto la pace in Europa sulla punta delle

baionette e a prezzo delle miserie di tanti milioni di citta-

dini! Si puo quindi affermare, che senza la triplice alleanza,

Austria, Germania e Italia, in soli sei anni avrebbero rispar-

miato tre miliardi e mezzo, i quali invece furono inesorabil-

mente strappati alle popolazioni oppresse da una pace cento

volte peggiore di una guerra. Piu amara e la conclusione,

quando si rifletta che al lucro cessante e venuto ad aggiun-

gersi il danno emergente.

VII.

E sapete, lettori cari, qual sia il primo danno emergente
di una guerra senza battaglie o di una pace armata? Sono i

milioni di braccia strappati airagricoltura, all' industria, al

commercio, alle dolcezze del vivere domestico, agli studii, a

tutto cio in una parola che e in aperta opposizione colle abi-

tudini e colla vita della caserma e del campo di Marte. Di

fatto, alia flue del 1888, la triplice alleanza poteva mettere

in campo, tra prima e seconda linea, 5,103,000 tra fanti e

cavalli, 6784 cannoni, 350 navi di diversi tipi, 1776 ufflciali

di marina, 36,136 marinai. La sola Francia, avrebbe potuto

schierare, tra prima e seconda linea, 3,400,000 soldati, 300,000

cavalli, 4422 cannoni, 350 navi di diversi tipi, 1776 ufflciali

di marina, 36,136 marinai, un complesso cioe di forze non guari

inferiore a quelle dell'Austria e dell'Italia prese insierne, o a

quelle della Germania e dell'Italia riunite in terra ferma: men-

tre equilibrava la marina di tutti e tre gli alleati suoi nemici.

Esaminata dunque alia stregua di si sterminato numero di uo-

mini impiegati al servizio rnilitare, ben si puo dire che la tri-

plice alleanza ha superato quanto aveano fatto per lo innanzi

i piu grandi conquistatori e debellatori di popoli e di nazioni,
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Serse, Gengis-Kan e Napoleone I. Se questo possa chiamarsi

un progresso, lo domandiamo a coloro che tutto il santo giorno

ci ricantano i beneflcii e i vantaggi della triplice alleanza. E

qui vorremmo anche dire due parole sui danni che al pub-
blico costume hanno recato gli eserciti permanent! e le cen-

tuplicate soldatesche; perocche, niuno osera mettere in que-

stione che tanta gioventu condannata a un celibato forzato

non sia un fomento al vizio infame e un eccitamento a mal-

fare in quel sesso, che da oggi lo spettacolo di zebe randage

che percorrono, impudiche e sfrontate, le vie delle nostre opu-

lente metropoli. Ma questo sia detto per incidente.

VIII.

Al qirale danno, che a chiunque guardi le cose dal tetto

in giu, parra maggiore dei danni material!, perchfe d'ordine

morale, se si aggiunge la spaventevole cifra dei suieidii che

si consumano oggigiorno nelle caserme, vuoi pwche troppo

rigida e pedantesca la disciplina a cui va soggetto 11 soldato

modeTno, vuoi perchfe a questo ilota della civilta e negato,

sino a un certo punto, ognl conforto di religione, vuoi final-

mente per una specie di tirannide che i cosi detti graduati

esercitano sopra di lui, si avra la misura del mali economic!,

morali e politici di uno stato di cose, che non puo durare

senza ehe PItalia sia trascinata nella rovina. Laonde, per con-

chiudere, ci diano altri sei anni di triplice alleanza, come

quelli di cui abbiamo presentato i bilanci, ed essa sara scon-

fitta senza sparare un fucile o tirare un sol colpo di cannone;
di guisa che quello che sembrava il capolavoro della diplomazia

tedesca, ed abbaglio gli uomini di Stato italiani, apparira un

errore politico, economico e morale.



ALTERNATIVE DIALETTIGHE

DEL NUOVO ROSM1NI

i.

La disperazione.

Da che il Nuovo Rosmini fa condannato dal Santo Ufflcio,

come 1'era stato il vecchio, si diede a insolentire in ogni ma-

niera piu irragionevole e stomacante contro tiitti quelli che

riteneva essere avversarii delle dot trine rosminiane. Sopra

tutti int'urio all' impazzata contro i gesuiti e i gesuitanti e

contro i Vescovi, cui ritiene per loro discepoli. Ma nel fascicolo

del prossimo passato Maggio 1'ira disfrenata si cangio in vero

furore. Inasprendo una questione personale, che cosi bene

aveva disciolto Monsignore Geremia Bonomelli, vescovo di

Cremona, con una lettera pastorale teste comunicata ai suoi

diocesani, il Nuovo Rosmini si raise a scrivere cose da men-

tecatto a dirittura contro la Sede Apostolica. Ecco una sua

disperata protesta. La conclusione la faremo noi con po-

che parole. Gli attuali pretesi reggitorl della Chiesa sono

aid, i quali non credono nulla di cio che credono i cattolici.

Essendo alei, non possono approvare cio che hanno scritto e

scrivono e dicono gli ecclesiastici piu eminenti per santita di

vita e di dottrina. Questi atei lasciano che si diffondano con-

tiimarnente libri e periodici perversi, ma nel tempo stesso

fanno tutto il possibile per gettare ombre sinistre sulle poche

opere dei veri ministri di Dio. Parecchi vescovi, da qualche

tempo esclamano : La Chiesa non ha governo ; essa in balia

dei novelli farisei! Ma non fanno nulla, non possono far

nulla, perche sono imbavagliati. Non hanno il coraggio di
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strapparsi il bavaglio, di reagire, di combattere per la ve-

rita; sicche le cose vanno come vanno. Leone XIII e ingan-

nato da impostori, che gli fanno vedere lucciole per lanterne.

Ma la Chiesa, opera divina,

Sta, come torre, ferma, che non crolla

Giammai la cima per soffiur di venti.

Pertanto noi credenti, non dobbiamo scoraggiarci per le

opere nefande degli alei, che si sono impadroniti pel momento

delle chiavi della Chiesa.

Certamente la pittura che fa qui Tanonimo nel Nuovo Ro-

smini spaventosa e, se non ci fosse una parolina che vi

mette; sarebbe gia da credere ch'egli tiene, come tenevano i

luterani, che la Chiesa del loro tempo non era piu visibile ma
era in una condizione invisibile. La parolina e quel noi cre-

denti; dalla quale si vede che 1'anonimo ammette tuttavia una

visibile Chiesa che non crolla, ma e composta dai soli seguaci

delle dottrine rosminiane, cioe da esso anonimo e dai suoi com-

pagni scrittori, vale a dire dai signori Forzati, Omicron, Fronti,

Nessuno, Solitario, Qualcuno, Chicchibio, Daniele ed altri per-

sonaggi, ai quali possiamo aggiungere ancora Pietro Rusconi

Gerente del periodico. II Papa successore di San Pietro se-

dotto da ingannatori, i Vescovi, se pur ve n 1

e alcuno di

buono, imbavagliati, il governo della Chiesa Romana Catto-

lica perduto: non. resta altro che la Chiesa stia raccolta nella

tipografia dei fratelli Rechiedei, Milano Via S. Pietro all'Orto

N. 16. Costi le chiavi della Chiesa non sono gia nelle mani

nefande degli atei, ma sono nelle candide mani di Pietro Ru-

sconi Gerente.

Ma i cattolici milanesi, che hanno redata la fede da Santo

Am.brogio e sono di forte tempra, non hanno preso a celiare

sopra questo passo del Nuovo Rosmini, e piuttosto n'ebbero

orrore, come chiaro segnale di scisma e di ribellione alia Cat-

tedra di Pietro e al Pontificate reggimento. Quindi non pos-

sono vedere con occhio indifferente questo periodjco. //

Nuovo Rosmini, che per Milano e un vero scandalo, e da
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torsi via ad ogni patto, perche disonora altissimamente cotesta

illustre e cattolica citta.

II.

Speranza.

Le passioni, e notantemente Torgoglio punto, trascinano

1'uomo alia disperazione, ma fin che questi col laccio uon e pen-

den te da un fico, c' e sempre a sperare. Nel tempo delle ten-

tazioni diaboliche assai spesso incalza la grazia di Dio, che dk

liime alia mente agitata per discernere il vero, e movimento

al cuore per seguirlo. Vogliamo credere che questo ancora av-

venga al Nuovo Rosmini; di che noi ne saremmo sinceramente

consolati e per lo bene dei suoi scrittori e perche cosi in Milano

cesserebbe uno scandalo, del quale tutti i buoni sono in-

dignati, ed anche perche il Sommo Pontefice ne avrebbe, dopo
tanti dispiaceri sofferti, vera consolazione. Non e morta del

tutlo la speranza.

Di fatto fino ad ora i rosminiani strepitarono contro la ima-

ginaria setta dei gesuiti e dei gesuitanti, a' quali riducevano

tutti quelli del laicato e del sacerdozio, compreso ancora 1'epi-

scopato cattolico, che supponevansi avversi alle dottrine del

Rosmini. Cotesti erano i loro soli nemici che non sapevano
far altro che calunniare e falsare le loro dottrine e ingan-

nare il Sommo Pontefice e spingerlo a passi inconsulti. Essi,

a sentire i rosminiani, ordirono la trama nel Santo Ufficio,

onde furono candannate le 40 proposizioni. (1 Papa, dicevano,

non ha mai vedute tali proposizioni, furono proscritte senza che

Egli nulla ne conoscesse. II decreto del Santo Ufficio era apo-

crifo e senza veruna autorita; aggiunsero che potesse essere

apocrifa la lettera inviata dal Papa alPArcivescovo di Milano,

nella quale affermava ch'Egli avea preso piena cognizione

delle dottrine proscritte, che avea approvato il decreto di con-

danna e che di nuovo lo confermava; e che tanto piu doveva

tenersi conto della sua apostolica sentenza, quanto che essa

versava sopra materia dottrinale, a cui propriamente si deve
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estendere la vigilanza e Pautorita del Vicario di^Gesu Cristo.

Tutto questo con una incredibile franchezza e costanza sempre
si ripeteva, sin Faltro ieri, dagli scrittori del vecchio e del

nuovo Rosmini.

Ma, grazie al cielo, il Rosmini ora nel fascicolo di Giugno
muta modo di pensare. Non piu gesuiti e gesuitanti, non piii

setta infame, no! II Rosmini afferma che Pavversario vero

delle dottrine rosminiane e il Papa. Non e piu il Papa me-

nato pel naso, non e piu sedotto dai perpetui calunniatori.

Lo scrittore rosminiano, che gia in passato ha dettati piu ar-

ticoli sopra il Decreto Post obitum del Santo Ufflcio, fa ora

cotesta confessione. Egli comincia ad asserire che la cocdanna

delle 40 proposizioni e direttamente intesa da Papa Leone

alia condanna di tutto il sistema rosminiano. Con buona

pace del clero rosminiano, non possiamo accettare la loro

opinione sulla portata della condanna inflitta al Rosmini, av-

vegnache dove a loro avviso le 40 proposizioni condannate

non rappresentano che altrettanti scogli da evitarsi per navi-

gare con sicurezza nel mare rosminiano, invece noi diciamo

che Leone XIII ha condannato da capo a fondo tutte le parti

sostanziali del sistema. A giudizio di chi ha sancito colla su-

prema autorita il Decreto Post obitum, le quaranta non con-

tengono errori di fede e di morale accidentali e alieni dalla

mente dell' autore, caduti per inavvertenza o per isbaglio dia-

lettico dalla sua penna, ma sono la vera espressione dei prin-

cipii sui quali egli ha fabbricato iPsuo ediflcio.

Per prima prova adduce P autorita dei gesuiti stessi che

cosi la pensano. Ecco le sue parole. La lealta vuole che di-

ciamo, anche nelP interesse della scienza, che i gfesuiti sanno

meglio di chichessia quale sia Pintenzione di Leone XIII, e

che il loro testimonio non potra venire contestato dalla storia.

La seconda prova e presa dagli antecedent! del Papa. Dove

P illustre Cardinale di Perugia (ora Leone XIII) non fosse stato

sinceramente convinto doversi condannare Rosmini, si sarebbe

ben guardato dal proporre al Concilio Vaticano la condanna di

questo autore, come infesto alia sacra dottrina. Un uomo educato
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con tali sentiment! di ostilita verso il Rosmini, poteva ricre-

dersi e smentirsi quando fosse salito sulla vetta del potere ?

Questo argomento viene cosi rincalzato. Nei glorioso suo

Papato Leone XIII ha conservato con costanza e con ordine

il vecchio proposito di soffocare ogni scintilla di rosminianismo,
senza mai cedere un punto ne mostrarsi pauroso delle conse-

guenze. Nell' Enciclica Aeterni Patris richiamo le scuole all'au-

rea sapienza di San Tommaso, avvisandole di non seguire le dot-

trine nuove e corrotte che si spacciano come derivate- da San

Tommaso... Nomine Cardinal! alcuni dei nemici di Rosmini...

Fonda in Roma un Accademia di Tomisti per combattere ttitte

le novitk rosminiane. Scrisse all' episcopate dell'alta Italia che

frenino i giornali dal contendere sulla causa rosminiana, affer-

mando che la S. Sede non Fha mai perduta di vista. Si permette
e si aiuta a stamps re coi tipi sacri alia religione il Rosmiani-

smo del Cornoldi... Questi atti servono a scolpire meglio di qua-

lunque raziocinio quale sia stato sempre Panimo di Leone XIII e.

com'egli abbia fermamente voluto servirsi della sua suprema
autorita per ischiantare fin dalle radici il triste seme del ro-

sminianismo, il quale non e suscettivo di veruna correzione.

Infatti questo oculatissimo Papa, che pesa tanto bene il va-

lore delle parole, ha detto nei privati colloqui ed ha lasciato

riportare nei giornali cattolici e nelle pastoral! dei Vescovi le

due seguenti proposizioni : Combattete, disputate, scrivete con-

tro la dottrina rosminiana, la quale gia & la filosofia tede-

sca, e collima col liberalismo ch'e la sua forza e la sua ve>--

gogna. Pochi giorni prima, cioe il 7 giugno 1886, conversando

coi Vescovi preconizzati, avea parlato in questi termini: Es-

sere stato certamente A. Rosmini un bell'ingegno ed anche

un uomo pio; ma aver egli tentato un'impresi impossibile,

quella di voler cristianizzare la filosofia tedesca che non e

punto cristianeggiabile. Fin qui lo scrittore del Rosmini.

Poscia si fa a dimostrare il medesimo dalla natura delJa

condanna nei Decreto Post obilum e dalla sentenza uhiversale

dell'Episcopato cattolico. Adunque sembra che oggimai il Ro-

smini voglia cessare dall'affermare che il Papa sia stato ab-
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bindolato dai gesuiti e dai gesuitanti, ma si dia a propugnare
che ha condannato le dottrine del Rosmini con personale co-

gnizione di causa e con liberissima volonta. Questa confessione

e un gran passo per rinsavire.

Ma questo passo non signiflca forse che oggimai si vuole

lasciare da parte il modo ingiurioso, e calunnioso col quale

sconsigliatamente si guerreggiavano i gesuiti e i gesuitanti, e

che invece d'ora innanzi si voglia muovere una guerra diretta

contro il Vicario di Gesu Cristo? Veramente non mancano

alcune frasi nelP articolo teste riferito che ci danno timore di

questo: cio non pertanto nello stesso fascicolo di Giugno del

Rosmini e inserito un dialogo tra due Rosminiani, il quale ci

mette speranza che questo periodico voglia veramente mu-

tare registro e cessare dall'apparire scismatico e ribelle alia

Chiesa.

III.

Si conferma la speranza.

In principio del fascicolo predetto del Rosmini un tale che

si da il nome di Solitario, reca un Dialogo tra due rosmi-

niani, che diconsi di elevato ingegno, animati di grande amore

per la Chiesa, congiunto con amore cristiano per la patria,

i quali profondamente hanno studiato la fllosofla del Rosmini,

di cui entrambi sono entusiasti; sacerdoti ambedue, 1'uno pru-

dente, Faltro avventato. In questo dialogo ha il sopravvento il

prudente, al quale flnisce per cedere 1'avventato. Quegli e Ge-

remia, quest'altro e Daniele. Giova assai riferire specialmente

alcuni tratti del rosminiano prudente. Daniele esordisce cosi :

Amico tu non approvi 1'atteggiamento, da noi tenuto nel-

YEx-Rosmini e nel Nuovo Rosmini di fronte al decreto del

Santo urn"cio Post obitum !

Geremia : No, mio caro Daniele : per quanto io approve

1'atteggiamento da noi assunto, appena fu pubblicato quel. de-

creto, altrettanto ho riprovato e riprovo quello che assumemmo
in seguito. II nostro linguaggio e stato poco riverente verso
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PAutorit& ecclesiastica, alia quale noi abbiamo avuto Paria

di ribellarci. Che n'e seguito? Cio che ben si potea preve-

dere: il Rosmini fu messo all' Indice, e noi schivi d'essereed

apparire ribelli, doveramo rassegnarci a farlo morire, per farlo

risorgere sott'altro nome, celandoci dietro le quinte. Or non

ti pare che cio abbia non poco screditata la nostra causa?

E poco dopo, rispondendo alle istanze sconsigliate di Da-

niele, Geremia prorompe in queste parole: Quando insorgono

controversie dottrinali nel seno della Chiesa, a chi spetta la

decisione finale di tali controversie? Certo al tribunale su-

premo in essa Chiesa costituito. Ora nella lotta, che da qua-

rant'anni si combatte tra noi e i gesuiti, il Santo Ufflzio, tri-

bunale supremo della Chiesa, ha pronunciato la sua sentenza
;

sara lecito al Cattolico ribellarsi ad essa? E tu non puoi ne-

garmi che noi F abbiamo col fatto riconosciuta
; perche ab-

biamo preteso di discuterla, dimostrandola ingiusta e priva

di valore: e per far cio ci e stato forza di afflevolire, anzi

di scalzare dalle fondamenta PAutorita che 1'ha pronunciata...

Chi e il giudice della verita? E il superiore che ha il man-

dato di mantenere inviolate il sacro deposito del Vero rivelato,

o 1'inferiore, che ha il dovere di aderire a questo Vero, quale

vien definite dal Superiore? Ecco la questione. Or se tu mi

ammetti, che 1' inferiore possa farsi giudice del suo superiore ;

che abbia diritto di discuterne i precetti dottrinali, e di ac-

cettarli o di rifiutarli; Porganismo della Chiesa cattolica e

andato in fascio, e la base su cui ella si fonda e distrutta.

Finalmente dopo aver detto delle buone verita, condite, gi ta

s"
1

intende, con alcuni spropositi, cotesto prete rosminiano Ge-

remia viene a dare all'altro prete rosminiano Daniele il pro-

gramma per la futura condotta. Mettere omai da parte il

decreto del Sant'Uffizio, che abbiamo abbastanza discusso; ab-

bandonare una lotta infeconda, tenersi sempre all'altezza della

scientifica speculazione, discendendo alia guerriglia oo'cagnotti

peripatetici sol quando Pesiga una impreteribile necessita:

ecco la via regia che noi dovremo battere.

II rosminiano Daniele cede ai consigli del prudente Gere-
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mia e dice: lo non sono punto alieno da questi tuoi veri

quanto notili concetti.... Del resto io al pari di te, desidero

die le nostre polemiche irose e infeconde, che ci screditano e

ci disonorano, cessino una buona volta.

Tanto Pesplicita confessione, che e proprio il Vicario di

Gesu Cristo, il quale o immediatamente o per mezzo delle sue

Congregazioni proscrive la dottrina rosminiana, quanto il ri-

conoscere che al Papa ed alle sue Congregazioni e necessario

docilmente sottomettersi e non impugnarne o discuterne Pau-

torita, fanno pruova che 1'ardente passione, che traeva alia

disperazione gli scrittori del Rosmini, comincia a sbollire e

che vi e speranza di una conversione. E vero che nello stesso

fascicolo vi ha eziandio cose impertinentissime, ma ora pi-

gliamo di volo cio che ci fa sperare, anziche quello che ci fa

temere.

IV.

Si da un buon consiglio al 'Rosmini.

Dopo cio che ha scritto il Solitario nel dialogo che dice

essersi fatto tra i due dotti rosminiani, e dopo cio che afferma

lo scrittore sopra il Post obitum, crediamo che i nostri consigli,

cui stiamo per dare al Rosmini non saranno ne dispregiati ne

presi con animo irato. Noi desideriamo la pace e il vero bene

della Chiesa e con tutta sincerita aneliamo a conciliare nella

caritci gli animi dissidenti, senza una nienoma iattura della

veritk e della scienza.

II Rosmini nel citato fascicolo di Giugno apertamente so-

stiene, e con tutta ragione, che e proprio il Papa e la Sede Apo-
stolica che fece e fa guerra alle dottrine rosminiane. Dunque
si cessi una buona volta dal gridare la croce addosso ai ge-

suiti e ai gesuitanti, ai Vescovi e ai Cardinali accusandoli

come rei di condannare irragionevolmente quelle dottrine. $ia

pur vero che gesuiti o gesuitanti le abbiano vagliate, discusse,

mostrate false, ma questo punto non diminuisce l'autorit& di

una condanna che venga dal Papa o dai tribunal! ecclesiastic}.
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Innumerabili error! furono, nei secoli passati, condannati dalla

Sede Apostolica o dai Concilii, ma serapre questa condanna fu

preceduta da una lotta che mossero i dottori cattolici contro

gli error! stessi. La Sede Apostolica 6 supernalmente guidata

da Dio a custodire intero il deposito del vero rivelato, ma non

dobbiamo pretendere che cotesto aiuto consista in una conti-

nua esplicita rivelazione. Per la qual cosa alle deflnizioni apo-

stoliche precedono gli studii, i consigli e tutti quegli aiuti che

la prudenza richiede. Si veda nelle opere dei Santi Padri e

dei Dottori della Chiesa, come essi sempre con sapienza e for-

tezza costante abbiano combattuti gli errori che dopo un tempo,

tal flata lungo, furono condannati dai Papi o dai Concilii. Ne

quelli che professarono tali errori aveano il diritto di dare la

taccia di detrattori, e di calunniatori a que' padri e dottori che

li confutavano prima che fossero condannati. Imperocchfe seb-

bene i privati non abbiano diritto di definire autoritativamente

che il tale o il tal altro sia eretico, tuttavolta possono aver-e

il diritto di dimostrare con ragioni e con autorita reverende

come la sentenza, che il tale o il tale altro propugna e diffonde,

e una sentenza contraria alia ragione o alia fede. II propu-

gnare e diffondere la propria sentenza la rende di pubblica

ragione e dk agli altri il diritto di accettarla ovvero di ripu-

diarla e di discuterla.

Finora il Rosmini ha trattati da calunniatori quelli che

hanno discusse molte sentenze rosminiane e si sono studiati di

mostrare che tali sentenze erano false e contrarie a principii

veri della filosofla o che non potevano acconciarsi con dot-

trine propugnate come certe dai cattolici dottori. La taccia di

calunniatore non vuolsi dare per tal motive: ma quante volte

fu data a noi cotesta taccia? Eppure noi ci siamo sempre con-

tenuti nei limiti indicati dalla stessa Congregazione dell'Indice,

la quale decreto che le opere da se dimesse potevano con-

tenere errori in fide et moribus, e che i dottori cattolici po-

tevano rilevare e combattere siffatti errori. Cosi ad esempio

in queH'opera: II Rosminianismo sintesi delV Ontologismo e del

Panleismo, del Cornoldi, che reco a' rosminiani tanto fastidio,

Serie XIV, vol. VII, fase. 963. 18 82 luglio 1890.
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non si vede giammai che 1'autore si sia dipartito menoma-

mente dalla regola ora riferita, ed abbia delta la piu piccola

ingiuria a veruno. Vi 6 solo esame e seria discussione, e a

ciascuna sentenza discussa si da quel posto cbe e richiesto

dalla fatta diraostrazione.

Inoltre assai spesso, per confutare chi combatte una qualche

sentenza, si usa 1'artiflzio di scambiare quella sentenza con

un'altrache non merita affatto condanna, ma che pure ha ras-

somiglianza colla prima, comeche in realta sia diversa. Un

esempio ne togliamo dallo stesso fascicolo di Giugno. Alia pa-

gina 454 si legge sotto la scorza rosminiana i Vescovi dovreb-

bero cercare quale midollo s'asconde; e se lo cercassero, non

tarderebbero ad avvedersi che Rosmini un solo pretesto; e che

percio sono benemeriti della Chiesa e della nazione quelli che

difendono nel Rosmini la causa della Chiesa e della societa. Se

ne vuole una prova? Senza andare in cerca di volumacci filoso-

fici, si legga la lezione IV sul Mos6 del Cesari, e si vedra tosto

che la dottrina dannata nel Rosmini, si era quella che predicava

il celebre padre dell'Oratorio, senza che niuno abbia mai pensato

dannarne le opere, n& castrarle. Rosmini dunque non 6 che un

pretesto; le mire loiolesche vanno molto piu in la. Ecco il passo

(esso e in nota) del tomista Cesari: Solo Dio a se medesimo

ragione e principio dell'esser suo perfettissimo ed infinito ;

egli solo che dona e comunica ogni ragione di essere alle

cose create, che per lui sono, e hanno essere e vita. Giusta

queste espressioni anche il Cesari deve esser posto all'Indice

e bollato dal Sant'Ufflzio. Ma quando mai questa dottrina

del Cesari e eguale a quella che danno il Sant' Uffizio ! Essa

e retta, ed e alle dannate essenzialmente contraria. Nelle con-

tese dottrinali e necessaria la schiettezza e la lealta, sia in

chi combatte una sentenza sia in chi la difende, ed e mestier 1

non adoperare ambiguita per travisare il senso delle propo-

sizioni. Si ceda alia ragione quando dimostra, e alia v.eritk

quando si manifesta. Non e vilelasconfitta, ma onorata in chi

cede alia verita.

Ma gia speriamo che d'ora innanzi il Rosmini dopo di averci
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concesso che Topposizione contro le dottrine rosminiane viene

dal Papa e dalla Sede apostolica, sia per cessare da quella in-

fausta lotta personale ch'egli ha infaustamente continuata per

tanto tempo, e poiche esso stesso afferma disdire, e recare scan-

dalo il mostrarsi ribelli all'autorita apostolica, non seguiti piu

a propugnare cio che da questa e proscritto.

Se non che nell'ossequio della suprema autorita della Chiesa,

in questo fascicolo si da una teoria che vuolsi bene ponderare,

tanto piu che per confermarla si adopera una similitudine ch'e

seducente e bella, ma che puo essere occasione d'inganno. II

Rosmini dice (p. 408) che la setta nera vuole spento nella

Chiesa ogni alito di liberta. Ma guai s'ella riuscisse nel suo

intento! Guai, s'ella riuscisse a far si che 1'A.utorita, sempre

ligia nelle sue prepotenze, regnasse unica ed assoluta nella

Chiesa! La vita di questa sarebbe spenta. VAutorita e la Li-

beria sono, nel mondo morale, quello che, nel mondo fisico Vat-

trazione e la ripulsione, entrambe necessarie a produrne la

vita e la bellezza. Se tu, a mo' d'esempio, nel nostro sistema solare

spegni la forza ripulsiva che avverra? Tutti i pianeti si pre-

cipiteranno nel centre; e il Sole da animatore e vivificatore

del suo sistema, diventera un'enorme massa di materia. II

medesimo avverra nella Chiesa, se tu vi spegni la liberta. II

volere imporre ai credenti, al di fuori del domma, anche le

opinioni, e perseguitare le contrarie con severa e feroce in-

quisizione, e un volere 1'annientamento dellMndividuo, assor-

bendolo totalmente nella consociazione. L'individuo, come cre-

dente, deve sempre conservare la sua personalita di ente ragio-

nevole e Pinviolabilita del suo pensiero, la quale non si puo

colpire dalFautorita, se non quando trasmodi e comprometta

Pintegrita della fede. Pertanto se noi teniamo oggi alto lo

stendardo della cristiana liberta contro il prepotente partito

degli esageratori deirac/orita, siamo benemeriti della Chiesa
;

perche anzi che un cadavere ne facciamo un corpo vivo e vi-

goroso ecc....

Moviamo dalla bella similitudine recata dal rosminiano.

Egli e ben vero che nella presente vita la Chiesa si puo pa-
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ragonare al sistema solare. In questo e centre il sole vivificatore

con la luce e col calore, di tutto cio che vi ha nei pianeti che gli

fanno bella corona. Ciascun pianeta per virtu della forza attrat-

tiva del sole tende sempre verso lui, e da una forza ricevuta da

altro principio tende ad irne sempre lontano. Ciascun pianeta e

sempre sollecitato da queste due forze centrale e tangenziale,

percio non dipartendosi mai, nemmeno per un istante, dalla

sfera d'azione solare, descrive continuamente una elisse intorno

al medesimo sole. Se fosse un istante fuori della sfera d'azione

del sole, il pianeta se ne andrebbe per la tangente e o discor-

rerebbe gli spazii interminati o sarebbe flnalmente tirato nella

sfera d'azione di un'altro astro. Se, perseverando la forza cen-

trale, cessasse la tangenziale, ogni pianeta cadrebbe nel sole :

se, perseverando la forza tangenziale, cessasse la centrale, esso

se ne andrebbe ramingo per essere ben presto privo della luce

e del calore viviflcante del sole.

Dio ha costituito la sua Chiesa e nell' ordine soprannatu-
rale e morale 1'ha fornita di luce e. calore indefettibile; 1'ha

fatta centre di attrazione per tutti gli uomini, i quali, se fos-

sero sottratti al suo influsso o alia sua sfera di azione an-

drebbono portati solo dalla liberta propria e perduti. Ma come

nemmeno per un istante dev' essere un pianeta sospinto dalla

sola forza ripulsiva o tangenziale, cosi in nessuno uso della

sua ragione dev' essere il cristiano trascinato dalla sua sola

liberta, ma sempre nell' esercizio di questa deve essere guidato

dalla autorita o seguendola o non contrastandola.

II dire che ove non e definite dalla Chiesa il dogma, ivi e

opinione, dubbio e conseguentemente liberta, perche in duUis

libertas, e un sentenziare falsamente che aprirebbe la via ad

innumerabili errori e distruggerebbe Pordine nella Chiesa. In-

numerevoli verita certissime non sono per anco definite dog-

maticamente dalla Chiesa, e quando la Chiesa condanna un

errore, vuole che sia riconosciuto come tale, ma prima della

condanna era pure un errore.

E qui fa d' uopo ricordare che oltre le dottrine che costi-

tuiscono insieme il tesoro della fede nell' ordine soprannatu-
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rale, ve ne sono innumerevoli che riguardano la filosofla spe-

culativa e pratica, le quali pure hanno relazione a ci6 che

spetta alia fede; e sopra queste la Chiesa ha pure il diritto e il

dovere d'invigilare. Laonde e assurdo cio che dice il Rosmini

in questo stesso fascicolo di Giugno, che quando la Chiesa en-

tra a giudicare cio che spetta a filosofla, essa si diparte dal

suo elemento divino ed, entrando nel campo umano non suo,

hoc ipso diventa autorita illegittima. lo (dice il nominato Da-

niele) ho gik messo in salvo la base e 1'organismo della Chiesa
;

ho messo fuori di discussione Velemento divino della sua au-

toritci
;
e rispetto sXYelemento umano, ho distinto il caso, che

essa non esca dal suo campo, dal caso che disbrbitandone, in-

vada il campo della scienza assegnato alia Ragione. In quest' ul-

timo caso essa, lo ripeto, diventa un' autorita illegittima, e

cessa issofatto di esistere. Ebbene, che abbiamo noi nel caso

nostro? Abbiamo che il Santo Uffizio, da una parte, condan-

nando proposizioni filosofiche da esso fraintese, e uscito dal suo

campo ;
e dalP altra, ha condannate proposizioni, che non sono

del Rosmini, ma de' suoi falsiflcatori. Nel primo caso e stato

un giudice illegittimo e incompetence; nel secondo, e incorso

in un errore di fatto. Nell' uno e nell' altro caso adunque la

Ragione ha il diritto di giudicare il suo operato. Con que-

sto principio che la fllosofla e intangibile dalP autorita della

Chiesa, ne verrebbe che ai nostri giorni nei quali s' insegna,

in una gran parte delle scuole ammodernate dallo spirito mas-

sonico, il positivismo evoluzionista, la Chiesa uscirebbe dal suo

campo divino, se si mettesse a giudicare di questo insegna-

mento, quantunque quell' abbietto sistema contenga turpissimi

errori, i quali non possono conciliarsi colla dottrina cattolica

della creazione dell' uomo, colla semplicita, spiritualita, im-

mortalita dell'anima umana, colle nozioni cattoliche del vizio

e della virtu e va dicendo. Per carita non si propugni una tale

dottrina sui limiti del campo della Chiesa, che sarebbe stolta

ed assurda ! Essa Chiesa e il Sole che deve con la sua attra-

zione contenere nella sua orbita tutti gli uomini, sieno o non

sieno fllosofl. Nel tempo stesso che sono spinti dalla forza della
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propria liberta e della ragione non trascorrano giammai, in

veruna cosa ne per un solo istante, fuori della sua sfera di

attivita.

Ripetiamo che alcune delle confession! fatte dal Rosmini

nel fascicolo di Giugno ci lasciano nella speranza che i suoi

scrittori si riducano sinceramente all' obbedienza della Sede

Apostolica. Cessino dunque di propugnare cio ch' essi stessi

confessano essere condannato dal Vicario di Gesu Cristo, e si

dieno efticacemente a riparare lo scandalo dato in tutta la cri-

stianita. II mostrarsi ancora ribelli sarebbe certaraente un
X

grave danno per loro; in tal caso, dopo che avranno perduta

1' unita cattolica, oltre ad essere riconosciuti per veri scismatici,

saranno avuti per uomini senza vera filosofla ed ancor senza

senno. Per contrario, se si gitteranno a' piedi del Vicario di

Gesu Cristo, uraili e pentiti, saranno tra le sue braccia raccolti,

perch6 egli serapre imita la bonta infinita di Dio, sopra la

quale Dante (Purg., Ill) ha quei versi tanto belli :

lo mi rendei

Piangendo a Quei che volentier perdona.

Orribil furon li peccati miei;

Ma la bonta infinita ha si gtan bractia,

Che prende cio che si rivolge a lei.

Col cuore aperto rivolgiamo ai rosminiani queste belle pa-

role di Santo Agostino (Epist. 238) Sunt et alia multa; sed

interim de hoc uno cogita, deposito studio contentionis, ut

habeas propitium Deum. Non enira bonum hominis est homi-

nem vincere; sed bonum est homini ut eum veritas vincat

volentem; quia malum est homini ut eum veritas vincat invi-

tum. Nam ipsa vincat necesse est sive negantem sive confi-

tentem. Da veniam, si quid liberius dixi, non ad contumeliam

tuam, sed ad defensionem meam.
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La teoria delle rappresentazioni psicosensorie secondo i con-

cetti e la pratica delta Chiesa e del mistici Le alluci-

nazioni tossiche, le sintomatiche e le psicopatologiche ben

conosciute dagli antichi Speciali avvertenze intorno

alle rappresentazioni psicosensorie nella fantasia non in-

ferma: e queste ora spontanee ed ora volontarie : e pro-

venienti da fantasia naturalmente esaltata ovvero da fan-

tasia educata Rappresentazioni miste di principio na-

turale e preternaturale Altre sottili avvertenze dei mi-

stici.

Abbiamo esposte in succinto bensi, ma fedelmente le dot-

trine, o, per dir meglio, le osservazioni, onde s'e venuta ar-

ricchendo la medicina moderna in ordine al fenomeno dell' al-

lucinazione
;
e s'e vista F infelicita della prova che i razio-

nalisti fanno di applicarle alle visioni dell' agiografia e della

mistica : resta che presentiamo del pari in succinto le dottrine,

che s' insegnano dai teologi e si tengono come norma dalla

Chiesa, nel giudicare di siffatte rappresentazioni psicosensorie.

Per maggiore speditezza, ed autenticita insieme, le trarremo

principalmente dalla classica ed autorevolissima opera di Be-

nedetto XIV De servorum Dei Beatificatione et Beatorum Ca-

nonizatione, che e come a dire il codice direttivo dei tribu-

nali ecclesiastici nelle cause di tal materia : e correndo, co-

meche di volo, per questo genere di erudizione poco praticata
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dai laici, i razionalisti non senza maraviglia e i cattolici con

soddisfazione non piccola vedranno come nella Chiesa siano

studiate gia a fondo le question! che riguardano lei, e intorno

alle quali si crede oggidi facilmente da tanti scienziati di po-

terle dare lezioni e correggerne gli errori.

II punto, sul quale maggiormente insistono, al proposito

nostro, i medici razionalisti, quasiche fosse ignoto o non ab-

bastanza considerate dai teologi, e messo invece nel suo vero

lume dalla scienza moderna, si e quello del darsi allucinazioni

di origine meramente naturale, e spessissimo di forma or re-

ligiosa ed ora demonopatica, appunto come quelle che fra i

cattolici si hanno per visioni o infestazioni estranaturali. A
chiarire poi vie meglio Forigine naturale del fenomeno, si di-

vidono oggidi le allucinazioni, a seconda della cagione onde

muovono, in tossiche, prodotte dai solano, dalP oppio, dall'a-

sciscio, dall' alcool
;

in sintomatiche, conseguenti alle febbri

violente
;
in psicopatologiche, che occorrono negli alienati di

varie classi. Tutte le quali notizie, se fossero veramente nuove,

potrebbero, se non altro, ingenerare qualche dubbio intorno

alia genuinita di molte visioni, descritte dagli agiografi e ac-

cettate come soprannaturali ancor nei processi delle Canoniz-

zazioni. Si potrebbe dire infatti che quei buoni teologi e giu-

dici ecclesiastic!, comeche procedessero colla miglior fede del

mondo, cio nondimeno, ignorando la possibilita delle allucina-

zioni natural! e le cause donde queste sogliono procedere, po-

terono non aver posto mente, se alcuna di tali cause inter-

venisse nei casi che avevano ad esaminare.

A cio si potrebbe veramente rispcndere che, non essendoci

uso nella Chiesa di proporre alia venerazione ed ammirazione

dei fedeli nessun pazzo, e neanche i beoni attossiccati dall'al-

cool
;

e le visioni dei Santi non coincidendo, che si sappia,

cogli accessi delle febbri maligne, poco importava se anche i

teologi avessero ignorata 1' esistenza di siffatte allucinazioni,

dacche i fenomeni da loro esaminati non movevano evidente-

mente da nessuna delle dette cagioni.

Ma il vero e che i teologi e filosofi e medici antichi, non
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che ignorare 1'esistenza delle allucinazioni naturali e le loro

cagioni variamente morbose, ne trattano invece di proposito,

e minutamente e cogli stessissimi concetti che i nostri me-

dici
; tantoche, toltane la molteplicita [degli esempii, i quali

nel fatto non aggiungono nulla alia teoria, la medicina mo-

derna sotto questo rispetto non s' avvantaggia di nulla sopra

Fantica. Ecco come ne scrive fra gli altri il P. Baldello, ci-

tato per esteso da Benedetto XIV (op. cit. 1. Ill, c. 50). Ma
forse piu difficile potrebbe parere ad alcuno come le visioni

si cagionassero da cause corporali, se non avessimo in pronto...

1'esperienza dei matti e frenetici e febbricitanbi, che per di-

verse indisposizioni dicono vedere e sentire quello one in cf-

fetto e realmente ne vedono ne sentono. Passa quindi il Bal-

dello alia citazione di alcuni esempii, come di quello di un certo

medico, ricordato da Galeno nel 1. 3. de sympt. differentiis :

il qual medico avendo in testa una postema nella partie di-

nanzi del cerebro, saviamente rispondeva a quanto domanda-

vasi, ma gran fastidio si prendeva perche in un canto della

sua camera dicev* starsi non so quanti trombettt che con il

suono contlnuo 1' assordavmno, ne vi era di casa ehi li cac-

ciasse
;
essendo pero in effetto che non vi erano n& trombetti

ne suono. E per 1'appunto il caso delle allucinazioni prove-

nlenti da traumatismo cerebrals, che s'incontra non di rado

nei trattati moderni.

Ricordammo piu sopra la distinzione posta dall' Esquirol

fra le allucinazioni e le illusioni. La distinzione non e per noi

di gran momento, ma pure non isfuggi neanche essa agli an-

tichi. Aristotele, prosegue a dire il Baldello, nel libro dei so-

gni nota che, nelle febbri, spesso, per poca somiglianza che

facciano di animali e d
1

altre cose, poche linee composte nel

muro, si rappresentano come veri animali nel medesimo

muro.

Poco appresso troviamo indicata chiaramente quella pro-

prieta delle voci interne morbose, che sembrano muovere dal-

1'epigastro. Una persona assai degna di fede piii volte ha

raccontato che, patendo ella di non so che male e indisposi-
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zione al cuore, mentre al buio stava svegliata, sentivasi in-

torno al cuore un non so che movimento di vapori, che forse

erano la causa del suo male
;

e poco dopo tanto spiccate e

distintamente sentiva le voci, come di un buon concento, che

senz' altro avrebbe affermato quello esser vero, se non fosse

stata certissima che ella era sola e in camera lontana dai

musici.

Segue poi un esempio di allucinazione tossica. D' un altro

so certo, che, essendo in letto e alterato per avere preso un

non so che poco di sugo e d' infusione di solatro furioso, ve-

deva nel muro uccelli bellissimi e di mille colori
;

e T appa-
renza era tanto gagliarda, che in presenza di mold stendeva

la mano per prenderli.

Tralasceremo qui la lunga e accurata discussione che Tau-

tore intraprende per ispiegare questi fenomeni : dacche la sua

spiegazione, per la parte psicologica coincide nella sostanza

con quella che piu sopra ne abbiamo data
;

e per la parte

fisiologica si regge sulla teoria degii umori, dei vapori e de-

gli spirit! animali, della quale quei vecchi si appagavano, come

s' appagano i moderni delle parole di centri nervosi, di strati

cerebrali, di sostanza grigia e simili, in aspettazione dell'ul-

tima parola che la scienza non ha delta ancora ; e, se verra,

sara la prima che spieghi davvero il fenomeno.

Intanto restringendoci alle allucinazioni comechessia mor-

bose, ognun vede che la medicina antica, e dietro essa i teo-

logi, ne erano perfettamente informati, trattandosi alia fln fine

di una classe di fenomeni assai volgari e di facile osserva-

zione, e che il presentarli oggi come una novita scientifica

non dimostra altro se non il difetto di un'erudizione d'altronde

assai ovvia. Se non che, come gia piu volte ripetemmo, le al-

lucinazioni morbose sono quelle che meno facilmente si scam-

biano colle visioni preternaturali: e altre rnolte ne occorrono

di origine naturale poco considerate, anzi poco note ai me-

dici, appunto perche avvengono in individui d'altronde sani di

mente
;
e ognuno sa che al medico non si ricorre se non nel

caso di uno sconcerto che turbi notevolmente P individuo o la
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famiglia. Per la stessa ragione rarissimo sara il caso che un

medico possa discorrere per propria osservazione intorno alle

vision! di qualche servo di Dio, perche di tali cose questi si

aprira non col dottore, ma col direttore, il quale non lo ri-

mandera mai per pazzo al medico, quando egli si mostra per

ogni parte sano di cervello.

Quindi si vede come tanto 1' allucinazione quanto la vera

visione sieno estranee in buona parte al campo e alia com-

petenza della medicina propriamente detta, appartenendo in-

vece alia psicologia, alia fisiologia, e alia filosofia della reli-

gione. Di qui s' intende ancora come la dove la medicina mo-

derna finisce di parlare con conoscenza delle allucinazioni, la

medicina fllosofica antica e la teologia seguitino a discuterne

con principii e con osservazioni a cui quella non si estende. I

medici moderni stanno ancora a disputare presso il Motet, se

lo sconcerto allucinatorio s' incontri mai solo: chi 1'asserisce

e chi lo nega. Cio riconferma quanto raro sia il caso che si

consultino i medici per allucinazioni non accompagnate da al-

tro sconcerto morboso : tantoche per loro ne e tuttavia dispu-

tabile 1'esistenza, mentre dai medici antichi e dai teologi essa

si ammette come indubitata, e se ne assegnano varie cagioni

quanto piu facili ad awerarsi tanto piu difficili ad escludersi

con evidenza. E di qui nasce propriamente la difficolta, da loro

stessi inculcata, del discernere una vera visione da una allu-

cinazione.

Di cotesto discernimento tratta Benedetto XIV nel capo

51 dell' opera e libro sopra citati. Per sincerarsi, cosi egli

incomincia, se la visione e apparizione, della quale si muove

dubbio, sia stata naturale, si vuole diligentemente esaminare

se vi precedesse alcuna cagione naturale dalla quale la vi-

sione e apparizione sia potuta procedere. In conferma di che

recita alcuni passi del Medina, del Filomarino e del Card. Bona;
i quali dicendo tutti il medesimo e quasi colle medesime pa-

role, ci bastera riferire quelle dell' ultimo. Si vuol conside-

rare la costituzione del corpo, dalla quale dipendono il piu

delle volte gli andamenti dello spirito. Imperocche di leggieri
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vanno soggetti ad abbagli coloro che sono di salute infermic-

cia, quei che hanno una fantasia torbida ed ardente, que' che

abbondano di umor nero, onde 1'imaginativa suol eccitarsi ed

iraprimere ai sensi turbati varie imagini, sicche vegliando si

fingono dei sogni e credono di vedere e di udire cose che non

hanno present! ne alia vista ne alFudito. Similraente per lunga
inedia e frequenti digiuni disseccato il cervello e dissipati gli

spiriti, ci si rappresentano vani fantasmi, ai quali la mente

aderisce con pertinacia come a divine rivelazioni.

Come si vede, i teologi sono di gran lunga piu facili ad

ammettere la possibilita dell'allucinazione di quel che sieno o

possano essere i medici moderni colle loro osservazioni clini-

che. La ragione si e perche le asserzioni dei maestri di spi-

rito si reggono sulle osservazioni da loro fatte sopra indivi-

dui di mente per se sana, e che con piii o meno rettitudine

e sincerita fanno professione di vita devota. Ora, supposte certe

circostanze, come sono 1'eccesso delle veglie e dei digiuni, la

costituzione atrabiliare, e noi diremo nervosa, la soverchia

contensione deWanimo, e Vardente affelto, i teologi non esi-

tano di mettere ad un paro siffatti individui, siano essi buoni

o cattivi o incauti, di metterli ad un paro, diciamo cogl'in-

fermi di mente, quanto alia possibilita delPavere allucinazioni

naturali in cambio di visioni. Ne in cio fare adoperano atte-

nuazioni n6 quanto alia frequenza del fenomeno ne quanto

alia sua vivacita, sicchk nominano alia rinfusa gF individui in

cui si verificano quelle disposizioni, coi frenetici e coi febbri-

citanti, come puo vedersi da chi lo voglia, nei testi a cui ab-

biamo accennato.

A questo punto potrebbe essere avviso ad alcuno che i

teologi diano oramai nell'eccesso opposto, del supporre troppo

facili ad avvenire le allucinazioni in individui di mente sana.

Ma nel fatto non e cosi, se si consider! a qual genere di per-

sone eglino si riferiscono principalmente nei passi citati
;
cioe

a tali, in cui alia fisica disposizione, o naturale per tempe-

ramento, o acquisita per indebolimento, si congiunge una fls-

sazione della mente e dell'affetto verso un ordine determi-
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nato di oggetti. Questo elemento appena mai suol mancare del

tutto nelle allucinazioni ed illusion}, siano esse spontanee o pro-

curate; e gli antichi sel sapevano. II Cardano, che mai non

lasciano di citare, si flssava colla imaginazione in quel che

volea vedere e sentire, e non tardava a seguirne 1'allucina-

zione corrispondente. II simile si avvera talora negl'ipocon-

driaci. Nelle allucinazioni che soffrono talora i fanciulli lasciati

in letto al buio, onde si tirano ancora le coperte sulcapo, come

racconta fino dai suoi tempi Aristotele, 1'imaginazione, senza

volerlo essi, viene esaltata dalla paura. Ed effetto certamente

di qualcosa simile alia paura era quello raccontatoci da una

persona, che, essendole morto un congiunto e avvenutole una

notte di destarsi, senti chiaramente qualcuno girare per la

camera, appressarsi al letto e con una mano gelata stringere

la sua mano; con che tutto flni: onde, la prima cosa le cors3

il pensiero al morto, benche dipoi, non ci vedendo un costrutto,

come savia che era, facilmente si persuadesse del giuoco della

sua fantasia.

Or cio che puo fare la flssazione momentanea, molto piu

puo farlo il concentramento abituale della mente, e Tesercizio

onde 1'imaginazione si educhi in certa guisa a produrre rap-

presentazioni piu vivaci in un dato ordine di oggetti; e mag-

giormente se ella in un individuo sia naturalmente piu ecci-

tabile e vi si aggiungano le altre circostanze mentovate piu

sopra dai teologi.

A dimostrare come 1'imaginazione, suppostavi 1'attitudine

naturale, possa educarsi coll'esercizio a produrre rappresen-

tazioni che giungano financo alia vivacita delle psicosensorie,

torna per Tappunto in acconcio Fesempio di alcuni pittori,

piu sopra allegato. E non molto dissimile e quello di alcuni

che similmente coU'esercizio arrivano a fissarsi nella imagi-

nazione i numeri composti di parecchie cifre, come se li ve-

dessero scritti, onde si rendono capaci di eseguire a memoria

dei calcoli ben complicati. Ora e facile ad intendere che in

nessuna classe di persone la fantasia viene cosi efflcacemente

educata a tal vivacita di rappresentazioni, come in quelle che
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si dedicano di proposito alia vita contemplativa, o lo facciano

con buono spirito, ovvero altrimenti, come se ne hanno non

pochi esempii dentro e fuori della Chiesa, per superstizione o

per vanitosa vaghezza di doni straordinarii.

Verissimo e che i contemplativi guidati da buono spirito.

e per propria umiltci e per espresso avviso dei direttori non

mireranno mai ad avere ne estasi ne visioni, come vi possono

mirare persone accecate dalla vanagloria e comunque siasi

ill use: ma cio non ostante e pur vero che le pratiche a cui

si danno debbono anche fisicamente disporre 1'imaginazione a

rappresentarsi con tutta vivacita gli oggetti a cui la vogliano

applicare. Si pensi soltanto a quel severe raccoglimento, a

quell' indefesso studio d'orazioni vocali e mentali a quella

continua presenza di Dio che i maestri della mistica in-

culcano ai loro discepoli. Ne chi vuole rendersi atto quanto

e da se alia contemplazione creda di poter praticare quegli

esercizii alia leggiera, specie la orazione mentale. Quante

stanchezze di testa, esclama senza ambagi lo Scaramelli,

quanti tedii, ecc., gii convien soffrire l
! Che se si domandi

di che fatta sia la contemplazione nella quale hanno ad eser-

citarsi segnatamente i principianti, egli risponde che hanno

a contemplare di preferenza i misteri della Passione e Morte

del Redentore, cercando di rappresentarseli coi colori piu

vivaci della fantasia 2
,

onde rimanerne piu profondamente e

piu degnamente al merito impressionati. Si aggiunga a tutto

questo 1'affetto del cuore, motore anch'esso potentissimo della

fantasia, e s' intenderk come possa questa talora nei contem-

plativi per mero effetto di educazione produrre quelle visioni

naturali, delle quali abbiamo esempio nei pittori, coine ne pro-

duce nei visionarii illusi. Vero e bensi che nei primi, nascendo

quella facility d'imaginare per accidente da atti buoni e vir-

tuosi, e posto che non vi si mescoli Terronea persuasione della

mente, tali rappresentazioni non saranno viziose, ma non per

1 Direttorio Mislico VI. Tr. II, n. 241.

2 Ivi n. 137.
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cio elle sono vere visioni infuse da Dio mediante un'impres-

sione da lui cagionata neirimmaginativa.

S. Teresa accenna chiaramente a siffatta attitudine la dove

da le norme per discernere le vere visioni da quelle che al-

tri va fabbricando da se stesso e combinando colle proprie

Industrie l
. Perocche, dice ella, che nelle prime ad un tratto

si presenta all'anima tutto 1'oggetto insieme mentre nelle

seconde ella va componendo quello che vede, colla propria

imaginazione. Di piu le prime non dipendono dalla volonta

ne quanto airaversi ne quanto al non aversi, doveche le se-

conde siccome la persona le forma liberamente da se, cosi,

facendosi forza, puo lasciare di formarle. E per la stessa ra-

gione alle prime non si puo togliere ne aggiungere nulla;

mentre alle nostre imaginazioni, per vive e veementi che siano

possiamo togliere e aggiungere cio che a noi piace, perche

sono opere che dipendono dalla libera nostra attivita 2
.

Da tutto questo discorso apparisce chiaro che la Santa, la

quale si riferisce sempre, nello scrivere, alia propria espe-

rienza, era giunta a potere, almeno qualche volta, produrre

volontariamente colla fantasia imagini di tanta vivacitk, che

per questo rispetto non differivano dalle visioni vere; sicche

per non prendervi abbaglio giudicava necessario il ricorrere

ad altri criterii estrinseci. Ed in verita i criterii da lei divi-

sati s'attagliano benissimo alle rappresentazioni fantastiche

volontarie, ma non si applicherebbero ugualmente alle allu-

cinazioni spontanee, benche prodotte anch'esse dalla fantasia.

Parlando di queste non e piu vero il dire che si possano far

sorgere e svanire, e che vi si possa aggiungere o togliere,

come meglio talenta: che anzi tutto il contrario c'insegna

Tesperienza; e basti qut ricordarne in conferma 1'esempio piu

sopra citato del Nicolai, il quale non solo non riusciva a li-

berarsi dalle fantasime sgradevoli che lo assediavano, ma per

.quanto si studiasse di convertire in percezione psicosensoria

* Ivi Tratt. IV. n. 91.

2 Ivi n. 92, 93.
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le imagini di certe persone da lui ricordate, non gli veniva

pero fatto mai: che Pallucinazione non ubbidiva per nulla alia

volonta. E dunque evidente che S. Teresa ammette nei dediti

alia contemplazione, la possibilita di giungere a produrre li-

beramente delle rappresentazioni psicosensorie, che essa me-

desima riguarda come naturali. La quale attitudine non so-

lendosi incontrare, senza 1'aiuto delPeducazione, neppure presso

persone di fantasia vivacissima, e ragionevole attribuirla ancor

nei mistici ad effetto naturale deU'esercizio e della disciplina

a cui sottopongono le loro potenze. Una sola differenaa corre

tra il fatto loro e quello dei pittori e gli altri sopra ricordati,

che mentre questi a bello studio cercano di acquistare quel-

1'attitudine e acquistatala godranno di eccitare in se tali vane

rappresentazioni o per uso della lore arte o per curiosita, i

Teri contemplativi non mirano che ad applicare le loro po-

tenze negli oggetti soprannaturali, e solo di conseguente ne

viene che in tal atto la loro fantasia, resa per Tesercizio piu

eccitabile, possa talora produrre delle immagini si vivaci da

scambiarle con visioni.

Del rimanente s'intende che una fantasia educata in un

col suo organo a tale eccitabilita, potra uscire in siffatte rap-

presentazioni psjcosensorie, non solo quando Findividuo la ri-

volge volontariamente a qualche oggetto, ma ancora di suo

spontaneo moto, per quella bizzarria che e propria di quella

potenza in tutti i suoi atti. E vie maggiormente poi nei con-

templativi, nei quali alPassiduo lavorio delle potenze interne fa-

cilmente si unisce quella giunta di digiuni, di v^glie, d'inde-

bolimento, d'infermita e per avventura di umor melanconico,

che da' teologi e da Benedetto XIV anche da sole si riguar-

dano come cagioni bastevoli di siffatte vane e ingannevoli

rappresentazioni.

Ne basta ancora. A queste false visioni di origine pura-
mente naturale i teologi ne aggiungono altre che diremo d'ori-

gine mista. Ricordi di grazia il lettore cio che dicemmo nei

precedente articolo intorno a certe ossessioni piu apparent!

che reali, consistent! in cio, che, dato un cervello morbosa-
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mente eccitabile od anche sconcertato, le ordinarie e comuni

suggestion! diaboliche vi potevano eccitare allucinazioni ed

altri effetti da invasato. Un simile avvertimento troviamo

presso Benedetto XIV l

t
se non che quivi si estende senza ri-

serva a tutte le fantasie molto eccitabili, ancorch& non iscon-

certate, e all'azione si degli angeli buoni come dei malvagi.

Allega quivi il dotto Ponteflce le parole del sopra citato P. Bal-

dello
;

il quale dopo avere avvertito che alcuni sono per

complessione a quelle (cioe alle vision!) piu disposti che gli

altri, come le donne secondo Alberto Magno..., e i malinconici,

secondo Marsilio Ficino... e tutti quelli che hanno gli affetti e

passioni veementi, secondo Aristotele...
, soggiunge: E in

quest! oltre la forza naturale che ha in tutti 1'imaginativa... fa-

cilmente pub aver luogo il demonio, che ben si serve delle

nostre nature contro di noi, o pure ancora VAngela buono,

cosi volendolo o permettendolo Dio. In conferma di che que-

sto sottile esaminatore recita parecchi passi di S. Agostino e

le spiegazioni da lui date in questo senso, d'alcune vision!,

che egli stesso racconta come avvenute ai suoi tempi.

Qui, come e chiaro, non si parla di vere apparizioni, e nean-

che d' impression! prodotte nella fantasia vuoi da un Angelo
vuoi da un demonio, colFefflcacia per se occorrevole.a produrre
una visione od un'allucinazione: che quando Iddio ordini o

permetta ad uno spirito di effettuare un'apparizione o di pro-

durre una vera visione, la complessione del soggetto non vi

mette differenza alcuna. Parla insomnia il Baldello di una im-

pressione o suggestione ordinaria, la qual nondimeno,operando

sopra una fantasia molto eccitabile, vi puo destare senza piii

una rappresentazione psiconsensoria, p. e. una vana appari-

zione di G. C. o della Vergine. ovvero sia del demonio; e ima-

ginarie voci sensibili, e apparent! percezioni d'ogni maniera.

E questo caso egli lo da per possibile, nonche negl'individui

di fantasia morbosamente sconcertata, come noi piu sopra sup-

ponevamo, ma anche in quel grado non istraordinario di ec-

1

Op. cit. 1. Ill c. so. n.

Strie XIV, vol. VII, fuse. 963. 19 23 lugUo 1890.
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citabilitci fantastica, a cui vanno talora soggetti gl' individui

di temperamento malinconico, le donne e coloro che sono ec-

citati da forte affetto, e gli altri pocanzi ricordati. Or in que-

sto modo di rappresentazioni, quando occorre, 1'Angelo buono

o il reo v'avranno bensi la loro parte, ma la visione da capo
sara un fenomeno sostanzialmente nalurale, benche misto di

intervento preternaturale.

Per simil guisa ragiona Benedetto XIV colle parole del

Baldello nel capo 49 n. 45, a proposito delle estasi, alraeno di

quelle a cui non si aggiungono fenomeni naturalraente ine-

splicabili. Descrivendo quivi da prima le estasi osservate nella

Serva di Dio Arsilia Altissima (altri scrivono Ersilia Altissimi),

Certissimo e, dice egli, che ella era rapita fuori di se non

solo quando nell'orazione piu s" internava, ma ancora al ra-

gionare o sentir ragionare delle cose di Dio. Talvolta restava

fredda e gelata nelle parti del corpo con poco segno di polso

e di anelito. Talvolta per lo contrario s'infocava ed accende-

vasi tanto che per tutto il corpo sudava e sempre per buono

spazio di tempo restava immobile, ne sentiva chi la chiamasse

o tirasse... Per tanto sentiva nel cuore corporalmente passioni

grandissime e questo talvolta pareva che Taffogasse... talvolta

pareva che egli s' ingrandisse in modo che non capisse nel

petto : talvolta che fosse trinciato da molti rasoi e comunicasse

il dolore per tutta la vita. > Quindi passa 1'autore a dare il

suo giudizio intorno a questi fenomeni: Non dubito che fosse

da Dio e dalla grazia, dalla quale sempre sono i buoni pensa-

menti e desiderii; ma credo che, quanta alia sostanza, non

passasse quest'ordine della grazia (cioe che quell'estasi non

fossero da annoverare fra i miracoli) e oltre il buon abito che

ella aveva di pensare sopra le cose di Dio, venisse ancora

aiutata dalla natura e complessione sua, secondo la quale le

apprensioni ed afletti furono assai grandi, ed operarono molto

ancora nel corpo, come di farla ammalare se avesse avuto

qualche tristezza e di farla anche venir meno, come talvolta

e occorso per la partenza di qualche Padre spirituale.
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E qui osservi il lettore come i teologi, riconosciuta am-

piamente 1'efflcacia di certe disposizioni flsiche alia produzione

di vision! e di estasi sostanzialmente nat.urali, non esitano di

applicare i loro canoni ancora a Servi di Dio, e tali di cui si

tratti il metterli sugli altari. E per verita nulla vieta che una

persona neurotica o di temperamento melanconico o una donna

di fantasia ardente, serva al Signore nelP esercizio di virtu

eroiche : ne per questo ella cessera di essere o nervosa o ma-

linconica o imaginosa, ne Iddio si obbliga ad impedire in lei

gli effetti non reprensibili della sua complessione, ne a spe-

gnere la vivacita della sua fantasia, la quale puo ben essere

tale che o di suo o per impressione delPAngelo buono o reo,

esca talora in qualche rappresentazione psicosensoria nel modo

gi spiegato.

L'incertezza che potra quindi sorgere, in casi particolari,

circa la propria natura del fenomeno, non e alia fln fine

di gran momento sotto al rispetto morale, in ispecie poi se

la rappresentazione e di quelle che dicemmo d'origine mista.

Supponiamo a cagion d'esempio che il malo spirito insidiando

ad un'anima siffatta, colga il momento in cui la vede piii esal-

tata di fantasia per eccitarvi de' fantasmi acconci al suo scopo;

i quali fantasmi per la disposizione in che si trova Pindividuo

prenderanno la vivacita di una visione reale sia della Beata

Vergine o di un Angelo buono o dello stesso demonio, o di

checche altro. In tali casi poco importa il sapere precisamente

se Pallucinazione fosse prodotta dal malo spirito con azione

straordinaria, cosi permettendo Iddio, ovvero con suggestione

ordinaria coadiuvata dall'eccitabilita fantastica dell'individuo:

che al trar de' conti sara sempre una trappola imbastita dal

tentatore, e gli avvedimenti per deluderla sono, in ambedue

le ipotesi, i medesimi. Similmente, supponiamo che un'anima

di fantasia vivace, sia poi essa devota od anche peccatrice,

creda di sentir chiaramente qualche voce celeste, che la chiami

a ravvedimento, Pesorti al bene o la consoli : ovvero contem-

plando la Passione di Cristo, se la rappresenti cosi al vivo
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come se la vedesse cogli occhi del corpo : qui pure poco monta

per la pratica il sapere se Iddio e 1'Angelo buono abbiano

prodotto miracolosamente quelle percezioni, owero se la viva-

cit& delle medesime movesse da disposizione naturale della

fantasia: che al trar de'conti la buona ispirazione da cui fu-

rone eccitate quelle imagini, anche nella seconda ipotesi, era

immessa dallo spirito buono, il quale ben conosceva 1'effetto

che essa avrebbe prodotto, e pote eziandio mirarvi diretta-

mente, per maggior commozione o consolazione di quell'anima.

Se tali rappresentazioni non sono rairacolose, resta pero vero

che elle sono da Dio e si riducono per estensione all'ordine

della grazia, appunto come discorreva saviamente il Baldello

parlando dei rapimenti a cui andava soggetta FArsilia Altis-

sima quando orava o ragionava di Dio; avvegnache vi con-

corresse in gran maniera la sua squisita sensibilita.

Tutto questo pero non toglie anzi conferma sempre piii

per giudizio dei teologi e dei mistici la difficolta che nei casi

particolari s' incontra, ad accertare che tali effetti sieno so-

prannaturali e non anzi naturali, e tutto al piu di origine

mista. Laonde se qualche medico leggera queste pagine, gl'in-

crescera, crediamo, della flgura che fanno i suoi colleghi ra-

zionalisti, quando offrono ai teologi e alia Chiesa i proprii avve-

dimenti, perche non incappino a prendere qualche allucinazione

per una visione o rivelazione. Questo scambio infatti sarebbe

facilissimo se ci attenessimo ai soli criterii offertici da chi,

come essi, non suole aver per le mani se non casi d'allucina-

zione morbosa. I teologi invece e i mistici, avvalendosi di os-

servazioni fatte fuori della clinica e segnatamente nella dire-

zione delle anime, hanno da lunga pezza stabilita la possibi-

lita e facility dell' allucinazione in individui che non passano

per isconcertati di mente e in verita non sono tali. Essi ne

hanno raccolti numerosi esempii, e vedemmo con quanta lu-

cidita ne abbiano notomizzato il processo. L'utilitci di queste

osservazioni, o inaccessibili o sol di rado accessibili alia pra-

tica medicale, ben apparisce da cio che la maggior parte dei
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casi di visioni, annoverati nella storia od occorrenti ancora ai

giorni nostri, si riferisce ad individui di mente peraltro sana,

dove la medesima coi suoi criterii non avrebbe bastevole fon-

damento a supporre un fenomeno naturale, e dove invece i

teologi e i giudici ecclesiastici coi criterii loro lo dichiarano

soventi volte come possibile, e quindi, secondo i loro principii,

come supponibile di preferenza.

Ci rimarrebbe qui a dire in un ultimo paragrafo di due

opposti eccessi Tuno di soverchia incredulita ed anche di-

sprezzo, Taltro di soverchia credulita e stima a riguardo delle

visioni e rivelazioni private, e del savio temperamento, che in

cio tiene la Chiesa ed inculcano i maestri di tali cose; e in-

flne dei criterii piu sicuri che si danno per discernere, quando

e possibile, siffatti fenomeni soprannaturali dai naturali cor-

rispondenti. Ma perocche cotesto paragrafo non entrerebbe phi

nello spazio che ci fu misurato, il lettore si contentera che lo

trasportiamo in un prossimo fascicolo.



LE DIAVOLERIE

RACCONTO STORICO

VII.

I MIRACOLI CAMISARDI

Non erano passate ventiquattr'ore, che sotto il tiglio del vil-

lino Linzano la questione del miracoli camisardi frullava alia

gagliarda. II Bordoni tornando alia sua inferma aggravata, era

pur ritornato alle due fraschette piu inferme ancora, ma solo

di cervellinaggine. Gli doleva all'anima di lasciarle nell'errore:

tanto piu che da quel poco che aveva attinto delle nuove scenate

parigine aveva giudicato fermamente, che sotto sopra le doves-

sero essere una seconda edizione delle maraviglie calvinistiche

delle Sevenne e del Delflnato. Ed egli tutta questa buia tregenda

della insurrezione camisarda, puntellata sui portenti, aveva co-

nosciuto e studiato mentre era aH'ambasciata di Londra, per

occasione dei camisardi che, sbarattati dalle truppe in Francia,

eransi rifugiati in Inghilterra. Qui avevano tanto bene giocato

di rivelazioni e di prodigii, che la polizia protestante inter-

venne a gittar acqua nel fuoco dei loro entusiasmi forsennati;

i popolo inglese un po' serio li rigetto come cantambanchi

spregevoli, e certe chiese, protestanti pure, li conquisero a forza

di scomuniche fraterne. Ed oltre a sapere tutta la storia, come

uomo uso alle corti, la sapeva contare, senz'offendere la de-

licatezza delle signore.
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- Aminetto tutti i rairacoli camisardi, diceva egli alia vis-

contessa, tutti senza eccezione quelli che vi raccontarono i

colonnelli tornati dalla guerra delle Sevenne: ma n& il nu-

mero loro, n6 la feconda varieta non provano nulla che non vi

entrasse lo zampino del diavolo...

- Ma se non crediamo piii ai miracoli, a che cosa crede-

remo? dimando la viscontessa.

Non ci 6 bisogno di discredere tutti i miracoli, ma nep-

pure & ragionevole il gabellare per opera di Dio qualunque

stranezza ci si presenti come un miracolo. Bisogna vagliarli

prirna, e vedere chi li fa, perchk li fa, come li fa. Se no, Fa-

raone avrebbe avuto ragione di credere a' suoi maghi, quanto

di credere a Mose; i Samaritani non avrebbero avuto torto a

lasciarsi abbindolare da Simon Mago, e sarebbero da lodare

coloro che s'inclineranno ai miracoli dell'Anticristo...

- Vorreste forse dire che quei sempliciani montanari, e

quelle buone ragazze camisarde che profetavano, erano Au-

ticristi e streghe?

Pensatene voi, signora, cio che vi pare: potevano al-

cuni certamente essere piu strulli che cattivi, piu ingannati

che ingannatori, almeno il popolino. Ma i loro papassi, no, no

di certo. Sapete voi come pullulo quella razza di profeti e di

profetesse ?

Per dire il vero, noil mi sono curata di sapere...

Bene, ve lo diro io. Si trattava di riaccendere gli spi-

riti rivoltosi degli Ugonotti, abbacchiati dalla rivocazione del

famoso editto di Nantes, la quale toglieva loro la liberta di

fare le corna alle leggi ed al Re...

Fu una rivocazione crudele, interruppe la parigina.

crudele o benigna, ora non fa al caso nostro: si po-

teva procedere con piu moderazione, con piu senno e con un po'

di garbo, sia pure. II fatto e che il protestantesimo tutto quanto

ne fremeva in Fraucia e fuori, minacciava e tramava sorda-

mento. I capocci, e il famoso Jurieu capoccia dei capocci, pro-

fetavano del prossimo inabissarsi del Papismo, e del trionfo

della Riforma calvinistica nell'Europa intera. Costui ne flssava
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anche Pepoca: e vistosi sbugiardato dagli avvenimenti, sosti-

tuiva altre epoche posteriori. Sentivano i Riformati che a sos-

tenere la credulitk ormai vacillante del popolo, ci voleva qualcosa

di miracoloso. Tolse 1'appalto di scodellare i iniracoli belli e

caldi un capitalaccio di vetraio, sobbillato dal Jurieu. Era co-

stui nato fatto all'impresa, trincato come il fistolo, e forte

credente della bibbia, tranne che nel sesto comandamento. In

paesi mezzo selvaggi peno poco a formare una scuola di quin-

dici ragazzi e d' altrettante ragazze, secondo il suo cuore. Fa-

ceva l3ro imparare a mente alquanti tratti delPApocalissi ri-

guardanti 1'Anticristo e la grande Prostituta: x e gik si capisce,

quello doveva essere Papa, questa la Chiesa cattolica. Insegnava

altresi certe invettive corte e furibonde, in volgare da trebbio,

e da alternare con quei brani di bibbia, e da condire con gesli-

colazioni da energumeni. Come ne vedeva qualche coppia di bene

addottrinati e baldi, con sicumera annunziava loro il dono dello

Spirito Santo, ch'egli avrebbe loro infuso per crearli apostoli

e profeti. II dono era gratuito: ma bisognava meritarlo* con

piii giorni di rigoroso digiuno, e magari con qualche salasso,

amminicolo importante che manco alia Pentecoste degli Apo-
stoli. Estenuati a dovere, e renduti nervosi e agevoli alle im-

pressioni volute, gli accoglieva con grande apparato nelTadu-

nanza dei loro compagni, e con cerimonie misteriose da scuotere

la loro immaginazione imponeva loro le manacce sue ed ali-

tava nella loro bocca. Con questo erano consacrati : andassero

dove loro piacesse, niuno potrebbe resistere allo Spirito Santo,

parlante per bocca loro; guai a chi non desse loro ascolto !

imponessero gravi penitenze ai riottosi; vedrebbero dinanzi a

loro cadere in frantumi P impero di Babilonia, e rialzarsi il

regno del vero Israele. Suggellava il dono con un bacio sulla

bocca, e li spacciava alia loro missione celeste. Non diceva ai

sordi: monelli e monelle si credevano da marcio sen no pre-

dicanti ispirati da Dio, e partivano, a far vita randagia e ba-

rona, seguiti coll'occhio dell' invidia dai compagni non anche

esaltati a tanta gloria. Non tardavano tuttavia questi a se-

guirli, meritando anch'essi il dono e il bacio. In poco tempo
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sciamarono tutti. E poiche stava in loro arbitrio il creare altri

profeti somiglianti a loro, non ando molto che le valli e i

rnonti delle Sevenne e del Vivarese brulicarono di veggenti.

Non restava casale perduto tra le forre, o campato sulle bricche

degli avoltoi, che non vantasse i suoi oracoli. Ve n'avea dei

giovani e degli anziani, dei maschi e delle femmine, dei furbi

e dei buaccioli. La genterella montagnese cascava nella ragna;

ed anche borghesi e persone colte correvano dietro loro, come

c.agnuoli, massime dove incontrassero profeti a modo, che rap-

presentassero bene la loro parte...

che cosa profetavano? interruppe qui la signora to-

rinese.

Profetavano profezie da can barbone : Roma vicina a

sprofondare, il Protestantesimo gia gia vittorioso nell'universo

inondo: le truppe del Re mandate contro i Santi, cadrebbero

in terra percosse dall'angelo di Dio; bastava andar loro in-

contro, gridando: Tartara! tartara!... Ma bisogna meritare

(jiiostu grazia: e percio preghiamo tutti ad alta voce: Mise-

riconlia! Misericordia! Altre volte urlavano: --Fate pe-

niionza! Guerra ai preti e ai frati! se non si convertono....

capestro, ferro, fuoco a chi vi sbarra la via del trionfo... Guai

a chi ascolta la Messa! guai, inflniti guai! La Messa solenne

e il diavolo, e la Messa bassa e la sua moglie
]
.

E i tribunal! del Re dormivano la grossa? dimando la

marchesa.

No, signora, non dormivano: ma si movevano, come i

soldati, lemme lemme, lusingandosi sempre che la gazzarra

pazza finisse in una flammata da poco. II Re mandava ofie-

rire perdono at popolino traviato. Quando poi si avvidero, che

a lisciare colle buone quei pazzeroni, si faceva la pappa al

diavolo, mutarono registro, vennero alle brutte, e spedirono

a predicar loro la penitenza dei bravi battaglioni. Allora quei

poveri allucinati si avvidero alia pruova, che non approdava

a nulla lo strillare Tartara, tartara, e il sofflarsi in bocca 1'un

1 Storico questo e tutto.
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1'altro lo Spirito Santo; neanche bastavano le petrate e i ma-

cigni fatti ruzzolare dai monti. I caporioni fecero armi, vere

armi, in gran copia, e munizioni e magazzini militari nelle

caverne, e cavalleria leggiera da montagna. Comincio la guerra

guerreggiata.

Mio zio, osservo la viscontessa Polissena, mi narrava

scontri terribili, e che non poche volte i regii toccarono le

pacche.

Sicuro! Nella guerra minuta tra baize e dirupi, incom-

parabile e il vantaggio de' paesani pratici del terreno. Si at-

testano improvvisi, piombano sulle colonne isolate, accer-

chiano, ammazzano: a un cenno di tromba, si dileguano. Cosi

accadeva nelle Sevenne. Comparivano i camisardi alle gole,

ai varchi difflcili, aprivano un fuoco micidiale che rovesciava

fanti e cavalieri e ufflciali innanzi tutto: si spiccavano co-

lonne ad aggirarli e prenderli alle spalle, e dopo penose corse

non si trovava piu sul posto che pastori inermi, e tranquilli

come le loro greggie. Intanto pero gli agnellini mansueti, visto

i soldaii allontanarsi, tornavano lupi e tigri. Facevan massa,

calavano sui villaggi, scannavano a centinaia i cattolici e con

piu piacere i preti. Di questi si contarono piii di ottanta tru-

cidati. Se il terrore di vicina riscossa dei regii non li fugava,

si pigliavano il gusto di torturare atrocemente i caduti in loro

potere, sventrare donne incinte, fare in pezzi i fancinlli...

E tali mostri pretendevano d'essere guidati dallo Spirito

Santo! sclamo inorridita la torinese.

Certamente: profeti e profetesse ne gli assicuravano da

parte di Dio.

Ma chi assicuravali che costoro fossero veri profeti?

II fanatismo settario e le passioni che accecano. Povera

gente! vedevano nelle loro stalle o sui crocicchi delle vie pian-

tarsi contadini rozzi, come sopraffatti da illustrazione celeste,

fremere un tratto e cadere tramortiti; e cosi fuori dei sensi

risentirsi, animarsi, oracolare furibondi contro cherici e laici

cattolici, e imprecarli come condannati da Dio : e ci credevano.

Ci credevano tanto piu, che certi ministri loro li dispensavano
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anche sopra le debolezze della carne, purche la fede vigorisse

viva e zelante nella guerra santa...

Se e cosi, comincio a capire anch'io, osservo la viscon-

tessa, la quale piu per puntiglio, che per vera persuasione,

aveva preso a difendere i miracoli camisardi.

- Le pitonesse, continue il Bordoni, riuscivano ancora piu

pericolose che i profeti predicanti. Molte esercitavano 1'arte

loro a meraviglia. Colla improntitudine propria di ragazze

rotte al mestiere ed entusiaste, si presentavano in mezzo alle

brigate cogli occhi torvi, e prendevano atteggiamenti di ispi-

rate, gridando: Misericordia ! Penitenza! finche vinte

dallo spirito stramazzavano in terra, morte ad ogni senso

umano. La caduta e lo svenirnento erano preludio uecessario

all'estasi e alle visioni. Allora rompevano in furori di abbo-

minazione contro le pratiche del culto cattolico, annunziavano

guai sopra guai agli empii, avvertivano gli assalti preparati

dai nemici dr Dio a danno dei fedeli camisardi, e promette-

vano a questi la vittoria.

Vincevano poi davvero?

A volte si, a volte no : quando davauo in fallo, si scu-

savano dicendo che la giustizia di Dio aveva i suoi disegni

nell'ingannare i profeti. Del resto non era niente nuovo tra

gli arruffapopoli protestanti 1'uso di dementare i seguaci colle

profezie a vanvera. Muncero aveva ricevuto da Dio in visione

la spada di Gedeone, e prometteva di arrestare nel lembo del

suo mantello le palle dei cannoni nemici; e vide invece ma-

cellati settemila de' suoi anabattisti, e mori egli sul patibolo :

cosi Giovanni di Leida, cosi tanti altri. Del resto poteva be-

nissimo darsi il caso che talvolta ci azzeccassero, forse anche

coiraiuto del diavolo... Ad ogni modo salivano in riputazione

di profetesse, e nella loro vanita non si peritavano di chia-

mare a' loro piedi i peccatori, donne, uomini, vegliardi, e far

loro confessare le loro colpe...

Ma perche ci andavano costoro? dimando la marchesa

Diana.

- Ci andavano, perche fanatici anche loro... E non fanno
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altrettanto ora in Inghilterra gli uditori e le uditrici del mi-

nistro Whitefield ? Tocchi dello Spirito Santo si confessano ad

alta voce, si dibisciano per le terre come serpenti, saltano,

stridono, con gestacci spesso ridicoli e indecenti, finche lo Spi-

rito Santo gli assicura del perdono *.

Povera gente !

- Quest' uso, osservava il Bordoni, di fingere o di comin-

ciare le comraunicazioni col cielo per via di furore, e antico

e comune a molte sette ereticali, ed anco agli infedeli. Lo

troviamo tra gli Anabattisti, tra i Montanisti, nelle orgie

degli antichi pagani e nei misteri nefandi dei selvaggi d'og-

gidi. Le famose Sibille non cantavano, se non si sentivano

invase dal furor sacro. E gli sciocchi, massime se non cre-

dono alia Chiesa, crederanno sempre ai furiosi... Le predica-

torelle camisarde, confessarono dipoi dinanzi ai tribunali, che

si sentivano investire come da un caldo o da un fumo che

cominciava dal basso della persona e finiva neiralto, lascian-

dole ebbre, e inconscie di quanto dicevano e facevano.

E questa credete voi fosse invasione di spirito diabo-

lico ? dimandarono le signore.

Chi lo sa ? rispose il Bordoni. II divincolarsi, ruggire,

spumare dalla bocca, cadere tramortiti, poteva benissimo es-

sere effetto di ciurmeria da ciarlatani, e poteva pure talvolta

provenire da ossessione diabolica. Certo era ossessione, quando

persone ignoranti predicavano in buona e colta lingua fran-

cese, era lavorio diabolico, quando entravano nel fuoco senza

bruciarsi....

Nel fuoco ! sclamo la marchesa.

Si, anche nel fuoco, le disse la francese. Mio zio rne

Tassicurava: si sono dati dei casi di camisardi entrati tra le

fiamme, a vista dei loro correligionarii, che tutto intorno li

ammiravano, e ne lodavano Iddio !

- E bene, ripiglio il Bordoni, come volete che in siflatti

1 Cominciavano in quel tempo le convulsion! dei Metodisti, perpetuate
insino ai tempi nostri specialmente in America.
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prestigii non entri lo zampino di berlicche ? Sono assoluta-

mente superior! alle forze della natura. Del resto chi DOD

aveva gli occhi foderati di prosciutto non poteva ignorare che

quei disgfaziati servivano la causa del diavolo, e le loro azioni

tanto pubbliche quanto private sapevano dell' infernale. Nelle

conventicole....

appunto! disse la parigina vjscontessa: queste pbi raio

zio non flniva di maledirle
;
e assicurava che, senz' esse, la

guerra sarebbesi terminata in un baleno.

Che diaccine adunque si faceva in quelle conventicole?

dimando la marchesa.

Cose non punto belle... Ve lo dico in due parole.

VIII.

SPIRITISMO ED IPNOTISMO DEI CAMISARDI

II dotto religiose, che conosceva a menadito quella storia,

a cagione dell' ufflcio diplomatics) allora escrcitato, ridusse il

molto in poco. Le secrete adunanze erano, a udir lui, la molla

maestra della insurrezione camisarda. I caporioni fiesavano il

luogo, il giorno e F ora^ messaggeri e messaggere volavano

a recarne celatamente avviso ai villaggi ;
i profeti stimolavano

i fedeli; e questi, a suo tempo, scenderano dai monti, salivano

dalle valli, arrivavano da tutte le parti. Camminavano taci-

turni, sparpagliati o in brigatelle, a quella radura di bosco,

o a quell' aia, o caverna, ov' era data la posta. Le rau-

nate variavano in numero dai trecento ai quattrocento: ba-

raonda mescugliata d'uomini e di donne, di anziani e di gio-

ventu, e sopra tutto di ferventi predicatori, preparati airuopo.

Credevasi piu di ogni altra opportuna 1'ora dell' alta notte,

che, oltre alia maggior sicurezza, porgeva occasione a mira-

coloni di varie specie: luci che fiammeggiavano in lontananza,

e di piu colori, angeli che si udivauo per aria cantare salmi,
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ed altri casi meno augelici, e piu umani, che non guastavano

tuttavia la fede camisarda.

Per capo dell' assemblea sceglievasi un parruccone mini-

stro del vangelo. Prima sua cura era posare le sentiuelle

alle avvenute del luogo, per tema non sopraggiungessero im-

provvisi o birri o soldati a turbare i notturni misteri. Sedeva

egli in capo al teatro, e apriva la tornata con le alte escla-

raazioni proprie della setta: Misericordia ! Misericordia !

Alle quali voci 1' assemblea cadeva giuocchioni, e cominciava

a cantare, chi salmi, chi laude, chi preci, ciascuno secondo la

propria divozione, e la forza della gola. Ne sorgeva un urlio

pazzo, un' orgia di diavoli pesti. Ad un punto il preside im-

poneva silenzio, e intimava con formola consacrata: La-

sciatevi cadere supini, senza farvi male. Detto fatto: la

suggestione, che ora si direbbe ipnotica, otteneva il suo effetto

di presente, e la ginnastica veniva eseguita appuntino: chi-

unque rimanesse in piedi era tenuto per iscredente o tra-

ditore.

II terreno pareva allora un campo coperto di cadaveri. Ma
non eranc, anzi vivevano tutti alia vita superna, e molti al-

1'estasi divina, che assorbiva i loro sensi e li rendeva simili

a corpi inerti. Gli estatici venivano accolti in grembo dai ve-

glianti, lisciati e accarezzati come anime elette e da Dio pri-

vilegiate. E portava il rito, che ajlle femmine porgessero il

pietoso ufficio i maschi, ed ai maschi le femmine: e le fra-

terne blandizie si prolungavano sino a tanto che T estatico o

1'estatica risensasse. Tutto cio non era che un preliminare:

la risurrezione universale dalP estasi era il grande mistero e

fecondo di grazie per la chiesa camisarda. Perch6 allora, oltre

ai profeti emeriti, si rivelavano nuovi allievi di profezia, spe-

cialmente giovinastri e ragazze. Chi aveva nell' estasi ricevuto

il dono di Dio, saltava in mezzo a darne saggio ai fratelli.

II loro occhio balenava truce, schiuma e bava sgorgava dalle

labbra, si enfiava la gola, il ventre in guise strane intumi-

dito facevasi come un pallone: e cosi si ruzzolavano per le

terre scapigliati, scompannati, furenti. Non e a dire le for-
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sennate imprecazioni e le profezie strane che accompagnavano
il delirio. Non era ben quietato il primo che insorgeva il se-

condo, piii smanioso, e poi un altro, finche tutti i novelli in-

vasati avessero dato spettacolo di se, e buona pruova della

loro valentia in profetare. E questo era il flocco della festa.

L'assemblea, com' era naturale, pendeva dalle labbra di cotali

dottori di primo canto, ne ammirava i carismi soprannaturali,

e faceva tesoro delle loro rivelazioni. Al presidente non re-

stava altro che consacrarli col bacio sulla bocca, ed augurar

loro felici successi nella carriera apostolica. Cosi tra il giu-

bilo universale si discioglieva il conciliabolo, e ciascuna tor-

nata confermava i fratelli uella fede camisarda, e forniva

nuovi apostoli alia setta.

La sapete tutta e la sapete contare, disse la Polissena

poiche il Bordoni ebbe terminate. Egli e precise preciso cio

che mi racconto cento volte mio zio, non ne scatta un pelo.

Ma perdonatemi, reverendo padre, io ci veggo, si, delle bir-

bonate grosse e patane, ma di veramente diabolico, io cLso

veder nulla.

Ed io ce ne veggo in buon dato, ripiglio il Bordoni.

Lasciamo andare le furie delle convulsioni, il dibattersi da

ossessi, gli angeli che cantano i salmi, le luci apparent! tra

le tenebre, e simili fantasmagorie, che possono spiegarsi chie-

dendone novelle ai giocolieri : ma voi mi dicevate che povere

montanine, nelFestasi, parlavano pretto francese...

Sicuro, me Paccerto non una ma dieci volte chi le udi.

Sentite, signora viscontessa, altri forse nol credera vero :

ma se fosse, ecco un fatto certamente diabolico. 'E uno dei

segni che da il Rituale romano per distinguere la ossessione

vera dalla immaginaria.

che non potrebbe farsi per rivelazione divina? di-

mando la marchesa.

Potrebbe, si; che dubbio? II dono delle lingue fu dato

agli Apostoli e a tanti altri santi. Ma e contro il costume di

Dio, e contro la sua bonta infinita, 1'accomunare il dono ce-

leste a ciarlatani, e aiutare miracolosamente i cialtroni, i su-
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dicioni, i sanguinarii, i ribelli al principe loro, e avvalorare

cosi le loro bestemmie contro la fede e contro Dio stesso. No,

no; mettetelo bene in mente, i prestigii camisardi erano sem-

plici diavolerie e delle piu volgari. Li levavano a cielo i pro-

testanti di Germania e d'Olanda, li pubblicavano ai quattro

venti, come miracoloni indubitabili
;
e io li leggevo a Londra,

divulgati dagli anglicani, coi flocchi e le frange: nia vi con-

fesso, che di miracolo non ci vidi mai scintilla
;
e cosi la sen-

tivano tutti i cattolici, ed anche i protestanti piu colti e di

buona fede. Insomma, se volete udire il mio consiglio...

Ma come spieghereste, padre, senza miracolo, dimando

la viscontessa, il prevedere che facevano tanto spesso le cose

lontane? le vittorie, le disfatte, le marciate delle truppe reali?

Con una semplice ricetta: buon naso e buone spie. Che

se poi il caso si fosse avverato di previsioni propriamente

dette, anche queste sarebbero diavolerie prette e sputate.

Niente e piii agevole al diavolo, come ispirito agilissimo, che

il prendere notizia di fatti distantissimi, e sofflarli in bocca

a' suoi servitori, che allora sembrano profetare. Ecco la spie-

gazione delle profezie camisarde, delle profezie degli stregoni

e degli Oracoli di tutti i luoghi e tempi... Via, via, veniamo

al sodo: il mio consiglio pratico & che, se i recenti miracoli di

Parigi sono somiglianti ai miracoli camisardi (cio che io so-

spetto forte), egli e da lasciarli cuocere nel loro brodo, e non

se ne impacciare. Dai miracoli del diavolo, alia larga!

La viscontessa Polissena si senti punta al vivo da tale

consiglio, che contrariava la sua passione, smaniante di ma-

raviglie. Ma per rispetto del venerabile personaggio che le

parlava, non ardi contraddire piu oltre. Di che il Bordoni per

cortese maniera tolse commiato, gentilmente ossequiato dalle

donne.

Appena serrata dietro lui la porta, dice la viscontessa alia

Diana: Tu gli credi, tu?

La marcbesa restava li, mutola e pensosa: e la viscontessa,

continuando : Io per me non gli credo un frullo. Gia si sa,

i gesuiti non credono nulla di buono e di santo, se non viene
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da loro. I miracoli del cimitero di S. Medardo sono favoriti

da chi non e ligio dei gesuiti: dunque guerra a quei miracoli.

Non vi hanno ad essere miracoli, se non col beneplacito dei

reverendi padri. E cio che mi dice il mio confessore, cio che

mi ripete sempre il signor di Montgeron, che non e un'oca;

figurati che e consigliere al Parlamento di Parigi.

Benche un poco scandalizzata, la marchesa non oso ma-

nifestare la maraviglia che le davano cotali osservazioni. Solo

disse: lo sono del tuo avviso: ma pure mi sembrava che

certe sue ragioni...

Che ragioni? che ragioni? le sono teologie per darla a

here a noi donne, che non ci capiamo nulla. II certo e che i fatti

miracolosi fioriscono ogni di piu belli, guarigioni incredibili

che 1'una non aspetta F altra. Parigi e inondata di relazioni

minutissime, autentiche, innegabili, sottoscritte da medici, da

preti, da dot tori di Sorbona. Un mondo di gente ci crede a

gala, il cimitero e affollato di spettatori di ogni condizione

piu colta e piu elevata... che li son tutti ciechi cischeri?

Tutti credenzoni del terzo cielo? E poi ho visto io, io con que-

ste due lanterne : la mia cameriera ne ha fatto 1'esperienza in

se stessa, vi ha preso le convulsioni, e poi si e sentita meglio.
- Si e sentita meglio! proprio meglio?

Me 1' ha assicurato dieci volte, non una: ed e una buona

donna, tutta chiesa.

Questi e molti altri discorsi fecero assai forte impressione

nella giovane vedovella, la quale, di mente nou salda, mal

sapeva reggere alia parlantina insidiosa dell'amica parigina. E

costei tornava incessantemente sull'argomento prediletto, con

sempre nuove fioriture persuasive. In pochi giorni, quale che

fosse il sospetticcio, ingerito nella marchesa dalle discrete pa-

role del Bordoni, mostrava che insensibilmente ogni temenza

si era ita scancellando e dileguando. Le entrava la fede pre-

dicatale dalla viscontessa, e si riaccendeva novamente di una

curiositk che la divorava senza posa. Chiedeva nuovi partico-

lari, li esaminava, li discuteva, vi rimaneva avviluppata e

convinta.

8rit XIV, vol. VII, fate. S6I. 20 S3 luglio 181,0.
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II peggio fu che non tardo a giungere una lettera del Mont-

geron, ehe fece ottimo giuoco alia viscontessa. II devoto con-

sigliere di Parlaraento si stendeva in quattro pagine di por-

tend novissimi, freschi freschi; e magniflcava la bont& divina,

che degnavasi illastrare la memoria e i meriti del sno servo,

il Beato Paris, a dispetto degli invidiosi. E gP invidiosi erano

innanzi tutto i gesuiti. Essi 1'avevano araara contro quanti

non si rinchinassero a loro; putono al loro naso i flor d'aran-

cio, se non son nati nel loro giardino. Sapeva egli di buon

luogo quanto i gesuiti brigassero per oscurare la gloria di

un Santo, stato sempre loro awersario: circonvenivano 1'Ar-

civescovo di Parigi, spingevano all'opera le beghine di corte

per ingannare la Regina ;
a Roma poi facevano Festremo di

loro potere immenso, per ottenere dal Papa la disapprovazione

di quel culto, fecondo di tante maraviglie. Non mi stupirei,

conchiudeva il fervente zelatore del culto del Paris, se inflne

a furia di tranelli, impetrassero qualche cosa dalla Corte di

Rama. Ma ci vuol altro che Brevi, per legare le mani a Dio

onnipotente. Del Re si bucina che stia apparecchiando un

editto, per far chiudere a dirittura il cimitero, teatro di tanti

miracoli : Iddio ce la mandi buona! ma sarebbe un danno im-

menso per la religione e per la pieta.

Questa lettera sciagurata fu il colpo di grazia alle gentil-

donne allucinate. lo parto subito, sclamo la viscontessa:

caschi il mondo, ma voglio ad ogni modo godere almeno le

ultime scene, prima che cali il sipario, se il sipario deve ca-

lare. Che disastro sarebbe!

Ed io parto con te, ripiglio la torinese, inuzzolita di vo-

glia irresistibile. Bisogna ch'io mi cavi questa curiosita. In

fine finali e una curiosita santa: nessuno me ne puo biasi-

mare: so no libera di me, e sono ben contenta cTesser libera

in questo caso.

Era una smania, un delirio, una frenesia : si rinfocolavano

Tuna 1'altra, e mal si poteva distinguere quale delle due fosse

piu infanatichita d'umor miracolaio. Si diedero d'attorno a
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fornirsi di passaporti. La viscontessa fu a licenziarsi dalla Re-

gina: disse che affari urgent! la richiamavano a Parigi. La

marchesa ch'era dama di corte, invento che le era forza di

accorapagnare 1'amica viscontessa, non per anche ben rimessa

di salute, massime che era 1'autunno avanzato, e non potevano

tardare le nevi ai valichi delle* Alpi. Figurarsi! la viscontessa

di Vayrac era venuta da Parigi, sola soletta; si era riposata

un mese tra le delizie, e non poteva tornare sola ! Ma la mar-

chesa lo diceva, e nessuno la contraddisse. Ottenne passaporti,

licenza, quanto seppe immaginare e volere. II quarto di dopo

la lettera del Montgeron, le degne amiche volavano a Parigi.

IX.

IL PRIMO INCONTRO A PARIGI

Le amiche vedovelle, vispe, gaie, viaggiarono per piu d'una

settimana. se la infelice marchesa di Linzano avesse prima

sentito un uomo di senno! Se dell'improvviso disegno avesse

gittato un motto al P. Bordoni, direttore della sua congre-

gazione delle Umiliate! Certamente niuno, che conoscesse le

circostanze di quei tempi e di quei luoghi, avrebbele consi-

gliato un pellegrinaggio in Francia. Si consiglio ella invece

con la sua testina, balzana la parte sua; e sotto il fascino

della parigina, parlatrice seducente, si lascio andare alia sua

pieta cervellotica. Voile, voile assolutamente contemplare di

presenza le famose maraviglie francesi. Guai a chi sulla via

sdrucciolente da il primo passo!

Parigi era di quei di, il luogo piu disacconcio alia divo-

zione, per una donna di bel mondo, non fondata nella scienza

religiosa e pero mal reggente air urto dello scandalo e della

seduzione. Vi dominava il giansenismo, allora strapotente. Ora

nou fu mai al mondo setta anticattolica o piu empia ne
1

suoi

v
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intendimenti o piu perflda nelle sue arti di propagarsi. Se vero

fosse il disegno formato dai giansenisti nel congresso di Bor-

gofontana (e molti il tengono per indubitabile), si mirava a

spegnere sino all' ultima scintilla di fede cristiana e di culto

divino sulla terra; n& piu ne meno di cio che brama e pro-

caccia la massoneria, la quale di quei di cominciava a con-

taminare la Francia. Checche sia di quel disegno, certo e che

la dottrina giansenistica, del Padre celeste fa un odioso ti-

ranno, dell'uomo un bruto impotente al bene, della grazia e

della legge divina un laccio di dannazione, del Ponteflce ro-

mano un fantoccio vilipeso, della Chiesa una schiava prosti-

tuita ai poliziotti civili. Lutero e Calvino rivissero, un po' ca-

muffati, nei seguaci di Giansenio. Non e a dire quale guerra

movessero ai Sacramenti piu vitali aH'anima cristiana, e quanto

fiele spargessero sopra le dolcezze della pieta consolatrice. Se

con tutto cotesto non si mirava a devastare il regno di Dio

nelPumana societa, a che si mirava?

Per effettuare il diabolico disegno non si scendeva nell'ar-

ringo a visiera calata, sibbene strisciando per vie tortuose,

sotto le ombre di astutissime ipocrisie. A udire i giansenisti,

che pretendevano essi di pericoloso o di eccessivo? niente piu

che richiamare la purita della fede antica e il rigore della

primitiva disciplina, rintegrare il clero ne' suoi diritti, ringio-

vanire alia verace pieta il popolo implicato nelle divozioni mal

intese. Con siffatte lustre di riforma ediflcante tradivano gli

idioti e buoni, e non pochi sapienti di sapienza mondana, spe-

cialmente del clero. Quante lacrime sparse sulle ruine del sa-

cerdozio francese il pio 7enelon ! E il tempo di cui scriviamo

non era ne lontano da quello, n6 migliore.

Quelli che una volta eransi legati alia setta, e ne avevano

aspirato il veleno, cominciavano subito a infellonire contro la

Chiesa loro madre, qualunque piu disonesto mezzo riputando

innocente e meritorio: frode, calunnia, corruzione, tutto dive-

niva loro lecito, per far gente e per favorire i fratelli. Sin

nei conventi de' religiosi, e nei monasteri delle vergini con-
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sacrate penetrava la mala zizzania; la Sorbona e il Parla-

mento n'eran tinti in gran parte; a corte era di moda il par-

teggiare per le nuove dottrine, o almeno barcamenare tra i

due partiti. Che vi potevano i Reggenti dissoluti e scandalosi,

e il Re Luigi XV, lion guari migliore dei Reggenti? Le co-

lonne stesse della chiesa di Francia vacillavano; e alcuni ve-

scovi non si peritavano di zelare pubblicamente gl' interessi

giansenistici, e zelarli perfino presso la S. Sede, non rispar-

miando ne danaro, ne raggiri. Certo la religione non corse

mai in Francia pericolo piu prossimo di naufragio.

Con tutto cio i fedeli, clero e popolo, che restavano tut-

tavia la grande maggioranza prevalente, dalla Cattedra romana

speravano e imploravano il soccorso. E Tottennero. Condanne

degli errori, e avvisi pratici, non venivan mai meno sulle lab-

bra di S. Pietro vivente ne' suoi successori. Una bolla, tra

molte, fu singolarmente famosa e ristoratrice, nominata, come

usa, dalle parole iniziali, la bolla Unigenitus. Riepilogava le

principali eresie o menzogne settarie, e le pratiche funeste

messe in voga per sostenerle od applicarle. E pero contro

questa si scateno piu irreconciliabile il furore di quanti vi si

sentirono tocchi o sbugiardati. Invano 1'accolsero giuridica-

mente 1'episcopato, il sovrano, i parlamenti, le facolta teolo-

giche: fu uno scoppio di odii e d'invettive di tutti i settarii.

Uno de' loro arcisinagoghi oso scrivere, che la bolla rove-

sciava la fede da cima a fondo, e d'un sol colpo condannava

cento e una verita, alludendo alle cento e una proposizione

condannata.

Dissotterrarono un vecchio arnese. usato gia da altri ere-

tici, malcontenti delle toccate condanne : P arnese era 1'Ap
-

pello dal Papa al futuro concilio universale. Gli appellanti in-

furiavano di zelo contumace
;

in Francia, in Belgio, in Olanda,

e, con un po' piu di prudenza, in Piemonte, molti si accordavano

nel gridio : Noi appelliamo ! Alia testa degli ammutinati

apparivano ecclesiastic! in gran numero, parecchi Vescovi, e

il cardinale di Noailles, Arcivescovo di Parigi, con quarantotto
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parrochi della citta. Seguivanli alcuui marescialli di Francia

ignoranti del catechismo, numerosa nobilta dal cuore bacato,

dottori e magistrati riottosi, religiosi e religiose cui pesava la

cocolla. II resto era borghesia e plebe ingannata da' suoi mae-

stri. Libri, libretti, librettucci, fogli volanti inondavano il paese,

e sofflavano nel fuoco della ribellione. In questo patassio ro-

moroso le donne, come quelle che meno capivano rindegnita

dell'Appello, piii accanivansi alle brighe in occulto, e piu alto

schiamazzavano nelle conversazioni. Citavano Sant'Agostiiio,

adducevano canoni di concilii, scovavano esempii di santi, e

sopra tutto pagavano le spese. Loro tocco, come alle Cami-

sarde, il principal compito nel mandare innanzi la gran mac-

china dei miracoli, macchina di guerra che si veniva incastel-

lando, e gia stava per essere mossa contro la bolla papale e

a favor dell'Appello. I miracoli infatti, a detta dei settarii piu

addentro alle secrete cose, non potevan tardare : era impos-

sibile che la voce del cielo non ismentisse la voce di Roma.

E i miracoli non penarono molto a brillare sulle scene.

Tra la piu lieta e lussuriante floritura dei miracoli giun-

gevano a Parigi le gentili signore, la viscontessa Polissena di

Vayrac e la marchesa Diana di Linzano. Avrebbe bramato la

parigina, che piu non reggeva alle mosse, di condurre 1' arnica

difilato al cimitero di S. Medardo, che delle divine cose era ii

teatro. Ma era stanca, trabalzata, accasciata
;

e per giunta

pioveva a catinelle. Ben fu ella compensata dell' aspro digiuno

di miracoli da una gradita visita, quella stessa giornata. Era

il consigliere Carre di Montgeron, il quale sembrava spiasse

T arrivo della matrona, ammirata dalla setta, quanto essa della

setta era ammiratrice. Egli si presento a prima sera. Nessun

visitatore sarebbe stato ammesso : ma al Montgeron non si te-

neva portiera. Fu anzi accolto a gloria. Riferiva che le me-

raviglie a S. Medardo prosperavano oltre il credibile: folia

immensa, ogni giorno manifestazioni della potenza divina,

varie nei modi, ma tutte tali che affascinavano i riguardanti

e spetravano i cuori. Aveva seco, nel saccoccione del sopra-
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bito gallonato, un fascio di ragguagli, alcuni distesi da lui stesso,

di guarigioni tanto smaglianti di luce soprannaturale, che un

cieco nato vi avrebbe scorto il dito di Dio. Nel pocq tempo
che voi foste fuori, diceva egli, la gloria del santo Diacono

Paris e salita P un mille piu alto, ne la potranno piu oscu-

rare ne gesuiti, ne Re, ne Papa.

Non poteva ben avere la viscontessa se non faceva cono-

scere personalmente alia marchesa Diana il grand' uomo, il

grande erudito, il gran magistrate e nobile signore di Mont-

geron, non meno grande archimandrita della chiesa novella.

Gli spiego in breve chi fosse la dama torinese, ed a quale

scopo venuta a Parigi. II Montgeron ne fu lietissimo, e chiese

di essere introdotto alia presenza della nuova pecorella.
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i.

Storia di Cesena, dalla sua origine fino ai tempi di Cesare

Borgia, di RAIMONDO ZAZZERI Cesenate. Cesena, Giu-

seppe Vignuzzi editore, 1890. Un Vol. in 8 di pagg. XXVIII,
545.

Ai nostri assidui lettori non tornera nuovo il nome del

ch. Raimondo Zazzeri, Bibliotecario della Malatestiana di Ce-

sena
;
del quale, tempo fa, lodammo !

il bel Volume ov'egli pub-

blico e dottamente illustro 1'Indice ragionato dei Codici e libri

di quella celebre Biblioteca. Ora un nuovo e maggior titolo

di benemerenza verso Cesena sua patria egli voile a quel primo

aggiungere, dettando e ai suoi Concittadini dedicando la Storia

che qui annunciamo e di cui ci convien dare un breve rag-

guaglio.

Come ne accenna il titolo, essa comprende lo spazio di ben

19 secoli, quanti ne corsero dall'anno 396 avanti TEra cri-

stiana, intorno al quale rimonta, secondo Fopinione piii accet-

tabile, Porigine di Cesena, fondata dai Galli Senoni, inflno al

1504 dell'Era medesima, quando ebbe termine la signoria di

Cesare Borgia che di Ceseqa avea fatto la capitale del suo

principato di Romagna. Chi voglia d'un sol tratto abbracciare

tutta la vasta tela del nostro Storico, gli bastera leggere il

Sommario ch'egli premette all'Opera (pag. IX-XXVIII), nel

quale e minutamente esposta tutta la contenenza di ciascuno

dei XIX Capitoli che la compongono; e tal lettura Pinvogliera

facilmente a percorrere da capo a fondo il racconto. Lo stile

1 Vedi il nostro Quaderno 91 i (2 giugno 1888), pag. 607.
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poi delPAutore, chiaro, ordinato, corretto, ma scevro da ogni

ambizione letteraria di eleganza o grandezza, se non ha il

pregio e il fascino del nobili scrittori, ha pero il vantaggio,

merce la sua faeilitk e scorrevolezza, di mai non affaticare il

lettore.

Nel lungo periodo di tempi, anteriore al secolo XII, la

storia di Cesena non offre in verita gran materia; e questa,

che nel Zazzeri abbraccia nei primi otto Capitoli ben oltre a

120 pagine, si potrebbe di fatto restringere a poche carte,

qualora lo storico si attenesse unicamente a cio che riguarda

la citta e le regioni vicine. Ma il nostro Autore ha steso assai

piu larghe le ali al suo racconto. Invece di darci una semplice

narrazione dei fatti piu important! nella storia Cesenate flno

ai primordii del secolo XVI
, com'egli nella Prefazione an-

nuncia, egli ci regala poco meno che una storia compita delle

vicende dell'Italia e dell' Impero ;
e benche egli stimi di poter

affermare che nel presente lavoro storico non v'e cosa al-

cuna che non sia in qualche modo airargomento principale

congiunta, e che la descrizione dei rivolgimenti italiani e

anche stranieri da lui innestata nella storia Cesenate, si ri-

chiedesse come guida per la illustrazione della storia mede-

sima
;
noi siam d'avviso ch'egli abbia in tal fatto travalicato

d'assai i giusti limiti. Molte cose del suo racconto non han

punto nulla che fare con Cesena: piu altre che hanno con lei

qualche lontano appicco, bastava accennarle: pei grandi rivol-

gimenti degli Stati italiani od esteri, notissimi al pubblico, ba-

stava un rimando alle Storie generali d'ltalia e d'Europa: e

quanto al nesso dei fatti importanti di Cesena e della circo-

stante Romagna colle vicende dell'altra Italia, il metterlo in

giusto rilievo non esigeva grandi discorsi. Ridotta in tal guisa

entro i convenienti suoi termini, la storia del Zazzeri sarebbe

scemata di mole, ma ne avrebbe guadagnato tanto piu di unita

e di pregio. Laddove, cosi qual e, il maggior difetto che se

le puo apporre e la sua esuberanza : materiem superavit opus.

E guai a noi se tal difetto pigliasse voga, e se in ogni storia

nostra municipale fossimo condannati a rileggere da capo a
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fondo la storia intera, o poco meno, d'ltalia, ricantata bene

o male in cento metri dalle cento citta della penisola.

Una piu saggia economia del suo lavoro avrebbe anche

salvato il nostro Storico da qualche inesattezza ed errore, in

cui gli e avvenuto di cadere, soprattutto nel divagare che fa

fuor di Cesena, in materie non sue. Eccone alcuni, che abbiam

notati qua e la, e qui indichiamo in servigio deH'Autore e

de' suoi lettori.

Tra gli Esarchi di Ravenna, egli nomina a pag. 78 e 80

un certo Eustachio, e lo pone, verso il 728, tra i due Esarchi

Paolo Patrizio, ucciso in Ravenna, ed Eutichio, ultimo clegli

Esarchi. Ora cotesto Eustachio, da lui chiamato antecessore

di Eutichio, e ignoto a tutti gli storici; e 1'intrusione, fattane

qui dal Zazzeri, lo trae a guastare e confondere quel periodo

dell' Esarcato.

A pag. 88 leggiamo: NelF844 fece Clotario (Lotario I,

Ijnperatore) incoronare Re d' Italia da Papa Sergio II il suo

figliuolo Ludovico, detto Ludovico il Balbo, che seco collego

nelle faccende dello Stato. Ora e cosa notissima, che il so-

pranuome di Balbo fu dato non al Ludovico figlio dell'Impe-

ratore Lotario, e divenuto pol 1'Imperatore Ludovico II ossia

il Giovane; ma bensi al Ludovico, figlio di Carlo il Calvo,

nato nell'846 e succeduto poi nell'877 al padre, sul trono di

Francia, non delPImpero.

Un'altra confusione singolare di personaggi e nomi tro-

viamo a pag. 94. Dopo aver narrato come Guido, Duca di

Spoleto, ebbe sconfitto a Brescia (889) e poi cacciato anche da

Verona il suo rivale Berengario, Duca del Friuli; il Zazzeri ci

notifica che Guido in Pavia si fece da una Dieta di Vescovi no-

minare (889) Re d'italia col titolo di Berengario 1; indi Lum-

berto figlio di Guido, lo chiama figliuolo di Berengario; e

quanto a Guido, che nell'891 ebbe in Roma da Stefano V la

corona imperiale e nell'892 da Papa Formoso (a cui il Zazzeri

appicca il nome di Pietro Formoso} si fece associare neirim-

pero il figlio Lamberto, e che mori nell' 894, egli non ne fa

piu motto, seguitando bensi a narrare i fatti del vero Beren-
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Lrario, Duca del Friuli, coronato Imperatore in Roma nel

giorno di Pasqua del 916 e flnalmente morto assassinate nel

924. Qui pure nella medesima pagina, il Rodolfo II di Borgogna,

che nel 922 fu Re d'ltalia, e prese a combattere Berengario,

viene dal Zazzeri identificato con un cotal Rodolfo di Germania,

(clTei dice figliuolo bastardo dell'Imperatore Arnolfo), lasciato

al governo della penisola quando Arnolfo nell'891 se ne torno

in Germania, poi tornatosene anch'egli in Germania dopo es-

sere stato vinto in piu battaglie da Lamberto figliuolo di

Berengario, e flnalmente venuto per la seconda volta in Ita-

lia
,
chiamatovi dai nemici di Berengario, cui egli combatte e

indusse a ricoverarsi in Verona dove nel 924 fa assassinate.

Insomma e un guazzabuglio da capo a fondo, dove la storia

di tutto quel periodo 888-924, gia per se abbastanza arruffato,

diventa nelle mani del Zazzeri un vero caos.

Anche intorno a Ottone I, il nostro Storico ne sballa delle

belle, (pag. 100, 101). E falso che Ottone dopo la resa di

S. Leo (a. 963) si porto in Roma ove presto giuramento a

Giovanni XII . E falso che Ottone mantenesse fede a Gio-

vanni XII finche questi stette sul soglio, e che solo dopo la

morte di lui e 1'elezione di Benedetto V datogli dai Romani

per successore nel 964, Ottone contro questo opponesse 1'an-

tipapa Leone VIII; e falso che questo Leone renisse cacciato

da Roma, quando Ottone fu al di la delle Alpi, e che per ri-

metterlo in trono Ottone facesse ritorno in Italia. Secondo la

storia autentica \ Ottone I fu la prima volta in Roma, ed ivi

fu coronato Imperatore da Giovanni XII e prestogli il giura-

mento di fede, il di 2 febbraio 962; nel 963 interruppe 1'as-

sedio di S. Leo dov'erasi chiuso Berengario II, e rientrato in

Roma, creo contro Giovanni 1'antipapa Leone VIII che fu con-

secrato il 6 dicembre del medesimo anno; poi, avendo, nel feb-

braio del 964, i Romani cacciato 1'antipapa, Ottone, che non

era al di la delle Alpi, ma campeggiava presso a Camerino

i Vedi, per tacer d'altri, i Begesta RR. Pontificum del JAFFE-LOWENFELD,
in Johanne XII, Leone VIII, Benedicto V.
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contro Adalberto figlio di Berengario, corse di nuovo sopra

Roma, e nel giugno vi rinsedio il suo antipapa, mentre in-

tanto a Giovanni XII, morto il 14 maggio, i Romani avean

gia dato per legittimo successore Benedetto V.

Parlando del memorabile assedio dato a Roma da Ar-

rigo IV ai tempi di Gregorio VII, il Zazzeri racconta : Tre

anni (1081-1084, ma con varie interruzioni) duro questo asse-

dio, finche. Gregorio VII, vedendo inutile ogni resistenza, or-

dinb che si aprissero le porte della citta, mentre egli si rin-

chiudeva nel Castello di S. Angelo (p. 117). Gregorio VII non

ordino mai, n& tampoco consent! che si aprissero ad Enrico

le porte di Roma; e se Enrico flnalmente pot6 penetrare nella

citta, indarno flno allora assediata, cio fu, perchfe una parte

dei cittadini, stanchi dell' assedio e ribellatisi al Papa che dal

Castel S. Angelo sfldava tuttavia le forze dell' Imperatore,

aprirono a questo la Porta Asinaria (S. Giovanni), per cui egli

col suo antipapa Guiberto, il 21 marzo del 1084, entro in

Roma; donde tuttavia, indi a due mesi (21 maggio), all'avvi-

cinarsi del terribile Roberto Guiscardo, dovettero ambedue

precipitosamente fuggire *. Quanto alia morte di Gregorio VII,

il Zazzeri la pone (p. 117) al 1086: laddove a tutti e noto che

essa avvenne il 25 maggio del 1085.

Nel ricordare la lotta di Arrigo V con Pasquale II, e la

tragica scena avvenuta in S. Pietro il 12 febbraio 1111 e ter-

minatasi colla cattura del Papa; e sfuggita al nostro Autore

qualche frase che troppo importa il correggere. Conchiusa,

ei dice, questa convenzione (ciofe il Patio preliminare del 5 feb-

braio, stipulate tra i plenipotenziarii di Arrigo e del Papa),

entro Arrigo V in Roma. II clero romano non voile ricono-

scere le condizioni accettate dal Pontefice, per cui Arrigo fece

prigioniero lo stesso Pasquale II ecc. (p. 120). Ora non fu

il clero romano, ma furono bensi i Vescovi tedeschi, venuti

con Arrigo, quelli che riflutarono la cessione delle regalie

1 Vedi GREGORonus, Storia di Roma nel Medio Evo, Vol. IV, pag. 2~'i w

segg. (traduz. del Manzato).
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voluta dal Papa: differenza capitalissima per la storia. Poco

appresso, 1'Autore soggiunge: Vedendo il Papa che si voleva

condurlo in Germania, chiese di essere posto in liberta, pro-

mettendo che il clero avrebbe acconsentito alle prese delibe-

razioni. Del condurlo in Germania, non sappiamo che pur
ne cadesse il pensiero in Arrigo, non che ne facesse minac-

cia o mostra. Quanto poi alia liberta, il Papa patteggiolla e

1' ottenne, non gia col prometter nulla del clero, vuoi romano

vuoi tedesco, ma bensi col ceder egli stesso ad Arrigo intiera

balia sopra le investiture, da Arrigo volute. II Zazzeri conti-

nua: Pasquale II, ritornato in Roma, raduno un Concilio in

S. Giovanni Laterano; il quale Concilio ebbe per principale

oggetto che fossero accolte favorevolmente le investiture dei

Vescovi. II Concilio fu contrario ad Arrigo V: ma questi in

vece di adontarsene, non si prese piu alcuna briga delle in-

vestiture. Correggi: 1 II Concilio del marzo 1112, e poi 1'al-

tro piu solenne del marzo 1116, radunati in Laterano e pre-

sieduti da Pasquale II, che confessato con eroica umilta il

proprio fallo, disdisse la concessione estortagli da Arrigo: i due

Concilii, diciamo, lontanissimi dal favorire le Investiture, le

condannarono anzi ricisamente ed intimarono all' Imperatore

di rinunziarle; e percio furon contrarii adArrigo V, come

il Zazzeri stesso, ma contraddicendosi quasi nella stessa riga,

afferma; 2 Arrigo poi e adontossi altamente di tal contra -

rieta, e seguito a pretendere la conferma delle Investiture

mandando percio nel 1116 ambasciatori al Papa: e non otte-

nendola, venne a nuove ostilita contro Pasquale, e poscia nel

1118 contro Gelasio II, cui costrinse a fuggir da Roma e ri-

pararsi in Francia, e inflne contro Callisto II, flno a tanto

che, per salvare la propria corona, non si vide costretto nel

1122, a rinunciare col Trattato di Worms per sempre le In-

vestiture, e rendere con cio la pace al mondo.

Accennando a questo Trattato, il Zazzeri ne da una idea

non solo inesatta, ma fallacissima. Conciliossi, die' egli, Ca-

listo con Arrigo, e fu posto anche fine alia questione (stata

dunque sino a quel di sempre accesa) sulle investiture dei Ve-
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scovi, la quale, in quanto alia Germania, fu lasciata in fa-

colta degl'Imperatori, e in quanto air Italia rimase in piena

facoltadei Papi (p. 121). Nel Trattato, invece, Arrigo V espres-

samente rinuncia ad ogni investitura per anello e pastorale

(nel che stava tutto il principio delle simonie e corruzioni epi-

scopali), e cio per tutto quanto 1'Impero (Germania, Borgogna,

Italia); ed il Papa concede ad Arrigo, che in Germania Tele-

zione canonica dei Vescovi si faccia in presenza di lui, e 1'eletto

riceva da lui le regalie mediante lo scettro; nelle altre parti

dell' Impero, cioe in Borgogna e Italia, il Vescovo canonica-

mente eletto e consecrate, entro sei mesi riceva da lui, pa-

rimente mediante lo scettro, le solite regalie *. Ognun vede

1'enorme differenza che corre tra la convenzione, dataci dai

Documenti autentici, e quella che il buon Zazzeri si e fog-

giata in capo.

Un'altra importante correzione egli ci permetterk di fare,

alia pag. 162, dov'egli parla delle relazioni di Rodolfo Impe-

ratore cogli Stati della Chiesa. Rodolfo (egli narra) in quel

Concilio (di Lione, 1274) per mezzo de' suoi Legati, rinuncio

ad ogni sua giurisdizione su Roma e sui dominii della Chiesa,

riservandosi perd la feudalita sulle terre di Romagna. Ro-

dolfo, dopo che fu sanzionato questo trattato, mando nelle

provincie romagnole un suo cancelliere (a. 1275) per ricevere

il giuramento di obbedienza dagli abitanti. Nel 1278 tolse il

Papa Nicolo III a Carlo d'Anjou il Vicariato della Toscana, e

lo diede a Rodolfo; e questi in compenso rinuncio, con sua

Lettera da Vienna in data 28 Maggio, ad ogni diritto feudale

che aveva sulla Romagna. E in prova di tutto cio, il Zaz-

zeri cita a pie' di pagina gli Annales Ecclesiastici del Ray-

1

Ego Henricus... dimitto OMNEM LVVESTITURAM PER AN.XULUM ET BACULUM,
el concede in OMNIBUS ECCLESHS fieri electionem el liberam consecrationem...

Ego Callixtus... libi... Henrico... concedo electionem Episcoporum el Abba-

tum Tentonici regni... in praesentia tua fieri... Electus autem Regalia PER

SCEPTUUM a le recipiat... Ex aliis vero paftibus Imperil consecratus infra sex

menses Regalia PER SCEPTRUM a le recipiat.

Vedi, per migliore intelligenza di tutto il fatto, il BRU\E.\GO, 7 Destini di

Roma, Vol. I. pag. 214 e segg.
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naldi, T. III. pag. 469-470. Ma se egli vorra pigliarsi la briga

di rileggere piu attentamente il testo e i Document! del Ray-

naldi, vedr& che il fatto, quaato alle terre di Roraagna, anclo

tutto altrimenti; vedra cioe, che Rodolfo non si riservo, nel

1274 ne poi, niuna feudalita in Romagna; che anzi nel suo

Diploma De Regalibus B. Petri, dato il 21 ottobre 1275, tutta

la Romagna e espressamente compresa fra le terre lasciate

in piena e libera signoria del Papa; vedra, che il cancelliere

mandato dall'Imperatore a riscuotere in Italia i diritti impe-

riali, abuso bensi del suo potere, obbligando a giurar fedelta

come citta dell' Impero anche quelle di Romagna, da Ravenna

a Imola, e Bologna ed Urbino ed altre terre pontiflcie, ma
che ai primi richiami mossi da Nicolo III a Rodolfo, questi

diede al Papa prontissima soddisfazione, inviando in Italia il

ministro Gottifredo con incarico di rescindere gli atti del can-

celliere, di assicurare il Papa esser questi avvenuti senza sa-

puta dell' Imperatore, e di restituire le citta sopraddette in

assoluta signoria della S. Sede, cio che Gottifredo fedelmente

adempie; vedra finalmente, che Pultima rinuncia di Rodolfo

ad ogni diritto feudale in Romagna, non fu da lui fatta in

compenso del Vicariato di Toscana datogli dal Pontefice, e

percio posteriormente all'investitura di questo Vicariato, ma
tutto al contrario, prima ebbe luogo la rinuncia, indipenden-

temente da ogni compenso o patto di compenso, e poi il Vi-

cariato conferitogli per tutt' altre ragioni.

A queste correzioni, altre di minor peso si potrebbero ag-

giungere. Non diciamo degli errori di stampa che qua e la

occorrono per tutto il Volume, e coi quali si potrebbe co-

modamente impinguare il troppo magro Errata-Corrige che

st'a in fine: per es. Fulcado (p. 82) invece di Fulrado; Par-

debona (p. 85) invece di Paderbona; Svezia (p. 87, 88, 89,

128) invece di Svevia; Dieta di Tabur (p. 91) per Dieta di

Tribur; Filogalo (p. 104) per Filagato; secolo XI (p. 125) in-

vece di secolo XII; 1042 (p. 126) invece di 1142; Pasquale II,

antipapa (p. 131, 132, 460) per Pasquale III; Wurtzuburg

(p. 131) invece di Wurzburg; Carlo VIII (p. 287) in luogo di
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Carlo VII di Francia, autore della Prammatica Sanzione di

Bourges ;
Onorio IV (p. 460) per Onorio III

; Arrigo VI (p. 490)

invece di Ottone IV; ecc. Ma non sono meri sfalmi del tipo-

grafo i seguenti. A pag. 104, Bruno, che fu poi Papa Gre-

gorio V, e chiamato, forse dietro 1' autorita di inesatti cro-

nisti, proprio nipote dell' Imperatore Ottone III; mentre gli

era nipote cugino, siccome nato da un Duca Ottone (flglio

di Liutgarda, figlia di Ottone I Imperatore) cugino di Otto-

ne III. Di Ludovico Sforza (il Moro), narra il Zazzeri (p. 404)

che, fatto prigioniero nel 1500 dal capitani di Luigi XII, con-

quistatori del Milanese, mori dopo due anni nel castello di

Loehes; laddove e notissimo che la sua morte avvenne nel

1510, dopo dieci anni di prigionia. NelTElenco dei Papi (Ap-

pendice I
a
), giunto a Benedetto XI, egli nota, che Fu da lid

trasportata la sede papale in Avignone ;
ma forse ei voile

dire, dopo di lui; e infatti a pag. 170, nel corso della Sto-

ria, al suo successore Clemente V, ed alPanno 1308 viene at-

tribuito com 1

e giusto, quel trasportamento. Tuttavia in quel-

YElenco rimangono a correggere le date apposte a Bene-

detto XI, cioe Yanno della elezione che non fu il 1305, ma
il 1303, e la durala del pontificato che non fu di 1 anno e

8 mesi, ma di soli 8 mesi e mezzo, cioe dal 22 ottobre 1303

al 6 luglio 1304. Nel medesimo Elenco e da cancellare inte-

ramente il Papa Donno II, romano, che il Zazzeri pone tra

Bonifazio VII e Benedetto VII ed al quale assegna 3 mesi di

pontificato nell'anno 974. Cotesto Donno, o Dono o Bono, come

altri chiamalo, e un personaggio del tutto immaginario; e ben-

che il suo nome compaia in qualche Catalogo medioevale, donde

lo copiarono alia cieca e lo ricopian tuttora parecchi moderni

(il
che valga a scusa del nostro Autore), oggidi e dimostrato,

non essere mai esistito in carne ed ossa, ed aver tratto me-

ramente origine dal titolo di Domnus, solito premettersi ai

Papi, od usarsi come sinonimo di Papa e di Apostolicus; il

qual titolo venne malamente interpretato per nome proprio

di persona '.

1 Veggasi sopra tal quistione il GIESEBHECHT nei Jahrbiicher des deulschen
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Un ultimo appunto faremo al moderno storico di Cesena
;

ed e il chiamare ohe fa (pag. 265 e 463) risolutaraente an-

tipapa Gregorio XII, dopoche dal Concilio di Pisa fu deposto

nel 1409, ed il pareggiarlo del tutto nell' obbrobrio di tal ti-

tolo all''antipapa Benedetto XIII. La parita non puo correre

in niuna raaniera; e siccome dubbia fu sempre Tautorita del

Concilio pisano, cosi non altro che Papa dubbio, al peggio,

puo dirsi Gregorio XII, dopo quella deposizione di dubbio

valore
;
come dubbii rimasero altresi i Papi, Alessandro V, da

esso Concilio creato, e poi Giovanni XXIII, datogli per suc-

cessore.

Le censure, che per debito di giustizia storica ci convenne

fare fin qui al libro del Zazzeri, non riguardan quasi per

nulla la storia propriamente delta di Cesena. aggirandosi tutte,

come vede il lettore, sopra fatti o personaggi non aventi

niuna, o solo qualche lontana attenenza, colle vicende di

questa nobilissima fra le citta di Romagna. Ma ora giustizia

vuole altresi che aggiungiamo, avere il Zazzeri, per quanto

si appartiene a Cesena e al suo contado e vicinanze, che forma

il tema capitale e comprende naturalmente la parte massima

del suo Volume, ottimamente meritato della storia patria.

Cominciando specialmente dal Capo IX, che parte dal mezzo

del secolo XII, quando col sorgere dei Comuni, anche Cesena

comincio ad avere, per dir cosi, vita propria e fiorentissima,

e le sue memorie si fanno sempre piu copiose e sicure, il rac-

conto del nostro Autore acquista un pregio e un interesse

singolare per 1'abbondanza delle notizie, e per 1'ampiezza e

diligenza con cui, nel testo e nelle ricche annotazioni a pie

di pagina, viene illustrate ogni cosa: le vicende municipali,

le guerre, le rivoluzioni, le alleanze, le paci, le varie signorie

successive, le leggi e gli statuti, i monumenti, le Chiese, i

Reichs unter dem Scichsischen Hause (a. 1837-40), T. II pag. 141; il Jaffe-

Loewenfeld a. 1888, Reqenta RR. PP. T. I. pag. 479; e recentissimo il Du-

CHESNE, Liber Pontificutis, T. II. pag. 256 (a. 1889). Cf. AUDISIO, Storia <lri

Papi (a. 1866), Vol. 3. pag. 123; ecc.

Serie XIV, vol. VII, fasc. 963. 21 S5 liiglio 1890.
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Vescovi, gristituti d'ogni genere, le famiglie, i personaggi e

cittadini insigni, e via dicendo.

Tutto questo tesoro di notizie 1'Autore le trae da svariate

e autorevoli fonti, non gia pescandovi dentro alia cieca, ma
coi debiti raffronti ed esami librandone il rispettivo valore,

e qualora non s'accordano, trascegliendo al lurae della cri-

tica le piu sicure; e coteste fonti egli le va a mano a mano
fedelmente citando. Oltre le Opere gia messe a stampa, come

il Braschi, Memoriae Caesenates; Scipione Chiaramonti, Cae-

senae Hisloria; TAndreini, Uomini illustri di Cesena; il Bris-

sio, Relazione dell' antica e nobile citta di Cesena; gli An-

nales Caesenales pubblicati dal Muratori nel Rer. Ital. SS.

T. XIV, ecc. : il Zazzeri si giova principalmente di varie Cro-

nache manoscritte e Codici e raccolte di Documenti, che

trovansi negli Archivii e Biblioteche di Cesena o d
1

altre citta
;

e di parecchi Documenti inediti egli reca eziandio il testo in-

tiero, cio che aggiunge alia sua Storia non piccol pregio. A

compire poi 1' opera, egli ha aggiunto ia fine un corredo di

otto Appendici, delle quali ecco i titoli: I.
a Elenco del Papi

da S. Pietro a Giulio II; II.
a Indice cronologico dei Vescovi

di Czsena da S. Filemone all' anno 1504; II I
a Iscrizioni lapi-

darie ecc.; IYa Elenco dei Reiiori della citta di Cesena dai

primi tempi fino al 1504; Va Elenco delle Chiese. 'Monasteri,

Conventi, Oratorii ed Ospedali ecc.; VIa Elenco delle Fami-

glie nobili antiche della citta di Cesena fino al 1204
;
VIIa

Elenco d' illustri Cesenati, fino al 1504, non ricordati nel corso

delP Opera; VIIIa
Capitoli delVArte della lana, Documento

importantissimo dell'anno 1470-71.

II Zazzeri insomma non ha perdonato a niuna fatica e

studio, perche la sua Storia di Cesena riuscisse compitissima,

per dovizia insieme e per accuratezza di ragguagli: e per

quanto noi possiam giudicarne, egli e assai bene riuscito nel

nobile intento *.

1 Per una singo/are distrazione, a pag. 380 nota (1), parlando I'Autore

di Catterina Sforza, rimasta vedova (nel 1488) di Girolamo Riario, gli era

sfuggito dalla penna, che ella passo in seconde nozze nel 1498 con Gio-
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II presente Volume si termina coi tempi di Cesare Borgia,

cioe al luglio del 1504, quando la Rocca di Cesena, ultimo

baluardo della signoria di Cesare (a quei di gik prigioniero di

Consalvo di Cordova), ridotta per fame agli estremi, fu co-

stretta a capitolare ed arrendersi in potere del comandante

pontiflcio, Carlo Moncavalerio, mandate a quell' impresa nel

Dicembre 1503 da Giulio II. E veramente da cfuel di comincio

per Cesena un'era novella, meno agitata e men brillante per

avventura che 1'antecedente, ma degnissima tuttavia di storia;

e di questa storia il ch. Zazzeri ha intrapreso e gia condotto

pressoche a termine la continuazione fino ai tempi nostri. A

tergo infatti del Volume che abbiamo sott'occhio leggiamo

1'annunzio: Di prossima pubblicazione dello stesso Autore:

STORIA DI CESENA dai tempi del pontificate* di Giulio II, fino

all' epoca della proclamazione del Regno italiano nel 1861

(Volumi Due, di circa pagine 600 1'uno, ih-8 gr.). Auguran-
doci di aver presto alia mano i due nuovi Volumi, coi quali

la storia di si illustre citta si vedrk condotta all' ultimo corn-

pimento, speriamo altresi di trovarli tali che si possano libe-

ramente lodare, senza niuna di quelle riserve e censure che

a questo Volume primo ci e stato necessario, nostro mal-

grado, apporre.

vanni de' Medici, conosciuto comunemente sotto il nome di Giovanni dalle

bande nere. Ebbe da lui un figlio, al quale fu imposto il nome di Ludovico.

Nel 1499 mori Giovanni delle bande nere in San Pier di Bagno in Romagna.
.Ma 1'errore fu poi corretto (con una scheda volante a stampa, di cui 1'Edi-

tore Vignuzzi ci trasmise gentilmente copia) nel modo seguente : Caterina

Sforza, rimasta vedova di Girolamo Riario, passo nel H98 in seconde nozze

con Giovanni de' Medici, dal quale connubio nacque un figliuolo (6 aprile 1498)

conosciuto comunemente sotto il nome di Giovanni dalle bande nere. Mori

esso Giovanni de' Medici nel d498 in San Pietro in Bagno di Romagna. Sic-

come il celebre capitano delle Bande nere aveva avuto al battesimo prima-
mente il nome di Ludovico, forse da cio nacque lo sbaglio del confondere

1'un coll' altro i due Giovanni, padre e figlio.
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II.

ROBERTO STUART. Cose vecchie e speranze nuove. 1890.

Povero signer Roberto Stuart, cristiano-cattolico-liberale-

conservatore ! I suoi opuscoli, alia gente addomesticata col

Fanfulla, destano ammirazione. Noi invece muovono a pro-

fonda compassione. Leggendo le pagine di questo, ogni tanto

ci veniva a memoria Vadhuc et vos sine intellects, estis
l
? del

Vangelo. Egli intende notomizzare le piaghe del vero Giobbe

sullo sterquilinio, che, dopo trenfanni di unita rivoluzionaria,

e divenuta la misera nostra Italia; le mostra a dito, le lamenta
;

e poi? nelPindicarne i rimedii, manifesta di non iscorgernele

cause e le origini piu volgari. A pensarci sopra, si direbbe

proprio ch'egli e uno di quei ciechi del Vangelo, che videntes

non vident 2
. Hanno gli occhi e non vedono lume.

Dopo trent'anni, da che e fatta 1'Italia, in cambio di tro-

varvi quella'floridezza e vigoria, che sognarono i grandi pa-

triotti i quali Thanno fatta, non vi trova piii altro fuorche

una apatia, una sonnolenza, una noncuranza che rattrista e

impensierisce . Fatta questa Italia, il sig. Roberto Stuart spe-

rava che, secondo la parola di Massimo d'Azegiio, si sarebber

fatti gl'italiani. Ma ahime ! a forza di aspettare, egli e diven-

tato vecchio di pel bianco, ed in cambio de' sospirati eroi, son

venuti su gl'incolti, gli affaristi, gli spostati, gPintriganti, i

corrotti, ch'egli deplora.

Soprattutto gli sa amaro, che il grande ideale dei grandi

fattori della nostra unita die' egli, nell'atto pratico sia riu-

scito ad una societa che non e piu cristiana, nella quale non

e piu cristiano nel vero senso della parola neppure rindividuo,

nella quale 1'idea del sacrifizio, della tolleranza, della carita,

scevra di millanterie, nessuno sa piu dove stia di casa; ma
da per tutto si lavora e si cospira, per rendere Pumanita an-

ticristiana. Acerbissima ferita poi mostra di ricevere, in ve-

1 Math. XV, 16.

2 Luc. VIII, iO.
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dere i frammassoni e gl' israeliti che tenacemente, ardita-

mente lavorano, per porsi alia testa del movimento economico,

letterario, scientiflco della Penisola, mirando a distruggervi

quell'indirizzo cristiano, che ci ha portati alia presente civilta.

Or chi crederebbe, che quest! frammassoni e questi israe-

liti hanno fatto e fanno quello che han fatto e fanno, perche,

nella loro nefanda opera distruggitrice, gli zelanti del Va-

ticano, accecati dalla smania di Potere terreno, non sanno

profferire che un solo grido, che e la negazione dell'idea cri-

stiana, il grido di Viva il Papa Re ? Se lo sarebbe mai fi-

gurato verun cristiano cattolico, fornito di uno zinzino di cer-

vello-? E nondimeno questa 6 cosa evidentissima al perspicace

intelletto del sig. Roberto Stuart, il quale si da per integro

cristiano cattolico, e piu zelante del ben della fede e della

Chiesa, che tutti i zelanti del Vaticano.

Questo povero sig. Roberto Stuart, che da tanti anni scrive

articoli nei giornali ed opuscoli, per illuminare il mondo intorno

all' Italia, una, libera ed indipendente, ed innamorarlo di essa,

non lascia n6 anco sospettar di sapere, che i grandi patriotti,

eroi e martiri fattori di questa Italia, in genere, o furono tutti

frammassoni ed israeliti, o loro, piu o meno conscii, complici, o

marionette le cui flla eran mosse da loro; e che il grande

ideale di questa patria, conceputo nel secreto delle logge e

dei ghetti, era appunto di mettere alia testa dell' Italia i fram-

massoni e gli israeliti, per raggiungere lo scopo finale di scar-

narla fino alle ossa, e di distruggervi il cristianesimo. Nella sua

puerile ingenuita, il sig. Roberto Stuart non si 6 mai avve-

duto di questo, assorto com' & stato sempre a contemplare le

paradisiache bellezze del grande ideale.

Che piu? Egli spalanca gli occhi e si batte i fianchi, per la

maraviglia che dall'opera di questi grandi fattori dell' Italia,

sia germogliata la ignobile generazione presente, le cui vilta ed

ignominie gli spremon lagrime dagli occhi. Oh perche? Perche

non gli mai venuto in mente, che 1'albero velenoso dovesse

produrre frutti velenosi; e che da una generazione educata

fra gli scandali di iniquita, di sacrilegii e di latrocinii, ma-

gnificati per atti eroici, e degni d' immortalita nei monumenti,



326 RIVISTA

cresciuta fra le bestemmie di cio che e piu santo in cielo ed

in terra; e poi allevata senza Dio, senza principii, senza leggi,

e guastata fin dalla radice con ogni vizio, da una generazion

cosi fatta, diciamo, non potesse ripromettersi se non quel che

si gode ed e argomento delle sue sperpetue.

Pare impossibile, che il sig. Roberto Stuart non veda altra

piu perniciosa causa del pervertimente politico, morale, eco-

nomico, scientifico e religioso, che fa imputridire questa Italia,

fuori del Vaticano e dei zelanli che vi hanno dimora; cioe

fuori del Vicario di Cristo; e veda una negazione delta

idea cristiana in quel grido, che compendia la liberta della

Chiesa nel suo Capo, che e stato, 6 e sark sempre il grido

del mondo cattolico, delF Episcopate cattolico e di quanti, an-

cora eterodossi, hanno Tintelligenza del vero ordine giuridico

nella societa incivilita e cristiana. Perocch6 il grido di riru

il Papa-Re, equivale al grido di viva il Papa, godente Tunica

guarentigia di liberta vera, nell'esercizio del suo ministerio.

Ad un vecchio apologista della rivoluzione massonica e

giudaica dell' Italia, il quale, in quella che si vanta cristiano

cattolico, contraddice la dottrina della Chiesa cattolica, fino

a rimproverarla ereticalmente di essersi difformata dalla sua

origine; ad uno scrittore di questa risma, che riporrebbe tutta

la riforma della Chiesa in cedere la divina liberta del suo

Capo nelle mani dei frammassoni e de' giudei, mascherati da

Italia; che mai puo rispondersi? Questo solo, che, se e lupo ve-

stito di pelle ovina per tradire i semplici, deponga la mentita

spoglia; ch& tanto e tanto il pelo e le sanne gli spuntano
fuori: se poi e cieco dadclovero, e scambia in buona fede la via

retta col precipizio; allora abbia Tumilta di persuadersi, che

egli e incapace di far da guiJa agli altri; perocchfe avendo da

cascar nel fondo, e carita cristiana cascarvi da solo e non

trarre altri scco a rompervisi il collo.

Se a questo secondo consiglio si atterra, il sig. Roberto

Stuart rendera vero in sfe stesso il titolo posto in fronte al suo

liborcolo. Cessate le cose vecchie, che sono i suoi scandalosi

spropositi, dara luogo alle speranse nuove di quelli, i quali

gli augurano, pel bene suo ed altrui, che finisca di propagarli.
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ove a Lourdes la Vergine SS. apparve A Lourdes era 1' Immacolata, qui e

soltanto alia contadtnella Soubirous, 1'Addolorata col Figlio morto sulle

qui diessi a vedere a moltissime per- braccia, che in mezzo a un nimbo

gone di diversa eta, sesso e condi- di luce si manifesta, ora soletta ed
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ora corteggiata dagli angeli o in com-
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da quella di Lourdes. La fama di co-
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col suggello de' prodigi, testificate da
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sottoposta al giudizio dell' autorita

ecclesiastica richiama all' uno e al-

1'altro luogo inlinito popolo devoto

e festante. II Rev. D. Bellia ha rac-

colto in un volumetto quanto si ri-

ferisce all' apparizione dell'Addolo-

rata in Castelpetroso ;
e la sna sto-

ria ci pare assai ricca di documenti

e di critiche osservazioni, con tutta

1'impronta della verita e il sapore
della pieta, ond'e ispirata. Ma aspet-

tiamo piii pieno giudizio della Chiesa.
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; le scuole serali per
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orfani d'ambo i sessi
; 1'asilo di ca-

rita al Borgo di S. Agata ;
il ritiro

del S. Cuore
;
la congregazione di mi-

sericordia per I'assistenza ai condan-

nati, ed altre pie e caritatevoli isti-

tuzioni. Egli infuse nuova vita alle

Confraternite de' fornai, de' calzolai,

de'carrettieri e de' vetttirini. Egli col-

tivo nello spirito il Seminario roma-

no, quello di Propaganda, il Collegio

greco, la Casa di correzione, e I'isti-

tuto agricolo. Egli diresse la Chiesa

di S. Spirito ed esercito il suo apo-
stolico ministero in altre chiese di

Roma confessando e predicando senza

posa ora al popolo, ora ai militari,

ed ora al clero. Gli spedali e le pri-

gioni furono eziandio il campo delle

sue fatiche, ov'egli colse copiosa mes-

se di anime. Gl'infermi nelle loro case,

i condannati sul patibolo, i poveri nei

lor tugurii, tutti ebbero in lui 1'angelo

consolatore della sventura. Egli pro-

mosse con zelo 1' opera della propa-

gazione della Fede e inauguro il so-

lenne ottavario dell' Epifania ,
che

tuttora si celebra in S. Andrea della

Valle. A dir brieve: non s'impren-
cleva in Roma opera di zelo aposto-

lico, ovvero di pubblica beneficenza,

a cui egli piii o men direttamente non

cooperasse. Mentre il gran Servo di

Dio cosi glorin'cava Gesii G. era in
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pari tempo clal Signore glorificato con

que' carismi, che sono il divin sug-

gello del'a santita, come la conoscenza

dei segreti de' cuori, i divini rapi-

menti, le profezie e i miracoli. Tal

e il ritratto che la valente penna di

M. e de Belloc ci ha con tutta verita

e con ammirabile semplicita e grazia

delineate.

A questo fanno seguito le altre

due biografie, splendide anch'esse per

la luce che sui due Venerabili riflette

il histro di eroiche virtii, autenticate

da Dio con maravigliosi doni sopran-

BENETTI CLEMENTE. Vedi PASTOR.

BIGINELLI LUIGI, Sac. Delia unita de' Catechism! delle diocesi d' Ita-

lia. Quesiti e risposte. Torino, tip. dell'Ateneo di I. Marchini e C.,

1889, 10 di pp. 37.

BOUCHOT NIC. Vedi PATRIZI.

BRUNO LUIGI, Mgr. II Diavolo in abito di santo : ancora dello Spi-

ritismo, per Mgr. L. Bruno, vesc. di Ruvo e Bitonto. Giovinazz-o,

tip. R. Ospizio V. E., 1890, 16 di pp. 52.

naturali.

Tutti i cattolici, massime i citta-

dini deU'eterna Cittii, dobbono saper
moltissimo grado all'insigne scrittrice,

la quale raccogliendo con ogni dili-

genza illustri memorie contempora-

nee,che col tempo diverranno antiche,

ha reso un immenso servigio alia sto-

ria ecclesiastica, ha ben meritato delta

causa di Dio e della Chiesa, ed ha

co! suo libro eretto tino de' piii glo-

riosi e durevoli monumenti che illu-

strino la Roma di Pietro.

me pie evocate, ecc. ecc. II chiaris-

simo Autore distrugge tutte queste

puerili obbiezioni, e mantiene la dot-

trina certa, che cioe gli Spiriti par-

lanti, quando non interviene giuoco

di destrezza, non sono altro che de-

monii malvagi e malefici.

Vivace dialogo con invenzione dram-

matica, a dileguare le difficolta cbe

certi spiritisti di buona fede oppon-

gono : che gli Spiriti ragionano di

cose oneste ; che se ce n'e dei cat-

tivi, ve n'e anche de' buoni ; che nelle

riunioni spiritiche si serba onesta
;

che gli Spiriti non sono altro che ani-

CALTABIANO DOMENICO, Sac. Vita e martirio dei tre santi fratelli

Guasconi Alfio, Filadclfo c Cirino. Giarre, lip. Castorimi, 1890. 16*

grande di pp. 112. Prezzo : Cent. 80.

E un non lungo compendio della

vita e martirio dei tre santi fratelli

Alfio, Filadelfo e Cirino, che il Rev.

Caltabiano voile dare alia luce per
rendere piii nota e conta a' cittadini

di Sant'Alh'o la Baro la vita e 1' il-

lustre martirio dei loro santi patroni.

L'Autore, a renderne piii gradita ed

amena la lettura, si piacque di una

tal forma di prosa dove non mancano

i piii vivaci colori della poesia. In

una cosa pero non possiamo lodare

1'Autore ; ed e nel perpetuo silenzio

da lui serbato quanto alle fonti tisate

per la sua compilazione ed alia cri-

tica adoperatavi intorno. Poiche non-

crediamo che sia lecito, segnatamente
a tempi nostri, passar sopra ad un

punto cosi importante, anche in quei

lavori i quali, comeche destinati ad
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alimontare la pieta, non possono pur gare un solo esempio fra molti, si

tuttavia dispogliare la loro natura fanno ivi i .Martiri oriundi della Gua-

essen/.ialmente storica. E nel caso scogna, ed anche il Caltabiuno ci da

dei tre Santi Martiri, questa neces quale loro patria Prefetta, citta di

sita si fa piii che mai vivamente quella regione ; essi irivece, e le prove
sentire. In verita, gli Atti del loro le arrecano i due menzionati Bollan-

martirio, come dottamente dimostra- disti al luogo citato, sortirono i natali

rono 1'Henschenio e il Papebrochio ne- in Basta o Vasta, piccola terra trail

gli Ada Sanctorum (die X maii, pagg. promontorio di Leuca e la colonia

03 e segg.) sono in non poche parti greca di Hydruntum.
twidentemente errati. Cos'i, per alle-

CAPITOLO LATEHAXO. ll Revino Capitolo della S. pair, arcibasi-

lica di S. Giovanni in Later;;no in Roma, in ordiue alia tassa di suo

cessionc. Memoria. Roma, Gucrra e Mirri, 1890, 8 di pp. 28.

Importante lavoro del Can. Luigi nicato (di cut era
lite) sprovvisto di

Patrizi Accursi, e che sorti l'ottin)0 dotazione propriamente delta, non

efletto di liberare da una tassa in- puo la investitura del medesimo dar

gitista un canonico, e far dichiarare luogo alia tassa di passaggio di usu-

diit .Ministero, sull'avviso dell'Avvo- frutto. Avviso a chi tocca.

cato erariale, che essendo il cano-

CARDIKALE (il) GIUSEPPE PECCI. Cenni biografici. Estralto dalla

Scuola Caltolica, di Milano, a. XVIII. Vol. XXV, Quad. 209 c 210,

(giugno 1890). Opusc. in-8 di pp. 35.

un fascicolo, fatto pubblicare sono pienissime di fatti degni di ri-

separatamente, dal Circolo dell /mm. cordarsi nella storia letteraria, e nel

Concezione
, Sez. scienlifico-letleraria, tempo stesso negli annali della virtii

della Gioventii di Roma. Fu ottimo cristiana ed ecclesiastica.

pensiero, perche queste poche pagine

CERETTI FELICE, Sac. Delia vita e dcgli scritti di Luigi Campi d. C.

di G. Notizie lette alia Commissione di Storia Patria c di Belle Arti

della Mirandola, nella tornata 21 Gennaio 1884. Mirandola, Cagarelli,

1890, 4 di pp. 23.

l.NTI ALESSANDRO. Historia Critica Ecclesiae Catholicae in usum

scholarum Pontificii Seminarii Romani; auctore A. Cinli. Phil. Theol.,

lur. utriusque Dociore, etc. Vol. II. Fasc. 11. Roma, tip. Tibcrina,

Via della Lupa 30, 1890, 8 pice, di pp. 128.

COLLANA di Letture drammatiche. Un falso Amico. I Due piccoli

Spazzacamini. Mamma Francesca. Marco Polo, dramma in -4 atti.

- Guido Reni, commedia di Fausto Marucchi. Viccndc di S. Giu-

seppe, dramma sacro del P. Luciano Secco. S. Beniyno Canavese, tip.

Salesiana, 1890, quattro fasc. ossia belli Opuscoli in 32, che souo

partc dell'Anno VI di questa pubblicazione, utilc c commoda speciiil-

mciite agl'Islituli educativi.
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COLLANA di Vite di Santi. Anno XI, Disp. 236. Vita di S. Amato, primo
Vesc. di Nusco, e di S. Dorotca Vergine c Martirc. Monza, 1890, tip.

Paolini di L. Annoni c C., 16 di pp. 88.

COTTAFAYI CLINIO, Dott. Memoric Storiche del Castello di Leguigno.

Reggio Emilia, Gasparini, 1889, 8 di pp. 47. -- Prezzo Cent. 60.

A 15 miglia da Reggio Emilia, sor- quali, parecchi dei piii rilevanti sono

ge sulla bella Montagna Reggiana il

Castello di Lrgwyno ,
del quale la

prima memoria autentica risale al

4347. Da quest'epoca, in cui esso ap-

parisce come feudo della famiglia Fo-

gliani, le Memoric sloriche del Castello

sono <lal Dott. Gottafavi condotte fino

agli ultimi anni del secolo XVIII: ogni

notizia fondando sopra i Documenti,

serbati negli Archivi del paese; dei

dall'Autore anche recitati per disteso.

fi una modesta, ma utile, contribu-

zione alia storia di quel tratto del-

1' Emilia; fatta con amore e diligonza:

ed in questa edizione, che e la secon-

da, arricchita di molte aggiunte, e di

una erudita Appendice, sopra 1'illu-

stre Famiglia ScttpincUi, Conti di Le-

guigno e ultimi feudatarii del Castello,

dal 1645 al 1796.

COZZOLLNO V1>
7

CENZO, Prof. Igiene dell'orecchio in rapporto colla Fi-

sio-Patologia delle cavita nasali, del cavo naso-faringeo, ecc.; per il Cav.

Prof. V. Cozzolino, Direttore della Clinica pareggiata per le malatlie

dell'orecchio, del naso e della gola, neH'ospedale clinico dell' univer-

versita di Napoli, ecc. ecc. Quarta edizione, tradotta in francese dal

Dott. Joly di Lione. Napoli, tip. Filinto Cosmi, 1890, 16 pp. 80.

II ch. Autore raccoglie in quest'im- studii speciali gli dettarono. I geni-

portante opuscolo quelle osservazioni tori, i maestri ed educatori e tutti in

intorno al conservare sano 1'orecchio, generate potranno trarne non poco
che una lunga pratica congiunta a vantaggio per se e per altri.

CRAVEN AUGUSTUS. -- II P. Damiano; della signora A. Craven. Tra-

duzione dal francese. Torino, tip. Giulio Speirani e figli, 1890, 8 di

pp. 63. Prezzo L. 1 .

Importante e delizioso libro di sto-

ria contemporanea. Racconta bene e

brevemente quanto vi e di piu me-

morabile nella vita e morte del cele-

bre P. Damiano, che ultimamente

mori, vittima di carita, in servizio dei

lebbrosi di Molokai nelle Isole Sand-

wich dell' Oceania.

CREMONCINI. Vedi SCHMIDT.

D'ANTUONO LUIGI, Sac. Un mazzetto di fiori alia Regina dei fiori.

Ricordo del mese mariano predicate in Como (S. Fedele) 1890. Como,

tip. Piccola Casa della Divina Provvidenza, 1890, 32 di pp. 30. -

Prezzo L. 0,10.

La Piccola Casa della Divina Provvidenza in Como. Angri, De Angelis,

1890, 32 di pp. 51. Prezzo Cent. 20.

Contiene le notizie principal! d'un Coppini, il quale ora ne gode, giova
nobile Istituto di beneh'cenza, fondato sperarlo, il premio in cielo.

da un venerando sacerdote, D. Carlo
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DE FELICE VINCENZfNA. La Sposa di Gesii, o poche p;ircle intorno

alia vita di Suor Maria Consiglio De Felice. Padova, lip. Antoniana,

1800, 32 di pp. 51.

Buona e cara vitina cli una reli- secuzione, eccitati dalla rivoluzione

giosa, che vive e muore santatnente settaria in Italia.

in mezzo agli ultimi turbini cli per-

DE PEHSIIS LUIGI, Can. -- Casamari. Monumento del secolo XIII. Se-

conda edizione. Frosinone, Stracca, 1890, 10 di pp. VI1I-69.

Anniinziammo parecchi anni or

sono (fasc. \ di mar. 1879) con le pa-

role di elogio che hen meritava I'o-

pera del Can. De Persiis, La Uadin o

Trupjxi di Casamari nel doppio suo

aspetto monumentale e storico. Ora il

ch. Autore, secondando i giusti desi-

derii di molti, pubblico in un elegante

volumetto quella parte del suo lavoro

che risguarda i soli monumenti ; c 1'ac-

crebhe ed adorno con non pocho ag-

giunte e cinque vignette in fotografia.

Cosi appresto al visitatore una guida
fedele per gustare le molte e svariato

bellezze di natura e di arte accolte in

quell'insigne Badia ; e chi non puo
recarsi in persona a Casamari, col

leggere 1'ordinata, limpida ed elegante

descrizione del De Persiis, vi si trova

trasportato coll'immaginazione e gti-

sta non piccola parte di quel puro
diletto che negli animi nobili la se-

rena contemplazione del hello soave-

mente risveglia.

DII.MAX, Sac. Storia di un pio ragazzo. Recata in italiano da G. Si-

monelli. Caserta, Turi, 1890, 32 di pp. 32. Prezzo Cent. 15.

II migliore augurio che possiamo
fare alia presente versione del Prof.

Simonelli e che sia divulgata in Ita-

lia tanto ampuimente quanto I'origi-

nale francese, del quale s'ebbero a

tirare ben 50000 copie. Ed invero

la bella e semp'.ice storia di Giuseppe,
che tale e il nome del pio giovanetto,

introdotta nelle famiglie e nelle case

di educazione, sara letta con uguale

piacere e frutto. Con piacere per la

felicita della forma mantenuta nel vol-

garizzamento ;
con frutto per quella

singolare efficacia che hanno i lode-

voli esempii di accendere gli animi,

specialmente giovanili, a nohile desi-

derio d' imitazione.

ESSEIVA PIETRO. -- Africana Servitus abolenda. Carmen P. Esseiva.

Friburgo di Svizzera, tip. Caltolica, 1890, 8 di pp. 12.

Le nobili imprese del Card. Lavi-

gerie per ottenere la perfetta aboli-

zione della schiavitii in Africa det-

dero occasione al presente carme die-

1'Esseiva, gia tanto noto per la squi-

sita perizia nel poetare in latino.

Ouesto suo nuovo carme ha tutti i

pregi di che vanno sempre adorni i

suoi lavori poetici ; felice nella com-

posizione del tutto e felicissimo an-

cora nell'esecuzionedelle singole parti.

Belli in modo speciale per verita e de-

licatezza d'itnagini, e per finezza di

lingua ci semhrano i versi coi quali

pateticamente descrive la nefanda cac-

cia che i mercanti arabi danno alle

povere tribii africane. Se lo spazio ce

1'avesse consentito n'avremmo di buon

grado adornato queste nostre pagine :

tanto, a parer nostro, sono nel genere

loro perfetti. L' Esseiva e uno dei

maggiori latinisti del nostro tempo.
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FOASSINETTI G. Vcdi PICCOLE LETTURE.

C.ALLKRANI ALESSANDRO. Vita della Beata Margherita M. Alacoque,
scrilta da lei mcdesima, tradolta, illustrata e compita colla scoria

delle sue contcmporance, in occasione del 2 centenario della sua morte,
dal P. Alessandro Gallerani d. C. d. G. Modem, tip. pont. ed arciv.

dell' Immucolata Concez., 1890, 8 pice, di pp. 322.

Questo lavoro dell'illustre P. Gal- corso della narrazione, ne riempiono
lerani e veramente eccellente sotto

ogni riguardo. Ci da una nuova tra-

diizione italiana della vita della Beata

scritta da lei medesima. Chi non sa,

dice 1'Autore (p. 7), che il linguaggio

de' Santi, massime quando parlano
dell'anima loro, de' lor sentiment! ed

affetti, ha una cotale unzione tutta

sua propria, che indarno cerchi in al-

tri scritti, per quanto si vogliano ric-

chi di pregi e scintillanti di tutti gli

ornamenti dell'arte? La maggior dif-

ficolta e nell'esprimere in altra lingua,

diversa dall'originale, la parola dei

Santi e mantenerne la soave unzione.

II p. Gallerani vi e riuscito invece in

modo mirabile, e chi ha letto la vita

le lacune
; sciolgono qualche nodo

storico ; fanno conoscere le persone
che con la Beata ebbero particolare

attinenza
;
ovvero toccano di un qual-

che punto morale con riflessioni brevi,

succose e per lo piii in argomento
nuovo e non trattato finora no' libri

ascetici che vanno per le mani di

tutti. P. e. 1' articolo sulla condotla

che debbono lenere le monache quando

apparisce in alcana di loro qttalclie

cosa di straordinario (pp. \ 42-1 51) e

affatto nuovo e giovera assaissimo a

non poche persone religiose, facili

pur troppo a cadere nei difetti quivi

magistratmente esposti. pure mol-

to importante la dissertazione intorno

alle visioni della Beata e al giudizio

che se ne deve dare.

Siamo sicuri che questa vita della

B. Margherita sara accolta con molto

favore e produrra sommo bene nelle

anime. Di tutto ci rallegriamo col-

1'illustre Autore.

in francese, ne percorre con egual

diletto la versione italiana, che anche

per riguardo allo stile deve dirsi ot-

tima. II racconto e diviso in capi, e

ciascun capo oltre le note a pie di

pagina, contiene in appendice uno o

piii articoli illustrativi delle cose nar-

rate. Questi senza punto turbare il

GARAGNANI RAFFAELE, Prof. Abacus et Index totius corporis R. luris.

Bologna, 1889, Giuseppe Mattiuzzi, 8 gr. di pp. 174. Prezzo L. 4.

Semplicissimo e il metodo seguito rata ;
cosicche giunse a registrarne

non meno di 4688. All'Abacus fece

seguire un Prospectus di tutti i titoli

e di tutte le leggi delle Pandette e del

Codice, ed in esso ci diede anche il

numero esatto delle leggi contenute

dal ch. Prof. Garagnani in questo suo

faticoso ed utile lavoro diretto ad age-

vo!are la ricerca delle materie nei va-

rii libri delle leggi romane. Noto egli

in ordine alfabetico tutte le parole che

trovansi nei titoli cosi del Digesto

come del Codice, e cio non una volta,

ma tante quante in essi ricorrono. Ad

ogni parola pose a fianco il numero

progressive dei titoli ove fu adope-

in ciascun titolo e libro. L' India* al-

fabetico di tutti i titoli, come li ab-

biamo nelle edizioni del Corpus luris.

chiude 1'accennata opera del Garagnani

che certo merita molta riconoscenza
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dagli studios! del Diritto Civile. la parecchi c parecchi saggi ; e con

Nitidi e correlti sono i tipi ; noi nostro piacere non ci imbattemmo

stessi per accertarci dell' esattezza neppure in una che errata fosse,

delle citazioni n' abbiamo fatti qua e

GAVASEI FRANCESCO, Dott. --
Ragionamento sopra i danni recall alia

umana salute clallo Abuso di fumare la foglia di tabacco. (Estrutto ilal

Raccoylitore Medico, Serie V. Vol. IX. Num. 5-8). Forli, tip. Demo-

cratica, 1890, 8 di pp. 21.

II Dottor Gavasei, archiatro eme-

rito di Citta di Castello ed ora presso

a novantenne, ha raccolto in queste

poche pagine una dovizia di fatti, di

ragioni, di autorita medicali contro

VAbuso del fumare e anche del Hu-

tare tabacco, che egli e uno spavento

a leggere. Ma la lettura non potra tor-

nare che utilissima a tutti i Capnofili,

com'ei li chiama, o piuttosto ai Capno-

mani, cioe ai fumatori e tabacconi ar-

rabbiati, facendo loro concepire un

salutare orrore di si funesto abuso.

Anzi quelli ancora che si contentano

di un uso moderate, facilmente s'in-

durranno ad alienarsi sempre piii dalla

seduttrice, ma pericolosa, foglia ni-

coziana. A tutti gli argomenti poi del-

1'egregio Dottore un altro, e gagliar-

dissimo, sarebbe da aggiungere oggidi

per 1'ltalia : ed e la pessima qualita

di sigari e tabacchi, fornitaci dalle

nostre Regie ,
vera peste e veleno,

come ne fan fede gli alti e continui

lamenti che si odono da ogni parte,

e 1'astinenza crescente a cui si con-

dannano da se medesimi, lor buono

o mal grado, i fumatori, con iscapito

non leggiero anche delle h'nanze del-

1'imbecille Ditta governativa.

GIANELLI ANTONIO, Mgr. Discorsi Sacri di circostanza, di Mons. A.

Gianelli Vescovo di Bobbio, pubblicati per cura del sac. Antonio Mar-

cone. Genova, tip. Lett, cattoliche, 1890, 8 pice, di pp. 119. -

Prezzo L. 1,20.

Alia pubblicazione delle prediche
e dei discorsi di Mons. Gianelli ven-

gono ora ad aggiungersi questi quin-

dici sermoni di circostanza, raccolti ed

editi anche essi dal zelante sac. An-

tonio Marcone. Alcuni dei discorsi

riuniti nel presente volumetto sono

sacerdoti occupati nella predicazione

e cio perche in tutti i lavori oratorii

del venerato Mons. Gianelli non manca

mai la felicissima vena di un 'eloquenza

popolare, profondamente cordiale, che

schiva d'ogni vano ornamento retto-

rico e pur ripiena di mirabile efficacia

per illuminare 1'intelletto e scuotere

la volonta.

piuttosto grandi tracce che compiuti

ragionamenti ; tuttavia riusciranno in-

sieme cogli altri di non poco utile ai

GIARDINETTO (il) DI MARIA. -- Eco di Lourdes. Periodico mensuale

di pp. 32 in 8 pice. Piacenza, Via S. Siro N. 76. Prezzo d'abbo-

namento L. 2 per 1" Italia, L. 3 per 1' Estero.

Quest' ottimo periodico ora conta Oltre gli articoli, i racconti e le poe-

gia il VII anno di vita, ed e diretto e sie che riguardano la B. Vergine, con-

pubblicato dal M. R. Prof. Conte tiene pure notizie delle missioni e in

D Giacomo Tedeschi di Piacenza. particolare delle missioni dei PP. Ge-
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Tedeschi della sua generosita. Noi

rinnoviamo ora que' ringraziamenti,

e raccornandiamo ai nostri lettori il

Giardinetto di Maria, e li preghiamo
di venir anch'essi in aiul > di quella

povera missione tra i turchi, i: viando

le loro caritatevoli offerte all i Dire-

zione del medesimo, Via San Sirr, /G,

Piaeenza.

suiti nell
1

Albania Turca. Anzi il M.

R. Sig. Direttore ha voluto di que-
st'ultime farsi promotore zelante, tino

a raccogliere col suo periodico le of-

ferte de' fedeli in pro di quei poveri

cristiani abhandonati. Nel nostro qua-
derno antecedente abbiamo riportato

una bella corrispondenza dall'Albania,

nella quale i Padri di quella Missione

pubblicamente ringraziavano il Prof.

HUGUET. - - Vodi PICCOLE LETTURE.

INSTITUT (!') des Pastes Sacre-Coeur. Ses travaux historiques pour la

reconstitution Officielle de la Chre'tiente. Rediges par la Commission

centralc des Monuments Eucharistiques. Fuse, in folio dalla pag. 226

alia pag. 272. Lione, tip. X. Jevain, rue Sala 44, 1890. Prix d'ab-

bonnement 10 francs pour la France, fr. 12 pour 1'etranger.

.IANSSEN GIOVANNI. --
L'Allcmagne et la ReTorme, traduit de 1'Allc-

mand sur la Ouatorzieme edition, par E. Paris. Parigi, Plon, 1887-

1889. 2-8 gr. di pp. XL1II-602 e XXI-630.

Dell'Opera magistrale dimonsignor trice da mgr. Mocenni, in nome di

Janssen sopra VAlemagna ela Riforma
sarebbe superfluo oggidi tesser I'elo-

gio. L' immense plauso che fin dal

primo suo comparire essa levo presso
tutti gli eruditi e critici, non sol cat-

tolici ma anche eterodossi di buona

fede
;

le ire profonde che d*>st6 nel

campo dei luterani fanatici, i quali

tuttavia, benche provocati e pih volte

sfidati a confutarla, non hanno finora

saputo opporle altro che fremiti im-

potenti; e infine le 14 edizioni che nel

volgere di pochi anni ella ottenne in

Germania, soprabbastano a dimo-

strarne il pregio straordinario. Non

sappiamo se altri abbia messo mano
in Italia a regalarci una buona ver-

sione in nostro volgare di Opera si

importante, e sarebbe tin regalo squi-
sito ; ma godiamo intanto di poter an-

nunciare ai nostri lettori la bella tra-

duzione francese che ne ha eseguito

1'egregia signora E. Paris
; traduzione,

onorata da una Lettera di gradimcnto
e d'incoraggiamento, scritta all' au-

S. S. Papa Leone XIII; e premiata,

per la sua eleganza, Aa\YAcademic

Fran^aise col prix Langlois.

Dei due grandi Volumi, onde I'O-

pera si compone, il 1 ha per titolo

speciale : L'
Allenjtagne

a la fin du Moyen

Age, e contiene un vasto e stupendo

quadro dello stato dell'Alemagna, sul

finire del secolo XV e cominciare del

XVI, sotto tutti i risguardi, religioso,

scientifico, letterario, artistico, poli-

tico, economico, sociale ecc.
;

il 11,

intitolato L'Allemagne, depuis le com-

mencement de la guerre politique et re-

ligieuse jusqu'a la fin de la Revolution

sociale, abbracciando la storia della

guerra, cominciata colla ribellione di

Lutero (i5i7), e terminatasi colla tre-

menda sollevazione socialistica dei Vil-

lani e Anabattisti, capitanati dal Miin-

zer, e schiacciati nel 1525 dalla Lego
dei Principi; mette in piena e veris-

sima luce 1'indole della gran Rivolu-

zione, che va sotto nome di Rif'ortna.
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LAURENTI-RICCARDI. -- 11 Papa. Conversazioni del P. Laurenti. -

Sull'amore della patria e il hene del popolo. Pastorale per la quare-

resima del 1890 di mons. Davide Riccardi, Vcscovo di Novara. Torino,

tip. Salesiana, 1890, 32 di-pagg. 100-41. Fa parte delle Let-

lure Cattoliche di Torino, e trovasi vcndibile presso tutte le librerie

Salesiane: in Roma, Via Pnrta S. Lorenzo N. 42. Centesimi 30.

Sotto forma di amene e spigliate secreto dello stile popolare, e pero il

conversazioni che hanno luogo in fer-

rovia tra due vecchi amici, 1' uno

avvocato, 1'altro impiegato governa-

tivo, il di. P. Laurenti seppe recare

in compendio tutto cio che riguarda

il Papa : le dottrine intorno alia po-

dosta e alle sue prerogative ;
le diffi-

colta antiche e recenti che si muo-

vono contro tali dotlrine; i beneficii

del Pontificato romano all'intero mon-
do nell'ordine morale, materiale, scien-

tih'co ed artistico
;

i beneficii partico-

lari del Pontificato all' Italia ;
la que-

stione romana e i doveri de'cattolici

verso il Papa. L'Autore possiede il

J.K.MANN AGOSTINO Sac. -- L'Antechrist de 1'Ancien Testament. La

paganisation de 1'enseignement, les Pretres a la Palestre. Parigi, libr.

Victor Lecoffre, 1890, 8 di pag. 44.

fi una non lunga ma sugosissima cissimi colori 1'esito che finalmente

monografia dovuta all'instancabilc ar-

dore dell'Ab. Agostino Lemann, pro-

fessore di S. Scrittura alia Facolta

cattolica di Lione. Con bella sintesi

ritesse in modo nuovo la storia del-

1' accanita persecuzione dell' empio
Antioco Epifane, secondo che ci viene

narrata nel I e II lib. dei Maccabei;

ne studia le cagioni, n'esamina il modo

suo opuscolo e destinato a' far gran

bene nel popolo. Dio voglia, che quanti

hanno in testa i pregiudizii dell' im-

piegatuzzo interlocutore, sinceramen-

te si ricredano dopo finita la lettura,

come quegli fa alia fine del viaggio,

promettendo all' avvocato di essere

quinc' innanzi difensore acerrimo del

Papa e dei suoi sacri diritti (p. 166).

Fa seguito alle Conversazioni la

Pastorale di quaresima dell' Illmo

Mons. Riccardi che fu gia letta con

ispeciale interesse nella diocesi di No-

vara e fuori.

ora occulto e scaltro, ora violento con

che fu condotta; lumeggia con viva-

sorti ; e frattanto innesta alia narra-

zione appropriati raffronti coll'opera

nefanda che governi nemici di Dio

stanno compiendo tutto giorno nel bel

mezzo delle cattoliche nazioni. L'opera

si legge con interesse sempre cre-

scente ; poiche alia sodezza della dot-

trina va perpetuamente congiunto un

brio ed una spigliatezza quale non

cosi di leggieri si riscontra in simili

lavori.

MAGANI FRANCESCO, Sac. - - I secoli cristiani a volo di colomba. Mi-

lano, ed. Palma, via Lupetta 12, 1890, fasc. di 04 pp. in-16.

Annunziamo con grande piacere

quest' opuscolo, scritto con penna
maestra da un conosciuto e stimato

Autore. Abbraccia il tempo dalla ve-

nuta di G. C. a S. Gregorio VII. Ap-

Strie XIV, vol. VII, fasc. 963.

partiene alia Serie 1.* della Piccola

Biblioteca scientifico-letteraria, che la

Sczione Giovani del Comitato dioce-

sano milanese intraprende a pubbli-

care. Gli Opuscoli costano 15 cent.

22 25 Jujlio 1890.
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vani del Comitato dioc. milanese, via

Rugahella io. Libreria Palina, via

Lupetta \'l. .Milano.

bidgrafid del sac. Fertlinando Ricoi,

. Pisa, tip. Galileiana, 1890, 16 di

quale per oltre quarant'anni fu am-

ministratore, dopo averne ristorato il

patrimonio ridotto gia poco meno che

al nulla. Ouesta sugosa biografia si

legge con vera edificazione e con gusto.

non ordinaria valentia del Franz val-

gano a scuotere in pro della riforma

gli udinesi. Ne hanno bisogno estremor

e senibrano essersi troppo presto di-

menticati di quel gran luminare del-

1'arte sacra che fu per loro il Can.

lacopo Tomadini di Cividale. Chi ha

in casa modelli d'arte cosi commen-

devoli, come i lasciati dal Tomadini,

puo andar con la fronte alta ;
ma guai

cio non ostante se, dispregiando la

manna piovutagli dal cielo, corre die-

tro alle fetide cipolle d' Egitto. Non
ha piii diritto a scusa veruna.

ciascuno. Per gli Associati ad una se-

rie di 12 volumetti il prezzo della se-

ric e 1,50. Ricapito: Sezione Gio-

.MAKCACCI PIETRO, Sac. Cenni

scritti dal can. dott. P. Marcacci

pp 29.

Con vivo affetto d'amico e garbo
di stile il rhiaro sig. Canonico Mar-

cacci descrive a rapidi tocchi le virtii

del compianto sacerdote Ricci, ed i

meriti suoi insigni verso il Seminario-

Convitto di S. Caterina in Pisa, del

MARCUZZI G. Sac. -- Cenni storici-artistici suH'organo. Udine, tip. del

Patronato, 1890, 8 di pp. 66.

II ch. Autore ragiona con brevita,

chiarezza ed eleganza dell' origine e

sviluppo dell'organo, della sua strnt-

tura, dei meriti e difetti della fabbri-

cazione italiana, dell' uso e degli ef-

fetti dell' organo in chiesa.

Diede occasione a questo lavoro il

nuovo organo moderno collocate nella

chiesa di S. Giacomo in Udine dal

costruttore signer Beniamino Zanini

di Camino (Codroipo) e collaudato il

di 14 maggio con uno splendido con-

certo d'arte del Maestro Vittorio Franz,

organista di quella chiesa.

Le calde parole del Marcuzzi e la

iVIARIGNONI DANIELE, Dr. Esperanto, ossia la
piii pralica delle lingue

internazionali. Manuale compilato e corredato di copiosi csempi e di

vocabolario. Crema, Cazzamalli, 1890, 8 pice, di pp. 75. -- Prezzo

cent. 60.

(cosi notava C. Lentze nel periodico

Interpreter di Lipsia, luglio 1889) no

largo sviluppo, a patto che le sia per-

messo di ritrarre sempre nuove forze

nelle lingue natural!, come quest'ul-

time si alimentarono e nutrirono a

spese dei diversi dialetti. L'lnterna-

cla, che tale e il nome della nuova

lingua, attinse copiosi materiali dal

Non tutti forse i nostri lettori sa-

ranno informati del nuovo sistema di

una lingua internazionale che, ora

volgono due anni, compariva in Varsa-

via sotto lo pseudonimo di Dr. Espe-

ranto)), e trovava subito molti ade-

renti quali, per nominarne solo alcuni,

1' Associazione di Norimberga, gia

acerrima propugnatrice del Volaptik,

ed il dotto Max Moller. Questa lingua

proposta dall'Esperanto potra avere,

latino; e le parole di origine germa-
nica vi si trovano in proporzione del
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20 per 100 incirc;a e conservano per

<li piii le radici pochissimo alterate,

cosicche e facile riconoscerle a prima
vista.

Qual sia per essere la sorte di questo

nuovo sisterna noi non sappiamo; e pro

prio il caso di ripetere se le son rose,

fioriranno. Certo il sistema e quanto

ingegnoso altrettanto semplice, ed il

favore ottenuto darebbe ragione a bene

sperare. II manuale, qui sopra annun-

MARUCCHI FAUSTO. -- Vedi COLLANA DI LETT. DRAMM.
MEUIGHl PIETHO, Canon. Cenni intorno alle decorazioni eseguite nella

Melropolitana di Ferrara, eutro il dccennio 1880-90. Ferrara, tip. Eco-

nomica, 1890, 16 di pp. 30.

M1LLUNZI GAETAlNO, Prof. Epigrammata. Palermo, tip. del Boccone

del Povero, 1890, 8 gr. di pp. 78.

ziato, 'lei Dr. Marignoni, 1'unico coni-

parso (inora in Italia, ci da la gram-

matica, buon numero di esempii ed

un glossario es/?era/o-italiano e vice-

versa ; quanto e insomnia necessario

per imparare a conoscere e trattare

la nuova lingua internazionale. Una

sola cosa avremtno desiderato nell'ope-

retta del Marignoni; che cioe si fosse

posto maggior cura alia correttezza

dell'edizione.

Mio buon professore, Ella puo

pregustare il vario giudizio che si fara

di questi suoi Epigram mi. Se si pre-

senteranno a qualcuno di quelli scarsi

conventi, rimasti vivi dopo tanto ec-

cidio, sara loro spalancata la porta a

due battenti: uno dopo 1'altro quei

fraticelli si passeranno i versi di lei,

ammirandone la sveltezza, IVeganza,
ed esclamahdo: quest' uomo lo sa

davvero il latino.

Se entreranno in qualche pub-
blica Biblioteca (ed entrare vi deb-

bono, se no, ve li chiama la regia

Procura) e capiteranno in mano di

qualche parruccone che abbia fatto i

suoi studi, trenta o quarant'anni sono,

arrivato in fondo, segnando col lapis

quei parecchi, che hanno tutto 1'an-

damento greco, secondo i modelli che,

a tempo de' tempi, gli si davano ad

imitare, non a criticare. Ma che il

libro di lei non entri in certe Univer-

sita, per amor di Dio: non gia che

non ci sia anche li della brava gente ;

ma non lo hanno tutti il coraggio di

dire: Vedete che padronanza di lin-

gua e di stile in questo prete! vedete

se i loro metodi danno frtitto! Cosi,

nella saporita Prefazione al libro, un

uomo emunctae naris, e maestro nel-

1'arte della prosa e del verso latino,

il quale si chiama Mauro Ricci. E noi

sottoscriviamo a gala,

egli non gli lascera prima d' essere

MINKO I.Y.YNY MARIO, Can. Orazioni e discorsi del Can. Minco lanny

Mario, Direttore della Poliantea oratoria, ecc. (Anno 1889, X del pe-

riodico). Palermo, Santi Ando, 1890, 8 di pp. 138.

Corso di conferenze per esercizii spiritual! a chierici, ecc. (Anno 1889,

X del pcriodico). Ivi, 1889, 8 di pp. 96.

MISCELLANEA DI STORIA ITALIANA, edita per cura della rcgia De-

putazione di Storia patria. Tomo XXV1I1, decimoterzo della seconda

Scrie. Torino, Bocca, 1890, 8 gr. di pp. XXXV, 642.

Tra le dotte Memorie, di cui va ricco questo nuovo Volume della egre-
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gia Miscellanea torinese, la piii ampia
e anche la piii dotta e certamente

quella del ch. Conte Carlo Cipolla, in-

titolata Di Brunengo Vescovo di Asli e

di trc Dociimenti inetliti die lo riguar-

dano (pag. 297-512). Oopo avere. net

procedente Volume, illiistrato la storia

del Vescovo Attdace, 1'Autore prende

qui ad illustrare quella del suo succes-

sore immediato, Brunengo, che tenne

la Sede astense per circa 30 anni, cioe

dal 937 almeno, in cui se ne incontra

la prima memoria, h'no al 965 o li

presso. Personaggio, poco noto finora,

eppur degnissimo di luce storica: im-

perocche egli fu 1'Arcicancelliere di

tre Re italiani (di Ugo, dai 946 al 947
;

di Lotnrio, dal 947 al 950 ; di Beren-

gario II e Adalberto, dal 950 al 951)

e di un Imperatore, Ottone 1, nel 951 :

e da Ottone riceve insigni favori
;
ed

ebbe gran mano nella politica italiana

di quella torbida eta
;
e promosse mi-

rabilmente, dopo Audace, la prospe-

rita della sua Diocesi. In Audace e in

Brunengo deve anzi studiarsi lo svol-

gimento della signoria politica dei Ve-

scovi italiani, e di quelle prerogative

che man mano formarono di essi al-

trettanti Principi dello Stato, e por-

tarono, sotto gli Ottoni, al colmo la

potenza episcopale, surrogata piii tardi

nel dominio cittadino da quella dei

Comuni.

Tutto questo il Cipolla ricava e di-

mostra dai Dociimenti di quella eta,

nengo; da lui accresciuti (oltre ai 20

incirca che gia si conoscevano di 3

altri inediti, del 941, 950, 959. Oltre

poi alle notizie, risguardanti diretta-

mente il Brunengo ; piii altre, per oc-

casion di lui, 1'Autore ne racroglie

noi 24 Capitoli della sua erudttissima

Monografia : trattando della cronologia

astense nei secoli IX-XI, della natura

e forma dei Diplomi episcopali, della

Par* publica, dei ricini e consortex. dei

servi, dei vassalli, dei Missi e Visdn-

mini e Avvocali episcopali, dei possessi

e Abbazie dipendenti dall' episcopio,

degli official* della Chiesa astense, della

celebre Chiesa di S. Secondo, ecc. ecc.:

tutte notizie, per cui non solo la sto-

ria di Asti, ma quella ancora dell'alta

Italia, in tutto quell' oscuro periodo

medioevale, viene grandemente illu-

strata.
*

Alia storia di Asti, ma di eta piii

recente, si riferisce altresi, in questo

Volume della Miscellanea, una prege-

vole Memoria (pag. 129-266) del ch.

D. Carlo Vassallo, intitolata Fabrizio

Marumaldo e gli Agosliniani in Asti,

e corredata di 26 Dociimenti inediti.

fe un curioso episodio della vita di quel

famoso Condottiero, che nel novembre

del 1526 diede assalto alia citta di Asti,

ma ne ando collecorna rotte: episodio

che dal Vassallo e, con ricca suppel-

lettile di non cornune erudizione e con

bella grazia di dettato, messo in piena

luce.

e da quelli specialmente del suo Bru-

MISSIONES CATHOLIC'AE, cura S. Congregations de Propaganda Fide

descriptae in annum 1890. (Anno V.). Roma, tip. Propaganda, 1890.

Bel vol. in-16 di pp. LIV-616. Prezzo: L. 6.

Ci si allarga il cuore in percor- sime difficolta. Ogni anno 1'Annuario

rere questo splendido Annuario delle

Missioni cattoliche in tutte le parti

del mondo ; e in vedere quanto esse

vadano guadagnando e prosperando,
sebberie tra sempre nuove e gravis-

diventa piii compito e piii perfetto,

quanto alle notizie sulle origini delle

Missioni, sulle loro vicende, sulle loro

circostanze. Tempo verra, e forse e

gia venuto, che la serie di queste
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Hissiones formera un grave ed impor- ma anche per quelli che prenderanno
tante documento, non solo pei fedeli a scrivere di storia ecclesiastica e di

che godono del fiorire della Chiesa, civile.

MONTAGNANI PIETRO, Mgr. Rosmini, S. Tommaso c la logica, Ap-

punti di D. Piefro Montagnani, pubblicati Del pcriodico la Scienza Ifa-

lianct, anno 1888 e 1880. Bologna, tip. Arcivescovilc, 1890, 8 di

pp. X-i8(">. Prezzo, L. 3, presso 1'Autore, a Ccscna.

II nome del ch. Mons. Montagnani
e noto ai cultori della vera filosofia.

Nell'illustre periodico che si stampava
in Bologna, ed ora divenuto giornale

delle due Accademie, la Romana di

San Tommaso e la Bolognese Filoso-

fico-medica, si stampa in Roma, il

.Montagnani die' moltissime e chiare

prove di conoscenza della filosofia

di San Tommaso e di zelo sincere nel

propugnarla e difenderla contro i mo-

derni pseudofilosofi.

Special mente ebbe di mira il Ro-

sminianismo e lo assalto con forza e

con quella carita che risparmia le

persone, ma vuole schiacciati gli er-

rori. Egli raccolse in un giusto vo-

lume i lavori da se fatti contro il Ro-

sminianismo, e opportunissimamente

gli stampo in Bologna dopo che usc'i

il famoso decreto Pout obitum, il quale

riusc'i a una giustificazione autorevo-

lissima di quanto egli aveva scritto.

Dopo una bella prefazione, in cui

manifest* i diritti della verita e della

carita contro quelli, che vorrebbero

che si mostrasse estrema dolcezza

contro gli erranti, e grande severita

contro chi spiega uno zelo sincere

per correggerli ; egli con piena cono-

scenza di causa esamina e confuta le

dottrine rosminiane. Mostra 1' incoe-

renza del filosofo roveretano e come

questi sia diametralmente opposto a

S. Tommaso d'Aquino.
La ostinazione, che fin qui hanno

manifestata i rosminiani nel sostenere

irragionevolmente gli errori condan-

nati dal Sant'Uffizio, ben ci dice che

non e opera sprecata il pubblicare

lavori profondi insieme e di facile

comprendimento per illuminare gli

erranti ed almeno, se questo non si

puo conseguire, per impedire che ven-

gano sedotti gl'incauti.

Noi raccomandiamo assai questa

opera, che gia da non poco tempo e

conosciuta e lodata.

MONTI MICHELANGIOLO, d. S. P. Vita del Bcato P. Bompilio M. Pir-

rotti d. S. P. Roma, tip. M. Armanni, Orf. Comunale, 1800, 8 di

pp. 361.

di Benevento. Passo la vita nel fare

scuola ai giovani, nel predicare da

II beato Pompilio Maria Pirrotti,

del ven. Ordine delle Scuole Pie, re-

contemente elevato all'onor degli al-

tari, meritava bene una istoria, che

il facesse piii e meglio conoscere ai

fedeli. Ed eccola. fi ordinata, e bene

scritta, e piena di attrattiva, e, cio

che non si aspetta da tutti i lettori

ne' santi degli ultimi secoli, e sparsa

largamentedi prodigii. II Beato nacque
nell'anno 1710 in Montecalvo, diocesi

apostolo, nel santificare intorno a se

i fedeli. I maestri tanto laici quanto
ecclesiastici troveranno in questo

santo maestro un esemplare, che non

aveva perso il tempo in istudii di pe-

dagogia moderna, ma aveva attinta

la grande arte di educare dall'orazione

e dalla sapienza cristiana : i sacerdoti

vi troveranno, con diletto, una no-
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hilissima guida ai loro eccelsi mini- pilio, ci rallegriamo fraternamente

steri, e incentivi potent! alia imita- coll'Ordine Calasanziano di questa ful-

zione dci sanli esempii. gidissima gemma, mandata dal cielo

Noi,nellaglorificazionedelP.Pom- ad impreziosire la sua corona.

MUSU.MECI NICOLO, Sac. II Santuario di Valle di Pompei. Considera-

zioni religiose. Giarre (Sicilia), Castorina, 1890, 8" pice, di pp. 31.

Panegirico di S. Francesco di Sales dctto il 13 Febbraio 1890 nella

cappella del Seminario Vescovile di Acireale. Adreale, Donzuso, 1890,

8 di pp. 28.

ONGLAIR AUG. Vedi RODRIGUEZ DE CEPEDA.

ORLASDI ADEOD. Vedi BAYMA.

PACE PIETRO Arcivescovo di Malta. Pastorale. Malta, Lafcrla, 1890,

4 di pp. 10.

fc una pastorale irnportante, diretta Diocesi. \i e una lettera dell'Arcive-

a tranquillare i fedeli, messi su dal scovo di Malta all'Emo Cardinal Ram-

falso zelo di giornali liberaleschi, per polla, segr. di Stato di S. S., e la

occasione di alcune determinazioni risposta del Cardinale.

prese dalla S. Sede a bene di quella

PALLOTTINI SALVATORE. Tom. XV. Fasc. CXLI1. Collectio Om-
nium Conclusionum ct Resolutionum quae in causis propositis apud
Sacram Congregationem cardinalium S. Concilii Tridcntini, ecc. ecc.

Roma, tip. Propaganda, 1890. Fasc. in folio dalla p. 65 alia p. 128.

PARIS E. Vedi JANSSEN.

PASTOR LODOV1CO. Storia dei Papi dalla fine del Medio Evo, con

1'aiuto deU'Archivio segreto Pontificio e di molti altri Archivii, com-

pilata dal Dr. Lodovico Pastor, Professore pubblico ordinario di Sto-

ria alia Universita di Innsbruck : traduzione italiana del Sacerdotc

Clemente Benetti, Docente nel Collegio principesco-vescovile di Trento.

Volume primo. Storia dei Papi nell'epoca del Rinascimento fino alia ele-

zione di Pio 11. Trento, tip. Artigianelli, 1890, 8 gr. di paginc

XX1V-718.

La Storia dei Papi, posteriori al che ai grandi scrittori moderni che

grande Scisma, del Dottor Pastor e in quel campo lo precedettero, come

una delle piii insigni tra le moderne il Banke, il Gregorovius, il Reumont

produzioni cattoliche della dotta Ger- ecc.; ed a questo materiale die' una

mania. Merce le nuove e vastissime forma egregia d'esposizione, ordinata,

ricerche, fatte dall'Autore negli Ar- luminosa, piena di vita, e governata

chivi pontificii ed in pin altri, egli sempre da soda critica e da una ret-

pote impossessarsi di un materiale titudine ed imparzialita maravigliosa

ricchissimo, e dianzi inesplorato an- di giudizii, che ottenne gli elogi an-
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che degli avversarii ;
essendosi cirli

fedelmente attenuto alia gran massima

del Do Maistre, che ai Papi non si

deve altro che la verita e a quella

del Pertz, che la miglior difesa dei

Papi e lo scoprire qiiali sono.

L'Opera del Pastor venne suhito

tradotta in inglese e in francese
; e

1' Italia deve sapere altamente grado

al Ch. D. Benetti, che ha intrapreso

a recarla in bella veste italiana. II

valente traduttore, oltre la somma fe-

delta e diligenza nel rendere i sensi

deH'Autore Inngo il corso del Volume,

si e giovato anche delle aggiunte e

correzioni poste in fine all'edizione

tedesca, e di quelle che 1'Autore nie-

desimo venne cortesemente a lui sug-

gerendo, durante la stampa. Al testo

poi del racconto e alle copiose Note

che perpetuamente I'accompagnano
a pie' di pagina, fanno bello e util

corredo VAppendice di 86 Documenti

inedili (omessi, non sappiam perche,

nella traduzione francese del Furcy-

Raynaud) ed i copiosi Indict, alia fine

PATRIZI FRANCESCO. Cent Psaumes traduits litteralement du texle

hebreu et commentes par Ic P. Francois Patrizi, de la Compagnie de

Jesus, avcc unc Introduction a la lecture du Psautier. Ouvrage tra-

duit de 1'italien par Ic R. P. Nicolas Rouchot, de la me'mc Compa-

gnie. Parigi, P. Lelhielleux, 1890, 4 di pp. XXI-399.

L'Opera dei Cento Salmi tradotti tane in Francia dal cb. P. Bouchot.

del Volume ; ed in fronte al medesimo,

I'ampio Sommario delle materie con-

tenute nell' Introduzione e nei 4 Libri

che formano il corpo dell'Opera. Que-
st'edizione italiana, nitidissima di tipi,

e generalmente assai corretta, si van-

taggia poi anche sull'edizione tede-

sca per alcune fototipie, aggiunte al

frontespizio, e rappresenlanti il Mo-

numento di Martino V in S. Giovanni

Laterano, e tre Medaglioni dei singoli

Papi, Eugenio IV, Niccolo V e Cal-

listo III.

A questo Volume Primo che si

chiude colla morte di Callisto III, il

Benetti fara tosto seguire la tradu-

zione del Volume Secondo, pubblicato
dal Pastor sul finire del 1889, che

dall' elezione di Pio II giunge alia

morte di Sisto IV; al quale verra di-

tro il Volume Terzo che comprendera

i pontificati di Innocenzo VIII, Ales-

sandro VI, Giulio II e Leone X; e

indi a mano a mano i Volumi se-

guenti.

e commentati dal P. Francesco Sa-

verio Patrizi, opera pregiatissima co-

me tiitti gli altri studii biblici del-

I'illustre Professore romano, vide la

luce in Roma, pei dpi di Propaganda,
nel 1875; e noi ne rendemmo conto

con una breve rivista nel quaderno
del 4 dicembre dell' anno medesimo

(Serie IX, Vol. VIII. pag. 589-595).

Ora ci gode 1'animo di poter annun-

ciare la bella e fedel traduzione, fat-

Con essa egli ha reso un ottimo ser-

vigio non solo ai suoi connazionali,

ma, attesa 1'universal diffusione del-

1'idioma francese, anche a molti stra-

nieri, offrendo loro un libro di ec-

cellente maestro, in cui la scienza

e la pieta si danno la mano, e 1'in-

telligenza dei Salmi, pascolo quotidia-

no dei divoti fedeli e soprattutto dei

Sacerdoti, viene mirabilmente agevo-
lata.

PELLICO GIUSEPPINA. Considcrazioni per la novena di Sant'Anna,

proposte da Giuseppina Pcllico alle consorelle della Veneranda Com-
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pagnia di Sanl'Anna eretta nel Santuario ilella SS. Annunziata in

Chieri. 5. Benigno Canavese, tip. Salesiana, 1890, 32 di pp. 71. -

Fa parte della Collezione, Piccole letture ascetiche.

PER LE ELE/IOM AMMIMSTRATIVE. Istruzione sui doveri degli

elettori Cattolici, pubblicata per cura della Commissione della Buona

Stampa in Vicenza. Yicenza, G. Rumor, 1890, 16. di pp. 68.

PICCOLE LETTLRE ASCETICHE. - Le 7 Domcnirhe in onore di San

Giuseppe, pel P. Huguet. Opusc. in-32 di pp. 71.

- Due Gioie Nascoste per G. Frassinetti. Opusc. in-32 di pp. 63.

S. Benigno Canavese, tip. Salesiana, 1890.

PIZZARDO GIUSEPPE, Can. - - La perfezione Crisliana, operetta po-

polare. Torino, tip. Clemente Tappi, Via Garibaldi 20, 1890, 16

di pp. 110.

PROSE E POESIE, recitate nella Pontificia Accademia Tiberina solen-

nemente adunatasi ad onorare il compianto socio Emo Giuseppe Pew
fratello germano di S. S. Leone Papa XIII; e stampate a cura e

sposfi

del presidente Mons. Tommaso Terrinoni. Roma, Gecchini, 1890, 8

di pp. 56.

A commemorare onorevolmente il tolini, Anania, dal Com. G. Sterbini,

compianto Cardinale Giuseppe Pecci, dal Prof. De Vecchi Pieralice, dal R.

la Pontificia Accademia Tiberina, che D. A. Genti, dalla Sig.
a
Augusta M"-

pregiavasi di noverarlo tra'socii, ten- retti e dall'Avv. C. Marini meritavano

ne, tre rnesi or sono, una solenne tor- di essere divulgate, siccome quelle

nata. E perche 4a lestimonianza di che in vaghe forme poetiche celebrano

afietto e di onore resa alia venerata le virtu dell' illustre estinto. Bel is-

memoria deH'illustre Porporato fosse sima poi, perche ripiena di eloquenza,

nota e conta anche a' lontani, voile quanto semplice altrettanto affettuosa,

il Presidente dell' Accademia Monsi- e la Prosa, premessa alle poesie, let

gnor Tommaso Terrinoni, consegnare ta dall'Emo Card. L. Paroechi. Con-

alle stampe i letterarii componimenti tiene una succinta, veritiera, nrdinata

recitati in queH'adunanza. Ed il pen- biografia del compianto Collega, e per

siero fu al tutto lodevole. Che le va- 1'affetto onde fu scritta e un mesto,

rie poesie latine ed italiane composte ma olezzante e non perituro More

dai Rmi Mons. Tripepi, Sarra, Bar- deposto sulla sua umile tomba.

PUCCINI ENRICO. --11 metodo della natura nell' educazione. Libro I:

La natura e maestra. Roma, Torino, Milano, Para via c C., 8 di

pp. 102. -- Prezzo: L. 1,50.

Se abbiamo bene colto il concetto natura nel dare incremento e. svi-

del ch. prof. E. Puccini, egli vorrebbe luppo ai germi primordial!. Osserva

scrivere un libro pedagogico, fondato che raadre Natura riesce perfetta-

sopra il metodo stesso che tiene la mente nel suo compito, pur operando
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con leggi matematiche, geometriche, cerebbe pih schiettezza italiana
,

e

ecc. invariabili. Conviene adunque meno giro di astrazioni tedesche. Ci

studiare prnfondamente le singoh con- urta quel perpetuo citare di scrittori

dizioni h'siche, intellettive, sensibili, ultramontani, sovente di pessima fama,

ecc. dell'allievo, e ciascuna nutricare, e non raramente per dirci quello che

crescere, migliorare con perfetta co- tutti sanno, e che il signor Puccini

noscenza della loro natura, e cosi direbbe meglio e con piii chiarezza,

sara certa la efiicacia del metodo. II e con pin verita. Crediamo che pochi

concetto e buono nella sostanza, come maestri, usciti dalle presenti scuole

e buona la forma onde loriveste 1'Au- normali, capiranno il libro del ch.

tore. Ma a noi questa sembra men professore, e piii pochi ancora sa-

buona nelle sue linee maestre, perche pranno cavarne qualche pratico van-

spcsso difettosa nell'ornato. A noi pia- taggio.

PUCCINI ROBERTO, Can. La legge Casati, e i seminar! di Toscana.

Quoslioiic fra il U. Provveditore agli studi di Siena, Cav. Tommaso

del Beccaro e il Kettore del Seminario-Collegio di Colle Can. Dott.

Roberto Puccini. Giugno 1887. Siena, tip. Arciv. S. Bernardino, 1890, 8.

Sorittura importante e da consul- che un'Appendice, del 1890, in cui

tare nelle liti che pur troppo abbon- si narra 1'esito felice della lite, a fa-

dano tra gl'Istituti liberi e gli uffi- vore del Seminario Collegio.

ciali del Governo in Italia. Vi e an-

RAFFAELE DA PATERNO. Omaggio del Mondo Cattolico a San Fran-

cesco d'Assisi nel VII centenario della sua nascita 1882. Napoli, tip.

Rinaldi 1. e G. Sellito, 1889, 4 di pp 144. Prezzo L. 3.

RICCARDI DAY. Vedi LAUREiNTI-RICCARDI.

RITRATTO DI S. IGNAZIO DI LOIOLA e modo di ricopiarne le virtu.

Modem, tip. Pont, e Arciv. dell'Immac. Concez., 1890, 16 pice, di

pp. 125. Prezzo : Cent. 40.

ROCHEMURE ENRICO (de) d. C. d. G. Le Sacre-Cceur ct la Compa-

gnie de Jesus. Parigi, Lk'lhommc e Briguet, 1890, 16 di pp. 169.

RODRIGUEZ DE CEPEDA RAFFAELE. -- Elements de Droit Naturel

par D. Raphael Rodriguez De Cepeda professeur de droit naturel a

1'Universile de Valence. Traduit de 1'Espagnol sur la seconde edition,

avec I'autorisjtion toute speciale de 1'Auteur, par Aug. Onclair. Pa-

rigi, Retaux-Bray, 1890, 8 di pp. 614.

Siam lieti di annunziare questo essere tradotto in francese da un in-

eccellente lavoro, opera d'un insigne signe pubbliciata belga.

professore spagnuolo, che merito di

RUSSO GIUSEPPE, Prof. - Ancora sulla terzina XXV del I Canto del

Paradise di Dunte. Girgenti, Monies, 1890, 8 pice, di pp. 204.

In quest' opusrolo si contengono noterelle a margine deH'ultimo opu-
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scolo dell'Avv. Giuseppe Picone.

terzina e la seguente :

La imitazione del passo di San Paolo ai

Corinti (Epist. XII, v. 2). So che

uomo e stato rapito in Cristo insino

al terzo cielo : se nel corpo solamente,
non so; ne so se fuori di quello; Dio

il sa. egli oppone pec.

A dire cio che sentiamo, ci pare
che il Prof. Russo non abbia torto.

II Russo segue 1' interpretazione che

ultimamente ha data il Cornoldi nel

suo Commentario della Divina Coin-

media.

S' io era sol di me quel che creasti

Novellamente, Amor, ch' il ciel guvi-mi,

Tu '1 sai, cho col tuo lume mi levasti.

La controversia e cosi indicata a

pag. 19. II signer Picone sostiene

che la parola sol e un nome e non

un avverbio ; ed alle mie osservazioni

in sostegno della opinione comune,
cioe che quella parola non rappre-

senta che un semplice avverbio e che

in tutto il concetto c'e una perfetla

SALERNO D'ANGELO SALVATORE. Meditazioni e Fantasie. Palermo,

Edit. Giovanni Villa, 1890, 16 di pp. 230. - Prezzo L. 2.

La ragione non e la sola potenza

che imperi sul cuore. Anche la fan-

tasia lo padroneggia, e giunge so-

vente a usurparne il dominio. Pene-

trato di questa verita il ch. Autore

voile giovarsi dell' una e dell'altra,

per insinuarsi nell' animo di chi

legge e deporvi il germe fecondo

del veri principii cristiani. E pero
divise il suo libro in due parti, nella

prima delle quali propone all' intel-

letto, con bell'ordine e in modo con-

ciso, semplice e chiaro, molte ve-

rita teoriche e pratiche, riguardanti
la religione, la morale, la scienza

e la politica ; e nella seconda parte

le riveste di forme sensibili, quali una

calda e poetica fantasia suol creare, a

fine di colorirle e cosi meglio starn-

parle nell 'animo de' lettori. II che da

ragione dell'aver egli intitolato il suo

libro Meditazioni e Fantasie.

La novita della forma data al li-

bro, la sostanza delle cattoliche dot-

trine ivi contenute, la brevita del-

1'esposizione, 1'ordine, la varieta e

quella tinta poetica di che il libro e

lumeggiato, tutto sembra concorrere

a renderlo accetto ad ogni classe di

lettori.

SAGNORI CARLO. Exemplar Actorum forensium quibus inquirendum
est de matrimonii nullitate, ex capite impotentiae ac de matrimonii

rali et non consummati diremptione : auctore Carolo Sagnori in Ro-

mana Curia Advocate. Roma, tip. della Pace, 1889, 8 di pp. 45.

SCARPAT1 P. Antropologia Snscgnata nella Somma di S. Tommaso

d'Aquino ed esposta nolle sue parti principali a quadri sinottici ed in

forma sillogistica del P. Scarpati Barnabita. Napoli, tip. Prete, 1889,
8 di pp. 157. Prezzo L. 1, 50.

Non e solo meritevole di encomio cile ai giovani lo studio della mede-

chi compone trattazioni lunghe per

esporre o difendere la dottrina del-

1'Angelico Dottore S. Tommaso, ma
altresi chi si adopera per rendere fa-

sima. Pero lodiamo assai il dotto Bar-

nabita, P. Scarpati lettore di Teologia

dommatica, il quale ridusse 1'Antro-

pologia di San Tommaso in quadri
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sinottici e in forma sillogistica, cotal- particolare della cognizione di se

che i giovani possono apprenderla con e delle cose materiali e immaterial!

chiarezza e con facilita ritenerla. 11 dell'anima separata dal corpo e

lavoro del ch. professore abbraccia come essa non possa essere generata

tutte le question! antropologiche. Per- dall' uomo, ma per sola creazione

cio espone la dottrina dell'Aquinate possa incominciare ad esistere. Rac-

che riguarda 1'anima in se stessa comandiamo agli studios! questo bel

1'unione dell'anima col corpo delle lavoro del ch. Barnabita.

potenze dell' anima in generale e in

SCHIAVI LORENZO, Prof. Cenni di Storia Lctteraria italiana, ad uso

specialmcnte degli scolari chc in apparecchio agli esamt dcvono riepi-

logare Ic cose studiatc. 2" Ediz. Torino, Pietro Marietti, 1890, 16 di

pp. 99. Libro ben fatto e acconcio allo scopo.

SCHMIDT FERDLNANDO. -- V
7
ita di Beniamino Franklin. Tradotta dal

tcdesco col conscnso dell'antore da Martino Cremonciui, d. S. P. Fi-

ren:-c, Salani, 1890, 8 U

pice, di pp. 174.

Noi crediamo che 1'ottimo modelo bagliore. L'Autore non entra a di-

dd ben vivere sarebbe nelle istorie scutere il diritto che poteva avere, o

dei cristiani cattolici santi, e ve n'ha no, la colonia inglese della Nordame-

in tutti gli stati di vita pubblica e rica a sottrarsi al giogo della madre-

privata. Tuttavia non possiamo non patria, 1'Inghilterra. Ne noi ci entre-

commendare questa vita di un pro- remo irl una breve bibiiografia. Nella

testante onesto, nella quale e'evate vita si racconta il fatto, e il fatto fu

virtu moral! e civili risp!endettero, e certamente approvato allora da molti,

potrebbe giovare a quella specie di ed ora e dal gius commune e pub-

Jettori, che non sostenendo la luce del- blico riconosciuto.

1'ottimo, dcve illuminarsi con piii mite

SC1IMITT GIACOMO. Manna quotidianum Sacerdotum, sive preces ante

et post Missae celebrationem, cum brevibus rneditationum ptinctis pro

sinijulis anni diebus. Preces cdidit, Medilationum puncta composuit,

Appendiccm adiecit I. Schmitt SS. Tbeol. Doct. Tom. II, III. Friburgo

in llrisgwia, Herder, 1890, 16 gr. Vol. 11 pagg. L1I-547. Vol. 111

pp. LX-580.

SCURATl GIACOMO. Sermon? compcndiati o tracce di Discorsi per

le Domeniche c Feste del Siynorc, con un'Appendice pel Rito Am-

brosiano; di Giac. Scuruti, sacerdotc nel Seminario delle Mission! estere

di Milano. Milano, Tip. Pont, di S. Giuseppe, Via S. Calocero, 9. 1890,

4 di pp. 882. Prezzo : L. 10.

Ouesta copiosa raccolta di Sermoni, sermonare al popolo in tutte le Do-

frutto di un lungo apostolato, dal ch. meniche e Feste dell' anno. A questo
Autore esercitato in Milano e altrove, intento egli non restrinse la sua elo-

fornisce al Clero una ricca miniera, quenza a un solo ragionamento per
onde cavare abbondante materia per ogni domenica o festa, ma ne dilato
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quella, con cui i SS. Padri espone-
vano nelle lore Omelie le evangeliche
verita al popolo cristiano. Ci congra-
tuliamo di cuore col valente Oratore;

e facciam voti perche la sua prege-

volissima opera sia letta dai fedeli e

piii ancora dagli ecclesiastic!, che

debbono pascere col pane della divina

parola il gregge del Signore.

il tema, svolgendolo in piii sermoni

brevi e sugosi, e rinvigoriti di quanto
hanno di piii salutare la teologia,

1' ascetica e la sacra eloquen/a dei

Padri della Chiesa. Quindi la sostanza

dei discorsi e tutto fiore di cristiani

insegnamenti ; e la forma che li ri-

veste, 6 qual si addice all' eloquenza
del pn!pito, semplice, chiara, concisa

e popolare, che rende immagine di

SECCO LUCIANO S. I. -- Vedi COLLANA DI LETTURE DRAMM.

S1MEONI GIOVANNI -- La Scuola del S. Cuore di Gcsu, apcrta al

Cristiano durante il mese di Giugno, per via di meditazioni, fioretti,

ossequi, giaculalorie ed esempi. Dal Sac. G. Simeoni di Hoeca di Cave

ecc. Paleslrina, Lucio Lena, 1890, 16 di pp. 164. Prezzo: Cent. 05.

SIMONELLI Vedi DUMAX.

SPICILEGIO VATICANO di Document! inediti e rari, estratli dagli Ar-

chivi e dalla Biblioteca della Sede Apostolica, per cura di alcuni de-

gli addetti ai medesimi. Roma, Ermanno Loescher, 1890. Volume I,

lasc. 1 di pagg. 168 in-8.

Tra le importanti pubblicazioni di

Documenti, estratti dalle inesauribili

miniere del Vaticano, che oggidi si

van facendo a gara, in Roma e al-

trove, dagli eiuditi di ogni parte di

Europa, incontrera senza dubbio gra-

dimento e fortnna singolare quella

dello Spicilegio Vaticano, che qui an-

nunciamo. E il primo saggio che ne

abbiamo nel presente fascicolo, pro-

mette egregiamente per 1' avvenire,

sia per la ricchezza, varieta, impor-
tanza dei Documenti dati in luce, sia

per la forma ed eleganza della pub-
blicazione. Esso contiene presso a

una trentina di capi e materie diver-

sissime (Carte diplomatiche, Brevi,

Lettere di Papi, di Principi, di uo-

mini illustri, Processi, Istruzioni, Re-

lazioni, Avvisi di Roma, ecc.), co-

minciando da una Donazione di Ra-

terio Vescovo di Verona, del 964, e

terminando con una Lettera di Paolo I

di Russia a Pio VII, del 45 Dicem-

bre 1800. Alcune brevi Avvertenze o

Annotazioni aggiunte dai dotti editori

ai singoli capi, servono ad illustrarli ;

ed altre piii ampie illustrazioni sono

dai medesimi promesse, al termine di

quelle serie di Documenti, le quali

debbono avere una continuazione nei

futuri fascicoli, che si pubblicheranno
a liberi intervalli. II nome poi dcgli

Editori, a capo dei quali veggiamo
1' illustre Monsignor Isidore Carini, e

1'Abate D. Gregorio Palmieri, e la lor

qunlita di Addelli agli Archivii e al'a

Biblioteca Vaticana, bastano a fornire

ampia guarentigia di prospero suc-

cesso alia nobile loro intrapresa.

STUDI E DOCUMENTI di Storia e Diritto. -- Pubblicazione pcriodica

dell'Accademia di Conferenze Storico-Giuridiche. Anno XI. Fasc. 1 .

(Gennaio-Marzo 1890). Roma, tip. Vaticana, 1890. Un Fasc. in folio
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di pp. 48. Associazione annua L. 20 per 1' Italia; L. 22 Estero.

Dirigersi: Prof. Giuseppe Gatti. Palazzo Altemps, Via Apollinare 8,

Roma .

TEA SILVESTKO, Can. -- Prediche del Can. Silvcstro Tea, Profcssore

di Sacra cloquenza e di teologia morale nel Sern. di Ivrea. L'Avvento.

- II SS. Natale. II primo giorno dell'anno. Ivrea, tip. Tomatis,

1889, 8" di pagg. 318. Prezzo L. 2, 25.

Dignitosa, robusta e persuasiva e fare una saporosa risata sulle cervel-

1'eloquenza del ch. Canonico Tea, at- laggini de' secentisti. In quella vece

tinta alie pure fonti della Scrittura,

del Vangelo, del SS. Padri e del Prin-

cipe dell'Oratoria italiana; ed e sce-

vra di quelle leziosaggini, ammanie-

rature e inutili fromli, di che taluni

sogliono infrascarla per seguire 1'an-

dazzo del secol nostro. Guai al Se-

gneri, se si fosse adagiato alle esigenze

dell'eta sua ! Egli ora sarebbe dimen-

ticato
;
e le sue prediche giacerehbero

nclla |)olvere degli scaflali: donde non

verrebbero tratte fuori, se non da chi

volesse prendersi un po' di spasso e

essendosi egli attenuto alle norme im-

mutabili della vera eloquenza, soprav-
vive a se stesso

;
ed e 1'Oratore di

tutti i tempi. II che fu ben compreso
dal ch. Can. Tea ; il quale ha mo-

dellato le sue sacre Orazioni su quello

stampo ; ed ha seguito le regole di

una scuola, che non verra mai meno.

Noi ce ne rallegriamo e per lui e per

quanti leggeranno le sue prediche,

perche siamo persuasi che questi ri-

trarranno da quella lettura un copioso

e solido proh'tto spirituale.

TINTI TOM.MASO GIACIXTO. Compendio della vita di Santa Caterina

de' Ri^ci, Vergine del terz' online regolare di S. Domenico, dedicata

a Sua Em. Rev. il Cardinal Domenico Bausa Arciv. di Firenze. Fi-

i:-e, tip. della SS. Concczione, Via de' Ginori 15, 1890, 8 di pp. 212.

ne' cuori la bella fiamma del divino

amore, e un brutale naturalismo ar-

resta ogni slancio delle anime verso

il cielo, vien tutta in acconcio la me-

moria di una vita, la quale fu un atto

continuo di amore e una splendida

manifestazione del soprannaturale, ri-

velatosi per mirabil guisa, merce le

estasi, le stimrnate, i divini colloquii,

il dono della profezia e dei miracoli,

ed altri carisini nella Santa Vergine
Horentina.

Non avvi tra nostri lettori chi non

conosca e non veneri quella gloria

della Chiesa, dell' Italia e dell' inclito

Online Domenicano, che fu Santa Ca-

terina de' Ricci. Tornera quindi gra-

tissima a tutti 1 'opera del ch. P. Tom-

maso Giacinto Tinti dei pp. Predica-

tori, il quale ne tesse la prodigiosa

vita con quel suo stile cosi naturale,

sciolto, nitido e ben colorito, che in-

vita a leggere ne mai stanca il lettore.

In un' eta, come la nostra, in cui il

gelo dell' indifierenza religiosa spegne

TORTORA EUGENIC. Nuovi Documenti per la Sloria del Banco di

Napoli. Napoli, R. tip. De Angelis, Portamedina alia Pignasecca N. 14,

1890, 4U di pagg. 003.

Vasto e profondo studio, che in- tre circostanze, si trovano nella ne-

teressera quanti, per ufficio o per al- cessita di amministrare capitali, di
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girare danari, di ricorrcre agl'Istituti

di credito. Libro necessario poi in

niodo speciale a chi scrive di storia

civile, di economia pubblica e di re-

gime della moneta. II Banco di Xa-

poli, tra i banchi italiani, fu sempre
uno dei piii rilevanti per le somme
che ne formavano il fondo, e per la

sapiente gestione del fondo stesso. Ha

una grande e memorabile storia per
I'addietro; e 1'avra per 1'avvenire,

se la insipienza liberalesca non ne

guastera gli statuti, per tirare a se

ingordamente i guadagni, come pur

troppo vediamo avvenire nel governo
di cento istituzioni, floridissime un

tempo, e rovinate ora dal legale sgo-

verno.

UBERTI CAESAR. Tractalus dc re sacramentaria et de sacramentali-

bus iuxta ordinem Ritualis Romani, auctore Cacsare Uberti, Ravennae

caercmoniarum pracfecto et in arcliiep. eiusdem civitatis Scininario

Liturgiae Magistro.
--- Ravenna, tip. S. Apollinare, 1890, 16 gr. di

pp. 56. Prezzo, L. 1.

II ch. Autore possiede la bella

dote di saper condensare molta ma-

teria in poche pagine, e tutto sensa

nnocere mai alia chiarezza. Parlando

dell'Eucaristia aggiunge un breve ar-

ticolo intorno al rito del comunicare

le monache di clausura, notando certi

abusi che in questa parte sono invalsi,

e che, quantunque condannati dalle

prescrizioni ecclesiastiche, si veggono
non di rado continuare in certe chieso

di monache. Dopo parlato dell'estre-

ma Unzione fa una giunta di quattro

articoli intorno alia Benedizione in

arliculo mortis e alle esequie dei de-

fun ti.

VACCARl LUIGI 0. S. B. Vescovo di Sinope c Coadiutore di Nicotcra e

Tropea in Calabria. Compendio dclla Vita del Servo di Dio Vincenzo

Pallotti, sacerdote Romano, fondatore dclla Pia Sociela delle Mission!,

sotto la speciale protezione di Maria Vergine Immacolala Regina degli

Apostoli. Roma, tip. Tibcrina di F. Setth, vie. della Lupa 30. 1888,

16 di pp. 320. Prezzo, L. 2. Si aggiungano per il rcslo d' Italia

cent. 20 per la Posta.

II Postulatore della Causa del Yen.

Pallotti, R D. Carlo Maria Orlandi

Pro-Vicario generate della detta So-

cieta, pubblico nell' anno 1887, il

Compendio della Vila della Ven. Elisa-

belta Sanna, terziaria francescana e

aggregata alia stessa Societa, di cui

nel'a copertina del 1 Sabato di Ot-

tobre 1887 commendammo 1' utilita

per ogni classe di persone, massime

per le donne di qualsivoglia stato o

condizione. Diede dipoi alia luce, nel

1889, 1' opuscolo intitolato : Memorie

storiche dclla Chicsa e Ritiro del SS. Sal-

vatore in Ondc, del quale parimente

demmo un cenno nella Bibliografia

del 1 Sabato di Febbraio 1889, lo-

dandone la diligente raccolta di in-

teressanti memorie, e la opportunita

della edizione/atteso il pericolo, che,

in seguito al piano regolatore edilizio,

corre il delto pio luogo, abitato per

quattro secoli dai PP. Conventual! col

loro Procuratore generale, e alia fine

del 1844, concesso motu proprio da

Gregorio XVI al ^^n. Pallotti, in

benemerenza dei servigii resi da lui

e dalla sua Congregazione ai militari

infermi. Ora poi il dettb Postulatore

ci prcsenta il sopra accennato Com-
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pendio de'la Vita dello stesso Yen.

Pallotti, che il defunto Mons. Vaccari

avea lasciato a mezzo e che egli, il

R. D. Orlando, condusse a fine. Questa

Vita tornera graditissima e di molto

vantaggio spirituale a tutti, massime

al Clero e a quanti aspirano alle cat-

toliche missioni nostrane e straniere,

ed anche ai cittadini romani, che fu-

rono testimonii delle virtii e dell'apo-

stolico zelo di questo gran servo di

Dio, gloria della Chiesa romana e di

tutta la cristianita de' giorni nostri.

La medesima si trova vendibile

presso il detto Postulatore nel Ritiro

del SS Salvatore in Onda. Via Pet-

tinari 57, e presso il tipogr. F. Setth,

Via della Lupa 30; e si vende al prezzo
di L. 2 (esclusi per fuori di Roma in

Italia cent. 20 della Posta) per pagare
le spese della edizione, e per contri-

buire a formare il fondo necessario

peril solenne Ottavario dell'Epifania,

istituito dallo stesso Venerabile, che

si celebra annualmente in Roma dalla

suddetta Pia Societa, nella Chiesa di

S. Andrea della Valle dei PP. Teatini.

VENANZIO DA LAGOSANTO, Capp. Vita di Suor Maria Maddalcna della

SS.- Trinita, al secolo Angela Molari di Rimini, fondatrice dell' Isti-

tuto delle figlie dell' Immacolata Coneezione, scritta dal P. Venanzio

da L;gosanto, lettore cappuccino. Milano, tip. arciv. Boniardi Pogliani,

1890, 16 di pp. XV1-302. Si vende a beneficio dell' Istitulo

Molari, franco L. 2,50, presso il Sig. D. Giovanni Piccioni (Colon-

nella) Rimini.

Ecco un altro .di quei libri, che

mostrano la feconditainesauribile dello

spirito di Dio nella sua Chiesa. In

questi tempi nei quali tanto si de-

plora 1'abbandonamento della vita cri-

stiana, ed in questa Italia si bersa-

gliata dallo spirito satanico del mas-

sonismo giudaico, Iddio si e compia-
ciuto arricchire di doni insigni di virtii

e santita non pocbe anime, elette fra

le creature piii spregiate dal mondo,

per islituire opere le quali sopravvi-

veranno a tutti i faccendieri e mesta-

tori della politica atea de'nostri giorni.

Fra queste anime risplende Suor Ma-

ria Maddalena, la cui vita, descritta

con senno e dottrina dal chiaro P. Ve-

nanzio, si legge per modo che il di-

letto e sempre crescente, tinito a

sensi d' intimo commovimento. La-

sciando in disparte il molto che rin-

chiude di cose straordinarie, le quali

il P. Venanzio espone con tutte le

cautele volute dalla prudenza, 1'ordi-

nario ed imitabile in questa vita e

tanto, che noi ne consigliamo la let-

tura alle persone piu bisognose di

essere illuminate nella grazia del vi-

vere cristiano. I cultori dell' ascetica

e della mistica poi vi troveranno un

pascolo copioso di ottimi documenti.

VERDADERA (La) RELIGION. -- Catolicismo y Protestantismo quien

es el que tiene razon en el tribunal de la verdad, el catolico 6 el

protestante? en otros terminos: Qual es la verdadera religion y

verdadera iglesia di Jcsu-Oisto, el Catolicismo 6 el protestantismo?

In tres paries con un Apendice. Buenos Ayres (Argentina), tip. So-

cietad cooperativa de libreria, Calle de la Victoria 670, 676, 1890,

16 di pp. 160.
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VITA (della) E DELLE OPERE di Suor Pietra Eleonora Bertosi, dcllrt

Visitazione, morta in Palermo nel monastcro di Sales, il giorno 6 Gcn-

naio 1886. Brevi Cenni. Palermo, tip. Tamburello, piazza S. Onofrio

N. 6, 1889, 16 di pagg. 31.

ZAMBALDI G., Sac. -- Scintille del Divin Amore. Quinta ediz. S. Vila

al Tagliamento, tip. Polo, 1890, 16 di pp. 62. Prezzo L. 0,35.

ZOCCHI GAETANO S. I. Panegirici. Vol. primo. Prato, Giachetti, 1890,

8 di pp. 500. Prezzo, L. 3. Anche 1'Ufficio centrale della Civiltb

Cattolica, Roma, Ripetta 246, ne ha delle copie.

Di questo primo volume, a cui giunge quando la Bibliografia sta per

terra dietro il compimento, parleremo andare in torchio.

con piacere appena si fara luogo. Ci



Roma, 1-15 Lwjlio 1890.

I.

COSE ROMANE.

\. II Papa e le Opere Pie. 2. Di un nuovo arbitrate del Papa. 3. Pelle-

grini in Vaticano. 4. Un invito ai Cattolici italiani. 5. Saggio di

Musica Sacra in presenza del S. Padre. 6. La Specola Vaticana e la circo-

lare del prof. Tacchini. 7. L'uscita del Papa dal Vaticano. 8. Fonda-

zione pel Centenario di S. Luigi.

\. Nel Concistoro segrelo del 23 scorso, come nel precedcnte qua-

derno narrammo, Leone XIII rivolgendo ai Cardinali I'augusta sua parola,

rinnovo con brevi ma energiche espressioni le sue proteste contro la legge

sulle Opere Pie. Ecco le sue parole:

Venerabili Fratelli,

Rivolgendovi, sul fmire dello scorso anno, in questo luogo mede-

simo la parola, mossi dalla crescente gravita ed asprezza delle circostanze,

molte cose v' indicammo quali recenti ferite inferte alia Chiesa e alia

Sede Apostolica dagli avvcrsarii. Nominatamente ricordammo la legge

sulle Opere Pie poco prima votatasi, che Noi per debito deirApostolico

ufficio, non tralasciammo di censurare e riprovare, come quella che in

molti modi urta veramente col diritto e colla giustizia. Ma, volendosi cio

nondimeno maturare affatto il corso della legge stessa, non possiamo aste-

nerci dalF alzar la voce, e, con quella liberta d'animo che si convieno,

lamentare che la violenza nemica perseguiti fin gli ultiini avanzi dei beni

ecclesiastici. Per verita, in questa si lunga guerra contro la Chiesa molte

cose quotidianamente con ingiuria e danno si perpetrarono; ma non ca-

diamo percio d'animo, dappoiche nella celeste difesa collocammo la mag-

giore e pin ferma speranza. Iddio stesso rivendichera i proprii diritti, e

a Noi, che ci affatichiamo per la sua gloria e per la salute degli uomini,

conceda Egli e la virtu del combattere e la grazia di vincere. >

Berie XIV, vol. VII, fasc. 963. 23 26 luglio 1890.
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2. Gli Stall L'nili. da quando oltennero dalla Russia 1' immense tcr-

ritorio dell'Alaska, tendono a fare del mare di Bchring, un mare ehiuso,

per inlerdirvi la pesca alle navi inglesi e canadesi. I diritti del pescatori e

dei marinai inglesi non sono guarcnliti da nessun trattato; ma essi riven-

dicano il diritto comune die gia rivendieavano gli Stall Unili, allorche la

Russia voleva interdirc alle navi americane la pesca nel cuore del marc

Beliring. flli Slati I'uiti, chc non avevano voluto accogliere le pretesc

dclla Russia sul mare di Bchring, ora trovano giustc queste prelese,

poiche Iraltasi di farle valere contro i pescatori inglesi. I pescatori in-

glesi e canadesi, avendo volulo passar oltrc, rammiraglio americano fi-co

catturare molte delle loro navi. Cio diede origine a negoziati e dibattiti

fra i Gabinetti di Washington e di Londra, ma fmora senza nessun ri-

sultato soddisfacente. Lord Salisbury, in attesa di una risoluzione defi-

nitiva, propose al Sig. Blain, segretario per gli affari esteri degli Slati

Unili, un modus vivendi. Ma il Sig. Blain non accolse simile proposta e

ordino alle navi americane di continuare nella lor caccia contro i pe-

scatori inglesi. II Salisbury proteslo vivamente e la sua protesta, a quaulo

pare, fece qualche impressione a Washington; poiche, se si ha da cre-

dere allo Standard, giornale londinese piu accreditato del partito lory,

venne dato un contrordine alle navi americane e il Sig. Blain sta pre-

parando una proposta da presentare al Salisbury. Essa consisterebbc

nel deferire la questione Ira gli Stali Uniti e 1' Inghillerra all'arbitrato

del Papa. Non sappiamo se e quanto la notizia dello Standard sia csatta.

E forse, uno scandaglio dell'opinione pubblica, ovvero le due potenze son

gia d'accordo su cotesto punto? Comunque sia, questo fatto e un nuovo

e splendido omaggio reso alia sapienza e allo spirito di giustizia di Sua

Sanlila Papa Leone XIII. Intanto pero, nella previsione che questo (allo

si avveri, il Sig. Crispi non ha piu riposo e ha gia impartito, a quanto

si va vociferando, delle istruzioni all'ambasciata di Londra per impedire

ad ogni costo questo nuovo arbitrate del Papa.

3. La mattina del 1 luglio Sua Santita ha ammesso nella Cappella

segreta, per assistere alia Sua Messa, i sedici pellegrini di Venezuela,

arrivati di corto in Roma, dopo di essere stati a Lourdes, e li ha comu-

nicati di Sua mano. Dopo la iMessa il S. Padre si e degnato riceverli in

udienza particolare nella Sala del Trono e intrattenersi alquanto tempo
con quei suoi figli devoti, venuti da si lontano, per ossequiarlo ed implo-

rarne 1'Apostolica benedizione. II sacerdote Machado, capo del Pellegrinag-

gio, ha presentato a S. Santila un alTeUuoso indirizzo unitamente ad una

olferta per 1'Obolo di S. Pietro. Quindi il S. Padre ha recevuto in separate

udienze, mons. Patrizio Manogue, Vescovo di Sagramento, in California,

e mons. Trifone Radonicich, Vescovo di Cattaro in Dalmazia.

4. Dal Comitalo generate permanente dell'Opera dei Congressi e dei Co-
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mitati Cattolici in Italia, ci sono trasmessi due document? di altissima

importanza, che noi ci affrettiarno a puhblicare nclla nostra cronistoria. II

primo e nu'Appello ai cattolici italiani; 1'altro una lettera di sua Emincnza

Iicverendissima il sig. Cardinal Mariano Rampolla, Segrefario di Stato di

S. S., al Prcsidente dell' Opera dei congressi cattolici in Italia. Cominciamo dal

primo :

11 19 del fcbbraio del 1893 il sommo Pontefice Leone XIII com-

pira il cinquantesimo anno da che ebbe la consacrazione episcopate. La

data faustissima pel Padre Comune, sara pei figli devoti apportatrice di

dolce esultanza, sara una f'esta d'amore e di letizia santa per tutta la

i-randc famig-lia cattolica. Vive ancora come presente nel ricordo di tutti,

ne fossero allora parte volontcrosa o vi assistessero testimonii anche for-

zati, quel mirabile esempio di fede, di devozione e di affetto, cbe fu il

festeggiamento del Giubileo sacerdotale di Leone XIII. A cinque anni da

quel Gennaio 1888, che arreco tanti conforli al cuorc paterno di Lui, si

dovra ripetere una manifestazione non men bella e luminosa di sentimenti

egualmente forti e fecondi. Che anzi maggiore la domandano e il latto

piu venerando del quale si celebrera il cinquantesimo annivcrsario, e il

gaudio di vederci lasciato dal Signore il grande e amatissimo Pontefice per

questa nuova cornmeinorazione, e il desidcrio e il dovere di lenire i do-

lori e le amarezze, che pel regnante Successore di S. Pietro vanno cre-

scendo, per colpa di figli ingrati, man mano che si aggiungono anni alia

sua preziosa vita, e fatti splendidi di sapienza e di earita all' opera sua

bcnedetta.

E basta certamente annunziare la festa soavissima, che si celebrera nel

fcbbraio del 1893, per far nascere in potto a' cattolici la brama piu ar-

dente di vederla circondata di fulgore indicibile, e di potervi concorrere

con 1'entusiasmo piu giusto e piu consolante. Ma conviene pe.ro altresi

che sia designata per tempo una forma particolare di festeggiamento al-

1'amorosa alacrita dei cattolici, perche, chiamate e ben ordinate a un co-

mune intento le volonta e 1'azione di lutti, si possa ottenere un eftetto

adcguato all'avvenimento, e si possa lasciarne duratura memoria. Con

qucsto pensiero s'imploro dal S, Padre sin dall'll del mcse corrente, che

il Comitato generale permanente dell'Opera dei Congress! e dei Comitati

CattJici potesse aver 1'onore e la contentezza grandissima di rivolgere ai

Cattolici la prima parola pel prossimo Giubileo Episcopale, e d'invitarli a so-

Icnnizzarlo. Tale preghiera fu benignamente esaudita. L'Emo Card. Mariano

Hampolla, Segr. di Stato del Sommo Pontefice, con suo foglio in data del 22

dichiarava che il Santo Padre non puo essere insensibile allo zelo del

Comitato perche i fedeli si dispongano a celebrare il suo Giubileo Episco-

pale, se piacera al Signore di prolungargli di tanto la vita. Ei suole e

vero riferire al Pastore etcrno della Chiesa ogni onore che gli si rende
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come a Suo Vicario; pure non disconosce quanto convenga, specie in questi

tempi, che sempre piu si stringano quei legami di amore e di rispetto,

che uniscono 5 buoni fedeli al Padre Comune. Dopo tanto incoraggia-

mento questo Comitato non puo esitare nel rivolgere ai cattolici italiani

una parola di caldissimo appello sulla non lontana commemorazione, e

uell'annunzuire subito le proposte determinate pel caro festeggiamento.

Tali propostc si cornprendono nei tre seguenti punti, nei quali puo e deve

di pari passo manifestarsi la concorde azione di tutti. 1. Prepararsi a

mamlare in quel tempo deputazioni e a condurre pellegrinaggi a Roma.

2. Fare straordinarie raccolte dell'Obolo di S. Pietro da presentarsi in

quell'occasione. 3. Dar vita nelle singole Diocesi italiane ad istituzioni,

vnoi d'insegnamento e di educazione, vuoi d'indole e di scopi economic!

e sociali, informate a principii caltolici, destinate a comnu-morare con pe-

renne vantaggio morale degli italiani il fausto cinquantenario. Quanti sono

cattolici italiani, ed in ispecie quclli che appartengono ai Comitati del-

1'Opera nostra e alle Societa Cattoliche d'ltalia, accoglieranno con giubilo

questo nostro appello, e si adopreranno, amorosamente solleciti, percbe

le suaccennate proposte vengano messe' in atto, in modo che pienamente

corrispondano all'importanza loro, allo scopo che per esse si vuol conseguire,

all'afietto nostro invincibile pel Papa. All'opera adunque; e quanti sono

uniti nel professare gli stessi principii, quanti sono congiunti da uno stesso

amore e da una stessa speranza, si uniscano ancora in questo santo la-

voro per la gloria del Vicario di Dio, pel bene della patria nostra. Tutti

tutti, stretti in bell'armonia, anticipiamo sin d'ora pel Santo Padre le

consolazioni che vogliamo arrecargli col iesteggiamento designate; mo-

striamogli che per Lui i cattolici italiani vogliono e sanno stringersi in

in quella concorde unione d'intenli e di azione, che Esso ci raccomanda

incessantemente, e nella quale sta il segreto d' ogni buona e felice riu-

scita. E sin qui abbiamo parlato ai cattolici italiani. A coloro poi che da

tutte le parti del mondo cattolico guidarono pellegrini ai piedi del Sommo
Pontefice nei giorni del suo Giubileo Sacerdotale. a coloro che per tut to

altrove ci danno cosi nobili esempi d'operosita e di vita cattolica, rivol-

giaino pure la piu calda preghiera di volere farsi eco del nostro appello,

e di preparare nuove dimostrazioni pel prossimo Giubileo Episcopale del

S. Padre. Sorga in tutti i nostri fratelli d'oltre monte e d'oltre mare

una nobile, una santa gara neU'esprimere 51 loro amore al Papa, nel ce-

lebrarne il nuovo maggior Giubileo. E cosi tutti i cattolici del mondo si

trovcranno davvero membri di una sola famiglia intorno a chi e Padre,

Pastore, Maestro di tutti, a chi e per tutti faro di scampo, di giustizia,

di pace nella vita terrena, di salvezza per 1'eterna.

Moi affidiamo 1'opera ora iniziata al Cuore amorosissimo di Gcsii, c

riponiamo nel nostro Divin Redentore e nella protezione della Vcnnur

Santissima del Rosario intera la nostra speranza di vederla coronata di
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buona riusdta. Nell'amore a quel Cuore Divino, nella divozione alia nostra

piu posscnte Avvocata, troviamo tutti lena e costanza.

Bologna, Via Manzoni, -4.

11 27 Aprile 1890, lesta del Patrocinio di S. Giuseppe.

Pel Comitato Generale Permanente

dell' opera dei Congressi c dei Comitati Cattolici in Italia,

G. B. PAGANUZZI, president e.

P. B. Casoli, vice segretario. >

Ecco ora la lettera del Cardinale Rampolla :

< Illmo Signore,

Apprese il Santo Padre con molta soddisfazione dalla lettera indi-

rizzatagli dalla S. V. lllffia il di 11 aprile, che il Comitato permanente

dell'Opera dei Congressi cattolici terra nei giorni 20 e 27 di questo mese

in Bologna la sua prirna adunanza semestrale, a cui sono invitati anche

i rappresentanti dei Comitati regionali e diocesani dell'Opera.

Ad accrescere 1'interesse che prende Sua Santita a questa riunione,

contribui non poco la natura dei temi che, siccome Ella annunzia, il Co-

mitato proporra ai suoi confratelli.

Infalti il Santo Padre non puo essere insensibile allo zelo del Comi-

tato perche i fedeli si dispongano a celebrare il suo Giubileo Episcopale,

se piacera al Signore di prolungargli di tanto la vita. Ei suole e vero ri-

ferire al Pastore eterno della Chiesa ogni onore che gli si rende come a

Suo Vicario; pure non disconosce quanto convenga, specie in questi tempi,

che sempre piu si stringano quei legami di amore e di rispetto che uni-

scono i buoni fedeli al Padre comune.

Non occorre che Le dica quanto Egli apprezzi 1'impegno che mostra

il Comitato affinche gl'italiani si occupino con sempre maggiore alacrita

delle istituzioni cattoliche d'insegnamento. Essendo 1'msegnamcnto 1'arma

principale di cui usano i nemici della religione per combatterla, e neces-

sario, non che opportune, che i cattolici si scrvano di questo mezzo per

conservarla e difenderla. Quanto cio stia a cuore al Sommo Pontefice lo

ha sovente dichiarato colla voce e collo scritto.

Egli poi trova molto a proposito che il Comitato, e con esso tutti gli

invitati alia adunanza, procurino di dilatare quanto e possibile le Socielii

Operaie Cattoliche. Essendo questo uno dei piu efficaci rimedii contro la

piaga minacciosa del Socialismo, qnanto piii efficace sara 1'azione dell'adu-

nanza, tanto piu segnalato servi/io cssa rendera si alia causa della rcli-

gione e si a quella dell'ordine pubblico.

Per cio che concerne la difTusionc delle Sezioni-giovani dell'Opera cui

Ella presiede posso assicurarla che il Santo Padre non solo approva e loda,

ma anche stima indispensabile die il Comitato vi rivolga le sue cure in-

cessanti. Ella ha ben ragione di scrivere, essere quelle sezioni vivai del-
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FOpera, sicche Sun Santita confida die 1'adunanza nc trattera con quella

snlledtndiue, con cui trattasi cio die riguarda la contintiazionc della pro-

pria esistenza. Godc inoltrc il Santo Padre die molte di quclle sezioni

lavorino alacreinente a festeggiare il centenario di S. Luigi Gonzaga. In

questa eta corrottissima, piu die in allri tempi, e da bramare die si molti-

plidiino i cultori e gli imitator! di questo insigne esemplare della gioventii.

Infine Ella puo essere sicura die anche Sua Santita brama vivamente

die si aduni il Congresso generale tanto per rendere efficaci i lavori della

prossima adunanza, quanto per avvisare i mezzi piu acconci a raggiun-

gere nel inodo piii perfetto 1'unita di azione dei cattolici italiani, la quale

unita di azione e, dopo la protezione divina, 1'elemento piu potente per

conseguire i lodevoli scopi a cui mira 1'Opera die la S. V. con tanto zelo

dirige.

Affinche la protezione divina secondi i lavori della prossima adunanza,

il Santo Padre comparte di gran cuore a Lei ed a quanti vi prenderanno

parte la sua Benedizione Apostolica.

Di V. S. Illma

Uoma, 22 Aprile 1890.

Aff.mo per servirla

M. Cardinale HAMPOLLA.

Sig. Conim. Giovanni Battista nob. Paganuzzi

Presidente generale del Comilato Perma-

nenle dell'Opcra dci Congressi Venezia.

5. Gli alunni del Seminario Vaticano, cosi leggiamo nclla Voce della

Yerita del 1G corrente, ebbero lunedi sera 1'alto onore di poter offrire a

Sua Sanlita un saggio di musica sacra, Deli'occasione die I'urono ammessi

all' udienza, affinc di manifestare al Santo Padre la loro gratitudine per

la inunificcnza veramente sovrana con la quale Egli voile provvcdere il

detto Seminario di un'ampia e nuova villeggiatura in Torri di Sabina.

II S. Padre, poco dopo le 6 l
'

:

i pom., accompagnato dalla Sua nobile

Corte, e da' HiTii Monsignori, Misciatelli e Bisleti, entro nella Sala Cle-

mentina c prese posto sul trono. Fra i present! notammo 1'Efno Sig. Card.

l>c Buggero, la Commissione del Seminario Vaticano composta degli Illmi

e Kfiii Monsignori De Nekere, Persico, Boccali e Pericoli, S. E. Mons. Ve-

scovo di Cattaro, il M. R. Sig. Bossi, Preside degli Studii del Seminario

ed altre egregie persone.

Mons. De Nekere, come Prefctto della Commissione, present 6 il Semi-

nario a Sua Santita, e tosto dopo un magnifico preludio, eseguito sopra

iiu grande harmonium dall' egregio signer maestro Filippo Capocci, orga-

nista di S. Giovanni in Laterano, si die' principio all'esecuzione del pro-

^rainma musicale, che comprendeva YAve Maria del Morlacchi, rOremux

pro Pontilce del Can. Innocenzo Pasquali di Carpineto, 1' impareggiabile
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mottctto del Palcstrina bone Jesu, due melodic di canto Gregoriano,

(I

1

introilo Laetare per la IV doin. di quarcsima e il graduale Cln-iidus factus

est per la fesla della S. Croce), !'/:"/ in ttrra e il Vatrem della Missa Iste Confes-

sor del Palestrina ed una graziosa Laude di Felice MendelssoliD; tutto a quat-

tro voci miste di soprani, contrail!, tenori, bassi, sotto la direzione del 15. P.

Angelo De Santi d. C. d. G., il quale seppe ottenere dal suo coro di circa

venti cantori, tanta precisione, fmezza di espressione c giusta intonax.ione

di voce che piii
non si sarcbbe potuto desiderare. L'Ave Maria, il canto

fermo e la Laude i'urono accompagnato AM' harmonium, il resto fu csoguito

a voci scoperte, le quali, nell'ampia ed armoniosa sala, producevano efl'etto

veramente slupcndo.

11 canto fu intercalate dalla recita di una poesia latina dell' aluiiao

Nicola Sebastiani, c da una italiana dell' alunno Vincenzo Boscbi. La

solennita fu chiusa con un festive coro finale, composto e dedicate a

Sua Santita dal Sig. Cav. Gaetano Capocci, maestro dell'Arcibasilica La-

teranense.

Sua Santita si degno quindi di ammetlere al bacio del piede i

Superior! e Maestri del Seminario, il Prof. Capocci, gli alunni e gli altri

personaggi invitati. Si degno pure di manifestare con parole sommamente

bcnevoli la sua augusta soddisl'azione per le musiche eseguite, dicendolc

grandiose, niagnifiche c tali die superarono la sua aspettazione. Saputo
che tutti i cantori sapevano leggcre a perfezione la musica, cbiese del

melodo che tenevasi nell'istruzione del canto, animo i giovani a conti-

nuarc in si bello studio, a fine di promuovere cosi la vera musica sacra

e liturgica; in particolarc manifesto il suo gradimento per 1' esecuzione

del canto gregoriano e raccomando all'Illmo e Rino mons. Rettore Antonio

Cani, di promuoverne sempre lo studio nel Seminario. Data per ultimo agli

astanli 1'Apostolica Benedizione, verso le 7
J

/2 Sua Santita si ritirava nei

suoi appartamenti, lasciando in tutti la piu soave commozione e un'ine-

sprimibile contcntezza pel saggio tanto bene riuscito.

6. La Specola Vaticana e uno del monumenti che ricorderanno ai po-

steri la munificcnza e la sapienza di Leone XIII. Ecco infatti quel che

leggiamo ndl' Osservatore Romano: Col primo Luglio e andato in vigore

lo Staluto per 1'ordinameoto scientifico amministrativo della Specola Va-

ticana, che ebbe la sovrana approvazione di Sua Santita; e il 17 tutti i

membri dell'osservatorio tennero la prima seduta mensuale scientifica pre-

scritta dallo Statute medesimo. Presiedeva alia seduta S. E. lima Mon-

signor Mario Moccnni Sotto Segretario di State, per parte di Sua Santita.

In altro numero daremo contezza di do che s' e trattato nella seduta :

pel moinento ci piace ricordare due felici circostanze storiche di luogo c

di tempo, che andarono congiunte a questo prime Congresso inaugurale,

c che sono lieto auspicio dell'incominciamento de' lavori della nuova Isti-

tuzione. 11 luogo in cui si raccolse il Gonsiglio ricorda uno degli avvcni-
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menti piu grandi aslronomici degli ultimi sccoli. Esso e la grande e splcn-

dida sala ovc trovasi la celebrc mcridiana costruita dal P. Ignazio Dante,

membro dclla Commissione per la riforma del Calendario nel secolo XVI,

per dimostrare 1'esattezza della correzione del Calendario Gregcriano per

cui la specula fu cretla. II giorno poi del 17 Luglio e sacro alia memoria

del grande Pontefice S. Leone IV, il quale in sulla meta del secolo IX,

oltre alle rnura che cingono il Vaticano, costrusse le grandi torri, che su

di esse si ergono. Ora e appunto in una di questc robuste lorri, nella

piu alta, che un altro Leone, anch'egli grande nei fasti della Chicsa e

della Scienza, ha generosainentc concesso che fosse eostrutta una parte

importante della Specula Valicana. In tal guisa, in quel luogo cminente,

ove un tempo le scolte solerti e attente adocchiavano 1'insidioso inimico,

ora guardie di pace attenderanno con amore alle investigazioni di scienza

nelle serene regioni del cielo, dove malizia umana non entra, ma e tutta

opera diretta e genuina delle man! del Oeatore. E siccome in quei tempi

della Chiesa disastrosi il Santo Pontefice Leone IV voile che quella torre

stesse a sorvegliare alia difesa del Vaticano e adocchiare il nemico; cosi

dieci secoli appresso il dolto Pontefice Leone XIII vuole che la torre me-

desima stia a monumento eloquente contro le insidie degli altuali nemici,

addimostrando che non e gia 1'ignoranza, ma 1'amore e il patrocinio alia

scienza che fu scmpre retaggio de' Papi e della Chiesa ; mentre egli e certo

che la scienza coltivata con amore e buona fede sara sempre il mezzo piu

potente, non per combattere, ma per difendere ed illustrare le verita che

s'insegnano al Vaticano.

Ci pare pero che la Spccola Varicana ha cominciato a dar nel naso

alia Specola del Collegia Romano, Spccola ancora essa Pontificia fino al

1870, ed ora governativa. Argomcntiamo questo da una circolare di co-

lore oscuro che il Prof. Tacchini spediva di recente a tulti i Direttori

degli Osservatorii delle stazioni Termo-udomelriche del Kegno d' Italia.

In questa circolare si legge tra le altre cose quanto segue : Da ultimo

torno a ricordare alia S. V. che il servizio meteorologico governativo

nulla ha di comune con quello dclla Societa Meteorologica Italiana, e,

per conseguenza, tutte le doinaude, richieste di osscrvazioni meteoro-

logiche e geodinamiche ecc. che potessero vcnirle fatte dal Padre Den:-a,

* Ella dovra considerarle estranee affatto al servizio della rete Meteoro-

logica e Geodinamica governativa, che fa capo a questo regio Ufficio.

Se noi vediamo nulla, il Professore, o Direttore che sia, Sig. Tacchiui,

senza aver 1' aria di nominarla, si e ingelosito per guisa della Specola

Vaticana, che se fosse dentro il territorio italiano e non dentro le mura

dei Palazzi Apostolici, invocherobbe per sopprimerla 1' autorita del Ma-

riotti, come un tempo invoco quella del Brioschi contro 1' illustrc P. An-

gelo Secchi che gli era stato Duce, Mccenale e Maestro !

7. II putilerio che la stampa liberalesca di tutti i colori ha sollcvato,
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aiutato AaWAgenzia Ste.fani (leggi Palazzo Braschi), circa la pretesa uscita

del Papa dal Vaticano, e stato talc da far ridere le telline. Ecco intanto

come andarono le cose: II giorno 15, il S. Padre, prima di recarsi alia solita

passegi;iata nei Giardini, voile scendere nel cortile di Belvedere, per vi-

sitare lo studio dello scultore Anreli, e vedere la sua magnifica slatua di

S. Tommaso d'Aquino. Dopo ammirato il lavoro dell' egregio artista, il

Pontefice, col suo seguito, attraverso il cortile di S. Damaso, e usci, non

dal priino portone di via delle Fondamenta, come erroneamente dice la Ste-

[nni, ma dal secondo, ossia dal piii intcrno, e di la per mezzo il cortile

entro nello stradone dei Musei. II primo portone, clie da sulla strada pub-

blica, fu anzi chiuso per ordine del Papa durante il suo passaggio. Con

che S. S. dimostro eziandio che rimaueva sernprc in casa propria, poiche

non si chiudono le portc di casa altrui. Da tutto cio si raccoglie, come

osserva giudiziosamente YUnita Cattolica di Torino: 1. Che il tratto

percorso dal Papa fuori del portone degli Svizzeri, sebbene di giorno per-

messo al pubblico, e propriety del Vaticano; 2. che il Papa gia si era pre-

munito conlro ogni diceria in proposito, col far chiudere il voltone che da

passaggio al pubblico. In questo modo, sebbene la Basilica di S. Pietro sia

aperta a tutti, pure il Papa vi sccnde talora, ma solo quando essa, sgom-
brata dal pubblico, rientra nel dominio privalo del Capo della Chiesa ;

3. che le sentinelle del Hcgno d' Italia non riconobbcro ncppure il Papa,

o che, ricouosciutolo, non lo vollero salulare
;

4. che per conseguenza il

Papa non ha benedelto i soldati di Crispi; 5. infine che la conciliazione

non e ancora fat La. >

8. Non vogliarno terminare queste notizie di Cose Romano senza dire una

parola di un Disegno eccellcnte che ora si studia dal Comitato Promotore

del III Centenario della rnorte di S. Luigi. Questi giovani egregi, oltre

alle solennita di Chiesa che preparano splendide il possibile, vorrebbero che

il Centenario lasciasse, come orma degna di se, un Istituto durevole. Sa-

rcblK1

questo una Casa per la gioventii che attende agli studii superior!

dell'Universita. L'idea e, che non ricsca un Collegio, neppure un sem-

plice Albergo, ma sia una Pensione di famiglia, ove Fallievo, con tenue

rctribuzione, trovi tutti i sussidii per la vila studiosa, stanza, vitto, ser-

vizio, libri, ripetizioni, trattcnimenti e svaglii convenient!; e innan/i tutto,

colla piena liberta di frequentare le scuole di leggi, medicina, ingegneria,

trovi nel rcgolamento della Casa una soave tutela contro i pericoli che

alia giovinezza sono piu funesti. E nel pensiero della gioventii romana, la

quale caldeggia la istituzione, che non vi si ricevano altri giovani che. i

raccomandati dalle Societa cattoliche italiane; cd ancora, con simili com-

mendatizie, vi possano venire accolti giovani esteri, che avessero a tratte-

nersi solo di passaggio in Iloma, sia a scopo di studio, sia di pieti.

Consimili istituti fiorivano prcsso le Universita antiche e fioriscono

preso le moderne, con vantaggio delle famiglie cristiane de'rispetlivi pae-
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si: mancano all' Italia, dove per cento ragioni, pin vivo nc e il dcside-

rio, e piu cresee la necessita di avcrne, almeno uno in Roma. Faccia

Iddio chc presso alia tomba di S. Luigi sorga in real! a la nohile fonda-

xione italiana c in partc anche internazionale; c sorgera senza fallo, so

trovera non solo plauso sterile, ma concorso gcncroso, presso gli uomini

di ciiore, pei quali sono ancora qualche cosa il progresso della scienza, la-

sicurezza delle famiglie, la morale e la rcligione.

II.

COSE ITALIANS.

1. L'ordine del giorno della Camera. 2. Un disgraziato disegno di legge

3. La fine della legge sulle Opere Pie. 4. La votaziono. della legge-

sui Provvedimenti per Roma. 5. la chiusura della Sessione.

\. II Crispi nella tornata del 2 luglio domandava alia Camera chc, oltre-

alia legge sulle Opere Pie, venissero discussi dodici disegni di legge, tra

i quali quello sui provvedimenti per la citta di Roma, sulle modificazioni

alia legge elettorale politica, sull'afRtto delle miniere dell' Elba, sulla isti-

tuzione dei Collegi di Probi Viri, sui provvedimenti agl'inforlunii del la-

voro ecc. ecc., senza contare altri disegni di legge proposte da alcunt

Deputati e dallo stesso sig. Crispi giudicate important]', come p. e. quello

sulle scuole di architettura, che sono oggi ridotte a tale da apparire un

vero tradimento per quei poveri giovani cbe si sono affidati a promesse
che non furono mantentite. Tutta questa roba contenuta nell'ordinc del

giorno c della quale il Crispi pretendeva lo svolgimento prima che la Ca-

mera sospendcsse Ic sue tornatc, avrebbe richiesto tale e tanto lavoro da

occupare, non chc i pochi giorni pei quali era possibile trattenere ancora

i Deputati a Montecitorio, ma un' intcra scssione. E il fatto prova che

non era nei divisarnenti del Crispi di continuare a lungo nelle discussioni

parlamcntari; ma di costringcre i Deputati a votar presto la legge sui

provvedimenti per Roma.

2. Con tanto lavoro, e inconcepibile lo sciupio di tempo che si e

fatto alia Camera nel discuterc il disgraziato disegno di legge sui servizia

tclefonico. Pare irnpossibile come il Ministro Lacava non si sia potuta

persuadere che questo suo disegno di legge dovea incontrare una for-

tissima resistenza alia Camera; e che quand' anchc fosse riuscito di

strapparne 1'approvazione a Montecitorio, avrebbe trovato piii tardi una

resistenza egualc e forse maggiore in Senate. Per il che una cosa e

certa, che quanto sono stali gravi di serie obbiezioni i discorsi degli
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<i|)|tositori, cd altrclliinto son riuseiti vuoLi di serii argomenli quelli

ill coioro che si levarono a dilcndere il discgno di legge. E vero die il

minislro Lacava prese nella lornata dol 5 la parola per soslenerc la sua

proposln, ma ebbe il torlo eli fi'rsi propugnalore di principii che non ernno

i suoi cTaltri tempi, e di inacerbiro piuttoslo che di rcndere
piii piano e

piu concilianle il conflillo delle opposlc opinioni.

3. La relazioue seconda del depulato Lucchini intorno alle Opere Pie,

rinviala dal Senate alia Camera, dava chiaramente a vedere, che egli si era

sentilo forlcmeiite olfeso per le osservazioni che gli erano state lalle prc-

cedcntcmente dall'iifficio ceiilrale del Senato, assai piii che per le modilica-

zioni introdotte dal Senato ucl testo, che la Camera bassa avca volato. Egli

s'era rivalso il mcglio che avea potuto, cancellando la maggior parte di tali

modificazioni eil altre muili(ic tindoue a sua volta. Nou mettc il pregio di

rilevare codesti ristauri del Lucchini. La Camera non li ha acceltati nell' ul-

tima discussione, se non in parte; e in quclli che ha acceltati parve 1'arlo,

piuttosto per pieta della lalica durata da lui, che per persuasione che nulla

migliorassero o ammendassero. Dol resto, la controversia non vertcva che

sopra tre punti : 1'art. 58, 1'art. 78 e 1'art. 87. Nel primo la controversia

onsisteva in queslo. Pur consentendo il Senato e la Commissione della Ca-

mera, clie alcunc istiluzioni di beneliccnza non fossero soggette al con-

centramento della Commissione di Carita, dissentivano in cio che il Se-

nalo voleva nou si polessero ne dovcssero concentrare, c la Commissione

invece che non si dovesse di- necessila coucenlrarle, ma bcnsi si potesse.

11 disscnso come ognun vede era gravissimo. La Camera ha dato torlo all .1

Commissione ed ha volato col Senato. L'art. 78 si riferiva alia facolta di

ricorso contro i provvcdimenli emanati dal Governo. 11 Senato accordava

il ricorso alia ([iiarta sezione del Consiglio di Stato, e 1'accordava altreSi

la Commissione della Camera. Ma variavano in parte rispetto all'oggelto

del ricorso, alle persone o enti da cui potesse csser fa I to, c rispetto al

<;arattere che riveslircbbe. 1 due principali punti di dissenso erano, se un

ricorso nel mcrilo polesse csser fatto altresi da chiunque avesse inleresse

pel provvedimouto governativo, e se dovesse csserc sospcnsivo o no. 11

Senato diceva si, la Commissione della Camera, no. E qui da capo la Ca-

mera ha dato torlo alia sua Commissione. IJesta 1'art. 87. Questo e il

^elebre arlicolo, in cui son novcrali diversi Istituti che non sono punto

Islituti di bcncliccuza, o che quindi nella legge non avrebbero avuto nulla

a vederci. Fra (|ucsti Isliluli, imbanditi all'avidita scompiylialrice dello

Stato, la Commissione della Camera nel suo primo testo aveva annove-

r;ili i lasciti. i legal i, le Opere Pie di culto che non sieuo piu corri-

spondenti ad uu bisogno della popolazione del luogo; ferme slant! le vi-

genli leggi relative agli cnli ecclesiastic! conscrvati c alle loro dotazioni,

e manlenute le sopprcssioni e devoluzioui dalle leggi stesse ordinate.

(Jucst'Articolo il Seiiato 1' avea cancellato del lullo. Invece la Commis-
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sionc dclla Camera 1'avca ripristinato in questa forma. Lc Opcrc Pie di

culto, lasciti e legati di culto, esclusi quelli corrispondenti a un bisogno

delle popolazioni, ed egualmente esclusi quelli che facciano o possano far

carico ad enti ecclesiastici conservati, al Demanio, al Fondo per il Culto,

ai patroni o agli Economati general! dei benefizi vacant]'.*

Con qnesta nuova formola la Commissione della Camera s'era inge-

gnata a schermirsi dalle obbiczioni che PUfficio centrale del Senato avea

fatto alia prima.'E la Camera le ha dato ragione e 1'ha votato. Diciamo

pero male affermando che la Camera ha dato ragione o torto alia Com-

missione. In reaUa il Lucchini, avea si torto; ma quello in cui ha so-

prattulto mancato, e nel buon senso. Con questo, egli avrebbe inteso che

la Camera "gli avrebbe dato ragione o torto sccondo gliene sarebbe ve-

nuto l'ordine"dal Crispi; e questi non glie ne avrcbbe fatto dare altro

che secondo i compromessi che avea prcsi in Senato. 11 Crispi avea finito

in Senato coll' accettare gli art. 58 e 78, e s' era creduto abbastanza

forte per ottenere dal Senato che gli votasse il paragrafo citato dianzi

dall'Art. 87. "Questo paragrafo gli era rimasto in gola, al Senato, ma non

poteva non professare di essere proato a ingoiarlo quando la Commissione

della Camera gliclo apponeva diversamente condito. Era quindi naturale

che alia Camera chiedesse di votare gli ort. 58 e 78 e la Camera 1'ha

fatto; e di votargli altresi il paragrafo rimpastato deH'art. 87 e la Ca-

mera 1'ha fatto.

4. Nella tornata del 10 luglio, la Camera di Montecitorio approvava

in seconda lettura 1'intero disegno di legge sui provvedimenti per Roma

con sostanziali modificazioni, proposte dalla Commissione ed accettate dal

Ministero. Innanzi tutto ne fu migliorata la parte fmanziaria, mediante

l'aumento del canone sul dazio di consumo, da 12 a 14 milioni; e una

piii
convenicnte distribuzione del contribute governativo. Mantenuto, con

qualche leggera variante, 1' art. relative alle Opere Pie ospitaliere, venne

pero soppressa la disposizione tanto offensiva dell' amor proprio dei Ilo-

mani, che dava facolta al Governo di decretare le imposte comunali.

Gli e stato sostituito 1'obbligo al Municipio di portare in pareggio il bi-

lancio
;
ma vedremo a che si ridurra questa obbligazione, e come potr;issi

elTeltuare, quando il future Municipio metterassi all' opera di soddisfare

all' impegno tolto^senza averne i mezzi assolutamente necessarii. Nel resto,

non riepilogheremo qui il disegno di questa legge, perche e a tutti noto; e

nemmeno faremo congetture sulla sua sorte avvenire. Diremo soltanto che

il Crispi, il quale ha cedulo su quasi tutti i punti principal]' della legge,

avrebhe fatto' meglio a presentarla addirittura nella forma a cui fu ridotta

dalla Commissione. A che suscitare un vespaio per poi battere in rilirata?

Naturalmente i Dcputati e gli antichi amministratori del Municipfo ro-

mano hanno considerato questo risultato come una vittoria, dovuta prin-

cipalmente alle loro energiche proteste. Altri opina invece che se ne debba
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il merito tanto all'opera della Conimissione, quanto all'arrendevolczza del

Crispi. Comunque sia, la questioiic ci pare oziosa. Che il Crispi operi se-

condo il suo carattere per cui da principle si lascia trascinare dagli im-

peti del suo orgoglio, e poi li corregge umiliandosi, e cosa che sanno

tutti. Ouello che ci stupisce in tutta qucsta facccnda e il vedere, che

1'eccidio di circa 200 istituti della rcndita di 2 milioni, come a dire tutto

il patrimonio delle Confraternite, ha avuto 1'approvazione di duo romani,

cioe di Emmanuele Ruspoli e di Guido Baccelli. Che cosa vuol dire scrvire

la Massoneria, che in quest' affare ha messo lo zampino e ottenuto quanto,

per ora, poteva volere.

5. La Camera s' e chiusa, e gli Onorevoli, come si fan chiamare i de-

putati, han preso la fuga. Non ne potevano piii! Roma non fa per essi,

specialmente d'estate. Per quanto questi signori conoscano chi sia Fran-

cesco Crispi, pure anche in questa occasione ci sono rimasti con tanto

di naso. Invero, credevano che il Presidente del Consiglio avrebbe voluto

ancora sul serio traltenerli a Roma, mentre a lui tardava il momento di

mandarli via. Per quanto una Camera sia devota ed ossequente, pure fa

piu comodo a un ministro come Crispi vederla chiusa; si evitano sempre
noie e fastidii, e nello scorcio di qucsta sozione legislativa, noie e fastidii

ce ne furono a iosa, tanto per la legge sui Provvedimenti di Roma, quanto

per 1'altra sui Banchi meridionali, per nulla dire dei continui e frequent!

battibecchi con 1'Imbriani e compagni dell'estrema Sinistra. Rimane ora

a sapere, se la Sessione teste chiusa, sara 1' ultima della Camera attuale,

oppure se questa vcrra novamente convocata in Novembre. Xoi ci aster-

remo dal far delle congetture. Certo e che sulle intenzioni del Crispi

corrono voci coniradittorie, e forse neanche egli ha preso ancora una ri-

soluzione definitiva. Una Camera piu docile di questa cgli non potrebbe

desiderare. E inoltre, se si volesse prolungarne la vita, la prossima Ses-

sione sarebbe di breve durata, e i lavori parlamentari si ridurrebbero pro-

bubihncnte alia discussione dei bilanci, per dare il tempo di convocare i

Comizii elettorali.

Per fmire questa nostra Cronistoria diremo, che anche il Senato ha

terminate i suoi lavori, approvando la legge sulle Opere Pie quasi senza

discussione, proprio come gli era stata rimandata dalla Camera elettiva ;

che 1'Ambasciata Marocchina, dopo avere presentati i suoi doni al re Um-

berto, e partita da Roma, lasciando alia Consulta il tempo che vi avca

trovato; e finalmente che il Prefelto Marchese Gravina e stato il capro

espiatorio della questione municipale romana. Egli ha rassegnato le pro-

prie dimissioni che vennero accettate.
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III.

COSE STRANIERE

GERMANIA Rostra corrispondenza,'. \ . II trattato coll' Inghilterra e le

relazioni estere. 2. L'aumento dell'esercito e il Centre. 3. II prin-

cipe Bismarck nel carapo dell'opposizione. 4. II progetto di legge sugli

assegni sequestrati (Sperrgelder). 5. La Germania in Africa. 6. Af-

fari di Baviera e del Granducato di Baden. 7. II Congresso Cattolico.

8. Interessi protestanti.

1. Col trattato anglo-tedesco conchiuso tra i plenipotenziarii dci duo

paesi, la Germania ottiene la sovranita della Costa (africana) e limit;i le

sue possessioni tra il Rokura, il Nyanza e il Tanganyka al Sud
;

il Congo

bclga e il Vittoria Nyanza le chiudono al Nord
;

e il Tana al nord-esL

La Germania, inoltre, rinunzia a Witu ed all' Uganda, sebbcne la spe-

dizione del signer Peters abbia stipulate dei trait a ti col re Mwanga. Essa

acconsente allo stabilimento della sovranita inglese sul Zanzibar. General-

mcnte i piu Ira noi giudicano che 1' Inghilterra s'e fatta la parte del leone

in questo accomodamento
;

cio non pertanto non mancano uomini ben

avvisat', i quali opinano che il territorio toccato alia Germania e fertile

e capace di grande slancio: esso possiede purecchi porti eccellenli. D;i

un'altra p;irtc 1' Inghilterra cede alia Germania 1' isola di Helgoland, la

quale, come situata a 50 chilometri dalla costa tedesca, domina i porli

di Amburgo e di Brema, e segnatamente poi 1'imboccatura del Canale del

llaltico nel mar del Nord. Helgoland non e che uno scoglio misurantc 138

ettari e che innalzasi a 63 metri sul livello del mare. Ma csso puo essere

fortificato facilmente, servir di rifugio ad una flotta o di stazione ad una

flottiglia di torpediniere. Spento il suo faro, una flotta nemica e disorien-

tata, mentre che il suo telegrafo sottomarino puo segnalare tulti i mo-

vimenti di essa. Helgoland nelle mani della Germania e una garanzia della

difesa dclle sue coste, impedendo ch'esse vengano bloccate, o che vi sbar-

chino Iruppe ostili. Quest' isolotto faceva parte dello Schleswig-Holsteiu

lino al 1807, quando gl'inglesi se ne impadrouirono, per fame una sta-

zione di contrabbando e un punto di difesa contro la Danimarca e la Francia.

I duemila abitanti sono di razza frisone, parlandone il dialetto; ma 1'in-

segnamento e le preghiere del culto fannosi esclusivamente in lingua te-

desca. Tutti gli anni, da 10 a 12 mila individui, quasi tutti tedeschi, passano

la stagione balneare ad Helgoland ; la quale di soprassello communica sol-

tanto colla Germania. L' acquisto di quell' isola soddisfa segnatamente il

sentimento patriottico; perche tulti presso di noi hanno sempre conside-
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rato Helgoland come una terra tedesca. Geograficamenie di ccrto cssa fa

p.irte della Gcrrnania.

Cio nnlla ostantc il tratlato anglo-tedeseo 6 vivamente combattuto.

Li Gompagnia doll' Est africana e lc societa politiche hanno deciso, in

segno di protcsta, di rinunciare al ricevimcnto solenne ch' csse avevano

in animo di offrire al maggiore Wissmann, Commissario imperiale nell'Est

africano, al suo arrive in Rerlino, il 23 di giugno. Pure il trattato verra

scnza dubbio sanzionato dal Reichstag, salvo qualche modificazione. La

sna importanza consiste sopratutto nel ravvicinamento fra i due paesi; e

che e tale da ritenerlo quale un accessione dell' Inghilterra alia triplice

alleanza. A Pietroburgo e a Parigi non si ingannano sotto tale riguardo.

In presenza degli sforzi incessanti della Francia per la sua alleanza

colla Russia, 1' Inghilterra non poteva esitare. Occorrevale 1'appoggio del-

1' Austria e dell'Italia contro la Russia e la Francia (nel Mediterraneo) :

quinci la necessita di assicurarsi anche 1'amicizia della Germania, la quale,

dal canto suo, non vuole trovarsi di fronte alia flotta inglese in una guerra

colla Francia.

Grazie a Dio, noi siamo ben lontani da una guerra qualsiasi, e le re-

Lizioni colla Francia sono molto soddisfacenti: tuttavia qui si nota che

1'idea del riacquisto dell'Alsazia-Lorena e oggi piii viva che mai presso i

nostri vicini, ai quali il loro esercito riorganizzato sembra inspirare una

novella fiducia. II Cancelliere ha dichiarato al Reichstag che il manteni-

mento dell'obbligo del passaporto era una necessita; perche molti fran-

cosi venivano ad esercitare lo spionaggio nell'Alsazia-Lorcna. E una que-

st ione disgraziata codesta pei due paesi. I tedeschi hanno riguardato sempre

TAlsazia come una terra tedesca, la quale era stata loro strappata ingiu-

stamente in tempi di grandi disastri, quando la Germania era straziata,

per la gueira dei Trent'anni, da Svedesi, da Frances! e da Turchi. E la

Francia reclama 1'Alsazia, perche i suoi abitanti le si sono fortemente afle-

zionati.

II trattato di accomodamento tra la Svizzera e la Germania, annun-

ziato dal principe di Rismarck all'epoca della questione Wohlgemuth, e

slato ristabilito con soddisfazione d' ambo le parti. 11 Consiglio federale

f la stampa svizzera esprimonsi concordi in questo senso.

2. Per opera del signor Windthorsl, il progetto d'aumentare 1'eser-

cito di 18 mila uomini, portandolo cosi a 486 mila, e stato votato con

una forte maggioranza. L' illustre capo del Centro ha rilevato che, non

ostante cotale accrescimento, J'arliglieria tedesca contera ancora quaranta
batterie di meno dell' artiglicria francese. Pero 51 signor Windthorst ha

latto pure adottare le seguenti risoluzioni : il Governo rinunciera al pro-

getto d' incorporare tutti gli uomini validi alle armi: sottopom tutti

gli anni il bilancio della guerra all' esame del Reichstag : ridurra la du-

rata della presenza sotto le bandiere: e stud
:

cra di stabilire il servizio
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di due anni. II Governo si e impegnato a tutto do, ed ha acconsentito

di elevarc il numcro dei congedi illimitati pei soldati in servizio da

tre anni da 52 mila a 58 mila. In conseguenza di tali disposizioni,

il Reichstag accordera i 20 milioni di aumenlo per assegni ai funzionarii,

dcdotti i 4 milioni per gli official!.

II signor Windthorst e riuscito a persuadere circa 8') membri del

Centro, di votare siffatti aumenti : e per fermo, vista la forza dolle ar-

mate a cui noi potremmo un giorno trovarci di fronte, neimnen io vor-

rei clie ci si potesse addossarc la responsabilita di un qualchc disastro

per non avere accordalo quello che le autorita militari avevano creduto

nccessario. Cerlamente non e piaccvole di sostenere in sifTatta guisa il

Governo die mostra cosi poca disposizione a soddisfare i nostri voti piu

legit timi: che disconosce gl' interessi vitali della Chiesa e della Scuola

Cristiana; conforme ha novellamente dimostrato la discussione sullo Sperr-

gelder (rendite sequestrate alia Chiesa durante il Kultiirkampf). Siamo

sempre li: la popolazione Cattolica e la prima ad imporsi palriotticamcnte

tutti i sacrifizii; mcntre il governo prosegue a porrc in non cale i voti

piu cari di essa. Sembra che il Governo ignori persino che un popolo il

quale vede rispettati i suoi piu puri interessi, e che gode del pieno eser-

cizio della sua liberta e dei suoi diritti naturali, raddoppia di anuegazione

e di forza di fronte allo straniero.

Appena votato cotesto progetto di legge, il Governo si e fatto a

chiedere un nuovo credito per 73 milioni 283 mila march!
;

dei quali, 8

milioni 409 mila e 600 per ispese ordinarie militari. Le spese ordinarie

toccano la cifra di 10 milioni 305 mila per ferrovie strategiche, 38 mi-

lioni 623 mila per armi, 4 milioni 774 mila e 700 per edifizii militari

nell'Alsazia-Lorena e via di seguito.

II ministro della guerra, signor Verdy du Vernois ha presentato le sue

dimissioni dopo 1'approvazione degli aumenti richiesti. La cagione di quc-

sto fatto dovrebbe cercarsi nelle rivelazioni ch'egli ha fatto in seno alia

Commissione militare del Reichstag. Ogni anno restano 31 mila 500 uo-

mini atti alle armi che non possono chiamarsi sotto le bandiere per man-

canza di quadri per istruirli. Bisognera giugnere successivamente a incor-

porarli: piu tardi 1'aumento si fara in proporzione deH'accresdmento della

popolazione. E allora bisognera pure aumcntare il numero delle division!

e dei corpi di armata. Verrebbe cosi a realizzarsi il piano del generale

Scharnhorst, il riorganizzatore deH'armata prussiana dopo il 1866. 11 Oan-

celliere, mentre dichiarava commendevole codesto piano di idee, non pro-

nunziavasi pero in verun modo sulla adozione di esso. In una parola

queste proposte hanno fatto la piii cattiva impressione in tutta la Ger-

mania, la qualc e stanca dei sacrifizii ognor crescenti che le si im-

pongono.

Qualche giorno prima del signor Verdy du Vernois, il signor Scholz,



CONTEMPORANEA 369

ministro delle fmnnze cli Prussia, dimettevasi alia sua volta dall'alto uf-

ficio, e veniva sostituito dal signer Miguel, gran borgomastro di Fran-

oforte, antico direttore di Banca, ccc. ccc. 11 signer Miguel e stato per

parecchi anni uno dei leaders del partito na/ion;ile liberale, e come tale,

fu uno dci sostenitori del Knltnrkampf. Ma fu altresi tra i primi a tirarsi

indietro dalla lotta e a lavorare per la modificazionc delle Icggi di

Maggie. Ha fama di finanziere ed amministratore di prim'ordine, e di-

stinguesi pel suo spirilo conciliativo. Non sara di certo il signer Miguel
che si opporra ai propositi di nuove concessioni ai cattolici; Lanto piu

^he gli ultimi voti del Reichstag provano decisamente che il Governo

m'ente puo fare senza del Ontro.

3. II principc Bismarck ha detto ad una deputazione di Berlino: Le

nigioni per le quali io ho lasciato il potere non sono la ove si cercano:

ma trovansi esclusivamente nella decomposizione di opinioni dei miei col-

leghi del Ministero. Io ho il diritto di criticare il dramma, come ognuno
che ha pagato 51 suo posto in teatro; cd ho il dovere di esporre la mia

opinione, per coloro che in Germania e altrove sono interessati a cono-

scerla. Io sono quello stesso che ero tre mesi or sono; e non mi sotto-

metto punto, avessi anco a restar solo. Un uomo, come me, ha il dovere

di dir francamente in alto luogo quello che pensa: un buon ministro non

deve temere 1'aggrottar delle ciglia del suo padrone, ma deve esporre la

sua opinione senza battere ciglio. Io ho il diritto di manifestarla, que-

st'opinione, no piu ne meno di qualunque altro cittadino. E cosi facendo

io sostengo la politica pacifica del mio successore. Cio puo dispiacere ad

alcuno, ma io son uso a fare quello che io giudico degno di farsi, ecc.

Insomma il principe di Bismarck non tralascia alcuna occasione per far

palese il suo malcontento e per scagliare dei dardi verso Berlino. Si an-

nunzia frattanto ch' egli ha accettato la candidatura pel Reichstag nella

circoscrizione di Kirchkeim-Bolanden nel Palatinate.

4. II 7 giugno, la seconda Camera del Landtag prussiano ha rospinto

la legge, per la quale invece della restituzione dei 16 milioni sequestrati

durante il Kulturkampf, il governo intendeva pagare nna rendita di 540

mila marchi, i quali non potrebbero essere impiegati che col consenso

del ministro dei Culti. Avendo il Centre dichiarato formalmente ch'esso

non potrebbe votare siffatta legge, perche costituiva una flagrante vio-

lazione della proprieta ecclesiastic;), gli altri partiti non hanno saputo

insistere di vantaggio. Essi ban pensato: se codesta leggf; non e accet-

tata dal Centre, nemmeno i Cattolici 1' accoglieranno : non si otterra la

paciticazione. La discussione e stata assai vivace, atteso gli attacchi in-

qualificabili del sig. Stacker predicatore della Corte. Egli accuso i cat-

tolici di delitto di lesa maesta per aver sostenuto che questa legge era

in opposizione col settimo Comandamento del Decalogo. Rimprovero al

Papa di trasgredire il Vangelo, perche non accettava tutte le leggi ema-

8rie XIV, vi. Til, fasc. 9SS. '24 36 Imylio 1890.
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n;ite dal potcrc civile; gli rinl'accio il doinma dell' Immacolata Concezione,

le confische politic-he del Medio Evo e non so piu quunlc altre cose. I

signori \\indlhorst, Heichensperger, Porsch e il Conte Strachwitz gli

(liedero il fat to suo; c si fini col provargli ch' egli aveva, giusta il suo

costume, falsificato il resoconto del suo discorso. Non e davvero un hello

elogio codeslo pel signer Stxecker; ma non bisogna fame meraviglia.

Come predicatore della Corte, egli non si sarebbe permesso quclli at-

tacchi indegnissimi, i quali ricordano anche troppo la piu triste epoca

del Kulturkampf, se non fosse stato sicuro cb'essi avrebbero trovato un

eco favorevole nella reggia. Eppero il contegno di codesto pastore cor-

tigiano racchiude un avvcrtimenlo: i cattolici devono stare all'erta r

non rallentare di zelo; altramente essi saranno sorpresi dal nemico

quando ineno sel penseranno.

Stando a quello . chc dicono alcuni giornali, la rielezione del signor

von Forkenbeck alia carica di gran borgomaslro di Berlino, fatta dal Con-

siglio municipale, non sarebbe questa volla ratificata dall'Imperatore, per-

che il rieletto e cattolico. Un partito possente nella reggia, capitanato

dal signor Koegel pastore di Corte, e d'avviso che il prime borgomaslro

di Berlino deve esser sempre un protestante. Eppure il signor von For-

kenbeck e tanto poco zelante cattolico, che egli ha accettato di far

parte della Corte Ecclesiastica che ha deposto i Vescovi, cio che attiro

sul suo capo la scomunica latae sententiae. Le due piu grandi cilta cat-

toliche della Germania, Colonia e Monaco, sono amministrate da Borgo-

mastri protestanti, come, del resto, un gran numero di citta minori. I

protestanti trovano cio naturalissimo, perche considcrano la loro pre-

ponderanza quale un diritto: di che essi impermaliscono, ove per av-

ventura qualche cattolico, sia pure molto annacquato, venga ad esercitare

un importante ufficio.

5. Per cio che spetta al credito di 4 milioni c mezzo per le posses-

sion! tedesche dell' Africa Orientale, il signor Windthorst ha fatto notare

che il governo prosegue a negare 1'autorizzazione ai religiosi dello Spi-

rito Santo di stabilire una succursale in Germania, allo scopo di rcclutare

un maggior numero di missionarii tedeschi per le nostre Colonie. A Mtin-

ster la casa e bella e pronta per accoglierli. Giova sperare che il governo
non esitera piu oltre, dopo la testimonianza del suo Commissario in Africa,

il maggiore Wissmann. Al suo ritorno in Germania, venne questi visitato

da un redattore Ae\VAllgemeine Zeitung di Monaco, il quale narra su tal

proposito quanto segue. II sig. maggiore Wissmann fe' rilevare I'intromis-

sione ingiustificabile e pregiudizievole dei missionarii anglicani ed anco dei

missionarii protestanti tedeschi nella politica. Come contrapposto, a fianco

dei loro intrighi nefasti, egli collocava le buone opere, 1' influenza cri-

stiana, il lavoro civilizzatore e moralizzatore dei missionarii cattolici, ani-

mati da un grande spirito di sacrif'zio, e non mai stanchi. Egli proclamava
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i missionarii cattolici qu;ili colonne della civilta, che aveano grandcmentc
favorito la sua opera di pacifieaxione c di consolidazionc del dominio te-

desco. Per lo converse i missionarii protestanti, cosi gl'inglesi come i te-

deschi, avevangli suscitalo contro inille ostacoli e difficolta. Le cospicue

sommc clie costarono tai missionarii rappresentano delle spese di pura per-

ilita : questi signori non servono a nulla e non fanno die male.

Tutti i giornali tedcschi hanno riprodotto tale conversazione. II signor

\Vissmann, che e protestante, esprime lo stesso giudizio intorno ai missiu-

narii cattolici nella relazione del suo viaggio attra verso 1' Africa dal Congo
a Xanzibar.

I missionarii beuedettini di S. Ottiliano (Baviera) dopo avere stabitilo

la loro principalc stazione al porto di Dar-el-salem, spcdirono teste altri

diciassette individui, tra sacerdoti, fratelli e snore, in Africa per stabilire

due nuove stazioni nell'interno. 11 numero dei postulanti aumenta a segno

da render possibile ogni anno la fondazionc di due o tre nuove stazioni.

II 26 giugno fu tenuta, in Colonia, 1'Assemblea generate dell'Asso-

ciazione africana dei Cattolici della Germania, sotto la presidenza di mon-

signor Arcivescovo. Essa ha votato dei sussidii di 10 mila e di 20 mila

marchi per le missioiii del Tanganyka e del lago Vittoria
;

ed ha messo

100 mila marclii a disposizione deU'episcopato allo scopo di edificare una

Casa di missionarti per le Colonie tedesche, di cui il Santo Padre ha rac-

comandato la 'bndazione. Quest'associazione conta oggi piii di 1800 suc-

i-ursali in tutta la Germania.

11 signor Peters clie e stato il primo pioniere degli acquisti tedeschi

in Africa ha condotto la sua spedizione da Xanzibar al lago Yittoria-Nyanza

ch'egli ha girato all'est, e passando il Nilo al nord. Ma cola egli apprese

ch'Emin pascia era parlito da quattro giorni con Stanley. Allora Peters

ha attraversato 1' Uganda (cio che Stanley non aveva osato) dove grazie

ai PP. missionari di A. Signora d'Africa, ha conchiuso un trattato col re

.M \\anga in nome della Germania. Egli ha reso inoltre dei servigi a quel

re nel riordinamento della sua piccola armata. Cosi la traversata dell'U-

ganda si e cambiata per lui in viaggio trionfale. Appresso egli ha attra-

versato il \ittoria-.\\ nnza in 16 giorni, insieme con monsignor Livinhac.

e trenta imbarcazioni d'indigeni. Egli sperava di essere sui primi di Juglio

u Bagamoyo col nominate monsignor Livinhac
;

51 quale, innanzi la par-

tenza, ha rimesso i suoi potcri a monsignor Hirtz (alsaziano) dopo averlo

consacralo vescovo titolare di Tebessa. Mons. Livinhac venue nominate

Vicario generale dei prelodati PP. delle Missioni Africane
;

venti dei quali

partirono da Algeri per 1' Uganda sugli ultimi di giugno. II signor Peters

ha potuto accertare che gli Usukumo e i Wanyanwesi, i due popoli i

piu important! tra il Tanganyka e il Vittoria-Nyanza, sono intieramente

guadagnati alia Germania : essi sono nemici degli arabi. Le loro carovane

aveudo trovato protezione nei tedeschi sulla Costa, si allearono ad essi,
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c contribuirono valorosamente a domare 1'insurrezione di Buschiri e con-

sorti. Una delle prime missioni verra stabilita nel lore paese.

6. L'antico ministro di Baviera, von Lutz, infermo cosi gravemente
che credevasi di pcrderlo. Bidotto agli estremi, domando i conforti della

Chiesa e ricevette i Sacramenti circondato dalla sua famiglia protestante.

Un giornale liberate fa rilevare a questo proposito che fra gli alti funzio-

narii in Monaco e assai in voga 1' uso di far allevare i proprii figli nel

protcstantesimo. L'aiutante generale del Principe-reggente, e in gran fa-

vore presso di lui, signer von Freyschlag segue anch'egli siflatlo costume.

Si direbbe che il far allevare i proprii figli nel Protestantesimo e il mezzo

piii acconcio di raccomandarsi in alto luogo e di garantirsi un rapido avan-

zamento.

Monsignor Arcivescovo di Monaco ha annunciate in una risposta al

Clero deljPalatinato, ch'egli avrebbe colta la prima occasione per esporre

al Principe-reggente la situazione dei Cattolici, e per segnalargli Pimpres-

sione che la sua attitudine rispetto al Congresso Cattolico ha prodotto in

tutto lo Stato non meno che nell'intera Europa.
In un indirizzo al principe Loewenstein, commissario generale del Con-

gresso, il partite del Centro del Palatinato ha riprodotto la lettera che il

re Massimiliano diresse nel 1860 a monsignor Weiss, vescovo di Spira,

per congratularsi della fedelta coraggiosa colla quale PEccellenza sua &

il Clero della sua diocesi eransi opposti alle imprese dei rivoluzionarii nel

1848 e 1849. Si, i ca,ttolici e il loro Clero sono stati i piii validi pun-
telli del trono durante la burrasca rivoluzionaria

;
ma cio non ha impe-

dito a re Massimiliano di continuare a favorire i liberali e i protestanti

a spese di quelli.

Lo stesso puo dirsi del Granducato di Baden. I deputati cattolici

hauno chiesto il suflragio universale, la revisione del sistema elettorale;

e il primo ministro, signor Turban, ha risposto mendicando dei pretesti.

Perche egli disse, a fianco dei socialisti v' hanno altri partiti, ugual-

menle pericolosi per lo Stato, che profitterebbero del suffragio univer-

sale. II signor Marbe cattolico si fece allora a domandare: E, dun-

que, il Centro, sono i Cattolici che vengono additati quali nemici dello

Stato? Sicuramente rispose il signor Kiefer, amico del ministro e

capo dei liberali, i quali curvaron la testa in segno di assentimento. E

dunque ben accertato. II governo di Baden mantieue il sistema eletto-

rale esistente per crearsi una maggioranza faltizia alia Camera e per op-

primere in tal modo la maggioranza cattolica del paese.

II governo e la maggioranza liberate ^i Baden hanno respinto altresi

la proposta del barone de Buol di abolire la legge in favore dei vecchi-

cattolici, di cui il proponente e gli altri oratori cattolici hanno dimo-

strato la ingiustizia e il carattere anticostituzionale. E anche qui la cosa va

pel suo verso. I vecchi-cattolici sono un eccellente seme che bisogna col-
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tlvare e far prosperare a spesc dci cattolici. II miaistro dei Cnlti signer

Nokk, che ha difeso la legge e" stato in seguito decorato dal Granduea.

E contemporaneamente il Sovrano esalta la conciliazione in un discorso

officialc! Conciliazione a carico dei cattolici, come sempre!

7. II Congresso cattolico s'inaugurera il 28 agosto a Coblenza, dove

si va allestendo una sala capace di settemila persone. A Monaco si orga-

nizza un gran treno speciale per Coblenza; e tutto fa sperare che il Con-

gresso del 1890 sara degno dei precedent! .

8. II Sinodo di Berlino ha decretato un'imposta del 10 per cento (im-

posta snlla rendita) a carico dei protestanti della capitale, imposta che

deve fruttare 750 mila marchi. Di questa cifra, 148 mila e 500 marchi sa-

ranno assegnati, quale indennita, ai pastori per la soppressione del ca-

suale in seguito all'introduzione del matrimonio civile: 08 mila 325

serviranno a compensare altre perdite di proventi dei detti pastori; e 196

mila 457 sono destinate al mantenimento delle loro vedove e figliuoli.

Non restano pertanto che un 306 mila marchi per la costruzione di nuove

chiese, delle quali incalza il bisogno,stando almeno a quello che dicono i

signori pastori. Giovera poi saperc che del milione e 450 mila marchi

raccolti a questo scopo, 740 mila marchi furono largiti dull' imperatore

o dalla famiglia imperiale, presso a 600 mila vennero presi sui bcni, che

risalgono all'epoca cattolica; e il piccolo resto vennc donato dalla gene-

rosita dei fedeli!

IV.

INGHILTERRA (Nostra Corrispondenza). \. Difficolta interne ed esterne.

II trattato colla Germania per la limitazione delle sfere d' interessi in

Africa. 2. Come stanno le cose relativamente al bill sugli spacci dei

liquori e su altrt argomenti in discussione. 3. Una proposta di modi-

ficare la procediira della Camera. Deliberazioni dei partiti. 4. Cose

d'Irlanda. Le evizioni e lo spionaggio. II matrimonio di Guglielmo O'Brien.

Una tattica del Signer Parnell. 5. Screzii nel campo ministeriale.

6. II Giubileo del Cardinale Manning. Indirizzo, discorsi ed oflerte. La

risposta dell' insigne Porporato. Le manifestazioni dei protestanti. 7.

Cose della chiesa Anglicana. Le difficolta sollevate dal processo al vescovo

di Lincoln. L' aureo sogno di un dotto Vescovo anglicano. 8. Opere

anglicane. Le missioni universitarie e collegiali. Missione di signore.

9. Success! accademici di fanciulle sttidiose.

1. La situazione politica continua a presentare sintomi di una note-

vole perturbazione, che fanno presagire nuove difficolta per il Governo, e

tali che possono compromettere ad ogni momento la sua stabilita. La causa

di questo ottenebramento dcH'aspetto delle cose deve ricercarsi nel carat-
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tere doi tre principal! disegni di legge, chc il Governo ha preso impegno
di fare approvare dal Parlamcnto durante la sessionc altuale. Disimpe-

gnarsi da tale assunto e cosa irta di difficolta, per la natura stessa dei

progetti in queslione, prescindendo anche dall' azione ostruzionista dcl-

1'opposi/ionc, ispirata dal prcscnte stalo di guerra piultosto ardcnte fra

i partiti.

Si tratta, come ho gia detto altre volte, del Licensing Dill, del Tit/n't

Bill e (\e\rirish Land Bill, ognuno dei quali conticne maleria di dissidii.

Al senlimento di ansieta che indi proviene, si devono aggiungere le con-

tinue oscillazioni del movimento politico, che percorrono di giorno in

giorno nuove fasi minacciosc. Un incidente di tal genere si ebbe nella di-

missione del capo della polizia metropolitan, provocata dai suoi dispa-

reri col segrelario per 1' iuterno a proposito di certe concession! ch' egli

proponeva a favore dei policeman, i quali sono da qualche tempo in un vero

stato di agitazione, chiedendo riparo ad ingiustizie di cui si dicono vittime.

Siccome in question! di tal fatta sarebbe necessaria un'azione immediate e

risoluta, il ministero si trova aggravate di nuove difficolla oltre qnelle die

gia gli pcsano sulle spalle.

Non mancano, d'altronde, cause di un certo malumore anche riguardo

alle question! estere, come per es. la questione colla Francia per la pesca

di Terranova e la vertenza d'Africa colla Germania. Fortunatamente que-

st' ultima sembra essere bene avviata a componhnento pacifico : almeno,

il dispaccio di lord Salisbury a sir Malet, comunicato non ha guari ad

ambidue i rami del Parlamcnto, ci offre fondate speranze di una pronta

soluzione. L' accennato dispaccio, ora appartenentc al dominio del mondo

politico, da pure un sunto degli accordi proposti; sono tali chc riducono

ai minimi termini le materie di discussioni per 1' avvenire e in pad tempo

assegnano defmiti campi d' azione alle due potenze, nelle cui mani clo-

vranno riposare i futuri destini dell'Africa. Mentre si assicura all' Inghil-

terra compiuta e libera comunicazione col Nord dell' Africa e colla vallala

del Nilo, viene stipulate contemporaneamcnte^che non si levino dazii pro-

tettorii fra inglcsi e tedeschi sui confmi dei rispettivi territorii. Zanzibar

inoltre viene posto sotto il protettorato inglesc ; ma, in ricam bio di tali

concession!, il Govcrno prepara un Bill per la cessione alia Germania del-

1' isola di Heligoland, la quale, senza essere per no! ne di sicurezza in

tempo di guerra, ne di vantaggio in tempo di pace, e abitata da tedeschi

colla sola eccezione forse del Governalore. Verra stipulata 1' esenzione di

tutti quegli isolani ora viventi dal servizio militare o navale obbligatorio,

come pure la continuazione dei dazii attuali per un ventennio.

Questa proposta di lord Salisbury e stata, in complesso, accolta con

favore. Naturalmente, non mancano le cavillose critiche da parte deMembo

estremo dell' opposizione e di uno o due fogli liberali
;
ma in compenso

il Governo ha avuto la calorosa approvazione dello Stanley, che puo con-
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sidcrarsi come un;i malleveria di favorcvole accogiienza. E ben vero chc

vengono espresse special! riscrvc circa la ccssione dell' Heligoland, ma

piuttosto per motivi di sentimento, che per solidi c reali interessi. La ri-

vendicazionc del possesso dell' isola, dopo la grandc guerra nel 1814, non

!'u probabilmente suggcrita die dalla contiguita coll' Hann-wer, che a quel

tempo apparteneva alia Corona inglese, anziche da altre considcrazioni di

ordine civile c militarc. Ora, tale ragione per il possesso inglese non sus-

siste piu Dall' altro canto, pero, si risponde che la cessione non e ve-

duta di buon occhio dagli abitanli stessi dell' Heligoland, che temono vi-

vamente di esserc caricati di tutti i tributi imperial!.

"2. Ma, per ritornare alia politica interna, le questioni suscitate dal-

1'analisi dei tre progetti sopra menzionati hanno fmito col gettarc per dir

cosi una grossa pietra d'inciampo sul carnmino della presentc logislaliira, e

gli imbarazzi che ne derivano si complicano con altri, ma scmpre connessi in

qualche maniera coi detli Bills, che haono scompaginato alquanto le file

dei ministerial!, come attesta il calo da 80-100 a 30-32 nelle votazioni

fattesi su certi articoli specie del Licensing Bill. I liberali-unionisti si rac-

colsero, all'appello di lord Hartington, per assistere il Governo; ma nelle loro

stesse file si e infiltrate un certo scoraggiamento. II gran porno di con-

test in qucsto Bill e la questione dei compensi che il Governo ha sta-

bilito di accordare ai proprietarii di liquorerie, alle quali per gli efietti della

nuova legge vcnisse ritirata la licenza. 11 punto di vista del Governo e che

le persone occupate nello spaccio dei liquori, in virtu delle ottcnute li

cenze, devono considerarsi come in possesso di un diritto acquisilo, sotto

la cui sicurta esse incontrarono spese considerevoli sia per acquistarc un

ccrto fondo, sia per adattarlo all'uso di quel dato commercio, e che sa-

rcbbe quindi ingiustizia chiudere loro la via di un traffico senza un ade-

quate compenso. Dall'altro canto, gli oppositori, le cui ostilita si concen-

trano appunto contro questo articolo, oppugnano la validita di tale argo-

mento, non potendo sussistere alcim diritto acquisilo in rapporto alle dette

licenze. All'opposto, anzi, le licenzc costituiscono piii
che altro una specie

di monopolio; c la ragione slessa della loro esistenza, anziche tendere a

creare diritti acquisiti, ha un carattere essenzialmente restrittivo, poiche

1'unico motive che ne suggeri la concessione fu il bisogno d'innalzare ar-

gini al commercio delle bevande alcooliche, e di offrirc protezione e gua-

rentigie contro gli abusi. Giuridicamente non devono riguardarsi chc sotto

tale aspetto; poiche difatto in ogni caso pratico, la licenza non viene

accordata che per un anno, ne porta seco alcun diritto di rinnovamcnto.

Ed invero, ove la licenza non venga a perdersi ancor prima, in seguito a

riprovevole condotta del posscssore, scade naturalmcntc alia fine di cia-

scun anno, e si rendc necessario il domandarne una nuova per 1'anno se-

gucnte, se la persona che ticne 1'esercizio desidera di continuarlo. Mo-

vendo da questo punto di vista legale, ogni qual volta venne dcferita la
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questione ai tribunali, ripetute sentenze dei giudici negarono uniforme-

inente chc la licenza portasse seco alcun diritto acquisito.

Gli avvocati dclla tcmperanza, capitanati, puo dirsi, da S. Em. il Car-

dinal .Manning, combattono strenuamcnte la clausola di un qualsiasi ri-

sarcimento, servendosi di ogni arma legittima onde far cadcre le proposte

del Governo. Una delle grandi ragioni chc li muove e da vigore e slancio

ai loro attacchi, e la considcrazione che le rifazioni dci pretesi danni an-

drehbero a vantaggio dei grossi fabbricanti e delle grandi ditte, anziche

di singoli rivenditori al niinuto. Indi una parle considerevole del pubblico

danaro andrebbe, non a sollievo deH'umile Irafficantc, ma a benefizio di

uomini die hanno gia accumulato immense fortune mediante un mono-

polio passato elTettivamente nelle loro mani. E come? Ecco. I grandi fab-

bricanti, appena se ne presenta 1'occasione, acquistano gli spacci privati,

i quali, incontrano 1'obbligo di non vendere se non quelle bevande die

escono dalle loro fabbricbe o distillerie. Per tal modo, innumerevoli li-

quoreric private s'infeudarono alle grandi fabbriche, divenendo semplice-

mcntc i canali per cui i liquori da esse prodotli passano nolle aride gole

e negli stomachi dei consumatori.

I seguenli esempii mostreranno la natura ed i risultati di una tale

maniera di procedere, e daranno una idea di cio che e il traffico dei li-

quori in Inghilterra.

A Newcastle-on-Tyne venne edificata una casa nuova, colla spesa

complessiva di 800 lire sterline. Comperata a suo favore la licenza di spac-

cio di liquori, di una vecchia casa, il valore dello stabile aumcnto fino a

6,300 sterline; e per tale somma essa fu poco dopo venduta.

In questo caso, il compenso del Governo per il ritiro della licenza

ammonterebbe dunque a 5,500 sterline.

Una casa, in Liverpool, munita di licenza, valeva 2000 sterline, e

fu comprata da un fabbricante di birra per 10,500.

< Un'allra casa, pure di Liverpool, comperata pochi anni or sono per

800 sterline, prima della concessione della licenza, fu vendnta ultimamente

per 8,500; periodic richiederebbe ora un compenso di 7700 sterline.*

Un gin palace presso i docks venne fabbricato ad un prezzo com-

plessivo inferiore alle 8000 sterline. Indarno tutti gli armatori dei piroscafi

si opposero alia concessione di una licenza. Ora uno dei primi fabbricauli

di birra ha offerto 20,000 sterline, che vennero rifiutate. In ogni caso,

il risarcimento qui non potrebbe mai cssere meno di 12,000 sterline.

Questi saggi possono alquanto dilucidare la questione di che si tratta,

e contemporaneamente permettono d'intravvedere gli enormi lucri che rica-

vano i grandi fabbricanti a spese della salute e prosperita, fisica e mo-

rale, della popolazione. Quanti milioni di anime rovinate! Quale mera-

viglia se il bilancio annuo del consume di bevande spiritose e salito al

disopra dei 100 milioni di sterline?
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3. Parecchi meetings di conservator! e di liberali-unionisti furono te-

nuti recentementc per avvisare ai mezzi onde ovviare alia crisi, rafforzarc

il govcrno ed agevolare 1'andamcnto della cosa pubblica. Nessun disegno

concrete venne ancora adottato per raggiungere tale scopo, sebbene si

siano fatti diversi suggerimenti, La proposta che ha le maggiori proba-

bilita di essere accolta dal governo, per sottrarlo all' infortunio di una

sessione autunnale, e quella riguardante una modificazione della procedura

della Camera. Finora infatti, quando un bill non avesse potuto superare

gli ostacoli a divenir legge durante una sessione, solevasi ricbiedere che

venisse ripresentato de novo nella sessione seguente, ove sussislesse an-

cora il bisogno di sottoporlo alia sanzione legislativa. Ora, invece, si trat-

terebbe di dar facolta perche nella sessione immediatamente successiva si

riprenda puramente e semplicemente il progetto nella condizione precisa in

cui era stato lasciato dalla sessione precedente. Non v'ha dubbio che tale

proposta sara fortemente osteggiata dall'opposizione e specialmente dai de-

putati irlandesi; perche, rimandando 1' Irish land bill alia sessione del 1801,

pregiudichcrebbe la causa irlandese col mantenere il paese nel suo attuale

stato d'incertezza.

4-, L' Irlanda, poi, rimane anch' essa nello stat.u quo. Continuano le

evizioni, si proclamano frequenti meetings, e le persone sospette vengono

sorvcgliatc (shadowed, ombreggiate) dalla polizia; la qual cosa vuol dire che

ciascuna di esse trovasi sotto la custodia di uno o due policemen che gli

stanno alle calcagna per assicurarsi che non cadano in pratiche illecite. II

signor G. O'Brien, che puo chiamarsi uno degli eroi nazionalisti, ha teste

contralto matrimonio con una signorina russa, mademoiselle Baffalovitch. II

signor Parnell, poi, ha adottato un nuovo metodo nella direzione del par-

tito e scgnatamente nella scelta dei candidati a seggi lasciati eventualmentc

vacanti da irlandesi. Egli trascelse ultimamenle all'uopo due egregi mem-

bri dell'Universita di Oxford, uno tuttora e 1'altro antico aggregate del-

YAll Souls College. Uno di essi, il signor Knox e protestante, proprietario

irlandese: 1'altro, il signor Dalton ha parentele e relazioni in Australia.

Questa ultima scelta prova che il signor Parnell e ansioso di mcttersi in

buoni rapporti colle colonie: come lo aveva gia dimostrato dando il seggio

di S. E. Cork al signor Marragh, che ha relazioni nell' Africa meridionalc.

Corrc pur voce che sir John Pope Hcnnessy occupera in breve un seggio

irlandese. Egli e ritornato di fresco dall'isola Maurizio, ove si e segnalalo

come governatore. E fermo e zelante cattolico: la sua presenza sarcbbc

per piu di un conto un pregevole acquisto per la Camera dei Comuni.

5. Lo sdrtfscio, che si scopre sempre piu nelle file ministeriali, viene

ingrandito dal prossimo viaggio del signor Chamberlain in America. La

sua assenza nel periodo piu critico della sessione non manca di significato,

indicando un sentimento di sconforto nella presente situazione. Dall'altro

canto si annunzia che lord Hartington ha acconsentito a partecipare ad
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un;i grandc riunione consorvatricc da tcnersi fra qualclic tempo: ed anche

quosto e Catto cgualmenle espressivo, poiche accenna ancora una volta qualc

sara da ultimo il posto di lord Hartington nei fuluri aggruppaoienti dei

parliti, cioe piuttosto fra i conservator! chc fra gli antichi colleghi libe-

ral!. In cio egli sarii probabilmente imitato da pure
r;chi dei suoi seguaci

libcrali-unionisti. Non e pero facile indovinare il colore che nascera dalle

fusione di questi due elemcnti.

0. Grande avvenimento pei cattolici inglesi e stato il giubileo del

Cardinale Arcivescovo di Westminster. Per 25 anni ha amministrato la

Sede primaziale d'Inghilterra con quel successo che si puo desumere dal-

1'cnorme folia di cattolici e di protestanti che si accalcarono nelle sue sale

di ricevimcnio, il 12 giugno, per presentare a Sua Eminenza un indirizzo

di stima, di affelto e di venerazione. All' indirizzo univasi un pegno ma-

terialc di sincerita dei sentimenti in esso espressi solto forma di una

somma di 7,500 lire sterline. raccolte allo scopo di fargliene un omaggio

personalc. II documenlo fu letto e presentato dal Duca di Norfolk, cd il

segucntc cstr.itto ne indichera bastantemente i punti principali.

I necessarii lirniti di un indirizzo come questo, rcndono impossibile

enumerare ad uno ad uno tulti i titoli che Vostra Eminenza ha acquistali

alia nostra ossequente ed affettuosa dcvozione e riconosccnza. Noi non

possiamo che rivolgere lo sguardo a taluno dei principali benefizii che la

vostra zelante c sagacc operosita ci ha procurati c conlinua a procurarci.

JMon possiamo ad esempio, iacere gli eminenti servigii da voi resi coll'opera,

non vanitosa, eppure incessante della voslra penna. Alia vostra vigile cd

-assidua difesa della verita cattolica, alia vostra irremovibilita nelle eccelse

ed intangibili dottrine della fede, alia vostra franca lealla verso la Santa

Sede, in tante opere durante questi ultimi 45 anni, alle quali noi dob-

biamo gran partc degli onorevoli riguardi che ora troviamo nei nostri

<:ompatriotti, di una stessa razza e di una stessa lingua con noi, da un'e-

stremita all'altra dell' impero.

Inoltrc, come potremmo noi oggi restare silenziosi, ricordando come,

sino dalla prima vostra accessione all'alto ufficio che occupate, la vostra

penetrantc perspicacia e la vostra indefessa energia tosto videro e prov-

videro, per ovviare ai mali imminenti che opprimevano i figli dei nostri

poveri per la mancanza di un adequate sistema di cristiana e cattolica

educazione? Osiamo dire che, quand'anche il lungo episcopate di Vostra

Eminenza non potessc mostrare altri frutti delle vostre fatiche per la

greggia di Cristo, la grande opera da voi compiuta per la rigenerazione

delle anime di tante migliaia di poveri fanciulli, col sostfcnere scuole, or-

fanotrofii, asili ed altri simili Istituti, costituirebbe da sola un abbon-

dante titolo all'ammirazione ed alia riverenza di tutti gli uomini di retto

sentire.

Tale riflessione ci conduce poi a riconoscere il grande merito che vi
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spct(;i dappoiche, colla vostra magnanima sirnpalia per lutte le

ini/iativc ed intraprese in qucsta Brando citta ed in tutto il paesc, come

pure col vostro instancabile ardore nel promuovcrc il bene generale, c'in-

st^naste col potcntc vostro csempio e ci renclestc piu agevolr coi vostri

molli success! di discerncre i nostri diritti come dttadini e di mirare ail

ottenerne 1'adempimento ciascuno nella sua sl'era e secondo le sue forzr,

onde i cattolici hanno cominciato ad occupare nella vita pubblica del paese

quel poslo da cui li avevano allontanati dapprima una legislazione ingiusta

'

(jiiindi v;irii intralci sociali.

Abbiamo sentito, specialmente sotto questo rapporto, di quanto
sono con noi debitor!, non soltanto i cattolici, rna anche tutti i nostri

nmipatriotti, alle lunghe ed ardue fetiche sostenute da Vostra Eminenza per

la graride e sacra causa della religiosa educazione del popolo tutto, tanto

come membro ddla Commissione reale di cui giustamentc ed oppor-

tunamenle vi cbiamarono a fer parte i Consiglieri costituzionali di Sua

Maesta, quanto colla vostra frequente e valida azione pubblira a tale ri-

guardo per molti e molti anni.

Oiicsto indirizzo ebbe per complcmento una serie di discorsi: del duca

di Norfolk, di Monsignor (libert, Vicario generale, del Marchesc di Ripon
e di Sir Francis Sandford, quest'ultimo protestante, clie per molti anni

rompi abilmcnte le I'unzioni di Segretario nel Comihito del Consiglio al-

1' inscgnamonlo, f'u insomma una specie di ministro dell' istruzionc nub-

blica. II breve discorso di Sir Sandford conteneva la seguenle testimo-

ni;inza ai risultati dell' opera di Sua Eminenza per la causa dell' educa-

/inne popolare: E stato un privilegio, egli disse, di lavorare con voi,

Kminenza, per diversi anni nella Commissione reale all' insognamento. E

stato mio privilegio di essere ammcsso in molte occasion! a privata ed

ainicbevole conversazione con voi sopra cosa che ci stava profondamente
a cuorc. lo posso dire soltanto che, se il lavoro di quella Commissione

diode buoni frutti per 1'istruzione di questo paese, sopra tutto per 1'islru-

zione religiosa, cio e principalmcnte dovuto all' azione direttiva che voi

pn-ndesle all'opportuna occasione. lo sento intimamente che, se 1' Inghil-

trrra restera paese cristiano, per quanto riguarda 1'cducazione, di questo

'dire risullato saremo grandemente debitor! a Vostra Eminenza.

II Cardinalc lesse quindi la sua risposta ai discorsi dircltigli. La sua

I'imclusione rivela meglio di ogni altra cosa 1' indole dcll'uomo. Parlando

di'lla somma consegnatagli, egli disse: II mio dcsidcrio e di morire da

prcte, scnza tesori e senza dcbiti. Xon potendo esserne lont;mo il tempo,
io fo il mio testamento in procinctu, come si dice, cinto a battaglia come

soldato che va alia guerra, e prendo voi tutti per miei testimoni. Ouindi

vi dico essere mio intendimenlo di erogare le vostrc gcnerose offerte nel

soiruente modo ed online:
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1. A fondare una borsa perpetua da chiamarsi borsa del giu-

bileo > per Teducaziooe di un prete per 1'arcidiocesi di Westminster.

2. Per solidi restauri della Chiesa ed edifizii sul luogo del pa-

lazzo e poi monastero di S. Grcgorio, Chiesa titolare del Cardinal Man-

ning in Roma, sul monte Celio.

3. Per le spese di due scuole, ch' erano stale soppresse dal Go-

verno, e dovettero quindi essere ricostruite : come pure per acquisto del-

1' area a favore di una nuova missione.

4. Fra le molte offerte fattemi oggi, il dono dei lavoratori dei

docks e di quelli del Tamigi mi sono particolamente accetti. A questo

devono aggiungersi i doni dei miei amid politici, e serviranno per un

letto di piu nell' antica infermeria del London Hospital, chc di giorno in

giorno riceve i feriti e mutilati nei lavori del Tamigi.

5. Per cinque persone die mi hanno lungamente e fedelmente

servito nelle ansieta e faliche di questi ultimi 25 anni.

6. Finalmente il resto sara devoluto al bello e venerabile Collegio

di S. Edmondo di Cantorbery, in Old Hall, onde uscirono centinaia di

zelanti sacerdoti per vivere e morire alle opere di carita, nell'antico Yi-

carialo di Londra, ed ora nelle diocesi di Westminster, Southwark e

Portsmouth.

Ed ora, disse infme Sua Eminenza, die mi resta se non ripetervi

i miei ringraziamenti per le immeritate ed inattese prove di attaccamento

datemi oggi ? Non deve esservi dolore piii grande per un pastore che ve-

dere e sentire come i cuori dei suoi non siano con lui. INon puo esservi

per lui maggior gioia di qudla di poter vedere e sentire che i loro cuori

sono vicini a lui. Una lunga vita e una lunga prova, e da luogo ed oc-

casione a molti errori. La vostra carita, spero, ii perdona ed oblia. Dei

molti che partecipano a questa festa, voi qui non siete che pochi; e

nondimeno rappresentate quegli altri die sono un po dappertutto, ed in

voi io li vedo, in voi io tutti li ringrazio. Nulla, per il breve tempo che

mi resta ancora, possa mai turbare e diminuire la gioia e la fiducia di

oggi. Le mie preghiere saranno per voi tutti, in lutte le vostre opere,

in tutti i vostri uffici, in tutte le vostre case, in tutte le vostre speranze.

Di quanti si trovano qui, in presenza od in ispirito, possa non mancare

neppur uno quando ci sara dato rivederci un' altra volta.

Le seguenti parole di un protestante, die puo dirsi di fama europea,

colle quali egli chiude una ri vista sulla vita e sulle opere del Cardinal

Manning, non saranno disacconcio suggello a quanto ho riferito su questa

memoranda ricorrenza.

Nel condurre a termine questi rapidi e disadorni cenni in cui ho

tentato di recare il mio tenue tribute al grande Cardinale, il cui giubileo

sara celebrato il giorno 8 di questo mese, io sento dolorosamente quanto
essi siano inadequati all' uopo. Non vi sono parole da parte mia che pos-
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sano dare piu di una languida ed incomplcta idea dell' incsauribile bonta

onde il Cardinale die prova, non soltanto a me, ma pure ad altri, amici

miei, che abbisognavano forse ancor piu di me, della pronta simpatia,

del sagace consiglio che si trovavano sempre in Lui. Londra sarebbe per

me una citta ben diversa da quello che e, se non vi fosse il Cardinale

a Westminster, a fare vigile ed amorosa guardia sugl' interessi dell' im-

pero e sulla prosperita di tutto il popolo. Da quando perdetti il padre,

non vi e stato uomo al mondo si buono verso di me, si ricco di aiuti,

si aftettuoso e leale come il Cardinal Manning. E quale e stato per me,

10 e stato per una moltitudine di persone innumerevoli, uomini e donne

oscuri, ignoti, disprezzati ed avviliti, cui nell'ora piu tetra della miseria

e della disperazione egli comparve come un sacro ministro di carita e di

speranza.

7. Le difficolta della Chiesa Anglicana non danno segno di arvicinarsi

alia soluzione
;

al contrario, sembrano sempre piu complicarsi. Non si ode

piu far cenno del processo del vescovo di Lincoln. Forse il Dott. Benson

si va lentamente accorgendo dei pericoli e delle responsabilita che cir-

condano la posizione creatasi da lui medesimo colle sue proprie mani.

Farla da papa e cosa che puo tornar piacevole; ma non aprire gli occhi

che a grado a grado all'assenza di tutti i mezzi e concorsi di cui dispone

11 vero Papa, quando la Sua azione e richiesta, e cosa che rende il tra-

vestimento assai incomodo. Frattanto gli espedienti, che vengono esco-

gitati, per attenuare e privare d'ogni effetto una qualsiasi decisione che

si fosse per prendere, sono numerosi e provengono da piu parti difle-

renti.

La grande societa ritualista English Church Union, dopo i fatti di Lin-

coln, come si ritrae dalla relazione annuale, ebbe un aumento di oltre

11,000 affigliati, portandone il numero totale a 30,861. Nell'annua riu-

nione della Societa il vice presidente, in assenza del presidente, deploro

che questi non poteva come di consueto fare udire la sua voce, e si con-

tento di dire che 1'arcivescovo di Canterbury aveva assunto una tremenda

responsabilita, risolvendosi a processare un eonfratello in episcopate senza

la presenza ed assistenza dei vescovi suoi comprovinciali, ed a far preci

che nelle sue lunghe deliberazioni possa essergli conceso lume dall'alto.

Un altro ecclesiastico, di posizione ed autorita non inferiore nella

chiesa anglicana, dichiarava recentemente che, pur riconoscendo con tutto

il rispetto 1'eminente posizione del Primate, reputava nondimeno che in

un caso d' importanza cosi eccezionale come quello del processo del ve-

scovo di Lincoln, non tutto deve finirc colla risoluzione del sinodo. Tale

maniera di vedere viene adottata come una riserva ove rifuggiarsi pel

caso di una sentenza contraria al vescovo, da molti dei suoi sostenitori

che se ne prevarrebbero come di una ragione sufficiente per negare ob-

bedienza alia decisione del metropolitano. Altri dichiarano che gli asses-
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sori del dottor Benson possono reclnmare ed esercitare il diritto di espri-

mcre diversamente i lorn giudizii nella materia, e quindi si procurano un;i

scappatoia nei dispareri dei giudici.

Quest! esempii mostrano come si moltiplichioo presso i ritualisti le

cavillcTdoni, per neutralizzare gli efletti di un giudizio avverso. La parte

proteslante deWEstablishment, invece, non si trovercbbe in tanti imba-

razzi per un simile caso: ricorrerebbe semplicemente ai tribunal! civili

per una riparazione.

II dotto istoriografo dottor Stubbs, vescovo di Oxford, in una re-

oente lettera al suo clero, faceva la seguente confessione. Prcmettevn die

s.irebbe sluta impresa vana quella di condensare negli nngusti limiti di

una pastorale un sunto sia pur languidissimo di quanto si richiede nei tri-

bunali ecclesiastici, perche possano autorevolmente e con piena abilita e

competenza decidere nolle questioni di dottrina e di riti, in manicra da

appagare uomini che operano su prindpii diametralmente opposti. Sarebbe

propriamente necessaria una Corte suprema, oosi bene informata, cosi rigo-

rosamente imparziale, cosi equamente aperfa alle considerazioni di questioni

pratiche, cosi accurata nella elabora/ione delle sentenze e cosi adatta a

giudicare cause in cui si tratta degli interessi delle anime, cbe le persone

leali obbedissero con completa soddisfazione e le sleali invece non avessero

modo ne di cercare ne di trovare un'altra via di uscita. La legge della chiesa

d'Inghilterra legherebbe i cuori c le coscienze del clero: questo ha dunque
diritto di chiedere che 1'amministrazione della medesima venga affidata ad

uomini che per le qualita sopra enumerate giustifichino la fiducia in essi

riposta. Soddisfatta questa domanda, il clero sarebbe in coscienza e giustizia

vincolato dalla decisione del tribunale, e dovrebbe sottomettersi alia por-

t.ita. Cio, secondo suppone il dottor Stubbs, sara ammesso da tulti; ma

egli vorrebbe spingersi ancora piu innanzi c dire che, anche se i tribunal!

fossero tali da non potere ispirare una vera fiducia, nondimeno, finche sono

stabiliti dalla legge del paese che mantiene 51 clero in possesso della sua

proprieta e dei suoi diritti, si devc loro obbcdienza. 11 dotto anglicano

prosegue ammettendo, verificarsi il secondo caso nello stato attuale della

chiesa d'Inghilterra, e non esistervi punto il tribunale desiderate. La sola

soluzione della difficolta ch' egli trova, e che talc condizione deve riguar-

darsi come una delle tante prove dell'umana pazienza, ed un oggctto di

sollecitudine per la futuru legislazione, non gia colla pretesa di correg-

gere il passato, ma per avere opportunita di creare cose migliori in pro-

cesso di tempo.

Questo brano, unico, e in pari tempo una chiara testimonianza della

condizione dello scisma anglicano ed una comica illustrazione dello smar-

rimento in cui cade 1'intelletto umano sotto la tirannia di pregiudizii

ercditarii e le pressioni deH'ambicnte mondano. E strano che, mentre il

dot lor Stubbs sembra assorto nella divinazione di quel perfetto tribu-
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nale che tratteggia con tocclii tanto scducenti, i suoi occhi rimangari')

cliiusi alia testimonianza slorica "li iliciotto secoli, ed alia attualc csi-

stenza di tale tribimale, vivo e forle, che esercita il suo ministero, colla

pienezza delle coodiziooi da lui domandate, sulla cattcdra di S. Pietro.

Frattanto, il dottor Benson e inolto da commiserarsi. Senza dubhio

gli e bersaglio a molte influenze di genere divcrso, c inolto forti ; giac-

che vede pericolare lo stesso 1' Establishment? Egli vi adatta come puo;

cd ora si dice ch'egli voglia esperimentare quanto gli possano essere di

soccorso nei suoi travagli 1'aria delle contee e certi espedienti, confidando

ancbe un tantino negli clletti mitiganti dei pranzi e delle feste nei giar-

dini, al sabato, sulVodium theologicum che lo tormenta. Ebbene, valeant

'liinntum valent; ma con tali mezzi non si possono superare le crisi gravi

e solenni come questa.

8. Nessuna meraviglia che in tali circostanze la situazione della chiesa

anglicana si contraddistingua per una irrequietezza, che la spinge a cer-

arc qualche svago in una sconfinata attivita esteriore. Le Primrose Ha-

bitations sono in febbrile agitazione; si moltiplicano le iniziative per ov-

viare a tutti i possibili casi e bisogni sotto il sole: progetti di missioni,

societa per la soppressione del giuoco, societa contro il maltrattamento

delle bestie, invio di fanciulli poveri di Londra ai bagni marini, esposi-

zioni di pitture, doni di fiori alle chiese, canto coll'organo, cucitura di

guanti per pescatori del marc del Nord, ed altre cose simili di cui la li-

sta sarebbe non poco lunga. Bisogna, pero, menzionare in fine i conati

piu important!, quelli delle missioni universitarie pei tugurii di Londra,

di cui e un esempio la Foynbee Hall stabilita nei 1885. Essa contiene

trenta stanze per graduates ed undergraduates dell'Universita fino al nu-

mero di diciassette, i quali s' impegnano per un termine non minore di tre

mesi c corrispondono prezzi modicissimi in proporzione del trattamento

che richiedono.

II programma per una settimana a Foynbee comprende died le-

zioni (quattro in rapporto alia University Extension Society), nove trat-

tenimcnti di lettura, le sedute di due societa letterarie, trentacinque

classi di varii generi, un concerto, una passeggiata pei giovani studiosi

di cose forestali, un' altra per quelli che frequentano le classi ricreative

della sera, 1'annua riunione della Societa magistrale (Pupil Teachers' As-

sociation), e 1'uso costante della libreria contenente 4000 volumi.

Oxford House e un' altra istituzione che poco differisce di carattere

dalla preccdente. E una colonia universitaria a Bethnal green, ritenuta

centro di un continue lavorio religioso, sociale, educative fra i poveri dcl-

VEast di Londra. L'opera sua e della stessa natura di quella di Foyn-
bee Hall, ma su base piu religiosa.

Christcurch College di Oxford ha una grande missione a Poplar

con organizzazione di una piccola parrocchia. Vi e pure una missione di
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signore che coadiuva in genere tutte le istituzioni caritatevoli esistenti <?

s'incarica specialrnente della protczione dclla giovane servitu.

Anche Cambridge e in attivita nel Sud di Londra. Su questo campo

Cambridge ha stabilito le sue missioni di collegio (College Missions), e

1'esempio dell'Universita e stato seguito da due pubbliche scuole, Char-

terhouse e Wellington.

Le ultime missioni di collegio sono quelle di Cains College, a

Battersea, fondato nel 1887; nonche del Corpus Christi, a Camberwcll,

con un Istituto per manovali, una scuola domenicale cd una cucina per

la distribuzione delle minestre. Gli uomini di queste missioni, dice uno

scrittore, sono i corifci della creseente generazionc, il fiore della virilita

d' Inghilterra, gli antesignani del suo onore, i suoi futuri maestri di pen-

siero e di azione. In essi e 1'avvenire dell' Inghilterra.

Sventuratamente nessuna istituzione cattolica di tale carattere e pe-

ranco apparsa sul campo.
9. A proposito di Cambridge, le donne studiose hanno riportato due

vittorie agli esami universitarii. In Inghilterra e permesso alle donne di

presentarsi a tali esami
;
ma i loro nomi non compariscono nella lista uf-

ficiale dei vittoriosi candidati agli onori, come non si ammettono ai gradi

universitarii. Ultimamente il Senior Urangler antico nome tradizionale

per indicate il capolista dei riusciti in matematica fu battuto da miss

Fawcett, allieva di Newnham Hall uno dei collegi femminili di Cam-

bridge: battuto di 400 punti, cio che costituisce una vittoria abbastanza

distinta. Un'altra signorina, miss Alfred, si distinse a segno da farsi ri-

conoscere degna di essere ammessa nella prima classe dei tripos classici

altra designazione antica di coloro che hanno ottenuto onori negli studii

classici, cosi chiamata per la circostanza che la lista era divisa in tre

classi. Cosi la gioventu ambiziosa d' Inghilterra deve velarsi il capo di-

nanzi alle belle graduate dal crine d'oro . Altro segno dei tempi av-

venire.



AMMONIMENTI AI GATTOLIGI

i.

Ricorderanno i lettori nostri il banchetto, che i frammas-

soni tennero in Roma la sera del 2 marzo di quest' anno. II

giornale la Tribuna ci narro ch' esso fu dato nelle splendide

sale del Grande Oriente, e fu presieduto dal gran maestro

Adriano Lemmi, circondato dai pezzi gross! dell'Ordine. II

presidente del Consiglio del ministri, Francesco Crispi, non vi

ando, ma scrisse una lettera di adesione, dicendo di esser

presente col cuore, e si feca rappresentare dal Fortis, sot-

tosegretario di Stato per le cose interne. A quel banchetto,'

Adriano Lemmi, divenuto poi famoso per T imbroglio dei ta-

bacchi, lesse un discorso con cui si rallegro pei progress! della

legislazione liberate, preparata dalla massoneria, e sciogliendo

come un inno di trionfo alle vittorie massoniche, riportate

governante Francesco Crispi : ma in ispecial modo si congra-

tulo, per 1'esito felice della legge contro le Opere pie di tutta

Italia !.

Questa legge, pensata e proposta dalla setta, e dalla parte

dei legislator! che serve la setta servilmente approvata, e

ora entrata nel porto voluto. Rappezzata, stroncata, stor-

piata, e giunta in fine; e migliore che non era in prin-

cipio soltanto in cio, ch'essa ha perso per via molto della

vigoria di mal fare, con cui era stata concepita, come ha

scritto il Bonghi, dopo 1' ultimo scrutinio della Camera dei de-

putati
2

. Quindi la distruzione piii o men rapida delle Opere

1 La Tribuna, n. dei 3 marzo 1890.
2
Fanfulla, n. dei 4-5 luglio 1890.

8rit XIV, vol. VII, fate. 94. 25 5 agtsto 18SO.
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pie si puo tenere per belFe compiuta; n6 vi ha ragione di

rigettare quale temerario il sospetto, che la loro trasforma-

zione di cristiane in laiche, debba equivalere pian piano alia

loro sparizione.

II.

Cio non ostante, 1'ingordigia della massoneria, da una parte,

e 1'assegnamento ch'essa fa, dall'altra parte, sulla buona fede

o ingenuita dei cattolici e tale e tanta, che non solo gode e

tripudia di avere finalraente nelle unghie i circa duemila mi-

lioni, che il capitale di queste Opere rappresenta, e di poterlo

sfruttare a tutto suo pro, od ingoiare; ma fa conto che anche

da ora innanzi si seguitera, dai predetti cattolici, a buttarle

fra gli artigli non pochi railioni ogni anno, pel santo fine della

carita laicizzaia.

II quale conto, esposto gia da Francesco Crispi alia Ca-

mera, nella tornata dei 9 decembre del 1889, come sicuro e

non fallibile, si e poi confermato di nuovo da Odoardo Lu-

chini, relatore devotissimo alia setta della stessa legge, in

principio; e poi quando si e ripresa in esame, dopo gli emen-

damenti postivi dal Senato. La seconda delle due sue relazioni

si chiudeva appunto con queste parole.

La nuova legge dirk in sostanza doversi aver phi fede

nella carita pubblica. E lo dira a buon diritto in un paese,

che ne da tante testimonianze generose e che va tutti gli anni

accrescendo la proporzione dei legati e dei doni, coi quali con-

corre all'aumento del patrimonio dei poveri. La qual cosa di-

mostra che il legislatore puo confidare nella carita nazionale
;

e che alia sua volta la nazione non difflda delle riforme che

invoca, e che spera dal pieno accordo dei due rami del Par-

lamento.

Qui si hanno tutti i termini del conto. Si ha il pubblico,

ossia la nazione, che si spera di truccare : si ha la fede nella

semplicita di 4uesto pubblico, che proseguira a stimare carita

la filantropia della setta divoratrice di tutto il divorabile: si
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ha la prova di fatto del tempo decorso, nel quale tanto questo

pubblico ha dato in accrescimento del patrimonio del poveri,

divenuto al presente patrimonio dei frammassoni: e si ha

1'ipocrisia di far intendere, che proprio la nazione abbia in-

vocate le riforme, che il precitato patrimonio ridurranno in

polvere.

III.

Fondamento di tutto questo castello di Spagna sono le te-

stimonianze generose, porte flnora dalla carild pubblica dei

cristiani cattolici. Francesco Crispi lo aveva indicato al suo

satellite relatore, fin da quando, il decembre dell' anno scorso,

aveva detto alia Camera: Dal 1877 in poi abbiamo avuto

un progresso, anziche un regresso, nelle manifestazioni della

carita pubblica. E posso annunziare, che in questi ultimi tre

anni che io sono al potere, ed in quest' anno sopra tutto, ab-

biamo avuta Una somma superiore, nei lasciti e nelle dona-

zioni, a quella degli anni precedenti... In quest'anno abbiamo

avuto per 17 milioni di patrimonio nuovo, donato alle Opere

pie, e 1'anno passato ne avemmo 16 milioni e mezzo; nel 1887,

14 milioni, e negli anni precedenti assai meno di questa ci-

fra ]
.

II Crispi avea modo di abbozzare un quadretto ancor piu

vistoso. Fattesi mostrare le statistiche del quinquennio 1881-

85, cosi poteva ricapitolare le somme dagl'italiani offerte, in

quel giro di anni, alle Opere pubbliche di carita. Le fonda-

zioni o i lasciti per queste, escluse le Opere che hanno qua-

lita di mutuo, furono nella Liguria del valore di L. 6,734,841 ;

nel Veneto di L. 5,342,897; nella Lombardia di L. 17,812,184;

nel Piemonte di L. 18,510,572; nel rimanente della Penisola

di L. 22,850,400. In tutto, queste somme salirono a L. 71,250,

894; che e dire, in media, oltre L. 14,290,000 per ognuno dei

cinque anni.

Le testimonianze generose adunque della carita degl'ita-

Atti uffic. pag. 265-66.
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liani sono luculente, sono palpabili. Ma ne scende forse per

legittima conseguenza, che, dopo la nuova legge, o riforma,

tutto questo ben di Dio seguitera a sgorgare copioso, come

prima, affinche si converta in altrettanta cuccagna dei fram-

massoni e degli ebrei? Noi pensiamo che erri di lunga mano

chi lo spera.

Che 1'Italia sia larga nel dare pel bene, non ci era bisogno

che Francesco Crispi lo notificasse in Montecitorio. Ad accer-

tarsene, basta vivere nel suo seno. Tuttavia s'ha da avvertire,

che la sua larghezza e pel bene, secondo la fede e la caritix

cristiana; non e pel bene, secondo la carita pelosa de' fram-

massoni.

I quattordici milioni che e stata solita erogare, quasi an-

nualmente, per Opere pubbliche di santa pieta, non sono se

non una porzione degli altri molti, che ha offer ti ed offre, av-

vegnache non se ne possa tenere un computo, per non esser

passati e non passare sotto gli occhi del fisco rapace. Che

si sa egli, verbigrazia, di quello che, con tenui ma numero-

sissime oblazioni del suo popolo, da in ognuna delle miriadi

di sue parrocchie, pel decoro del sacro culto e per feste par-

ticolari? Di quello che cosi da pel mantenimento delle istitu-

zioni di carita privata; per aiuto delle infinite associazioni,

piccole o grandi, che si sono da per tutto stabilite nelle sue

citta e ne' suoi borghi; pel restauro di chiese vecchie, o per

la costruzione di nuove? Se non che, stando pure alia sola

cifra dei mentovati quattordici milioni d'ogni anno, convien

dire che in Italia e grande la fede, non morta e a parole, ma
viva e parlante coi fatti. Ed e cosa buona, che i frammassoni

governanti e legislator! ne abbiano in mano un argomento

apodittico di questa sorta.

IV.

Si potra forse opporre, non essere da presumere che tutti

i concorrenti a formare tali somme, sieno stati o sieno cat-

tolici, o, se pur tali, mossi tutti da spirito di fede e di evan-

gel ica carita.
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Non neghiamo che fra questi sia stato e sia qualche israe-

lita, per avvantaggiare la sua gente; e qualche altro, animate

piu da senso umano di fllantropia, che da impulse divino di

cristianita. Se non che chi conosce Fltalia dovra concedere,

che costoro non possono essere flnora stati n6 il massimo, ne

il maggiore, e neppure il gran numero dei benemeriti di quelle

somme. Gli ebrei non passano fra noi le cinque o sei diecine

di migliaia; e si sa che preferiscono aiutarsi con utile reci-

proco fra loro in vita, al farsi del bene gratuito, dopo morte.

I filantropi della massoneria poi, in generale, e vivendo e mo-

rendo, tirano piu tosto a godere essi del denaro del pubblico,

che a far godere il pubblico del loro. Ed il dimostrare questa

verita, ora che patriollismo massonico ed affarismo da tutti

si vede essere una sola cosa, sarebbe uu portar legna al bosco.

L'obbiezione adunque conferma e non inferma punto il

presupposto, che il merito di si ampie largizioni di benefi-

cenza s'ha da ascrivere alia fede ed alia carita degr italiani.

Ma appunto percio e necessario che, fattasi la nuova legge

intorno alle Opere pie, i cattolici sieno messi suiravviso ed

esortati a mutare quindi innanzi via nel dare, se intendono

provvedere al bene religioso e morale della nazione, e non

rimaner essi delusi.

Checche sia dei temperamenti dal Senato introdotti in questa

legge, per iscemarle vigoria di mal fare, come ha detto il

Bonghi, certo e che, tale qual e, sollevo la indignazione del

S. Padre Leone XIII, il quale nel Concistoro dei 26 giugno

scorso, cosi si espresse : Nominatamente ricordammo la legge

s'ulle Opere pie poco prima votatasi, che Noi, per debito del-

1'Apostolico ufficio, non tralasciammo di censurare e ripro-

vare, come quella che in molti modi urta veramente col di-

ritto e colla giustizia... si conviene lamentare che la violenza

nemica perseguiti fin gli ultimi avanzi dei beni ecclesiastici.

In particolare poi essa offende la fede dei cattolici, attesoche

pone per principio il divorzio di essa fede dalla carita, e san-

cisce questo divorzio col bandire la Chiesa da ogni esercizio

di carita pubblica, surrogando a lei, nella sua vigilanza e tu-
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tela, Jo Stato rivoluzionario. Questo si e preteso col laicizzare

la carita. Si e voluto recidere il tronco dalla radice, separando

questa virtu, essenzialmente cristiana, da Cristo; e spoglian-

dola di ogni legale attinenza con lui, rappresentato da' suoi

ministri.

Per conseguente qualunque lascito o legato, che da ora in

avanti si faccia ad Opere pie pubbliche, 1 legalmente perdera

la sua natura di opera buona cristiana; 2 materialmente cor-

rera tutti i pericoli, a'quali sono esposti gli atti di moderna

filantropia; e 3 non restera meritorio presso Dio, se non per

Tintenzione del donante.

V.

Creatosi dalla nuova legge Torrendo Polifemo, come lo de-

fini il deputato Chimirri, della Congregazione di carita, che

deve inghiottire neifsingoli Comuni quasi tutte le Opere pie

presenti e future : stabilitosi 1' organismo di questo mostro,

che sara compaginato a seconda dei partiti che prevarranno

e de' loro raaneggi : posta 1' autocrazia dello Stato, che si ap-

propria ogni diritto e si arroga di essere Dio fra i dominati:

data flnalmente la sua laicild, la quale significa in effetto

guerra aperta alia Chiesa di Gesu Cristo; pensino i cattolici

che diventeranno fra poco i beni di tali Opere, le loro am-

ministrazioni, ed i flni speciali per cui dai fondatori sono

state istituite.

Quanto ai beni, lo dice lo sperpero che se n' e fatto, per

esempio, rispetto agli Spedali: il che si prova coll'accaduto a

quello di S. Spirito in Sassia di Roma, del cui patrimonio si

e squagliata la bellezza di circa dodici milioni, e ad altri di

Roma stessa, di Napoli, di Firenze e di Milano. Quanto all'am-

ministrazione, lo dice il moltiplicarsi dei salariati, che ci vivon

sopra e si mangiano un buon terzo dei redditi dei beni; la

storia indeflciente delle malversazioni, ad uso di quelle dei

Baldacchini nella Congregazione di carita, e dei Di Legge nel

Manicomio di Roma
;

e la esplicita dichiarazione, fattasi il
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1. luglio alia Camera, che anche i nutlatenentt, ossiagli spian-

tati, saranno ammessi a maneggiare nelle Congregazioni di ca-

rit i redditi del poveri. Quanto ai flni speciali, lo dicono tutte

le trasformazioni che si son gia compiute, e le tante altre che

sono sul compiersi ; per modo che quattro buoni quinti di cio

che i nostri maggiori hanno lasciato in edificazione delle anime,

a gloria del regno di Cristo, sara, per via diretta o per via

indiretta, adoperato in lor perdizione, a gloria di quello del

diavolo.

VI.

Notino poi i cattolici, che ora, con flnta di liberta, si vive

sotto una tirannide, la piu esosa che siasi mai avuta; e quelle

stesse guarentigie che si vantano di liberta costituzionale, di

fatto non guarentiscono se non la tirannide piu malefica. Oggi

regna ed impera la setta massonica
;
ed i suoi capi non hanno

esitato a rallegrarsi, che negli antri della setta si divisino le

leggi liberali e se ne manipolino i prescritti. Delegati della

setta sono i ministri, ed eletta, con mandato imperative della

setta medesima, e la pluralita dei deputati, i quali hanno il

nome di rappresentare la nazione. La setta massonica e tutta

odio e rapacita. Non mira ad altro, se non che a sterminare

Cristo dal mondo, se potesse, ed a ridurre i popoli battezzati

alia schiavitii della protervia e della fame. A cio la incita il giu-

daismo, che le da spirito e vita, perche il giudaismo anela a

soggiogarsi la cristianita, dopo spentovi Cristo e disgregatone

tutto 1'ordine sociale. Ed i trent'anni decorsi del suo predo-

minio nella nostra sventurata Italia, lo dimostrano ai ciechi.

Tutto il raccoltone si riepiloga in questi tre capi : empieta

anticristiana, affamamento della nazione, arricchimento di po-

chi, in ispecie ebrei.

Per quanto la nuova legge sulle Opere pie sia dunque stata

mitigata nella sua vigoria di malfare, nondimeno si puo avere

per certo che, a furia di arbitrii, di prepotenze, di astuzie, di

circolari, di decreti, la setta finira col conseguire 1'intento di
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volgerle contro Dio, e di darne i frutti o i capitali in pascolo

a' suoi ligi ed adepti.

II Polifemo delle Congregazioni dette di carita sara per lo

piu formato di frammassoni, radicali o socialisti, che al tagliere

si ricorderanno della patriottica loro fraternita. Passo passo

dagli orfanotrofii, dai conservatorii, dai ricoveri, dagli spedali,

dai rifugii e da quante istituzioni avranno soggette, bandi-

ranno frati, suore, preti, istruzione religiosa, atti di culto, as-

sistenza spirituale. Gia il Finocchiaro, regio Commissario di

Roma, ha incominciata 1' opera, con trasformare la Cappella

dei vecchi dell
1

Ospizio di S. Cosimato, in dormitorio. Tutto

vi sara laicizzato in nome della patria ; e quel che debba

introdurvisi di corruzione, in luogo della religiosita, lo pensi

chi puo. Non diciamo nulla dei danni che ai patrimonii sa-

ranno per provenire. II passato e mallevadore del futuro.

Anzi piu il pervertimento massonico si dilatera, e phi cre-

scera di numero la turba dei ragionieri, dei cassieri, degli

esattori e simili, che, potendolo a man salva, non si la-

scieranno fuggire F occasione di macinare a due palmenti ;

ed in molti casi la voracita sara scusata dall' amore di lai-

cita e di patriottismo. II magnifico imbroglio dei tabacchi,

in cui era involto il gran maestro della Massoneria, serve

di modello della carita laica e patriottica, colla quale i fra-

telli massoni usano pudicamente velare le brutture dei fra-

telli. Oggimai chi ha esperienza degli andamenti delle pub-

bliche amministrazioni in Italia, puo fare sicurta che quest!

nostri presagi sono tutt' altro che maligni.

VII.

Stante cio, dimandiamo noi ai cristiani cattolici, che si sen-

tono mossi da vera carita a beneficare i poveri : credono essi

che convenga loro donare piu un soldo ad Opere pie pubbli-

che, costituite in si fatte condizioni, del continuo pericolanti di

essere stravolte in Opere d' empieta, od in ghiotte profende

delle greppie massoniche e giudaiche? Ovvero che, disegnando
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di erigere qualche Opera di schietta carita, convenga loro di

conferirle la qualita legale, e gittarla cosi nel ventre dei no-

velli Polifemi ? Certamente che no. Quindi la prima e piu ov-

via conseguenza della nuova legge dev' essere questa : Alle

Opere della carita laica, assoggettate alia tutela del Governo

ateo e raassonioo, offrano e lascino coloro che comunicano seco

in Satanasso; non quelli che hanno la fede, la carita di Gesii

Cristo. E questa conseguenza sembra a noi che debba saltare

agli occhi di chiunque abbia un resticciuolo di buon senso na-

turale e cristiano.

La regola pertanto che, generalmente parlando, in questa

materia, sembra dalla cristiana prudenza e dalla necessita

delle cose indicata ai cattolici, e molto semplice. Per Pavve-

nire, non piu un centesimo si dia o si lasci a nessuna Opera

pia esistente, che abbia la ragione di pubblica, ossia di presa

in tutela dallo Stato; e nessuna Opera, che da ora in avanti

s' intenda fondare, sia sottoposta alia sua tutela, per 1'ere-

zione di essa in ente morale. In quella vece tutto si dia, o si

lasci alle Opere od associazioni di carita privala, e di queste

s' istituiscano quante piu si potra. Nel dare poi o nel fondare,

si proceda al possibile per via di fiducia.

Tal' e la regola che comunemente si osserva in altri paesi,

caduti sotto il giogo di Stati massonici ed atei; segnatamente
nella Francia, dove, per dire della sola Opera privata delle

scuole libere, in pochi anni, si sono offerti piu di dugento mi-

lion i.

A questa regola pongano ben mente le persone tutte, le

quali divisano di donare, o molto o poco, in vita o dopo morte,

ad Opere di vera carita e pieta cristiana; e vi pongan mente

coloro che, per debito di coscienza, o per zelo, o per amici-

zia, hanno un obbligo o un titolo qualunque di dare indiriz-

zamento o consiglio; e vadano al sicuro, con cautela, ascol-

tando i suggerimenti ed i pareri di giurisperiti avveduti, probi

e timorati di Dio, acciocche, per qualche omissione od errore

di forma, il bene assegnato a Dio non caschi fra gli unghioni

di qualche massonico avvoltoio.
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Qualora ad una tal regola i cattolici, tutti cT accordo, si

conformino, di qui a non molto, Francesco Crispi, se campera,

sapra poi dire al suo satellizio di Montecitorio, quanti nuovi

milioni sieno entrati nel corpo de' suoi Polifemi, a satollarno

la santa fame di carita laicale.

VIII.

Troppo conosciamo le difficoM che si possono pensare o

manifestare, dai timidi, dai pusilli o dagl' interessati ad im-

pinguare il patrimonio della beneflcienza laicizzata.

Ma, prima di tutto e sopra tutto, bisogna che i cristiani

cattolici si persuadano che, flnche durano le cose come sono,

non pure essi vivono sotto 1'oppressione di una tirannide, su-

perata soltanto dalP ipocrisia con cui si fa passare per libertd;

ma vivono sotto una tirannide persecutrice della loro Chiesa,

della loro fede, dei diritti piu sncri della coscienza loro. Lo

Stato ateo, com' e il massonico, non e gia Stato indifferente

per qualsiasi religione e per qualsiasi divinita, ma e Stato

benevolo verso ogni culto diabolico, unicamente nemico pero

della religione cattolica e giurato odiatore di Cristo-Dio; tanto

che per questo solo si vanta ateo: per meglio ricoprire il sa-

tanico suo livore contro il Dio del cristianesimo.

Or che ad uno Stato si fatto si sborsi quel che non si puo

negare, perche altrimenti se lo prenderebbe colla forza, si

capisce: ma che spontaneamente, da cristiani cattolici, gli si

aggiungano doni, affinche, col pretesto della carita, consegua

meglio P intento suo di pervertire le anime e di combattere

Gesu Cristo, in verita non ci sappiamo persuadere che possa

giustificarsi da chi che sia, per quanto grullo e tondo di pelo

si voglia immaginare.

Al presente, in Italia, finche a Dio non piacera liberarci

dalla podesta di Satana, noi cattolici dobbiamo considerarci

uguagliati ai cristiani dei primi tempi, sotto la esosa tirannide

dei Cesari pagani. Ma quando mai que' fedeli somministrarono

ai tiranni volontarie ricchezze, affinche se ne valessero per

meglio sedurre i credenti e trascinarli a rinnegare Cristo?
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La parita della condizione richiede parita di operazione.

Che non fecero di grande e di bello que
1

cristiani, fra le stret-

toie e le sevizie dei Cesari? Giustino, Tertulliano, Dionigi di

Corinto ed Eusebio magnificano persino le liberalita dei ric-

chi fedeli di Roma, verso i fratelli poveri di altre province,

cui inviavano doviziosi sussidii. Luciano scherniva beosi la

fede dei discepoli di Gesu, ma ne esaltava la indefettibile ca-

rita. Dionisio Alessandrino comparava la carita dei cristiani

colla fllantropia de'gentili, e questa, appetto delFaltra, cen-

surava di scarsa, di goffa, di materiale. E quell'archetipo dei

nostri frammassoni governanti, che fu Giuliano apostata, in

quella che con ogni perfidia cercava di spiantare il cristia-

nesimo dalla terra, non inveiva forse contro i pagan i, che non

sapean fare Tun mille di cio che i cristiani operavano, colla

meravigliosa loro carita? E questa ira dell'Apostata serva di

risposta a Francesco Crispi, il quale non si e vergognato di

dire in Montecitorio, che il cattolicisrno non ha mai saputo

avere carita del prossimo, perche ha fatto piu per se che pei

cittadini. Le parole del grande Apostata e le recenti ma-

rachelle pei tabacchi del suo gran maestro in massoneria,

Adriano Lemmi, basterebbero a bruciargli la fronte di ros-

sore, se di rossore fosse capace.

A noi qui si affaccia una lunga serie di scrittori e di sta-

tisti, liberali, razionalisti, protestanti, italiani, tedeschi, inglesi,

francesi, i quali sostengono, con Ruggero Bonghi, che, senza

il cristianesimo, il nome stesso della carita sarebbe ignoto al

mondo, e che, chi voglia trovare gli apostoli della carita laica

e civile, non deve cercarli n6 al capezzale de' malati negli

ospedali, ne in mezzo ai poveri negli ospizii e ricoveri di men-

dicita, ne nel Intto di grandi e pubbliche sciagure, ma bensi

al ballo, dove spendono T obolo della loro carita, saltando
;

al caffe, cicalando
;

al banchetto, ubbriacandosi !
l

. Ecco i

filantropi che fanno piu pei cittadini che per se! Ecco i veri

maestri di carita alia cattolica Chiesa!

1

Prefazione al libro La Carita privata di Maxime du Camp. 1886.
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IX.

Come le Qpere di pieta privata, fuori di qualunque in-

flusso ed ingerimento dello Stato anticristiano, fecero della

Chiesa primitiva un ubertosissimo giardino di santa carita,

cosi lo rifaranno ai di nostri
;
e dobbiamo rallegrarci, che gia

in Italia ancora siamo per questo verso bene avviati. Ne le

associazioni svariatissime, ne gli istituti che hanno cominciato

a provvedere ed a prevedere difettano tra noi. Quello che Ori-

yene insegnava a tal proposito ne' suoi tempi, e dai fedeli si

praticava, gia s'inculca e si pratica in molte regioni della

Penisola.

Quante caritatevoli societa, indipendenti dalle granfle dello

Stato, non si noverano nelle citta nostre? Quante pie unioni

maschili e femminili di carita, e per soccorrere i poveri in casa,

e per assistervi i malati, e per tutelare gli orfani, e per as-

sicurare le zitelle, e per ricoverare le Maddalene, e per ospi-

tare vecchi, e per aiutare le madri lattanti, e per curare la

buona educazione della gioventu, e per cento altri salutari ef-

fetti, che sarebbe lungo il numerare singolarmente?

Oltre questa congerie di aggregazioni, aventi carattere pri-

vato, le quali si sostentano con oblazioni e limosine di privati,

floriscono poi stupende istituzioni di simil natura, una parte

delle quali ha cosi ben illustrate, in un suo libro, Tegregio

avvocato Salvatore Sestini di Firenze. Noi ci contentiamo di

nominare, a titolo di onore ed a stimolo di zelo, quelle

del Cottolengo, degli Artigianelli e dei Salesiani di Torino,

quelle del P. Ludovico da Casoria in Napoli ed in Firenze,

quelle degU Artigianelli di S. Giuseppe e di S. Margherita da

Cortona in Roma; quella dei Sordomuti, dirette dai beneme-

riti fratelli Gualandi in Bologna, in Firenze, in Roma.

Tutte queste gloriose Opere di carita, veramente secondo

Cristo, con altre assai, si alimentano dalla generosita dei cat-

tolici italiani. I quali percio esortiamo a fissar 1'occhio in tal

campo vastissimo, ogni qual volta si sentono dallo spirito
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cli Gesu Cristo eccitati ad usare misericordia al prossimo, per

ottenere misericordia da Dio. A queste e simili istituzioni fac-

cian parte del bene che vogliono largire, a queste i loro do-

nativi, a queste i loro lasciti, a queste i loro legati; certi

come sono, che tutto, in quel inodo che viene dal cuor loro ac-

ceso di carita cristiana, cosi terminera in frutti fecondi di

carita pur cristiana
;
e non passera ad ingrossare le borse dei

frammassoni e de' giudei; o a rinvigorire la guerra contro il

Dio della carita.

X.

Sappiamo che a tali proposte ed ammonimenti si obbietta

la mancanza di stabilita, non potendosi, colla fiducia e per

via di associazione privata, conferire perpetuita alle Opere che

si ha idea di soccorrere o di fondare.

Ma forsechfc lor si aggiugne maggiore, per via di legge,

erigendole in enti morali, od accrescendo a questi il patri-

monio? Ammesso che lo Stato si fa arbitro supremo delle

Opere pie, de' loro fini e de' loro patrimonii ;
ammesso che le

vuole rette ed amministrate secondo le regole della sua nuova

riforma; ed ammessa la depravazione delle coscienze che da tutti

si deplora, come ripromettersi che le fondazioni, munite della

legalita, durino di piu e piu intatte, che non quelle che si ap-

poggiano alia lealta cristiana? II fatto stesso della sovversione

di tutte le Opere pie, da secoli sussistenti, arrecata da questa

legge, non toglie forse ogni speranza di stabilita nell'avvenire?

In presente si a tavola rasa di quasi tutte. Chi assicura che,

fra qualche anno, le Opere pie pubbliche non diventino una

memoria, un sogno?

Come parlare di stabilita e di perpetuita in un tempo, qual

e il nostro, in cui tutto si sconvolge, tutto muta, tutto vacilla?

Barcollano i Governi, barcollano i troni, barcolla la societa

stessa civile nelle sue basi
;
e si pretende che o questa o quella

delle Opere pie, che si favoriscono, regga salda qual torre al

vento? Non godono piii stabilita i patrimonii domestici, e si

chiede perpetuita in quelli di beneflcenza?
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Oltre cio, la stability perpetua, o si desidera per ragione

del merito presso Dio, o per ragione del bene del prossimo,

tanto piii efficace, quanto piu diuturno. Ma il merito, Dio lo

misura dalla bontci dell
1

intenzione e dalla possibilita dell' ef-

i'etto. Egli non respicil quantum, sed quomodo; conforme scrisse

gia S. Gregorio; guarda piu all'affetto del donatore, che alia

quantitk del dono; piu all'avverbio, diceva un tale, che al verbo.

Di piu, egli ci esorta ad essere si misericordiosi, esto misericors;

ma dentro i conflni del possibile a ciascuno
; quomodo potue-

ris !
. La possibility poi non e determinata solamente dalle

ibrze di ognuno, ma dagli aggiunti altresi del tempo e delle

persone. Fra la stability di Opere commesse alia coscienza

cristiana, e quella di Opere commesse a coscienze mal sicure

o massoniche, la scelta del possibile non resta dubbia. E tal

e il caso nostro.

Se poi si ha riguardo al bene del prossimo pel futuro,

qualora questo riesca incerto ed anzi pericoloso, il meglio e

avvantaggiarlo al presente; perocche chi giova alia fede in

ispecie ed alia onestk dei genitori, provvede con cio, com' e

possibile, alia fede ed alia onestk dei flgliuoli.

Sempre nondimeno s'intende, che il bene si ha da fare

bene
;
e trattandosi di flducia, e necessario vedere chiaro, an-

tivenire i rischii, occorrere agl'intoppi, sfuggire gli agguati.

Al che servirk molto, lo ripetiamo, il consiglio dei buoni, ma
insieme sagaci ed esperti.

XL

Anni sono, a chi scrive queste pagine si presento un si-

gnore, del tutto sconosciuto, ma di ottimo aspetto e per la

canizie venerando, il quale gli disse: Vengo a dimandarvi

un consiglio. Sono vecchio e con un piede nel sepolcro. Sono

cristiano e fornito a su^flcienza di patrimonio. Non ho eredi

necessarii, ne parenti bisognosi. Posso lasciare ad alcuno di

loro qualche cosa. Ma vorrei fare del bene per 1'anima mia.

In pro di quale Opera di carita, mi consigliereste voi di fare

un legato?
1 Tob. IV. 8.
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La risposta fu, che seguisse in cio 1' ispirazione del suo

cuore. Non contentandosi pero egli di si largo consiglio, ed

incalzando perchfe gli fosse indicate, non solo il bene, ma il

meglio che potesse fare; chi scrive, cosl gli parlo: Senta,

signore; giacchfc per dolce modo mi vi sforza, francamente le

apriro ranimo mio. A mio modo di vedere, oggi, in Italia, il

primo povero e Gesu Cristo, nella sua Chiesa, nel suo Vica-

rio, nel suo clero, ne' suoi Ordini religiosi. La setta dominante

lo ha derubato di quanto ha potuto: e derubando lui, ha de-

rubato i poveri di ogni sorta. Se io avessi un legato da fare,

lo farei a Gesu Cristo, depauperato nella sua Chiesa. Visiti il

suo degnissimo Vescovo, gli domandi quali sieno le piu strin-

genti necessita della sua diocesi; e poi si risolva. Ma badi, che

tutto dev'essere fatto in flducia
;
ed ella sa che al suo Vescovo

puo dormire in grembo.

Non fu detto a sordo. Pochi mesi dopo questo colloquio,

. il buon signore piamente mori
;
e si seppe dipoi che a' suoi

eredi aveva posto per obbligo, nel testamento, di rimettere,

dentro un tempo assegnato, una bella somma nelle mani del

Vescovo, libera da ogni tassa.

Ecco un esempio imitabile di Opera di carita privata, tutta

di fiducia, di gran valore agli occhi di Dio e di vero utile pel

prossimo ; giacchfc il somministrare alia Chiesa gli esterni pre-

sidii, richiesti all' operazione sua nel mondo, e un giovare a

tutti; nelTanima ai ricchi, e per giunta ai poveri nel corpo.

Secondo noi, in questi tempi di legale persecuzione alia pieta

cristiana, i Pastori delle diocesi sono, diremo cosi, come na-

turali depositarii del bene, che dai cattolici in opere di cri-

stiana pieta si desidera di erogare. Colla flducia, essi riceve-

ranno le condizioni; e, per quanto sta in loro, i fedeli pos-

sono andar certi, che le condizioni si adempiranno ed i lasciti

ed i capitali saranno custoditi assai meglio, che nelle voraci

viscere dei nuovi Polifemi crispini. Questa anzi, a parer no-

stro, e la miglior guisa di rendere oggi stabile al possibile il

bene che s'intende di procurare.

Conosciamo altri che hanno deposte le somme e la fiducia

nelle mani del Santo Padre. Chi piu la merita di lui? Fra
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tanto scempio di carita, quanto se ne fa oggi dagl' ingordi

ladroni, camuffati da fllantropi, ove trovarle un'asilo piii no-

bile e sicuro della Santa Sede? Noi facciamo voti che i cat-

tolici d'ltalia, tanto offrano, per Opere di carita, al Papa, che

i milioni i quali sogliono essi largire ogni anno alia pubblica

beneflcenza, abbandonata la via della legalita massonica, pi-

glino invece la fiduciosa del Vaticano; di maniera che il Sommo
Pontefice sia costretto di costituire presso di s& un uffizio

speciale, per le Opere pie degl' italiani. Questo sarebbe il pie

biscito piu eloquente che si potesse fare, a dimostrazione che

il Papa e proprio nazionalraente considerato quale nemico

acerrimo della patria.

XII.

Tali sono i concetti che, dopo la nuova legge intorno alle

Opere pie, ci e serabrato espediente di accennare, per indirizzo

dei cattolici, inclinati a fare cristianamente il bene proprio

insieme ed altrui : ed a farlo in modo, che possa ancora so-

pravviver loro. Sono pero concetti che vanno svolti, pratica-

mente dichiarati e propagati, colla buona stampa ed a voce,

in tutte le occasion! opportune, segnatamente da coloro che

hanno il sacro dovere di illuminare le anime ben disposte alia

generosita cristiana.

Quindi conchiuderemo, come gia facemmo in addietro, toc-

cando di questo medesimo argomento. In Italia si fa larga

carita, piu larga di quello che comunemente si pensa; ma
non si fa con tutto quel discernimento e frutto, che sarebber

desiderabili, perche non abbondan coloro i quali abbiano 1'av-

vertenza, o la franchezza di mostrare ai popoli il contrappo-

sto che corre, tra la carita cristiana e la carita laicale; e di

metterli sicuramente sulla via di farla sempre a Cristo e non

mai al diavolo, in maschera di amor patrio e di civilta.

NOTA. A Lucca col presente Agosto comincia a pubblicarsi un periodico

bimensile, intitolato : Le opere pie secondo la nuova legge. L'associazione e di

L 1.80, alia Tipografia arciv. S. Paolino, via S. Chiara 3, Lucca. Dara il

testo della legge, notizie ed avvisi di quanto puo interessare gli Amministra-

tori di Opere pie, Confraternite, ecc., come decision! proferite dai tribunali, ecc.



i.

La condizione in cui oggi trovasi la societa cristiana ci

richiama a memoria quella di un navicello assalito, come con-

tano i marittimi annali, da un mostruoso cefalopode, chia-

mato il Polpo gigante; il quale misurava ben dieci metri in

lunghezza con un testone gigantesco, due occhi ciclopei in

fronte e otto tentacoli ovvero braccia, lunghe ciascuna oltre

a quattro metri e tutte disseminate di ventose. Giuntogli il

burchiello a tiro, il mostro avvinghiollo tenacemente; e a forza

di strappate avrebbelo fatto abboccare e travolgere, ove i ma-

rinai non fossero stati lesti a svincolarnelo con mozzare al

Polpo le braccia.

Or questo mostro marino nel caso nostro 6 quello che, sbu-

cato dagli abissi del burrascoso mare della societa moderna,

gitta le sue cento braccia sulla navicella di Pietro; e dopo
averla avviluppata e stretta, provasi, sebbene indarno, di ca-

povolgerla ed affondarla; mentre va intanto con le sue ven-

tose a se attraendo le ricchezze della Chiesa e dello Stato e

succhiando il sangue del popolo cristiano. II mostro, di cui

parliamo, fin qui appellossi Massoneria; ma dopo le recenti

scoperte avrebbesi a chiamare con nome meglio appropriate

Setta massonico-giudaica. Essa celasi tra 1'ombre del mistero,

come il polpo gigante nelle voragini dell' oceano, come il boa

tra il fogliame delle piante, o come la tigre nel piii folto di

una macchia.

Quand'era sospetta ai popoli ed ai sovrani ed osteggiata

dai due poteri, ecclesiastico e civile, ben si comprende il perchfe

avesse in uggia la luce e amasse le tenebre del mistero e del

Strie XIV, vol. VII, fasc. 964. 20 5 agosto 1890.
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segreto. Ma ora che a forza di astuzie e di tradimenti, di cor-

ruzione e di delitti e pervenuta ad insignorirsi degli Stati e

a trarre dietro il suo carro in catene e popoli e sovrani, che

bisogno avrebb'ella di circondarsi tuttavia di mistero? Forse-

che puo essere ancora un mistero il fine a cui tende, che e la

distruzione di tutto 1'edifizio cristiano? Non 1'ha le cento volte

proclamato per bocca de' suoi oratori e pubblicisti?

Sette anni or sono avendo noi pazientemente squadernato

i manuali massonici, le riviste e i giornali della setta, ne ca-

vammo fuori rivelazioni di una spaventosa chiarezza, che pub-

blicate prima nelle colonne dell
1

Osservatore Romano, vennero

poi raccolte in un libretto, impresso a Modena, e che ha per

titolo Le Dottrine Massoniche, ecc. Quivi fra le altre nume-

rose citazioni riportammo un articolo del Prograrama masso-

nico, adottato dall'Assemblea generale delle Logge francesi 1'un-

dici giugno del 1879, e che era cosi concepito: Conviene scri-

stianizzare il mondo e soffocare il cattolicismo
;
e riferimmo

parimente quanto leggesi nella piu accreditata Rivista masso-

nica, La Chaine a" Union: II soprannaturale, ecco il nemi-

co l
... L'ora & sonata per ogni religione

2
... Combattere il no-

stro comune neraico il Clericalismo, ecco lo scopo della Log-

gia... Questa parola Clericalismo, non e generale e si applica

solamente ai Cattolici 3
. II che venne parimente confessato

dal F.\ Courdavaux, oratore della loggia delVEtoile du Nord,

Oriente di Lilla. in un suo discorso ivi tenuto nel 1880, in cui

affermo che la guerra al Clericalismo e la guerra al catto-

licismo.

Nell' indicate opuscolo sulle Dottrine massoniche ricor-

dammo ancora la confessione del Fischer nella sua Rivista mas-

sonica. La grande maggioranza dell'Ordine massonico, non

solo non ammette il Cristianesimo, ma lo combatte a tutt' uo-

mo 4
. Ivi rammentammo altresi le parole del F.\ Vindice al F.\

1 Chaine d'Union, an. 1876, pag. 99.

2 Id. Ibid. an. 1887, pag. 24.

3 Id. Ibid. an. 1887, pag. 74.

4 Revue Mafonnique, Janv. 1848, pag. 31.
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Nubius: II miglior pugnale per ferire nel cuore la Chiesa e la

corruzione
;

il perehe lo esorta a corrompere soprattutto la

donna !

;
a fine di disiaccarla, giusta il detto del Ragon, dal

soprannaturale e dirigerne lo spirito alle cose di questo mondo,
le sole vere che esislano -. Riferimmo la impudente afferma-

zione del deputato F.\ Petruccelli della Gattina nel Parlamento

italiano, il quale oso dire : La base granitica della futura po-

litica italiana dev' essere la guerra al Cattolicismo su tutta la

superficie del globo '\ Un'altra confessione del F.\ Finoc-

chiaro Aprile, ora Commissario regio di Roma: tra il Cat-

tolicismo e la massoneria cova un abisso 4
;
e quella del

F.\ Bacci, che giunse ad asseverare con incredibile sfronta-

tezza: essere un errore 1' aifermazione di un Dio creatore, d'un

Dio personale, di un Dio preveggente ed attivo, il Dio dei Cri-

stiani; per nulla dire del famoso discorso tenuto in Palermo

dal F/. Crispi, e che niuno ignora, perche di ieri.

Quivi finalmente adducemmo altre testimonianze e prove

irrefragabili, dalle quali risulta non essere piu un mistero il vero

intento della massoneria, che e guerreggiare a morte non solo

il Cristianesimo, ma qualsivoglia altro culto che non sia quello

della Natura. L' iniziazione massonica, dice il gran dottore

della massoneria, F.\ Ragon, rappresenta 1'origine del Dio na-

tura e del gran tutto. Essa insegna che F idea di un Dio so-

prannaturale e personale e stoltezza... Divinita e Natura sono

due sinonimi 5
.

Dio non e che una vecchia parola scriveva il gran Can-

celliere del grand' Oriente di Francia 6
. Dio non e che una

formola ripeteva il Vacherot 7
. Conviene ricondurre Dio alia

1

Cretineau-Joly, L'Eglise rom. etc. citato dal Deschanips, Les Society

secretes el la, Socie'te, Avignon, 1874-76, t. 2. pag. 41.

4 Chaine d'Union, pag. i3^.

3 Atti del parl. ital., 12 luglio 1862.

4 Disc, a Palermo 1868.

s Chaine d'Union, 193, an. 1876; Manuel de la Maqonnerie, pag. 55 e suiv.

Paris, 1856.

6 Revue des deux mondes. fitudes d'hist. relig. pag. 419. Paris 18.")";.

"
Me'moire de I' Internationale fran^aiae. litre II. Capital e Travail.
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f'rontiera, gridavano le logge della Perseveranza di Parigi

e della Perfetta uguaglianza di Tournon. Bisogna mettersi

al di sopra di tutte le credenze. L'ateisrao sara un giorno I'o-

pinione generale dell' umanita, blaterava il F.\ Carlo De Gar-

gen nella riunione de' massoni tedeschi e americani tenutasi

il 28 Giugno 1866.

II sole e il padre nostro che sta ne' cieli... ed e il grand'Ar-

chitetto dell' universe
,
diceva il Ragon

:
. II nome di Massone

signiflca un professo adoratore del sole 2
. II culto, i riti, le

cerimonie della massoneria, tutto si riferisce all'adorazione del

sole ribadiva anch' egli il F.\ Olivier 3
.

Da queste e altre innumerevoli citazioni da noi addotte in

quel libro, e da altre moltissime arrecate prima e poi da

quanti scrissero su questa materia, risulta con evidenza il

panteismo o 1'ateismo della Massoneria. Ondeche il suo in-

tento di sfolgorare via dal mondo ogni religione non puo es-

sere piu un mistero. E quando pur non avessimo in questo

la stessa confessione del reo, non basterebbe a chiarirci di quel

suo sacrilego intento la spietata guerra che il massonismo

muove in tutto il mondo al Cattolicismo, Tunica vera, salda

ed immutabile religione?

II.

Se non e piu un mistero il culto della Natura professato

dalla massoneria, potra esserlo la sua morale che sulla reli-

gione si fonda o la sua politica che sulla morale s'imperna?

No davvero. Tuttavia non sara un fuor d' opera richiamare

alia memoria alquante teorie di morale e di politica masso-

nica tra le molte che nel citato opuscolo annoverammo 4
. Uno

de' piu saldi fondamenti della morale cristiana e la fede in una

1

Ragon, Cours philosoph. pag. 188, 134...

'
Hutchinson, Spirit of Freemsonry, pag. 59, 108, 196.

3
Olivier, Signs and symbols, XII, pag. 1 e seg.

4 Vedi le Dotlrine Massoniche, ed. Modena, cap. 1, pag. 16: cap. 2, pag.

94-96.
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vita avvenire. Ora ecco quel che si legge nel Manifesto delle

Logge massoniche della Perfetta intelligenza e della Stella

riunite in Parigi: Conviene allontanare dallo spirito la vana

preoccupazione di una vita futura l
.

II F.\ Ragon nella sua Massoneria occulta, e altrove,

nega la spiritualita e quindi 1' immortalita dell' anima, di-

cendo: Che e mai 1' anima umana? Dimandatelo all'elettri-

cita 2
. L'Eckert, dottissimo di massoneria, scriveva: L'ani-

ma (pel massoni) non e che 1'istesso corpo relativamente ad

alcune funzioni o facolt& 3
. II F.\ Olivier nella sua Rivista

Massonica scriveva: CoH'ultimo respiro 1'anima perisce
4

. Ri-

mossa pertanto ogni idea e speranza di una vita futura, perisce

con quella ogui concetto di sanzione di premii e di pene. A que-

sto proposito il piu volte citato F/. Ragon nel suo Matrimonio

Massonico non arrossisce di dire che il Paradiso e semplice-

mente la felicit& de' giusti nell'amore coniugale ;
e il F/.

Jacques non si perita di affermare che 1' inferno e cosa in-

ventata dai preti
5

.

Posto cio, qual maraviglia che tre grandi Maestri in Mas-

soneria, Diderot, Raynal, e Elvezio insegnassero non poter

essere la morale altra cosa se non 1'arte di viver felici in

questo mondo, e che riputassero virtu sterili e immagina-
rie quelle, la cui pratica non contribuisse a questo fine? E

egli possibile, sclamava nel Congresso massonico di Liegi il

F/. Dumolard, dubitare che all' uomo sia concessa 1' intelli-

genza, perche possa abbandonarsi ai piaceri? II F/. d'Alem-

bert riguarda come naturale e lecita la comunanza delle donne,

e come una galanteria 1'adulterio: e 1'Olivier insegna essere

la morale massonica la scuola del piacere. Simili dichia-

razioni incontransi ad ogni passo nei Manuali e nelle Riviste

1 Manifesto diretto alia Loggia di Filadelfia. Oriente di Londra 7 Novem-
bre 1866.

2
Ragon, Mafonnerie occulte, pag. 339, 241.

3 La Franc-Mafonnerie, torn I, pag. 217.
* Revue Mafonnique, Sept. 1835, pag. 1-4.

5
Jacques, Reveil d'Indra, pag. 15.
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massoniche Noi siamo, leggesi in una d' esse, ognor fedeli

a Venere ed a Marie... Cupido regna in eterno coi guanti e

col grembiale... e via di questo passo. Basta leggere la spie-

gazione de' simboli nel conferimento de' gradi, massime di

quel di Rosacroce, e i cantici in uso nelle agapi fraterne,

per vedere che sorta di lezzo e di putridume impaludi nei

massonici covi.

III.

La Morale suppone il libero arbitrio. Ora la volonta libera,

giusta il detto del F.\ Voltaire, e parola vuota di senso ]

;
e le

azioni umane, secondo il parere del F.\ D'Holbach, nel Sistenta

della Natura non sono giammai libere, ma sottoposte alia fa-

talita. E tale anch' oggi e F errore ammesso, come risultato

della scienza moderna, da gran parte dei frammassoni; i quali

pero scusano i delitti e rendono sovente irresponsabili i de-

linqaenti con la forza irresistibile, I'atavismo, il vizio organico

o la pazzia ragionante.

La Morale suppone la legge naturale o il dettame pratico

della coscienza. Ma noi, dice il F.*. Helvetius, non abbiamo

altra coscienza, se non quella che ci viene ispirata dal tempo,

dall' esempio, dal nostro temperamento, dalle nostre rifles-

sioni... L'interesse personale e 1'unico e universale apprezza-

tore del merito delle azioni umane... L'amore di noi stessi ci

fa tutti interi quel che siamo. Ogni altro sentimeuto e la stessa

virtu si confonde con quello
2

. II fondamento del dritto e

della morale, dicono i piu accreditati moralist! della massone-

ria, e V inviolabilita della vita umana. Quindi 1'uomo, isola-

tamente considerato, dee seguire gP istinti della vita 3
. La

legge morale, soggiungono altri, e la legge dei rapporti fra

1
Diciionn. phil. art. Deslin et art. Arbitre et Liberlt.

*
Helvetius, De VEsprit, disc. 2, chap. 2, 6

;
disc. 4, chap. 8; De I'homme,

t. 1, chap. 4.

sCosi il F.-. Ragon, il F.-. Olivier, il F.-. Clavel ecc. presso I'anonrmo

Autore, che noi conosciamo, dello Studio sill Massonismo. Italia, senz'anno

ne luogo di stampa, pag. 146 e seg.
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gli uomini... la sua base e il nostro organismo
l

. Sareb-

be inutile e forse ingiusto, osano scrivere i FF/. Holbach et

Diderot, dimandare air uomo d' essere virtuoso, se nol puo
senza tornarsi infelice 2

. Essere tutto interesse e amore

per 1'esistenza altrui e un'ipotesi assurda: cosi il F.\ Da-

miron 3
. La virtu non 6 altra cosa che 1'utilita comune :

cosi il F.\ Raynal '. II mal morale e soltanto cio che nuoce

alia societk : cosi il F.\ D'Alembert ne' suoi Elementi di filo-

sofla. Ogni delitto comraesso pel ben generale e atto di va-

lore e di coraggio : cosi 1'opinion comune dei frammassoni 5
.

Un gran corifeo della Massoneria insegna che tutto e

permesso contro coloro che oppongonsi ai nostri disegni (mas-

sonici): la forza, 1'astuzia, il ferro, il fuoco, il pugnale, il ve-

leno... II fine santifica i mezzi '5
. A lui fa eco il F.\ Ragon

dicendo : deve la massoneria opporre (ai nemici suoi) il brac-

cio del sicario
;
e la Vendita suprema italiana gridava ai

suoi carbonari : schiacciate il potente a forza di maldicenze

e di calunnie 7
. La menzogna e cosi poco riprovevole....

che diventerebbe una virtu, se potesse essere vantaggiosa
s

.

Secondo il F/. Tracy, nella sua ideologia, il precetto di a-

mare il prossimo e una massima che denota la piu profonda

ignoranza della natura umana : e giusta i noti sistemi morali

dei FF/. Fichte e Hobbes, e un filosofico errore.

Sebbene un amor di se stesso senza limiti sia proclamato

dai principali Massoni qual principio fondamentale della loro

filosofia morale e sociale, essi tuttavia non lasciano di appro-

vare ed encomiare il suicidio, dando all' infelice che attenta

a' giorni suoi i gloriosi titoli di filosofo, virtuoso e grande
9

.

1
II F.\ Rousseau, Nouvelle Hdlo'ise, lettre 21, 22; Encyclop. art. Sttiritlf.

8 Conf. le Memorial catholique t. 2, pag. 92 et auiv.

3
Systeme de la Nature, pag. 152.

4 Cours de Phil. t. I, pag. 161; t. II, pag. 21 et suiv.

5 Hist. phil. et pol. des r'tabllssement-s... dans les deux Indes, t. 7.

Revelation d'un Franc-mafon, pag. 296.

7
Beitr&ge zur Berichtigung der Fran:-(>si.<>chen-Revolution, pag. 45.

8 Conf. Cretineau-Joly. L'Eglise romaine en face de la revol. torn. 2, pag. 87,

edit. 1889.

Syst. soc. Part. I, chap. 2.
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IV.

Conforme in tutto a siffatta morale privata e la morale

pubblica e la politica della Massoneria, diretta a un tempo alia

distruzione dell'altare e del trono, della society e della fami-

glia. Nel conferimento de
1

gradi superiori il Ven. delPAlta Log-

gia dice al candidate: Voi avete a sterminare il Mostro sotto

la flgura del serpente, il quale simboleggia cio che il volgo

imbecille adora, la religione ,
e mettegli in mano un ferro,

acciocchfe pugnali in efflgie il Papa e il Re.

II gran massone Owen, fondatore della New Harmony, scri-

veva : II vero Satana sono : la religione, il matrimonio e la

proprietd . Un massone ravveduto, John Robison, segretario

delPAccademia reale di Edimburgo, asseriva : Ho veduto for-

marsi un' associazione che abbraccia tutta la massoneria, e

mira a svellere fin dalle fondamenta ogni istituzione reli-

giosa e a rovesciare tutti i troni d' Europa
l
. Un altro gran

massone ricreduto, il barone Haugwitz, ministro in Prussia,

e stato gia Grand' Oriente delle Logge prussiane, russe e

polacche, diceva nel Congresso di Verona : lo mi sono con-

vinto che il dramma incominciato nel 1789, o la rivoluzione

francese, il regicidio e tutti gli orrori che Faccompagnarono
non solamente furono combinati nelle Logge, ma erano an-

cora il risultato delle massoniche congreghe. L' istesso af-

fermo il Duca di Brunswick nel Congresso di Wilhelmsbad :

La fermentazione che regna fra i popoli e opera sua (della

massoneria)... II piano ch'essa avea formato era spezzare tutti

i legami sociali e distruggere tutto 1' ordine civile 2
. II che

venne altresi confessato dall' istesso F.\ Clavel, e asseverate

dal Lamartine, da Luigi Blanc, e da quanti scrissero sulla ri-

voluzione francese.

Ma qual maraviglia, se nel Congresso di Francoforte, te-

1 Preuves de conspir., etc. trad, de 1'anglais. Londra 1799. Introd. pag.

15, 16, 19, 21.

2
Robison, loc. cit.
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nutosi nel 1848, un oratore della massoneria poteva dire, con

certezza d'esprimere in questo il comun pensiero de' suoi con-

fratelli : II regno di un'autorita qualunque e un delitto... Noi

dobbiamo far scomparire ogni idea iraportuna e umiliante di

superiore... La ribellione dee succedere alPobbedienza... la

subordinazione e una chimera... e via dicendo !
? Nel Con-

gresso di Ginevra il F.\ Dupont non dubitava di esprimere gli

stessi ideali massonici, dicendo: Non vogliamo piu Governi...

ne armate... ne religione; e il F.\ Bakounine soggiungeva

aspettar egli Tavvenimento della democrazia merce il fede-

ralismo, il socialismo e antiteologismo.

II citato F.-. Clavel, autore della storia pittoresca della Mas-

soneria, assevera anch'egli che Fine ultimo della medesima

e cancellare tra gli uomini ogni distinzione di classi, di cre-

denze, d'opinioni, di patria, ecc. 2 II grand' Ispettore F.-. Wit

nelle sue memorie segrete parlando dell'Alta Vendita italiana

afferma che nel quarto grado della medesima 1'iniziato giura

la ruina d'ogni religione e d'ogni governo positivo, sia dispo-

tico, sia democratico 3
.

Ora 1'Alta Yendita o la Carboneria era la parte militante

della massoneria, come oggi lo sono 1' Internazionale, il so-

cialismo, il comunismo e il nichilismo. In fatti il comunardo

Le Francais non faceva distinzione tra la Massoneria e la Co-

mune 4
;

il che rende ragione dell'appoggio dato ai Comunardi

dalle logge di Parigi nel 1870. II Fourier, 1'Owen, il Marx, il

Bakounine ed altri capi del socialismo e del nichilismo non

erano che lance spezzate della massoneria, la quale, come con-

fessa il F/. Ragon, e una istituzione che dappertutto colpisce

formidabilmente 1'idolatria monarchica e aristocratica e la su-

perstizione ;
o a dir piu vero, ogni principio di autorita, e cio

nel filantropico e generoso intento di sostituirsi essa medesima

allo Stato. Dichiaralo senza ambagi il detto F/. Ragon, dicendo:

1 Conf. Memorial cath. torn. IV. Congr. de Francfort.
1
Hist, pilloresque de la Mafonn., pag. 23.

3 Memoires secretes, etc., pag. 14, 16, 20-22 -edit. Paris.

4 Le Franyais, Appel aux Franc-masons de torn les rites.
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Noi arriveremo un giorno, meno lontano che non si pensa, a

invadere tutte le propriety del moudo da veri Tabalcain. Allora

la nostra Societa sara padrona dell'anima, del corpo e dei beni

di tutti gli uomini. I profani (cioe quanti non sono massoni)

saranno messi alia vanga per coltivare le spighe di frumento.

A ciascuno sara dato il suo vitto necessario; e cosi il sogno

del dominio assoluto sar& realizzato. II nostro Governo sara

proclamato il Gran Padre di famiglia, amministratore di tutti

i beni della terra 1
. Frattanto, egli avea detto poc'anzi, in

nome dei Governi noi abbiam potato giornalmente assorbire

immensi capital!
2

. Con lui concorda il Grand'Oriente prus-

siano, F/. Haugwitz, da noi piu sopra citato, il quale confesso

ingenuamente, essere la massoneria divisa in due classi: Dei-

sta ed Atea, che si dan fraternamente la mano per giungere

alia dominasione del mondo... Conquistare i troni e servirsi dei

Re come di strumenti, ecco quale era il nostro intento 3
;
e

TEckert: Esercitare un' influenza dominatrice sui troni e sui

sovrani, ecco qual era il nostro scopo
4
.

Ne la setta mira solamente a impadronirsi del sommo po-

tere legislativo e amministrativo degli Stati, ma ancora del

poter giudiziale, come chiaro apparisce da questo assioma, che

veggiamo ammesso e ripetuto dai grandi Maestri in masso-

neria: Tutte le Costituzioni sono buone... purche il veto mas-

sonico sia il correttivo necessario e salutare della giustizia

ordinaria o profana dei codici 5
.

V.

Che direm flnalmente della distruzione della societa dome-

stica o della famiglia cristiana ? Anche questa non e piu un

1 Ragon, Orthodoxie magonnique, pag. 33; Desideratum of the age, pag. 127.

*Id. Ibid.

3 John Robison, Preuves de conspir., loco cit.

*
Eckert, La Franc-MafOHn., t. II, pag. 178, etc.

5 Chains (funion pag. 32, ann. 1877 ; Olivier, Book of the age lodge,

p. 4, etc.
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mistero per chiunque abbia letto quanto su di cio hanno

scritto, o detto, ovvero operate i frammassoni contro il ma-

trimonio e la proprieta privata, che sono le due basi della fami-

glia. II Saint-Simon e il Fourier, i due gran patriarchi della mas-

soneria comunarda, insegnavano che il raatrimonio, da essi

chiamato legislazione deWadidterio, dee dar luogo alia sovra-

nita delle inclinazioni e all' emancipazione del piacere, e che

1' impero della societa ha da sostituire quello della fami-

glia *. II F.\ Saint-Martin negava la validita del vincolo coniu-

gale
2

. II F.'. Toussaint asseriva, essere i commerci clande-

stini o il concubinato un legame approvato dalla natura 3
. II

F/. Helvetius chiamava il vincolo indissoluble del matrimonio

una legge barbara e crudele *. II F/. Wit, gran corifeo dei

Carbonari, insegnava che due amanti si appartengono di

diritto divino 5
. II F/. Ragon dicea con massonica compia-

cenza : il divorzio e adesso nei nostri costumi, e lo sara un

giorno nelle nostre leggi
6

.

Quanto poi alia proprieta privata, il F.*. Diderot 1'appella

summi materiam mail, ripetendo da quella tutti gli errori

dello spirito e del cuore umano, e riguardandola come un'usur-

pazione de' beni appartenenti all' intera umanita 7
. Gli stessi

principii proclamarono il F/. Rousseau nel suo Contralto so-

ciale*', il F.\ D'Alembert nelle sue epistole a Federico II di

Prussia 9
;
e il F/. Mably, uno de' membri della Costituente

come rivelasi nelle sue opere stampate a Lione. Un altro

capo della massoneria razionalista, il F.\ Fichte, attribuiva

il diritto di proprieta al risultato della frode o della forza 10
.

1 Cf. Louis Blanc, Hist, de dix ans., chap. VIII.

9 De I'homme, chap. VIII, nota 3.

3 Les Moeurs 2 a part. art. 2, pagg. 312-313.

1 Cf. Helvetius, loc. cit.

"

Memoires secretes, 2* part. art. 2, pag. 312.

Manuel complet de la Mafonnerie etc. Deschamps, Socictes secretes, torn.

2, pag. 104.
'
Code de la Nat., pagg. 21, 27. 72 ecc.

8 Disconrs sur I'orig. de I'inegalite, pagg. 274, 278.... ecc.

9 Lettres du 30 avril et 30 nov. au Roi de Prusse.

10 Cf. Deschamps, Societes secretes, torn. 2, pag. 257...
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II F.\ Brissot scriveva nelle sue ricerche fllosoflche sul di-

ritto di proprieta, che il ricco e il solo ladro
;

e il F.\

Proudhon insegnava, che la proprieta e un furto l
. I so-

cialisti nell'Assemblea, tenutasi il 14 maggio del 1848, bandi-

rono il livellamento delle fortune; e i Sansimoniani e i Furie-

risti gridarono la comunanza dei beni, 1'abolizione del diritto

di proprieta e del diritto ereditario 2
. L' istesso leggesi con

altre parole negli Statuti della Giovine Europa 3
, negli Atti

del Congresso di Basilea, di Ginevra, e via discorrendo.

VI.

Ora da quanto fin qui, benche sol di volo, accennammo,

chiaramente risultano i veri intenti della massoneria, le sue

dottrine e i suoi principii, la sua azione e i mezzi che mette

in opera per incarnare i suoi disegni. Quindi nulla di cio e

mistero, nulla segreto. Saran dunque un mistero e un se-

greto le sue logge e i suoi congressi, che oggi si tengono

alia luce del giorno; o i suoi riti, i suoi gradi, i suoi sim-

boli, conosciuti e derisi pur anco dalle treccole del mercato?

No, no, niente di tutto questo puo rimanere piu oltre av-

volto tra le tenebre, dal giorno che la massoneria sbuco dalle

cieche sue latebre per salire sui piu splendidi troni. Eppure
essa tenta ancora di conservare un segreto, che solo in questi

ultimi tempi comincio a divulgarsi, la cui rivelazione rende

cento tanti piu esosa ai popoli cristiani la massoneria; per-

che, svelato al volgo degii stessi adepti, ne sgomenterebbe la

piu parte, se non anche farebbela pentita di avere dato il no-

me alia setta.

E qual' e questo segreto ? E quello che riguarda il poter

supremo della Massoneria, il centre donde tutto muove e a

cui fa capo, in una parola la testa del gran serpe, che oggi tra

le sue spire avvinghia e del suo veleno infetta tutta la societa

' Ibid.

3 Conf. M6m. catholique, torn. 4, pagg. 89-202.
3 Assoc. intern, pagg. 155-157 e 165-166.
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cristiana. Cotesto supremo e central potere risiede, chi il crede-

rebbe? in una Sinagoga di Giudei. II Saint-Andre nell'opera sua

intitolata: Franc-masons et Juifs
l

,
afferraa essere le alte logge

composte unicamente di giudei, e le sole che conoscono tutto

il pensiero d' Israele. In questo gruppo, sugli ordini emanati

dai capi supremi, si stabiliscono i disegni distruttori della

religione, del Papato, delP autorita, della morale, della fami-

glia, della proprieta, della patria e della societk cristiana. Co-

testi divisamenti discussi ed approvati che sieno dal supremo

Consiglio della massoneria, viene tosto trasmessa una parola

d'ordine alle logge simboliche, acciocche per la stampa e al-

tri mezzi di pubblicita preparino la pubblica opinione all' at -

tuazione del deliberate disegno. Per opera di queste logge e

talor anche per quella delle logge esteriori, vengono formate

societk segrete militant! e violente come il Carbonarismo, 1' In-

ternazionale, il Nichilismo, ecc.

Quindi la Massoneria giudaica, integrata dalla Massoneria,

comune di tutti i riti, una specie di organismo vivente (o di

un rettile mostruoso) che colle sue spire annoda tutta la so-

cieta cristiana da un capo all' altro del mondo.

A cotesto organismo presiede una maravigliosa unita.

Tutte le logge superiori e inferior! dipendono da un Grande

Oriente nazionale, come fu sancito nel Convento universale

di Losanna, nel 1879, pel rito Scozzese antico ed accettato, e

phi o meno si osserva ancora dagli altri riti. Ma poi tutti i

Grandi Orienti dipendono da un Consiglio Supremo, o dalPO-

riente degli Orienti, che e 1'Alta ed unica Loggia, la quale riu-

nisce i Capi d' Israele, e muove e dirige tutta la societa mas-

sonica al suo scopo, cioe, alia totale distruzione dell' idea e

della societa cristiana. Tale e P opinione di uomini assai ad-

dentro alle cose massoniche.

II celebre Gougenot des Mousseaux scriveva nel giornale

Le Monde, Panno 1872 I Giudei debbono, all'insaputa degli

alti dignitarii dell'Ordine, formare la maggioranza del Consi-

1

Pagg. 680-688. Cf. il Dott. Martinez nell'opera intitolata Le Juif...

pag. 226.
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glio Reale e Supremo della Massoneria; il quale abbraccia

nove membri; e non e legittimo nfe conforme all' istituzione

massonica, se non a patto che sieno riserbati cinque seggi ai

fratelli di nazione giudaica. A cotesto Consiglio Supremo sono

vincolati tutti i Consigli dell' Ordine *. Della qual cosa nel

1862 menava forti lagnanze in un giornale tedesco un Fram-

massone di Berlino
;
e asseriva esistere in Alemagna una so-

cietk segreta (e massonica) soggetta a Capi sconosciuti, i cui

membri erano la ptu parte israeliti.

I Giudei sono in tutte le logge ;
ed avvi logge, in cui i non

giudei non sono ammessi. Due di queste esistono a Londra, e

vi si assembrano quanti stringono in mano le flla della grande

cospirazione mondiale. In Roma ha parimenti un'Alta loggia

tutta composta di Giudei al volgo de'massoni ignoti; la quale

raccoglie le flla delle trame rivoluzionarie ordite nelle logge

cristiane; ed e per F Italia il Consiglio Supremo, superiore al

Grand' Oriente di Roma, donde ricevono le logge impulse e

direzione; cotalche la piu parte dei nostri rivoluzionarii altro

non sono che marionette messe in moto da' Giudei 2
. Di che

avvedutosi un gran Massone italiano, funne cosi stomacato,

che volse tosto le spalle al Grand'Oriente, com'egli stesso asse-

vero al suo amico E. De-Camille, dicendogli : Ho abbando-

nato la massoneria, perche mi sono persuaso che noi non era-

vamo se non I'istrumento de' Giudei; i quali ci spingevano

alia distruzione del cristianesimo 3
.

Nei centri commerciali d'Europa, ove la Massoneria eser-

cita una propaganda piu attiva e lucrosa, come ad Amburgo,
a Francoforte,, a Lipsia, vi sono logge giudaiche nelle quali non

e ammesso verun cristiano
;
e quella di quest'ultima citt& nel

tempo della gran fiera o mercato, siede in permanenza
4

.

Cf. Martinez, op. cit. pagg. 190-194.

2 Id. ibid.

3 Lettre de E. De-Camille, an journal Le Monde, 1870. Cf. Martinez

loc. cit.

4 Dai Fogli <ttor. e polit. di Monaco, Le Monde, di Parigi, 5 Nov. 1862.
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VII.

Del resto esista o non esista questo Centre dei centri, certo

e che la Massoneria e informata e diretta dallo spirito giu-

daico e gli obbedisce. Effetto e prova dell'alta direzione giu-

daica, si 6 1'essere per la piu parte Giudei i principali fonda-

tori delle logge e i sobillatori e i capi dei moti rivoluzionarii,

ond'6 agitata da oltre un secolo I'Europa.

II giudeo portoghese Martinez Pasqualis fondo nel 1754

moltissime logge in Francia 4
;

il giudeo Stefano Morin, membro

del Consiglio de' Principi del real segreto e Ispettore gene-

rale della massoneria, ne apri dopo il 1761 parecchie in Ale-

magna, arrolandovi 1'eletta de' giudei, Franklin, Moises Hyes,

Moises Coen, Isaac Long e il rabbino Peixotto; e un altro

giudeo, conosciuto in massoneria sotto il nome di Piccolo Tigre,

ne stabili o diresse non poche in Italia e in altre parti d'Eu-

ropa. Cotesto tigrotto, a cui attagliasi cosi bene il nome, era

in continua corrispondenza co' giudei Jacobi, Klauss, Oppen-
heim e altri Capi delle Vendite centrali, e con quelli delle

logge del Portogallo, d'Ungheria e di Siberia.

II giudeo Cremieux, Ministro di Francia e Maestro sovrano

della Massoneria del rito Scozzese, fu il fondatore dell'Alleanza

israelitica, che e oggi il principal sostegno della massoneria.

I corifei del socialismo furono parimente due giudei, Marx e

Lassalle; il primo de' quali fondo a Londra nel 1848 la so-

cieta comunarda, democratica e sociale, che poi dte vita al-

1'Internazionale; e il secondo organizzo il socialismo in Ale-

magna; donde poscia si diffuse nel rimanente d'Europa. Uno

de' principali autori del nichilismo fu il giudeo Hertzen
;
e il

capo che ne dirige il movimento & il giudeo Deutsch. Chi fu

1'ispiratore e il direttore dell'attentato di Mosca? il giudeo

Hartmann; Fassassino del generale Loris-Melikoff? il giudeo

1 Per queste indicazioni e per quelle che seguono consultisi 1'opera, piii

innanzi citata, del D. r
Martinez, intitolata Le Juif, voila I'ennemi, e quellu

ancor piu celebre del Drumont, che ha per titolo La France juive.



416 PERCHE LA MASSONERIA

Mladetzki studente; 1'assassino del Principe Krapotkine? il giu-

deo Goldenberg.

Un altro giudeo, il Dalsace, membro del Grand'Oriente di

Francia glorificava nel 1877 in un discorso ufticiale il nome

giudaico per 1'accorta maniera con cui dirigeva in queste rivo-

luzioni tutto il corpo della massoneria. II giudeo Eugenio Mayer

giustificava nella Lanterne Forrenda e sacrilega carnificina

dei sacerdoti nel 1870 sotto il regno della Comune, dando cosi

a intendere la parte che i suoi correligionarii vi avevano presa.

II giudeo Levy, antico comunardo, parlava ed operava in Roma
nel 1876 da rivoluzionario italiano; per nulla dire di altri

giudei ch'ebbero tanta parte nelle nostre rivoluzioni.

VIII.

Un'altra prova evidente della mano giudaica, che guida le

fila di cotesta gran trama, e la parte principale dal Giudaismo

rappresentata nella guerra mossa al cristianesimo in tutto il

mondo. E incredibile la pertinacia con la quale il giudeo Dreyfus

propone di tempo in tempo nella Camera francese la soppres-

sione dell'assegnamento pel culto, la separazione della Chiesa

dallo Stato, Fabolizione del Concordato, e via discorrendo; a

cui fanno pur eco anch'essi altri giudei nei diversi parlamenti

d'Europa, ora promovendo ed ora caldeggiando le leggi piii

ostili alia Chiesa.

II Manuale della legge scolare, in cui si dice che le scuole

pubbliche, essendo laiche, non comportano emblemi religiosi,

e opera del giudeo Benedetto Levy *; come fu opera altresi

del giudeo Hendle, prefetto di Saone et Loire, la distruzione

delle croci nelle scuole di Monqeau-les-Mines e nella Senna

inferiore. Un altro Manuale, ordinato a svellere ogni senti-

mento cristiano dal cuore della gioventu, e anch'esso dovuto

a' Giudei
;
che giudeo n'e 1' autore, Paolo Bert, e giudei gli

editori. Altri libri ostili al cattolicismo e al Papato, che videro

la luce in Francia, in Alemagna, in Italia e altrove, non usci-

rono forse dalle in gran parte giudaiche offlcine?

1 V. Manuel pratique de la loi scolaire.
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Non e a tutti noto che i piii diffusi giornali d'Europa, i

quali ogni di vomitano veleno contro tutto cio che sa di Chiesa,

sono quasi tutti in mano a' giudei? Rammentino i nostri lettori

quel che ne scrisse il nostro corrispondente deH'Austria-Un-

gheria
l

. Sopra 370 persone, che nell'Austria inferiore fanno

professione di giornalisti, soltanto 45 non appartengono alia

Sinagoga . II medesimo puo dirsi in proporzione del giorna-

lismo tedesco, francese, e anche italiano, ostile alia Chiesa,

tutta roba di ghetto o pagata coll'oro ebreo. Chi oggi ignora

il gran numero de' giudei che seggono ne' parlamenti, e spesso

ancora ne' scanni ministerial}, o sulle cattedre o nei tribunal!?

Nella sola Vienna sopra 665 avvocati, 350 sono giudei. Chi

non sa essere la ricchezza degli Stati, e con quella la potenza,

nelle mani de' giudei? Essi stessi lo confessano ora con rin-

crescimento ed ora con burbanza a seconda de' varii umori.

Uno di loro, il Colonello Cerfber, presidente del Concistoro

centrale, nel 1874 scriveva I Giudei, grazie alia loro insi-

stenza, occupano in proporzione piii impieghi pubblici che i

cattolici e i protestanti. La loro disastrosa influenza si fa sen-

tire negli affari, che pesano maggiormente sulla fortuna del

paese. Non v'ha impresa, in cui i Giudei non abbiano la loro

parte, non imprestito pubblico ch'essi non abbiano accappa-

rato, non disastro ch'essi non abbiano preparato, e di cui non

profittino
2

. Che sinceraae preziosa confessione non e raai

questa d'un giudeo rimasto tale!

Udiamone ora un'altra di un celebre giudeo fatto cristiano

e sacerdote. Egli e il R. P. Ratisbonne, il quale nel 1868 di-

ceva: I Giudei sono posseduti daH'istinto della dominazione.

Hanno invaso gradualmente tutte le vie che menano alle ric-

chezze, alle dignita, al potere. II loro spirito si 6 presso a poco
infiltrate nella societa moderna. Essi dirigono la borsa, la

stampa, il teatro, la letteratura, le amministrazioni, le grandi

vie di comunicazione di terra e di mare; e merce la loro co-

1
Civ. Catt., 21 giugno 1890. Quad. 960, pag. 739.

2 Cf. Martinez opera, citata pag. 231.

fierie XIV, vol. VII, fasc. 964. 27 f agoxto 1890.
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lossale fortuna l e il loro genio tengono avviluppata e stretta,

come in una rete, tutta la societa cristiana 2
.

Non e dunque esatto il dire che la Massoneria signoreggia

TEuropa; poiche il vero padrone dell'Europa e il giudaismo,

di cui quella nou e che mancipio.

IX.

Un terzo argoraento che conferma la nostra tesi s'inferisce

chiaramente dai riti massonici, che sono tutta farina del ghetto.

La simbolica ricostruzione del tempio Salomonico, Temblema

del candelabro a sette braccia, le parole di passo, le appel-

lazioni del gradi e dei riti e fin anco la denorainazione del

raesi delPanno massonico, che e la stessa delPanno giudaico,

tutto in somma rivela lo spirito del giudaismo, da cui vien

informata e diretta la massoneria. Percorrendo i Rituali si

formerebbe un Dizionario di migliaia di parole e di allusioni

ebraiche. Ecco pertanto la chiave che apre segreto della setta.

Con quella in mano ognun puo penetrare a sua posta nelle in-

tirne ragioni di tutta 1'azione massonica, e puo darsi ragione

della fatale influenza che la massoneria esercita in tutto il

mondo. Perch6 tant'odio e tanta guerra al cristianesimo, da

cui peraltro il mondo tutto, e massime 1'Europa, ripete il suo

incivilimento? La ragione e chiara: perche la Massoneria e

mossa e diretta dalla Sinagoga, di cui e irreconciliabile 1'odio

contro Cristo e la sua Chiesa.

II Talmud, che e il codice civile e religiose degli ebrei,

spira ad ogni pagina fuoco e fiamme contro i cristiani. Nelle

edizioni moderne vennero per tema soppressi molti tratti ostili

al cristianesimo; ma ben sappiamo da' Giudei convertiti che

coteste lacune o sono dai rabbini riempite a penna, o sup-

plite a voce. Uno di essi, Sisto di Siena, giudeo convertito nel

1
Si calcola la fortuna israelitica fino a dugento miliardi. II solo Rothschild

in soli 60 anni moltiplico la sua ricchezza da un milione a tre miliardi.

2 La Question juive, pag. 9, presso Martinez, op. cit. pag. 231.
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16. secolo ci attesta che nelPedizione del Talmud, di cui egli

si serviva, leggevansi i seguenti precetti:

1. Ordiniamo che ogni giudeo maledica tre volte al

giorno il popolo cristiano e preghi Dio che lo estermini coi

suoi principi e re.

2. Dio ha ordinato a' Giudei di appropriarsi i beni dei

cristiani, sempre che il potranno, sia con la frode, sia con la

violenza; ovvero con Pusura o col furto.

3. Si comanda a tutti i giudei di avere i cristiani in

conto di bruti animali, e di trattarli come tali.

4. Non facciano ne ben ne male ai pagani; ma procu-

rino per ogni mezzo di tor del mondo i cristiani.

5. Se un giudeo vede un cristiano sull'orlo di un pre-

cipizio, e tenuto a sospingervelo dentro 1
... ecc.

Nel Talmud pubblicato a Amsterdam 1'an. 1646, comandasi

a' giudei di esterminare i discepoli del Nazareno: e ivi pur

s'insegna che versare il sangue delle donzelle non giudee e un

sacrifizio gradito al cielo, un sacriflzio cosi santo come quello

de' preziosi profumi. un mezzo di riconciliarsi con Dio e di

attirare le sue benedizioni 2
. A questa giudaica devozione di

nuovo genere, e degna de' cannibali, deve la donzella unghe-

rese, Solomosy, Pessere stata immolata in mezzo alia sina-

goga. II suo sangue ancora inulto grida vendetta al cospetto di

Dio. Cotesti orribili e sanguinarii riti e precetti vennero, come

dicemmo, nelle piu recenti edizioni soppressi e suppliti a penna
o a viva roce dai rabbini. Ce lo testifica il celebre giudeo con-

vertito, Prof. Drach, asseverando ch' egli aveva in mano una

copia del Talmud, ove coteste lacune erano riempite a penna;

e P istesso ci viene assicurato dalP Helvicus nel suo trattato

sulla parafrasi delle Bibbie Caldee 3
.

Un altro libro molto autorevole presso gli ebrei, il Ghe-

mara, contiene un centinaio di passaggi contro Gesu C. e la

1

Cf. Martinez, op. cit. p. 139

2 Drumont, La France Juive, t. 2, pag. 403.

3 Cf. Martinez, op. cit. pag. 139 e seg.
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sua immacolata Madre, e contro i cristiani
;
a favore de' quali

non fa neppur lecito applicare le regole dell'equita, della giu-

stizia e della carita. II trattalo Aboda-Zara proibisce che si

salvi la vita a un non giudeo, che gli si restituiscano i beni

perduti o che si abbia pieta della sua persona '.

Nel Mischna (edizione non espurgata) ove trattasi della

preparazione degli azimi si legge essere il sangue di un bam-

bino non giudeo piii gradito a Dio che non il sangue del-

1'agnello pasquale
2

. Nel Schulchan Aruch affermasi, come ci

attesta in un suo opuscolo, edito a Paderbon, il D. r
Justus,

non essere peccato, se un giudeo ammazza un cristiano 3
.

II che sembra conseguenza naturale e logica dell'essere i cri-

stiani da lor avuti non come uomini, ma come animali.

Nel Kabala finalmente il giudeo Vital, discepolo del rab-

bino Isaac Lurja, interpretando quella sentenza della Scrit-

tura : / saggi risplenderanno come la luce del cielo, cosi si

esprime Questo si riferisce a coloro che offrono alia potenza

di Dio il sangue dei non giudei ; poiche essi sono i veri saggi...

Il Signore ci ha tolto il nostro tempio e i nostri sacrifizii; ma
ci ha dato balia di versare il sangue de' non giudei davanti

a Dio 4
.

E cosa superflua il voler piu oltre addurre testimonianze

per mettere in chiaro e in sodo un fatto, che a' giorni nostri

niuno ardirebbe negare, qual e la rabbia satanica de' giudei

contro il cristianesimo e la loro sete del sangue cristiano.

Ma cio spiega abbastanza 1'arrabbattarsi che fa la massoneria

per cancellare dal mondo ogni vestigio di religione, di mo-

rale, di scienza e di civilta cristiana
;
e il suo tanto incrude-

lire contro i re, i sacerdoti, i militari e contro tutti i rap-

presentanti dell'ordine e deH'autorita.

1
Abora-Zara, Foglio 13, num. V e fogl. 20, num. 1, ecc.

2
Cf. Martinez, op. cit. pag. 155 e seg.

3 Id. ibid.

< Id. ibid.
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X.

Perche mai tanto furore nell' opera demolitrice non solo

degli altari ma anche de' troni? La ragione e manifesta. La

massoneria vuole abbattere tutto Tediflzio sociale per innalzare

con le sue mani un'altro ediflzio, di cui essa sola sia un giorno

la dispotica padrona. Cotesto appunto e il voto d' Israele. Dice-

valo senza ambagi nel 1861 il giudeo Cr6mieux, ministro di

Francia, il quale parlando del popolo ebreo, cosi a suo modo va-

ticinava : Une Jerusalem de nouvel ordre doit se substituer a

la ville des Cesars et des Papes. E poiche al Papa banno

gia tolta la sua Roma, resta che la sottraggano eziandio al

dominio di Cesare, per fame una nuova Gerusalemme, che sia

la sede del future Messia dominatore del mondo, aspettato per

ben diciannove secoli dal popolo d' Israele. E allora avremo Yin-

vidiabile fortuna di essere gli umili servi o schiavi degli ebrei.

Rome, diceva nel 1860 un giudeo di Francoforte, doit tom-

ber par les forces rgunies de ce mme peuple (cioe de'giu-

dei). E siccome ella dieci anni dopo e caduta, secondo 1'e-

nunciato vaticinio, ne conseguita che la sua occupazione era

cosa gia voluta e decretata dalla Sinagoga e da questa im-

posta alia Massoneria italiana. Di che per altro, chi avrebbe

mai dubitato dopo quanto dissero e fecero i giudaici massoni

per insignorirsi della Capitale del mondo cristiano ?

Ed ora ferve piii che mai il lavoro delle logge, agli ordini

del giudaismo, per venire flnalmente a capo del divisato e so-

spirato dominio universale, che fu sempre il sogno dorato de'

giudei. II Talmud gliel'ha lor promesso con queste fatidiche

parole : II Messia rendera a' Giudei l'autorit& suprema. Tutti

i popoli li serviranno e tutti i regni lor saranno soggetti (di

men non si contenta il giudeo). Allora ogni giudeo avra 2,800

schiavi ! Tutti i popoli accetteranno la fede giudaica. I soli

cristiani non avranno parte a questa grazia ;
ma saranno tutti
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esterminati (e grazie del complimento)
l

. II D.r
Rohling, ri-

portando questo tratto del Talmud, si esibisce a pagare mille

talleri a chi potesse provare la falsita di una sola delle sue

citazioni 2
.

Cotesta tendenza all' universale dominio rivelano i com-

mentarii rabbinici, fra' quali quello del rabbino Abrabanel
;
la

confessano i giudei convertiti, Drach e Ratisbonne, piu sopra

da noi citati; la proclamo altamente il dottore piu autorevole

della setta giudaico-massonica, di cui riferimmo piu innanzi

le sentenze, e non lo dissimulano al certo i giornalisti e gli

oratori della sinagoga, come rilevasi chiaramente dalle loro

stesse parole riportate dal Martinez e dal Drumont. Quest' ul-

timo riferisce, fra gli altri millanti giudaici, quello di Madame

De-la-Ville, la quale oso dire in una pubblica conferenza te-

nutasi il 30 ottobre 1882 al Boulevard des Capucines: I Giu-

dei sono ricchi abbastanza per comprare la Francia; ed essi

forse la compreranno, quando la dinamite avra fatto 1' opera

sua 3
.

Sventuratamente si potrebbe dir lo stesso degli altri Stati,

gia mezzo conquistati da' Giudei, massime dell' Italia, dell'Au-

stria, dell' Ungheria, della Germania e della Polonia. Israele

infatti e quello che tiranneggia per mezzo della massoneria

popoli e governi ;
domina con la borsa il commercio; col mo-

nopolio, P agiotaggio e P usura il capitale ;
con la stampa la

pubblica opinione e con le seduzioni dell' oro le persone piii

influenti della societa. Poca strada gli rimarrebbe, secondo le

umane vedute, per raggiungere il suo scopo e sollevare, se

fosse possibile, il suo trono sulle ruine dell'ediflzio cristiano.

Ecco perche fin qui Israele si e avvolto nelPombre del mi-

stero; e ha gelosamente conservato il segreto del suo supremo

Consiglio, composto, come piu innanzi dicemmo, per la piu parte

1
Rohling, Expose du Talmud, presso il Martinez, op. cit. pag. 121.

2 Id. ib. in nota.

* France Juive I., pag. 42, note 2.
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di giudei ;
i quali dirigono tutte le flla della gran rete mas-

sonica, entro cui si dibatte la cristiana societa. Ma, grazie al

cielo, la luce e fatta, il mistero e svelato, il segreto e mani-

festo. E tempo adunque di aprir gli occhi, di ravvisare la gran-

dezza del pericolo e di riunire le forze del cristianesimo, non

ad ingiusta oppressione o ad offesa di alcun giudeo, no; ma alia

comune e legale difesa: non ad ingiusta o ad offesa di alcun

frammassone, no; ma alia comune difesa. E questione di vita

o di morte. Trattasi di quanto abbiamo di piu caro al mondo.

II rimanercene freddi, oziosi e oscitanti in tanto periglio sa-

rebbe lo stesso die tradire la causa di Cristo e della Chiesa,

della famiglia e della patria e di tutta la societa cristiana; e

quindi sarebbe un chiamare su di noi e sulla patria nostra la

maledizione del cielo.

'



IL PONTIFICATO DI S, GREGORIO

NELLA STORIA DELLA CIVILTA GRISTIANA

XXII.

RE AQILULFO ALL'ASSEDIO DI ROMA.

SUO INCONTRO CON S. GREGORIO.

La citta eterna in quel tempo e durante tutto il periodo

longobardico piu volte apparve quale preda circondata da

rapaci avoltoi, sempre in atto di essere gherraita e sem-

pre in pericolo che Fun giorno o Faltro si spargesse in Italia

e nel mondo la triste nuova : Roma non piii la citta eterna,

ma divenuta citta longobardica. Se non che una forza in-

vincibile levavasi in sua difesa e ne proteggeva i grandi de-

stini. Roma andra salva anche dalle mani di Agilulfo.

II re longobardo raccolse per bando i suoi, ed ebbe tosto

sotto le sue bandiere le genti di Ariulfo e quelle degli altri

duchi; piombo sopra Perusio prendendone esemplare castigo

e mosse quindi frettoloso contro Roma. Questi fatti avvennero

a quanto pare nel 593.

Papa Gregorio attendeva allora con tutto lo zelo delPanima

sua al bene spirituale del suo gregge ed aveva intrapresa la

spiegazione al popolo e al clero del libro di Ezechiello. Quale

contrasto tra que' soavi trattenimenti, messi tutti ad allegorie

di un mondo soprassensibile, e le tristi notizie che giunge-

vano da ogni parte ed anhunziavano lo scatenarsi della bu-

fera. Al primo apparire del nemico Gregorio interruppe le sue

1 Vedi Quad. 962 (19 luglio 1830), pag. 160 e segg.
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prediche e oggi ancora con vivo interesse ne leggiamo la

chiusa. Niu.no mi voglia male, se con questo discorso cesso

dalle mie omelie. Giacche come tutti vedete, s'accrebbero le

nostre tribolazioni
;
siamo circondati da ogni parte di spade,

da ogni parte temiamo imminente il pericolo della morte.

Altri ci tornano con le mani mozzicate, altri sono fatti pri-

gionieri, altri furono messi a fil di spada. Sono oramai co-

stretto a tacere, perche, secondo il detto di Giobbe, la mia

cetra si e rivolta in lutto e il mio strumento non da voce

che di singulto e di pianto. Devo ogni giorno bere il calice

dell' amarezza
;
come posso dunque apprestarvi la soave be-

vanda della Scrittura ? Tra i flagelli che pe' nostri peccati

soffriamo altro non ci rimane che piangere, e nondimeno dob-

biam ringraziarne Iddio. Perocche il Creatore nostro e insieme

nostro Padre
;
e talvolta ci nutrisce col pane, tal altra ci cor-

regge con la sferza
;
ma o per la via del dolore o per quella

delle carezze ci guida sempre alia eredita perpetua del pa-

radiso l
.

Alcun tempo prima nelle stesse omelie ebbe Gregorio oc-

casione di dar libero corso a' sentimenti dell'animo suo, ad-

dolorato per le miserie di Roma. 11 suo stile si solleva ad

affetti di nobile eloquenza e ne' tratti veramente elegiaci, nei

quali dipinge al vivo lo stato della Roma d'allora, e' sembra

un nuovo Geremia in atto di piangere sulle rovine di Geru-

salemme. Adopera quivi un paragone, strano per noi, ma tutto

vivezza orientale, tolto dalle parole stesse del Profeta e dando

con esso al suo quadro un colorito piu vigoroso e quasi ab-

bagliante. Ezechiello aveva rappresentate le distrette di Sa-

maria sotto la flgura della carne e delle ossa che vengono

cotte al fuoco e disciolte. Quest' e la nostra Roma, esclama

il Santo, anche la carne sua e le sue ossa sono dal fuoco di-

sciolte. In altri tempi Roma era la dominatrice del mondo,

ed ora dove siam noi? In altri tempi s'accoglievano in lei i

potenti delle nazioni, ora sono essi dispersi e tolti di mezzo.

* Lib. II in Kzech. Horn. 10 n. 24. lob. 30, 31.
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Non restano, per parlare con Ezechiello, che ossa spolpate e

marcide. Dov' e il Senate? Dove il popolo romano? Dove lo

splendore e la pompa della sua potenza? Tutto e scomparso,

e non ci vediamo intorno che diroccamenti e rovine. Eze-

chiello ebbe ordine di struggere sulla vampa flno a' resti

asciutti di quelle ossa. E cosi avviene di noi: iam vacua ar-

det Roma: Roma sebben diserta e preda di fiamme e sui

pochi che ancora rimangono si moltiplicano le tribolazioni, i

singulti e le Jagrime.

Anche la dolorosa immagine di Naum Profeta, cosi

continua Gregorio, ha riscontro in noi. Egli diceva di Ninive:

dov'd il ricettacolo de' leoni e il pascolo de' lor catelli? Roma,
chi non lo sa? Roma era una volta la citta de

5

potenti leoni.

I suoi duci e capitani mossero quinci, come leoni, alia vitto-

riosa conquista del mondo e riportarono tra queste mura le

sanguinanti spoglie delle loro conquiste. Roma era nello stesso

tempo, al paro di Ninive, il pascolo e il ricetto de' giovani

leoni; perocche la gioventu qui raccoglievansi da ogni parte

per apprendere le arti del mondo e sentirsi spronare all' imi-

tazione de' padri. Ma ora quali sono i leoni che muovono da

Rorna in cerca di preda? Chi viene piu a questa madre di

leoni per essere da lei nudrito e da lei imparare quanto spetta

al viver civile?

Dobbiamo dire col Profeta Michea, e con quest'ultima

immagine tolta dalla Bibbia 1'eloquenza di Gregorio viepiu si

riscalda : Mostra oramai la tua nuditd o aquila! L'aquila

priva di penne sta qui innanzi a noi. L'aquila e Roma; essa

tocca i suoi ultimi giorni, e spogliata delle sue penne ed ab-

bassa vergognosa le ali. Perocche la grandezza di Roma, che

altra volta si distendeva sul mondo intero, e ora irremedia-

bilmente perduta.

II Santo Pontefice, che d'ordinario ne' suoi discorsi e sem-

plice e schietto, adopera in questa memorabile omelia uno

stile pieno di calore e di vita. La chiusa pero ritorna ad un

concetto, che gli e assai familiare e tutto suo proprio, come

gia osservammo altra volta: L' intero mondo, a simiglianza
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di Roma, geme sotto la medesima sferza. Disprezziamo adun-

que dal fondo del cuore la transitoria grandezza delle cose

mondane; vinciamo in noi le cupidigie del mondo, almeno

ora che s'avvicina la sua fine, e per quanto ci siam lasciati

fin qui intorpidire nell'ombra del peccato, confidiamo nella

misericordia di Dio onnipotente, che pur c'invitaa penitenza,

ci lava nelle lagrime della compunzione, ci arricchisce di virtu,

e ci solleva alia gloria della perfezione
l
.

L/oste longobarda innanzi a Roma confermava di fatto le

parole del Santo Pontefice. Da una lettera sua, scritta piii tardi

all' imperatore, sappiamo che i Romani vedevano da lontano

nel campo nemico come si desse la caccia a' loro concittadini

per farli prigionieri e condurli poi schiavi nelle Gallic 2
.

Accrescevano lo spavento le devastazioni e gP incendii dei

dintorni, e 1'angosciosa aspettazione d'un improvviso e gene-

rale assalto alia citta. Questa non aveva sufficient! vettovaglie

per sostenere un lungo assedio: gli stessi pubblici magazzini

erano malconci e rovinavano; per giunta le soldatesche im-

periali, stremate di numero e prive di soldo, malvolentieri si

lasciavano spignere alia difesa delle mura. II maestro delle

milizie Castorio e Gregorio prefetto della citta, come il Papa
medesimo ricorda con lode, adoperarono ogni mezzo che stesse

in mano loro per la sicurezza della citta; e senza dubbio i con-

sigli gia dati dal Papa medesimo, circa i provvedimenti da pren-

dere e circa il soldo delle truppe, avrebbero in tempo scon-

giurato il pericolo. Ma non furono seguiti che malamente e

con aperto dispregio dagli official! di corte.

Senonche la fedelta a tutta prova di Gregorio e il perso-

nale suo sacrificio cio non ostante salvarono un'altra volta la

citta. Simile al grande Pontefice Leone, che si fe' incontro ad

Attila a fin di placarlo e tenerlo lontano da Roma, Gregorio

usci dalle mura verso P accampamento nemico e fu incontro

ad Agilulfo sulla gradinata della chiesa di S. Pietro, che allora

1 Ibid. Horn. 6. n. 22-24. I passi dei Profoti sono : Ezech. 24, 4 e segg. ;

Naum 2, id ; Michea \\ 16.

8
Registrum 5 n. 36 (5 n. 40) giugno 595, IAFFE-EWALD 1359.



428 IL PONTIFICATO DI S. GREGORIO MAGNO

stava fuori della cinta. II Papa fe' sentire al flero longobardo

la sua voce. Prego e minaccio; Agilulfo ne ando commosso e

la forza brutale piego di nuovo innanzi alia maestosa presenza

del gran Sacerdote di Cristo.

II documento, che ci racconta questo fatto importante e fi-

nora sconosciuto della vita di S. Gregorio, aggiunge espressa-

mente che il re aggressore, alia vista della dignita e della spi-

rituale sapienza del Vescovo di Roma, si ritiro, pur mante-

nendo le conquiste gia fatte
l

. Un'altra notizia, posteriore di

molto e che ci viene da fonte meno genuina, narra (e solo

dopo la pubblicazione del documento citato se ne intese ap-

pieno il senso), che il tiranno con molta umilta diede soddi-

sfazione al Papa e promise per 1'avvenire devozione ed ami-

cizia alia Chiesa Romana; aggiunge poi che il medesimo, verso

la flne^della sua vita, si ricordo della forza e della soavita

paterna del Vescovo di Roma e che prima di morire merito

di ricevere^un suo conforto 2
.

Le genti d'Agilulfo si mossero dunque di nuovo verso set-

tentrione e il^re si ridusse a Ticinmn (Pavia), dove la sua

presenza tornava necessaria, forse a cagione delle inquietu-

dini e delle ribellioni d'alcuni duci dell'alta Italia.

In seguito, il re ariano non si tolse mai di fatto al paci-

flco influsso dell'invincibile Ponteflce, sebbene non se ne ma-

nifestassero gli effetti se non mediatamente e a poco a poco.

1

Prosperi Continuator Havniensis, ed. Hille, Berolini 1866. fi una cronaca

scritta nell' Italia settentrionale verso il 649. Ecco il passo importante: Po-

stremum cum totius robore exercitus ad obsidionem urbis Romae perrexit! ibique

cum beatum Gregorium, qui tune egregie regebat ecclesiam, sibi ad gradus ba-

filicae beali Pelri apostolorum principis occurrentem reperiisset, cuius precibtts

fractus et sapienlia alque religionis gravitate tanti viri permotus ab urbis obsi-

dione abscedit.

2 Cosi i codici posteriormente ampliati della Vita Gregorii Papae di

PAOLO DIACONO c. 26, MIGXE P. L. 75, 56. II Continuator Havniensis da al

nemico riconciliato il nome di Agilulfo, mentre la vita ampliata di Gregorio

parla semplicemente di un tiranno . Parecchie gravi ragioni s'oppongono
al tentative, fatto dal WEISE (p. 163 e segg.), di attribuire ad Ariulfo piut-

tosto che ad Agilulfo, quanto dicono le fontv ricordate. Si noti per ultimo

che Agilulfo raori certamente dopo Gregorio.
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Egli pero dava a conoscere ogni giorno meglio la sua pro-

pensione verso la Chiesa e verso Gregorio, e non sarebbesi piu

tardi arrestato, se gli scismatici non gli si fossero messi at-

torno, empiendogli la mente di pregiudizii. Gregorio ricorda

piu volte ne' suoi scritti ai reggitori deH'impero la prontezza

ch'ebbe Agilulfo nello striugere una tregua e nel conchiudere

la pace con Roma ed eziandio con Bisanzio. Pero nel barbaro

non fu sola prontezza d'animo
;

ve F indusse il denaro di

S. Pietro, e sembra che per giunta lo Stato si fosse assunto di

pagargli ogni anno cinque centenarii, o vogliam dire cinque-

cento libbre d'oro l
.

Quanto ai tributi in generale, pagati dalla Chiesa, ecco

come si esprime Gregorio in una sua lettera all'imperatrice,

scritta non molto tempo dopo gli avvenimenti accennati :

Sono oramai ventisette anni, dacch& viviamo in questa citta

tra le spade de' Longobardi. Non sono qui da noverarsi le

molte somme che ogni giorno deve pagare questa Chiesa, per-

chfe ci sia dato di cosi vivere. Basti dire con brevita, che in

quella stessa guisa che i piissimi imperatori hanno in Ra-

venna presso il primo esercito d' Italia il lor sacellario che

provvede alle spese necessarie a farsi ogni giorno, in questa

citta, per le medesime spese, il lor sacellario sono io. Eppure

questa Chiesa deve ancora spendere senza tregua grosse

somrnc in sovvenimento de
1

chierici, de' rnonasteri, dei poveri,

del popolo
2

.

1
II Continuatore di Prospero, dato in luce dal Hille (p. 37), accenna a

questo tribute allorche parla di un aggiunta fattavi sotto 1'esarca Eleuterio :

ut quinque centenaria, qaae dudnm cum ad obsidendam Romam Agilulftis rex

ri-nisset, per singulos annos dare Langobardis staluerant, persolverent Romani.
*
Regislrum 5 n. 39 (5 n. 21) Constantinae Augustae addi 1 giugno 59'i.

lAFFK-EwALD n. 13o2: sicut in Ravennae partibus Dominorum pietas apud

primum exercitum sacellarinm habet qui causis supervenientibus quotidianis

expensas facial, ita el in hac urbe in causis talibus eorum sacellarius ego sum.
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XXIII.

GELOSIE ED OFFESE.

RISPOSTA DI GREGORIO ALL' IMPERATORE MAURIZIO.

Gregorio cercava cosi con tutte le sue forze d'indurre la

politica bisantina a conchiudere sicuri trattati co' Longobardi ;

e nientre presso Agilulfo adoperava la mediazione deirottima

sposa di lui Teodolinda e dell' arcivescovo di Milano Costan-

zio, si studiava di guadagnarsi 1'esarca Romano, dalla cui

buona volonta dipendeva ogni cosa, volgendosi a questo fine

a Giovanni, arcivescovo di Ravenna, e a Severo, scolastico del-

Tesarca.

Faceva tuttavia osservare non doversi restringere le trat-

tative alia sola pace tra i Longobardi e Roma. Infatti egli avea

da se medesimo autorita di conchiuderla, se d'altro non si trat-

tasse, e nessuno poteva impedirgli di operare da principe in

questa parte; senonche suo scopo era piu tosto una pace uni-

versale, unica valevole condizione alia vera vita d' Italia.

Ma in Ravenna soverchio una contraria corrente per le

gelosie cortigiane contro il vero salvatore di Roma. Si spedi-

rono a Costantinopoli relazioni sfavorevoli alle mire del Papa,

e si ottenne di leggieri che si desse quivi maggior peso al

consiglio di certi impiegati imperiali, che non a quello di

Gregorio. Infatti Gregorio s'avvide che 1'esarca sempre piu

1'avversava, che i suoi paterni suggerimenti non altro oramai

piii facevano che irritarlo, e che il pover uomo, ora adope-

rando la forza, or giocando d' astuzia, non mirava che a

bassi e personali interessi. Veggasi come il paziente Pon-

tefice ne fa doloroso lamento in una sua lettera a Seba-

stiano, vescovo di Sirmio: Fratello santissimo, quel che sof-

feriamo qui in terra dal vostro amico Romano, non ci e pos-

sibile esprimere a parole. Diro tuttavia brevemente che la sua

malizia contro di noi vince le spade de' Longobardi ;
di modo
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che i nemici che ci uccidono, sembrano piu benigni de' giu-

dici deirimpero, i quali ci consumano con la loro malizia e

con le rapine e gli inganni. Dovere attendere ai vescovi, ai

chierici, ai monasteri, al popolo, e nello stesso tempo dover

vigilare con ogni sollecitudine contro le insidie de' nemici e

vivere in continue sospetto contro le male arti e le cattivezze

de' capitani, deh, quanto peso e dolore ci arreca ! Ne faccia

ragione la Fraternita Vostra, se pur mi ama sinceramente l
.

Frattanto i suoi avversarii trascorsero tant'oltre, che fe-

cero spargere in Costantinopoli la diceria, avere il Papa fatto

mettere a morte in Roma un cotale vescovo dalmata per nome

Malco. Saputasi la calunnia, Gregorio scrisse tosto al suo apo-

crisiario Sabiniano una lettera, la quale e importantissima per-

che ci fa conoscere a un tempo e la forza politica del Pon-

tefice in Italia e la bonta e dolcezza dell'animo suo. Intorno

a tal fatto, cosi la lettera, dirai questo solamente ai serenis-

simi Signori Nostri, che se io, loro servo, avessi voluto tin-

gere le mie mani nel sangue de' Longobardi, oggi la gente

longobarda non avrebbe piu ne re, ne duci, ne conti e si tro-

verebbe dispersa nella massima confusione. Ma perocche io

temo Dio, temo insieme di prender parte alia morte di qual-

sivoglia uomo del mondo 2
.

L'imperatore sentiva senza dubbio questa potenza del Pon-

tefice romano, ma avrebbe voluto averla in suo pro contro i

Longobardi, e non mai in favore di una pace definitiva con

quelli. Allorquando Gregorio fece sapere, che il duca di Spo-

leto Ariulfo dimostrava inclinazione di passare all'impero, ruppe

la tempesta e 1'imperatore spedi al Papa una lettera di bia-

simo, suggerita, come si puo tener per certo, dal partito av-

verso di Ravenna.

Perche meglio s' intenda il suo contenuto, e da notare che

1' imperatore era gia da qualche tempo inasprito contro Gre-

gorio pel suo modo di procedere in altre questioni, per 1'op-

posizione da lui dimostrata contro il titolo di ecumenico preso

Registrum 5 n. 40 (5 n. 42) del 1 giugno 595, IAFFE-EWALD n. 1353.

2
Registrum 5 n. 6 (4 n. 47) settembre-ottobre 594, IAFFE-EWALD n. 1322.
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dal patriarca di Costantinopoli, per le difflcolta da lui mosse

intorno ad una legge di corte che riguardava 1'ingresso nei

monasteri, in fine per la liberta con la quale levo Gregorio
la voce contro i balzelli che sempre piu crudelmente pesavano
sovra il povero popolo; cose tutte delle quali tratteremo piu

innanzi. L'imperatore adunque senza nessun riguardo al rnondo

lo rimprovero di bambinaggine e di bugia : le notizie intorno

Ariulfo altro non essere che vani fantasmi
;
invece di occuparsi

<li tali frasche, attendesse il Papa ad aver migliore sollecitu-

dine di Roma, giacche per la sua negligenza la citta s'era

trovata senza vittovaglie durante 1'ultima stretta di guerra:

sovra ogni cosa poi richiamasse alia mente i suoi doveri verso

lo Stato e pensasse al futuro giudizio di Dio l
.

Questo parve al Pontefice trascorrere tutti i limiti delPo-

nesto. Ei si vide quindi costretto di dare al principe di Bisanzio

la risposta che gli conveniva. Gregorio, con mirabile maesta

si leva a difendere 1'onore del Sacerdozio, conculcato nella

persona sua di Pontefice; in propria discolpa non parla che

per incidente, non avendo bisogno di adoperare altrimenti, e

pur mantenendo sempre la propria grandezza d'animo non

tralascia di mostrare da un capo aH'altro della lettera 1'umilta

sua e la sua riverenza per la maesta imperiale.

II piissimo imperatore, cosi scrive a Maurizio, voglia

ricordare che quando pure io non fossi sacerdote, stimerei

grave ingiuria verso un sacerdote il farlo credere menzo-

gnero, mentre questi per officio e destinato a servire la ve-

rita. Inoltre sono detto stolto. E vero, lo confesso io pure,

sono stolto. Se la Pieta vostra non T avesse detto, lo direb-

bero le cose tutte. Perche se io non fossi stolto, non mi sarei

indotto mai ad accettar quest'offlcio ed a sopportare per con-

seguenza tutto quello che soffro tra le spade de' Longobardi.

Con allegrezza d'animo soffrirei il dispregio e 1'insulto contro

la mia persona. Ma io devo avere riguardo non a me, ma

1 Tanto si raccoglie dalla risposta del Papa: Registrum 5 n. 36, vedi-la

nota 2* a pag. 427: simplex denuntior . . . fatuus appellor... mentittis este re-

prehtndor . . . crimen falsitatis tolero, etc.
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all' Italia mia terra e alia dignita del Sacerdozio l
. Si

hanno in conto di chimere e menzogne i miei suggerimenti,

e appunto per questo P Italia e quotidianamente ridotta dai

Longobardi a piii stretta schiavitu. Non si bada a' miei con-

sigli, intanto crescono a dismisura le forze de' nemici. Non si

vuol credere a me, ma si crede a Nordulfo, si crede a Leone,

impiegati imperiali. Consiglio il piissimo Signore, a pensare

di me tutto quel maggior male che vuole; quando pero trat-

tasi dell' impero e del riscatto dell' Italia, lo prego a non pre-

stare i suoi pietosi orecchi alle chiacchere di un qualsivoglia,

sibbene a credere piu a' fatti che alle parole.
-

Quindi Gregorio con molta quiete d'animo si fa ad esporre

a parte a parte la verita delle cose durante gli ultimi avve-

nimenti, gia da noi descritti, e con nobile generosita prende

la difesa de' due luogotenenti imperiali, che trovavansi in

Roma nelP ultimo assedio. De' due gloriosi uomini, Gregorio

prefetto e Castorio maestro delle milizie, sento non mediocre

afflizione. Essi, quanto stava in loro potere, nulla tralascia-

rono di fare; durante 1' assedio sopportarono le durissime fa-

tiche delle veglie e della custodia della citta; e dopo tutto

questo sono stati colpiti dalla sovrana indegnazione. Ma io ne

intendo benissimo la ragione: ai Sovrani non tornano gravi

le loro azioni ma la mia persona; e perche essi lavorarono

con me durante quelle strette, cosi ora, passato il travaglio,

sono al pari di me tribolati.

La parte piu importante della lettera e quella dove si ri-

battono le impertinenze dell' imperatore contro il supremo

rappresentante del Sacerdozio. Non sia 1' imperatore troppo

corrivo a pigliarsela contro i sacerdoti, perche sente di avere

in mano la potenza terrena
;
ma sollevando i suoi pensieri e

riflettendo di chi siano servi i sacerdoti, cosi sopra loro eser-

citi il governo, che nello stesso tempo dimostri alia loro di-

gnita la debita riverenza. E continua ricordando con apo-

1 Si terrae meae captivilas per quolidiana momenta non excresceret, de despe-
ctione mea atque irrisione laetus tacerem... Haec non pro me sed pro cunctis

sacerdotibus suggero.

Serie XIV, vol. VII, fasc. 964. 28 f agoxto 1890.
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stolica franchezza come nella Sacra Scrittura fossero quelli

designati col titolo di angeli e di dei, come 1'imperatore Co-

stantino trattasse con sommo rispetto co' vescovi, come gli

stessi pagani ed idolatri onorassero i lor sacerdoti. Qual me-

raviglia adunque se un imperatore cristiano si degni onorare

i ministri del vero Dio ? Non parlo per me, ma pel clero

universe. lo son peccatore e le tribolazioni ch' io soffro sono

un rimedio contro i miei peccati; anzi io stimo che quanto

piu severamente voi punite in me le mie negligenze nel ser-

vizio divino, tanto piu troverete propizio Iddio verso di voi.

Ma per cio che riguarda il tremendo giudizio di Dio onnipo-

tente che la Pieta Vostra mi minaccia, io vi prego, in nome

di questo stesso Iddio onnipotente, a non uscire mai piu

in simili espressioni. Conciossiache noi non sappiamo come

altri debba trovarsi a quel giudizio, e S. Paolo ci dice: Non

vogliate giudicare innanzi tempo, finche" non venga il Si-

gnore, il quale illuminera quello che sla nascosto nelle te-

nebre e manifestera il secreto de' cuori. Mi contento di dire

brevemente ch' io, sebbene indegno e peccatore, confldo piut-

tosto nella misericordia di Gesu, che nella vostra giustizia
l
.

Molte sono le cose che di quel giudizio ignorano gli uomini,

e forse quello che voi lodate sara ripreso da Dio. Fra tante

incertezze mi rivolgo alia preghiera e alle lagrime, suppli-

cando P onnipotente Dio perche qui sulla terra voglia reggere

con la sua mano il piissimo imperatore e in quel terribile

giudizio lo trovi mondo da ogni delitto. A me poi conceda

la grazia di piacere per tal modo agli uomini, se tanto e ne-

cessario, ch'io non offenda mai la sua grazia eterna.

Che T imperatore Maurizio ardisse scrivere una seconda

lettera come la precedente, non vi ha memoria. Diremo in-

vece che il suo modo di procedere col Papa, sotto certi ri-

guardi, divenne quincinnanzi piu cortese e paciflco. Maurizio

1 Quod autem Dominorum pietas illud mihi pavendum et terribile omni-

potenlis Dei indicium intental, rogo per eumdem omnipotenlem Dominum, ne

hoc ulterius quidem facial... Indignus et peccator plus de venientis lesu mise-

ricordia quam de vestrae pietatis iustitia praesumo etc.
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infatti non era alieno dalle massime cristiane e Giovanni Dia-

cono, quando parla di lui, nella biografia di Gregorio, lo di-

pinge con troppo foschi color!
l
.

XXIV.

NUOVI NEGOZIATI PER LA PACE. TREGUE.

Per rispetto all' Italia, la politica patrocinata da Gregorio

non aveva speranza di farsi valere, finch6 1'esarca Romano

restava al governo delle cose. Indarno s' affaticavano per la

pace i due mediator! spediti dal Papa, ciofe il monaco Secondo,

che avea entratura presso Agilulfo, e il diacono Castorio, le-

gato pontiflcio (responsalis) in Ravenna. Si giutise perflno ad

attaccare nottetempo per le mura di Ravenna una scritta in-

fame e calunniosa contro il legato e contro lo stesso Papa.

Gregorio fulmino allora la scomunica contro gli autori del

delitto, sebbene sconosciuti, finche non ne avessero fatto con-

veniente ammenda 2
.

Frattanto invigoriva il nemico per F indolenza dell'esarca.

Si lamentavano qua e la nel paese sanguinose devastazioni
;

Arogi di Benevento era piombato sopra Capua e parecchie

scorrerie de' Longobardi verso il mezzogiorno rovinarono le

citt di Meria, di Locri e di Crotona. Non dovettero allora i Lon-

gobardi neppur mancare di navi e di marinai, perocch6 nell'ot-

tobre del 596 Gregorio manifesta le sue inquietudini per F isola

di Corsica e da alcuni suggerimenti per la sua difesa al patrizio

d'Africa, Gennadio
;

inoltre si fa a chiedere un capitano ac-

concio all' impresa e desidera sia spedito di ritorno un certo

Anastasio tribune, perche godeva la fiducia di quegli isolani 3
.

1 Giov. DIAC. 4 c. 17; 3 c. 50 e segg.
2
Registrum 1 n. 42 (6 n. 31) Ducibus, nobilibus, clerids, monachis, mili-

tihus et populo in Ravenna civitate consistentibus vel ex ea foris degentibus,

una cum fratribus et coepiscopis (nostris) qui praesentes inveniri potuennt, sa-

cerdotibus et levitis. Aprile 596. IAFFK-EWALD n. 1414 pag. 172.

3
Registrum 7 n. 3, lAFFK-EwALD n. 1449.
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Le medesime sollecitudini dimostra per 1' isola Sardinia. E

quando piu tardi nel 598 una mano di nemici calarono di fatto

in quell' isola e si diedero a guastare le terre intorno a Caralis,

cittci capitale, Gregorio si rivolse al vecchio arcivescovo Gen-

naro, insistendo con forti parole, perche egli almeno provve-

desse alia regolare custodia delle mura, riraettesse in assetto

di guerra le piazze forti, e pensasse alle provvigioni delle vet-

tovaglie
l
. In questa maniera anche quel povero paese si git-

tava fra le braccia della Chiesa.

A suo tempo Romano fu richiamato e messo in suo luo-

go il nuovo esarca Callinico 2
. Gregorio spedi incontanente

alle corti di Pavia e di Ravenna un altro ambasciatore per

trattare la pace, e fu il monaco Probo, abate del monaste-

ro di S. Andrea al Celio. Come questi riuscisse a cambiare

Tascetica con la politica, non ci e detto
; pero ebbe a' suoi

flanchi il curator Teodoro in Ravenna, e forse anche Yero-

gator Domnello, ambidue persone molto sperimentate. Or sic-

come appunto in quel tempo gli Avari insieme con le razze

schiave da loro soggiogate, molestavano 1' impero verso set-

tentrione, torno piii facile di strappare ai Bisantini il loro

consenso per la pace. E in vero nella primavera del 599, non

senza un qualche sacrificio di danaro per parte degli impe-

riali, si venne a stringere una tregua di due anni, e fu la

prima sosta, sebbene sol temporanea, ch' ebbe la guerra in

Italia dopo P irruzione de' Longobardi.

Gregorio, avvenga che pregato dagli ambasciatori longobardi,

non voile sottoscrivere il trattato di pace, quasi ne fosse parte

belligerante, e dichiaro di non essere altro, in tutta quella bi-

sogna, che intercessore e mediatore 3
. Parvegli inoltre, e

1 Regislrum 10 n. 3 (9 n. 4) IAFFE-EWALD n. 1535; 9 n. 195 (9 n. 6)

lAFFE-EwALD n. 1722: Necesse est, ut fraternitas veslra, dum licet, civitatem

*Haw vel alia loca fortius muniri provideat... Sed et nos pro vobis quantum

possumus cogitamus.
2 Stando al Registrum, cio avvenne nel 596 o al pin tardi nel principio

del 597. Vedi HARTMA.\.\, 1. c. p. 415 contro il Weise, il quale sta per la

primavera del 598.

3
Registrum 9 n. 44 (9 n. 98) Theodora curatori Ravennae nell' ottobre
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questa fu per avventura la ragione precipua del riflutare il

suo nome, che quel documento non fosse sufficientemente pro-

tetto contro i raggiri e le male interpretazioni della perfidia

greca o longobardica. Infatti il Pontefice non aveva innanzi a

se che barbari
;
barbari rafflnati dell' impero di Bisanzio ora-

mai volgente a rovina, e barbari calati in Italia e avvezzi a

non far conto alcuno delle loro promesse. Difficile assai era

la condizione delle cose. Gregorio si studio quindi di usare in

profltto de' Longobardi le forze della religione e scrisse alia

pia Teodolinda, supplicandola a voler prendere sotto il patro-

cinio della sua pieta religiosa la pace poc' anzi stabilita, e a

meritarsi cosi il premio celeste quale angelo di riconciliazione

tra il suo popolo e 1' impero. La esorta poi chiaramente ad

adoperarsi in ogni miglior maniera presso il suo reale marito,

a fine di trarlo a una lega con la repubblica cristiana, cioe

coir Impero
l
.

Senonche non era ancora spirato il termine della tregua

ed ecco da ogni parte notizie di nuovi armamenti in Italia, e

del muoversi minaccioso dal Settentrione di altre orde bar-

bare: Alamanni in Occidente, Avari e Schiavi in Oriente. Ed

in vero, finite F armistjzio nei primi mesi del 601, scoppio la

guerra in piu luoghi. Nell'alta Italia Agilulfo prese e distrusse

Padova, mentre il corpo degli Avari, suo alleato, inondava

di barbari la provincia dell' Istria. Nell' Italia media usci in

campo Ariulfo di Spoleto e presso Camerino vinse una batta-

glia contro gP imperiali. Arogi, duca di Benevento, fe' leva di

genti contro la Sicilia in vista di assoggettarla o meglio cor-

398, lAFFK-EwALD n. 1568: Inter eum (Agilulphum) et excellenlissimum filium

nostrum domnum exarchum petitores sumus et medii.

1
Regislrnm 9 n. 67 (v n. 43), novembre-decembre 598, IAFFE-EWALD

n. 1592 : salutantes vos praeterea paterna dileclione hortamur ut apnd excel-

lentissimum coniugem vestrum ita agatis, qiiatenns chrislianae reipnblicae socie-

tatem non reiicint. Queste parole furono spesso malamente intcrpretate, quasi

venisse qui ad indicare Agilulfo convertito alia Chiesa cattolica. Ma stando al

modo di parlare di quei tempi e al significato che ha nel contesto, il nome

rcspnblica Christiana indica 1' Impero, lo Stato Romano d' Oriente. II TROYA

ha dunque ragione, checche sia delle diflicolta in contrario del WEISE p. 213.
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rerla con le armi, tanto che Gregorio ordino ai Vescovi di

cola procession! di penitenza per istornare il flagello
}
. For-

tunataraente il duca desistette dal suo proposito ;
e vi debbono

avere influito le rimostranze del Papa, verso il quale Arogi

si mostrava sempre meglio inclinato. Certo e che Gregorio,

uella lettera dove gli parla del trasporto de' legnami da fab-

brica che doveano trarsi da' boschi meridionali, gli da il titolo

di glorioso figliuolo
2

. Anche nelF Italia media la tempesta

si calmo tra breve
; perocche 1' anno medesimo 601 venne a

morte Ariulfo di Spoleto. Per giunta, saltto al trono di Bisanzio

F imperatore Foca, fu mandato in Italia con grande consola-

zione di Gregorio un uomo veramente di cuore e sollecitissimo

per le angustie di Roma e della Chiesa. Fu questi F esarca

Smaragdo, che come gia sappiamo, aveva altra volta abitato

il palazzo di Ravenna lasciando quivi e in Roma ottima

fama di se.

II suo primo atto, a quanto sembra, fu ottenere da Agilulfo

nel maggio 603 una tregua di soli trenta giorni. Pochissima

cosa: ma tant'erail bisognodi pace che tutti sentivano. Allora

Gregorio, sebbene inchiodato nel letto pe' suoi malanni, sup-

plied il nuovo imperatore ad aver pieta della povera Italia.

Sono trentacinque lunghissimi anni, die' egli, dacche siamo op-

pressi dalle spade de' Longobardi e dalle loro scorrerie, ne la

nostra lingua e capace di descrivere a pieno quel che sof-

friamo. E in un'altra lettera scritta quasi nel medesimo tempo
alia patrizia Rusticiana, tanto benemerita de' poveri di Roma:

io vivo tra i dolori e le sollecitudini, tanto che m'angustia

Fessere vissuto sin qui, e Funica consolazione e per me Fa-

spettazione della morte 3
.

Ma non per tanto gli venne meno Fantica energia ed at-

1 Regislrum 11 n. 32 (i\ n. 52) IAFFE-EWALD n. 1822.

2

Registrum 9 n. 126 (12 n. 21) IAFFE-EWALD n. 1652. 11 PABST, il TROYA

ed il WEISE (p. 231 e seg.) senza prove sufficient! aflermano eziandio la con-

versione di questo principe alia Ghiesa cattolica.

3
Registrum 13 n. 41 (13 n. 38) a Foca; 13 n. 26 (13 n. 22) a Rusti-

ciana; IAFFE-EWALD n. 1901, 1891.
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tivitk d'animo. Seppe che la citta di Pisa per disperazione

stava per volgersi a' Longobardi ed aiutarli con le sue ve-

Here (dromones). Spedi tosto a quella volta un legato a fin di

ritrarre i pisani dal mal passo; ma fu troppo tardi l
. Neppure

si pote impedire che Agilulfo non facesse nell'alta Italia sempre

nuove conquiste. Aiutato com'era dagli Schiavi, ruppe le mura

di Cremona, prese Mantova d'assalto e assoggetto il Castello

di Vulturina. Quasi tutta quella parte d'ltalia era sotto la sua

obbedienza e pero si cominciava a temere della stessa piazza

forte Ravenna.

Era dunque strettamente necessario conchiudere una pace.

Ma non si giunse che a stabilire una tregua fino al 1 d'aprile

dell' ottava indizione, doe dell'anno 605. La tregua fu poi dopo
la morte di Gregorio frequentemente rinnovata.

XXV.

BATTESIMO DEL FIGLIUOLO DI TEODOLINDA.

Frattanto nella corte longobardica avvenne cosa, che per

Gregorio valeva assai piu che non tutte le tregue e porgeva
sicura speranza di vedere quandochessia riuniti insieme in

piena e durevole pace i Latini e i Longobardi in Italia. Agi-

lulfo, sebbene ariano, fece battezzare il suo primogenito nella

Chiesa cattolica, nella religione de' vinti. Riconobbe cosi la pre-

ponderanza morale della razza latina e la vocazione che questa

avea di educare alia sua civilta i popoli barbari soprawenuti.

Tanto seppe ottenere dal suo sposo la pia Teodolinda, e ne

die' tosto di sua- mano notizia al Papa.

Gregorio, sebbene allora si trovasse in fin di vita, rivolse

alia regina parole di ringraziamento e di conforto, le quali

appunto perche dette quando spuntava 1'aurora di una civiltk

1

Registrum 13 n. 36 (13 n. 33) all'esarca Smaragdo, IAFFK-EWALD n. 1901.
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novella, ebbero significato piu importante e quasi profetico \
Ci rallegriamo insieme con voi, scriv'egli alia sua reale fl-

gliuola, perche la grazia di Dio onnipotente vi ha dato un

iigliuolo e perche voi Fassociaste alia fede cattolica. Dalla pieta

vostra non potevamo altro aspettarci. Voi avete consegnato

al figliuolo 1'armatura della cattolica fede e il divino Reden-

tore non solo riconosce in voi la sua serva fedele, ma fara

crescere felicemente nel suo santo timore il nuovo re della

gente longobarda. Per la qual cosa preghiamo Dio onnipotente

che custodisca voi nella via dei suoi comandament4 e che faccia

profittare nel suo amore reccellentissimo figliuol nostro Adu-

lovaldo; affinche come e gia grande fln da questo momento

tra gli uomini, sia pure glorioso per le sue buone azioni in-

nanzi agli occhi di Dio. Prosegue quindi a parlare di altri

affari e cosi chiude la lettera: All' eccellentissimo flgliuolo

nostro re Adulovaldo mandiamo dei fllatterii, cioe una cro-

cetta col legno della Santa Croce del Signore e una lezione

del S. Vangelo chiusa in una teca di Persia. Mando pure alia

flgliuola mia, sorella di lui, tre anelli, due con gemme di gia-

cinto, Faltro con perla d'onice (albula). Vi prego di dar loro

questi doni con le vostre mani, affinche 1'amor nostro verso

di loro torni piu gradito per la parte che voi ne prendete.

Adempiendo il soave e paterno dovere di porgervi i nostri sa-

luti, vi preghiamo di ringraziare in nome nostro reccellen-

tissimo nostro flgliuolo e re, sposo vostro, per la pace con-

chiusa. Come avete fatto sin qui, procurate anche in futuro

d'inclinar sempre Fanimo suo per la pace, afflnche insieme

con le opere buone che voi fate, abbiate pure il merito d'aver

salvato dalla rovina e dalle stragi della guerra il popolo in-

nocente.

Teodolinda non pote fare quanto Gregorio avrebbe desi-

derato e quanto Famor suo pel Ponteflce e per la causa della

Chiesa le suggeriva. Nondimeno merito Felogio che scrisse di

1
Registrum 14 n. i'2, IAFFE-EWALD n. 1925; e la quartultima lettera del

registro. II figliuolo di Teodolinda e quivi chiamato Adulowaldus.
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lei nel medesimo secolo VII 1'anonimo continuatore della cro-

naca di Prospero : Essa nudri il popolo de' Longobardi non

tanto con la potesta di regina, quanto coll' affetto della sua

pieta '.

Nel suo palazzo di Modicia (Monza) avea fatto dipingere

alcuna scena dei fatti de' Longobardi, la quale a' tempi di

Paolo diacono era ancora visibile ed eccitava non poco 1'am-

mirazione de' visitatori. In quella pittura, dice lo storico 2
, si

vede chiaramente come a que' tempi i Longobardi tondessero

le chiome del capo e come fossero le loro vesti e i loro co-

stumi. Perocchk radevano la cervice fino alia collottola, e i

capelli dinanzi lasciavano discendere giu dalle guancie con di-

rizzatura nel mezzo la fronte. Le vesti poi erano ampie e per

lo piu di lino, alia maniera degli Anglosassoni, con fasce larghe

e variopinte. Le calzature s'aprivano fino quasi alia sommita

del poll ice, legate quinci e quindi con funicelle e corregge.

Solo piu tardi cominciarono ad usar le uose, sopra le quali

cavalcando gittavano gambuli di lana. Ma questo trassero

da' costumi romani 3
.

1 Continuator Havniensis p. 35 : non regali tantum iure quantum pietatis

afftctu Langobardorum gentem enutrivit.

2 PAOLO DiAcoxo, Hisloria Langob. 4 c. 22 p. 124.

3 Postea vcro eoeperunt osis uti, super quas equitantes tubrugos birreos mit-

tebant.
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RACCONTO STORICO

X.

L'ARCIFANFANO DEI MIRACOLI

Non e a dire se la marchesa di Linzano si mostro lieta

conoscere di persona il signer di Montgeron, dopo le tante

lodi sperticate, che a piu riprese gliene aveva contato 1'amica

viscontessa. Toccava il cielo col dito : e gli fece la piu gentile

e cerimoniosa accoglienza, ch'ella avesse imparato alia corte

di Torino, che n' era maestra sovrana. Ma le cerimonie ce-

dettero presto il campo ai discorsi: la dama e il magistrato

si affiatarono subito, ed entrarono a trattarsi come cono-

scenti antichi. Chiamavasi fortunata la signora di riverire

1'autore di tante pubblicazioni, che 1'avevano deliziata in To-

rino
;

lei per via di quelle letture struggersi di voglia inesti-

mabile di vedere cogli occhi suoi fatti somiglianti a quelli ivi

narrati. E pero non sapeva quale miglior fortuna desiderare,

che d' incontrarsi con si esperto introduttore, e fin dal primo
suo affacciarsi a Parigi. So quanto siete stimato dai vostri

colleghi in Parlamento, e quanto felicemente sostenete 1'opera

a cui avete consacrato la scienza vostra e la fortuna.

Eh via, rispose umiliandosi il Montgeron, ne scienza ne

fortuna sono poi tanto grandi quanto voi pensate, marchesa.

Ma e vero che quel poco ch' io posso, lo spendo volentieri...

mi ci sforza la riconoscenza.
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Avete voi forse ricevuto qualche favor singolare dal

signer Paris?

Signor Pdris ! dite il santo, il taumaturgo... E non

dite, ve ne supplico, favor singolare, ma grazia miracolosa...

Si si, un miracolo, il piu grande dei miracoli, che ho pubbli-

cato e pubblichero sempre in capo a tutti gli altri. lo al

B. Paris sono debitore della raia conversione.

- Non ti lasciar sorprendere, arnica mia, dall'umiltk ec-

cessiva del signer Consigliere, intervenne qui la viscontessa

interzandosi all' intimo colloquio. Egli non abbisognava poi di

grande conversione.

- Che che? fece il Montgeron: che vale negarlo? lo sanno

tutti, e io lo ripeto per dar gloria a Dio e al santo mio sal-

vatore. Io entrai nel cimitero di S. Medardo, essendo un vero

empio, e ne uscii...

- Un vero santo, disse la viscontessa.

Un santo, no davvero, non profaniamo questo nome;
ma credente, si, e convertito... Udite.

II Montgeron quando toccava questo tasto, non flniva mai.

Fondeva e confondeva insieme la facondia dell'accademico, la

erudizione del dissortante, la sottigliezza dell'avvocato e sopra

tutto il fervore delFasceta. In generale, parlando o scrivendo

di miracoli riusciva d
1

una vena inesauribile. Basti che gli

amici e veneratori suoi divulgarono poi de' suoi scritti storici

e polemici sopra i fatti miracolosi del Paris tre ponderosi

volumi in quarto, ciascuno di oltre ottocento pagine minute

e fitte, e ritrassero sul frontispizio F autore Montgeron, in

atto di vergare quelle preziose carte, sotto 1' ispirazione dello

Spirito Santo, che dalP alto, in forma di colomba entro una

gloria di luce, lo illumina. L' opera del Montgeron divenne il

quinto Vangelo, pei fratelli, e qualcosa meglio che un Van-

gelo. Ora egli narrava diffusameute alia dama torinese la sua

memorabile conversione. A udire lui, egli erasi recato al ci-

mitero di S. Medardo trattovi dalla fama delle cose strane che

cola seguivano, senza una fede al mondo, come tanti altri,

dottori, militari, ufflciali di governo. Vi andava anzi con
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animo pregiudicato, e risoluto di non si lasciar vincere alle

fantasie, ma esaminare tutto colP occhio del fisico scredente,

e scoprire le gherminelle dei facitori di miracoli, per isfatare

poi tra la gente per bene miracoli e miracolai. Ma Iddio

vinse! sclamava egli levando gli occhi al cielo; Iddio vinse il

malvagio colla sua bonta *.

Ma che vedeste in quel cimitero? chiedeva ansiosamente

la gentildonna torinese.

Vidi.... vidi.... tante cose ! non si puo dir tutto in un

fiato. Yidi un popolo di divoti, veri divoti, profondamente as-

sorbiti nel pensiero della pieta, direi quasi nell' estasi della

communicazione con Dio... Sentii che la rinasceva la Chiesa

primitiva: nulla vi mancava, neanche i portenti.

Erano gia cominciate le convulsioni, dimando la vi-

scontessa.

- E come ! e quali convulsioni, Dio mio ! Voi lo sapete,

10 fui al cimitero il 7 settembre, data sopra tutte le altre

memorabile della mia vita. Le convulsioni erano gik in onore

quanto al presente.

Spiegatemi, signore, entro qui la torinese, spiegatemi

cotesto fenomeno o miracolo che sia: io non arrivo a for-

marmi un' idea...

Andate, marchesa, e chiedetelo agli occhi vostri, rispose

11 consigliere: capirete da voi stessa in un attimo. Le sono

cose che difficilmente si spiegano a parole; bisogna vedere.

Chi chiede alcun favore al Santo si accosta alia tomba di lui,

che e in piana terra, coperta da un lastrone di marmo, levato

sul suolo sopra quattro ritti di pietra. I devoti s' inginocchiano

la da presso, gP infermi toccano il marmo, vi applicano le

membra dolenti, altri vi si stendono sopra. E la virtu divina

non manca mai o quasi mai di manifestarsi o poco o molto.

La persona stesa sul marmo comincia a mutar colore, lacrima,

1 La sua pretesa conversione, preceduta dalla confessione della antece-

cedente vita malvagia, egli racconta in quasi quaranta pagine in 4v, nella

ana Verilt des miracles operas par Vintercession de M. de Paris, etc. Nuova ed.

Colonia, 1745, 3-4, t. I, p. \, sgg.
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si convolge, si contorce, passa alle piu incredibili convulsioni,

e pare fuori di mente. Quando ricupera i sensi, o si sente me-

glio, o e del tutto guarita.

La marchesa conservava ancora tanto di buon senso da

maravigliarsi di cotesto nuovo modo di guarigioni miracolose,

cosi differente da quanto aveva sempre udito in casi somi-

glianti : e fu ardita di osservare : come avviene che per

arrivare al risanamento si ha da passare per le convulsioni?

Non potrebbe la grazia ottenersi senza questa ricetta non

troppo gradevole?

Si potrebbe sicuro, Dio puo tutto, rispose il Montgeron

con piglio autorevole, tanto lo puo, che lo fa: le prime gua-

rigioni miracolose si ottenevano senza tremiti. Ora invece

piace al Signore che non si ottengano quasi mai per altra

via: e cio tanto a Parigi quanto in tutta la Francia.

Ah, ne accadono anche altrove che qui ?

- Certo, certissimo. In molte citta si e trasportato qual-

che pugno di terra del benedetto sepolcro, e colla terra an-

che le maraviglie che 1' accompagnano. I nostri fratelli pro-

pagano questa divozione benefica, con sollecitudine inflnita, e

con frutto meraviglioso. Ve n' ha a Blois, a Troyes, ad Or-

leans, e altrove; e da per tutto le convulsioni sono il veicolo

dei favcri di Dio. E un rinnovamento radicale che succede,

direi cosi, nel metodo dei miracoli: chiesa nuova, fervor nuovo,

miracoli nuovi. Iddio e padrone di cambiare le sue vie; ed ora

si piace di guarire gP infermi facendoli passare per dolori in-

tensi, per convulsioni violente. Fin dal felice transito del beato

diacono Francesco Paris, che fu nel 1727, cominciarono i pel-

legrinaggi alia sua tomba, e si ottenevano le grazie per via

di preghiere, di novene, di reliquie del Santo. Poi tutto muto

ad un tratto. La prima a risentire le convulsioni nello stare

distesa sulla lapide sepolcrale fu una buona donna, Amata

Pivert, e fu anche la prima a discenderne al tutto liberata

dalle sue infermita. Concorso e convulsioni, com'era naturale,

si accrebbero. Tra i primi accorse 1'abbate Becherand...
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costui lasciatelo nel dimenticatoio, interruppe la vi-

scontessa, gelosa deH'onor dei miracoli.

perche? dimando il Montgeron. Non e Iddio padrone
di operare i miracoli suoi a modo suo, senza consultare i gusti

delle sue creature?

- Verissimo, signor consigliere: ma la guarigione del

Becherand non riusci troppo chiara. Povero zoppo! non vide

la sua gamba allungata piu che d' una linea, se pure. E in-

tanto con infinite travaglio veniva a coricarsi sul sepolcro,

per nove giorni di seguito, ora supino e menando le piote,

ora bocconi e abbracciando la pietra, e farsi stirare le gambe
da piu uomini, e spogliarsi in mutande e spiccar salti e fare

il capitondolo sul lastrone, insomma quel pover'uomo si fece

ridere a...

Ai capi scarichi, non a voi, viscontessa, spero io, disse

il Montgeron. Gli uomini dabbene, intesi all'opera di Dio, non

giudicavano dei mezzi onde si serve Iddio. Per me, ammiro

la provvidenza, che con istromenti, in apparenza tenui e ri-

dicoli, promuove- il rinnovamento della Francia e del mondo.

E il Becherand stesso non ci perdette nulla. Oltre che gli

si allungo la gamba, come attestarono i medici, di una linea,

egli ne torno confermato nella fede. Protestavasi alto, che

per nulla al mondo, si sottometterebbe mai alia bolla Uni-

geniius, e la riguardava come la pietra di scandalo della uni-

versa cristianita, ecco il frutto delle sue novene, frutto sodo,

senza frasche.

Cotesto abbate, dimando la torinese, non si potrebbe

vedere e parlargli?

Pover
1 uomo ! rispose la viscontessa, dopo le pantomime

che destarono rumor grande, fini in prigione, se pure non

1'hanno ora rimandato al suo paese.

Come gli astri che, sparso il loro fulgore sulPorizzonte,

si ecclissano, conchiuse il Montgeron.

Con questo epifomena il dotto consigliere pose fine alia

conversazione. Altre visile capitarono quella sera. Si tentenno

un poco ad ammetterle. Ma anche queste erano di fratelli
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e di care sorelle, e fu d'uopo di accogliere costoro come il

Montgeron. I discorsi ricadevano invariabilmente sul teraa

stesso. Perchfe le guarigioni miracolose frullavano di quei

giorni. Si recitavano i nomi delle persone graziate dal Santo,

le circostanze piu minute, le testimonianze dei presenti, uo-

mini, donne, preti, frati, medici, magistrati. Per giunta i cor-

tesi visitatori erano forniti a dovizia di relazioni e foglietti

a stampa, e ne offerivano alia marchesa, pregandola di darvi

un' occhiata lei, e passarle poi ad altri lettori. Altri le sugge-

rivano piamente, che le spedisse alle sue amiche in Piemonte

e alia corte di Torino, per la maggiore gloria di Dio e del

suo servo, il beato Francesco Paris. Insomma, a furia di pie-

tosi ragguagli e sante invenzioni, le fecero la testa come un

cestone. Quando inflne la malcapitata signora pote ritirarsi

da questa pressa, la sua mente annaspava come un arcolaio.

Povera donna! Avventuratasi senza guida ne bussola nel

labirinto infinite, create allora dall'arte diabolica ad inganno

de' semplici, non si addava che la continuata fantasmagoria di

manifestazioni divine, reggevasi tutta sui puntelli piu fragili.

I fratelli appellanti, cio& pubblici ribelli alia Chiesa, erano gli

operatori dei cosi detti miracoli, ed i testimonii al tempo istesso.

E 1'aura del tempo spirava forte in loro favore, si che i set-

tarii poco penavano ad ottenere una firma ad un atto fab-

bricato ad arts. II certo e, che 1'arcivescovo monsignor di

Vintimille, succeduto allora nella cattedra di Parigi al tristo

cardinale di Noailles, fatto esaminare giuridicamente da un

tribunale ecclesiastico parecchi de' piu famigerati miracoli, li

ebbe a condannare come imposture; e per giunta divieto che

niuna specie di culto religioso si rendesse all' infelice diacono

Paris. Nulla di tutto cio giungere poteva agli orecchi della

marchesa di Linzano, caduta in potere di una arnica, non

per versa di volontk sua, ma circonvenuta essa pure come

tante e tante altre signore dabbene di quel tempo, da' settarii

perfidiosissimi, ed allucinata dalle novita, e frenetica di divo-

zione al preteso santo Appellante.

Tutto nella casa della viscontessa di Vayrac parlava in
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favore della fratellanza congiurata contro la Chiesa di Dio.

Se un servitore avesse osato zittire in contrario, era certo di

venir licenziato su due piedi, come un empio, un bestemmia-

tore. La cameriera assegnata ai servigii della raarchesa tori-

nese, vinceva forse in entusiasmo la sua signora, da cui era

pero tenuta come una santa. Non respirando altro che miracoli

1'accorta donnina, era indivisibile compagna della padrona
nelle gite a S. Medardo; ed ella stessa aveva provato in se

le convulsion! misteriose sulla tomba del Paris, piu di dieci

e di venti volte, e n'andava celebrata tra le sorelle piu fa-

vorite dal nuovo Santo. E se ne faceva bella. Venendo nella

camera della marchesa alia levata e alia sera, a porgere i

suoi ufficii, non falliva di entrare ne' fatti meravigliosi della

giornata; molto piu se ella vi avesse preso parte.

Alia dimane si levo la marchesa, avendo tutta notte so-

gnato i promessi miracoli di S. Medardo : le pareva ogni ora

mille anni di arrivare a godere quel lembo di paradiso.

XL

UNA CAPPELLA GIANSENISTICA

Come a Dio piacque, quella mattina diluviava a ciel di-

rotto, e la vecchia Lutezia dei Parisii guazzava in un lago

di mota. Tuttavia non era impossibile il tragitto sino a S. Me-

dardo, andandovi in carrozza. Ma la oculata Nisetta, la ca-

meriera, sparse un po' d'acqua sul fuoco delle sue signore,

osservando che ben poca gente si troverebbe al cimitero, e

ancora meno d'infermi che attendessero alle convulsion! sul

marmo della tomba venerata. Fortuna, diceva essa, che e

un temporale; dopo pranzo sark spiovuto, e lo spettacolo si

mostrerk piii bello. Ne convenne la viscontessa, cui stava

a cuore, che la prima impressione di quella vista air arnica

sua riuscisse splendida e abbarbagliante. Attaccarono adunque
la voglia al chiodo. Ma non perdettero la mattinata, perche
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la viscontessa se ne prevalse per far vedere all'ospite il suo

quartiere, innanzi tutto la cappella domestica.

Si apriva questa, in parte centrale, grande e ben fornila.

Non vi si diceva piii messa da qualche anno, perch6 i gian-

senisti puritani condannavano le messe private; e pero la vis-

contessa Polissena, da rigida osservatrice della nuova disci-

plina ecclesiastica, tenevala quale semplice oratorio di famiglia,

come le raccomandava il suo direttore di spirito. Costui ave-

vale anche insegnato il nuovo modo di governare il luogo sacro:

altare semplice e non guari adorno; e alle pareti intorno re-

liquiarii sopra mensolette derate, traraezzati da quadri con

entravi stampe religiose. L'ancona, invece di Cristi o Ma-

donne, rappresentava il diacono Paris, canonizzato a voce di

popolo dai fratelli della nuova chiesa, senza incomodare per

cosi poco il Somrao Ponteflce. Era egli dipinto a figura intera,

un terzo del naturale, macero dalla penitenza, genuflesso ai

pie d' un crocifisso, di sotto a' cui piedi sporgeva un cartoccio

che portava la scritta: Appello dalla bolla Unigenitus. I ri-

tratti pendenti dalle pareti richiamavano i piu venerati cam-

pioni della fratellanza, col loro nome scritto sotto la figura,

e preceduto da un' S o da un B: B. Antonio Arnauld, S. ab-

bate di Sancirano, B. P. Quesnello, B. Padre Gerberon
;
e agli

stessi santi su per giu appartenevano le reliquie. Due quadri

maggiori rappresentavano sante : la reverenda Madre Angelica

Arnauld, e di rincontro la principessa Anna Genoveffa di Bor-

lona, duchessa di Longueville, due sante di egual merito, una

in monastero, 1'altra in corte. Sui pochi-banchi e inginocchia-

toi della cappella si ammonticchiavano libretti di preghiere e

di divozioni, novene, tridui, litanie ad onore e gloria de' santi

nuovi, ai quali non si risparmiavano le immagini col nimbo

e cogli splendori, e davasi a tutto spiano il titolo di beati e

di santi.

Uscite di la, le signore diedero una scorsa alia libreria di

casa; pregiandosi la viscontessa d'avere accumulate in essa

tesori di pieta, quali poche famiglie in Parigi potevano van-

tare. Occupavano infatti, in eleganti scaffali, interi palchetti i

fieri* XIV, vol. VII, fase. 964. 29 S agosto 1390.
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libri dei famosi giansenisti. Abbondavano opere in ogni ramo

di scienza religiosa, quanto era uscito dai signori di Porto

Reale, e dalle stamperie di Belgio e di Olanda, devote alia

loro causa; e ciascun volume brillava assettato e legato con

lusso di fregi, e titoli a oro sui cartellini del dosso. Gia, tutta

la casa potea riguardarsi come una specie di museo o di am-

bizioso santuario della setta. Non v'era stanza da cui fugate

lion fossero le antiche immagini per dar luogo ai santi del

calendario giansenistico, e alle loro storie. Nella sala di ri-

spetto campeggiava un Cristo d'avorio, ma non colle braccia

stese in croce, si bene, come si gradiva dai fratelli, colle mani

ritirate in alto, quasi a protesta contro le rilassate condiscen-

denze della Chiesa cattolica neH'ammettere i peccatori al per-

dono.

Delia divina Mad re in tutto il quartiere non appariva piu

una figura: dipinti e incisioni tutto avevano sterminato i no-

velli direttori spirituali, nemicissimi di tenerumi divoti. Non

senza un profondo gemito del cuore vi si era acconciata la

viscontessa. Povera tradita! A Torino le era parsa un'occhiata

di stelle- tra le tenebre, il poter trattenersi alquante ore alia

Consolata. Ma a Parigi, le era forza di rassegnarsi ai rigori

dei crudeli ascetici della setta, cui data si era a guidar ce-

camente. E perche la marchesa torinese, memore della sua

dolce Consolata, mal comportava di non trovare a capo il letto

una Madonna, per lei si mando a scovare una piccola tela, stata

rilegata tra le ciarpe sopra un solaio a tetto. Bene soprab-

bondavano per contrario stampe di recenti miracoli dei santi

favoriti. Ye n'avea d'ogni fatta, specialmente a due pagine,

Tuna rappresentante la persona inferma, sostenuta sulle grucce,

o giacente in letto', Taltra che rendeva la persona stessa, gra-

ziata dai santo, e tutta lieta della sanitk riacquistata. A piedi

la leggenda narrava il fatto brevemente. Alcune figure sim-

boliche la viscontessa non osava tenere per le stanze, ma cu-

stodivale appese nel suo camerino di assetto: una figurava

Clemente XI, trascinato aH'inferno dai dottori cattolici, 1'altra

presentava X. S. Gesu Cristo nel deserto, tentato dai demonio
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a ricevere la bolla Unigenitus
l

. Non mancava mai tra le pit-

ture di setta, la vista delle ruine del celebre monastero di

Porto Reale, tra le quali vedevansi fuggiasche ed inseguite

dagli sgherri del Re, le monache costanti nella fede gianse-

nistica. Povere martorelle ! II B. Paris accolto da Gesu Cristo

nella gloria del cielo, s'incontrava un po' per tutto. Un'altra

vista tornava forse ancora phi gradita, il cimitero di S. Me-

dardo. La viscontessa una ne possedeva flnita pur ieri dal

pittore. Era grande e ad olio. Vi si vedeva il Cimitero nel

suo complesso, con a lato manco la tomba del Paris, e tutto

intorno la folia dei pellegrini, specialmente preti, religiosi, pub-
blici ufflciali, in atto di pregare in disparte, o salmeggiare a

brigatelle. Altri divoti gremivano le finestre. Gl'infermi, altri

condotti a mano dagli amici, altri a otto o dieci insieme, uo-

mini e donne, stesi sulla tomba, seduti sugli orli, sofficcati sotto

la lapide. Nella tela dipinta per la viscontessa scorgevasi di-

stintamente un personaggio noto, un uomo cioe di toga, in

grande parrucca inanellata, genuflesso, colla fronte tra le

palme e appoggiata allo spigolo del sepolcro : era il consigliere

Luigi Basilio Onorato Carr6 di Montgeron
2

.

Mentre la marcbesa contemplava questo quadro, e 1'amica

le veniva spiegando i particolari del luogo e delle figure,

brillo un'occhiata di sole che illumine la pittura. E spio-

vuto! -- sclamo la marchesa. Detto fatto, si prende un boc-

cone in fretta in furia, si ordina la carrozza, e si corre al

cimitero.

1 Storico!

2
Questa composizione del Cimitero di S. Medardo e incisa in rame,

grande e bella, nel vol. I della Verite des Miracles, sopra citata. 11 Mont-

geron cosi scrive di se, ivi, a pag. XXXVII : Je me suis mis moi-meme a

genoux, les coudes appuyes sur le bord du tombeau, couvrant mon visage

avec mes mains... je restai immobile et a genoux pendant quatre heures.
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XII.

PRIMO SAGGIO AL CIMITERO DEI MIRACOLI

Sonavano le ore 2 e mezzo quando scendevano le signore

per recarsi al cimitero di S. Medardo. Yolavano col pensiero.

Apple dello scalone ecco un intoppo. Un pover'uomo era li in

piedi, colla bisaccia sulle spalle, e colla mano stesa in atto di

chiedere limosina alia marchesa. Si frugo essa da lato, per

levarsi d'attorno 1'importuno, trovo una moneta e gliela porse.

Dio vi rimeriti, rispose il povero... ma avrei una parola

da dirvi.

Non posso, non ho tempo, replied la marchesa impa-

ziente.

E sali in vettura. Mentre il cocchiere aspetta che le pa-

drone sieno adagiate e sia ripiegata la montatoia, la mar-

chesa non poteva distorre Tocchio dal mendico. Si era questi

cansato in disparte, ma non perdeva di vista la signora, la

fissava anzi in guisa strana e pietosa, tentennando il capo,

come se la compiangesse. Intanto i cavalli si mossero: ma

questa figura di povero compassionevole fece alia gentildonna

una curiosa impressione. La quale tuttavia duro poco: perchfe

occupava la mente di lei Tespettazione di vedere il cielo aprirsi

dinanzi agli occhi suoi, e di spaziare nei miracoli. Pur di

questo pregustato paradiso ragionava la viscontessa, che vi

tornava dopo lunga assenza, e la cameriera Nisetta. A costei

non moriva la lingua in bocca, e dell' erba sua metteva in

tutte le insalate. Troppo gliene dava baldanza la padrona, che

la teneva in conto d'anima privilegiata dal cielo, come gra-

ziata tante mai volte di convulsioni mirabili. Nell'intimita della

famiglia, secondo Fuso allora invalso tra i giansenisti, davale

il nome di sorella. Snocciolava costei le mirabilia di cui era

stata spettatrice al cimitero, e nelle case dei divoti fratelli,

che tutte le erano aperte: febbri maligne, emicranie invete-
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rate, piaghe cancrenose, paralisi, tumori, tutto avea essa ve-

duto dileguarsi col solo toccare la tomba del Santo, o colle

reliquie di lui, o colla polvere di sotto il sepolcro. E non

v'erano solo i prodigi di favorer v'erano anche le vendette

celesti contro i detrattori e gl'increduli.

Ve n'e un casaccio, che si puo dire di ieri, assicurava

Nisetta.

Che e stato? dimando ansiosa la raarchesa.

Non ve n'ha parlato il signor di Montgeron?

No, nulla.

E pure ne ha parlato tutta Parigi, con terrbre. Una

infelice, non voglio dire una scellerata ed empia, un'infelice

vedova...

Messa su dai gesuiti, aggiunse la viscontessa.

E Nisetta : Certo cosi dev' essere, anch' io 1' ho pensato :

ma non mi piace dir male di nessuno. II fatto e che la si-

gnora Delorme si prese la scesa di testa di confondere tutte

le anime pie, profanando la tomba del santo diacono.

E come? dimando la marchesa.

Si finse inferma, e si fece portare a quel sepolcro, tor-

cicollando, e biasciando paternostri. Com' era naturale, la gente

vedendo una inferma, le fece posto, e 1'aiuto ad adagiarsi

sul marmo. Sperava la briffalda di poter poi raccontare nelle

conversazioni, che lei pure s'era distesa sul sepolcro famoso,

e non ne aveva risentito ne convulsioni, ne vantaggio veruno.

Ma faceva i conti senza 1'oste: e 1'oste era qui il Santo, e

Dio stesso con cui non si scherza.

E morta?

Morta, no
;
ma fu li a tocca e non tocca. Perche sul

sepolcro stesso fu percossa di una paralisia fulminante. Fu

un grido di spavento negli astanti, la fama del castigo di Dio

corse tutta Parigi e la Francia intera. Come? si dimandavan

gli uni agli altri
; come, la dove i paralitici ricuperano le mem-

bra, la Delorme vi e paralizzata? E impossible. Convien dire

che lei si andasse con animo falso e fellone. E la spiega-

zione che corre per le bocche di tutti, autenticata dalla re-
'



454 LE DIAVOLERIE DEL SECOLO PASSATO

lazione a stampa, che ne pubblico un dottore teologo. Insomma,
lei andava a schernire il servo di Dio, e lo scherno ricadde

sopra di lei.

La viscontessa approvava di lungo queste singolari con-

getture, composte a grande arte dai fratelli, per abbuiare

ravvenimento funesto, e che passarono in giudicato tra il popo-

lino. Avrebbe bramato la marchesa di indagare come si fos-

se risaputo il vero disegno della vedova sciagurata: ma si

era giunti presso i cancelli del cimitero; e vi era ben altro

da pensare. Bisognava spacciarsi, se volevano vedere tutto e

tutti, in una sola occhiata. Di fuori (non potendo subito aprirsi

Tin varco ad entrar dentro) videro le vie, che mettevan capo

cola, formicolare di pellegrini ansiosi per divozione, di donne

in gran numero, e di accattoni che limosinavano, vetture e

carri da ogni parte convenuti, qui e cola apparivano le Guar-

die francesi, appostate dal Logotenente generale di polizia, per

impedire i disordini tra la folia fanatica. II popolo e sempre

popolo, e in Parigi piii che altrove. Si accorreva al miracolo,

a turbe nuraerose, a capo fitto. Si volva vedere. Dopo non

poca lotta le gentildonne poterono entrare. Tra la folia si di-

stinguevano i divoti attrattivi dalla pieta, e gl' inferrai con-

dottivi dalla speranza. Questi erano portati in palanchino, o

piu alia spiccia sulle barelle, infagottati nelle coltri, accora-

pagnati da medici e da parenti, e da emerite convulsionarie

che avevanli lusingati di guarigione, e non raramente da preti,

partigiani e proraovitori dei miracoli del B. Paris.

Come a Dio piacque, per questa prima volta non furono

le signore troppo felici nell'ottenere Tintento, ne ebbero agio

di assistere agli spettacoli che si ripromettevano. L'orizzonte

tornava a rannuvolarsi, come d'autunno accade; e la gente

visto il cielo buzzo buzzo, si levava precipitosamente per met-

tersi in salvo. La viscontessa e 1'amica fecero come gli altri:

ma sapendo di avere una buona ed ampla carrozza per rifu-

gio, si contentarono di sostare alquanto nell'attigua chiesa di

S. Medardo. Non aveva questa parrocchia nulla di particolare :

ma era grande e bella, servita da numeroso clero, e da co-
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pia grande di sacristan!, di servi, di scaccini. I quali tutti

avevano spesso di gran faccenda in servigio dei divoti che af-

fluivano al cimitero parrocchiale. Questo, sebbene non vastis-

simo, si apriva arapio a sufficienza pei morti della parroc-

chia, e durante Tepidemia miracolosa pote contenere, dicesi,

flno ad ottocento persone in crisi convulsionaria, ciascuna coi

proprii infermieri e ammiratori. Dopo spiovuto, vi rientrarono

le signore. Non vi trovarono piu che un cinquanta o sessanta

divoti dei piu costanti; e questi pregavano presso la tomba:

non piu preghiere ad alta voce, non piu grida di convulsio-

narii, non esclamazioni sui miracoli avvenuti; gPinfermi erano

stati trasportati via, alia prima scossa della pioggia.

Poterono allora a grande agio esaminare la famosa tomba.

Era in tutto volgarissima. Avevala fatta erigere il fratello del

defunto diacono. Consisteva in una molto grande tavola di

marmo, semplicemente posata sopra quattro piedi o ritti di-

sadorni, alti da terra poco piu di due palmi. La tavola pro-

teggeva dalPintemperie la fossa sottoposta e il cadavere che

vi giaceva. Fosse o non fosse, pareva architettata a bello stu-

dio per commodo dei divoti che volessero, genuflettendo, ap-

poggiarvi le braccia e il capo, e meglio ancora per sedervisi

sui lati, e adagiarvisi sopra distesi. II rimanente del sacrato,

co' suoi tumoli e colle sue vie, serviva come di anfiteatro; e

certi finestroni che vi prospettavano da due lati, aggiunge-

vano commodita a sempre nuovi spettatori, per godersi gli

ediflcanti spettacoli, fuori del pigia pigia. Ma ora, col calare

del giorno, tutto taceva. I pochi preganti toglievano commiato

dal Santo, promettendo di tornarvi il di seguente. Cosi pur

fecero la viscontessa Polissena, e piu di lei la marchesa to-

rinese, ormai smaniosa di veder pure una volta quelle novita,

per cui attrattiva era venuta di lontano. Uscite anche loro, si

chiusero i cancelli; e rimasero in pace i vivi ed i morti.

Una cosa fecele curiosa impressione nel rincasare. II men-

dico visto nell' uscire, era tuttavia la, e faceva la guardia al

portone. chi e quel povero? dimando essa alia viscon-

tessa.
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E un mobile che spesso veggo alia porta. Non so che

arnese sia... i servitori e i mozzi da basso gli fanno festa, e

lui ci viene. Mi fa specie che sia qui: perche alloggia fuori

di citta.

II fatto era che il mendico attendeva la marchesa torinese.

La quale tuttavia sel levo d' attorno, con un Ora non ho

tempo.

II bonuomo abbasso il capo, dicendo: Tornero un'altra

volta.

ft

XIII.

PROGRAMMA DEI MIRACOLI

Non era tanto altiera n tanto scortese la marchesa di

Linzano, da riflutare un istante di benigna udienza a un po-

vero mendicante: la furia straordinaria nasceva in lei dal-

1'aver udito, al primo calarsi lo staffone della carrozza, che

y'era su in salotto il consigliere di Montgeron che Faspettava.

Non istette a traccheggiare, e rassettatasi un tratto in camera,

fu ad accoglierlo, come un vecchio amico. II valent'uomo al-

tfesi era tutto innamorato della vedovella: non gi& per ga-

lanteria, Dio guardi ! Dopo la sua vita donnaiuola e scanda-

losa, il convertito non bruciava piu d'altro affetto, che del

puro e perfetto amore di Dio, senza il quale divino compagno,
nulla si puo operare, al dire della setta, che non sia colpa

mortale. All' amore accoppiava lo zelo divorante, selo di ac-

crescere gloria al santo diacono Paris, zelo di dilatare la

nuova chiesa nascente, zelo senza risparmio di fatiche, di

tudii, di spese. Fin dal primo affiaiarsi colla signora fore-

stiera, gli era balenata F idea, che toccava a lui fame una

preziosa conquista. Che non si poteva sperare dalF apostolato

d' una dama, vedova e libera di se, e di ricca fortuna ? ed

oltre a cio, giovane, avvenente, gentile parlatrice, e di gran

giro nella societk signorile, come quella che aveva frequen-

tato le corti ? II Montgeron gik prevedeva in lei una seconda
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marchesa di Vieux-Ponts, larga soccorritrice e dolce madre

dei fratelli, morta in odore di santita giansenistica, e onorata

dopo morte di non pochi miracoli. Gli splendeva una lieta

lusinga, che la torinese tornando in patria, potrebbe seco

portare una dovizia di libri, con cui illuminare le tenebre

oltramontane; e magari portarvi delle reliquie del santo dia-

cono, e trapiantare in Torino i portenti del cimitero di S. Me-

dardo, e farli brillare fino alle porte di Roma papale.

Tutto sta, chimerizzava egli, che ella parta di qui persuasa,

convinta, consacrata a questa santa missione... Bisogna vol-

tarle la divozione a questo scopo... bisogna ritemperarla... A

questo ci penso io...

Tali disegni formava il Montgeron, la in sala, quando la

marchesa di Linzano comparve. Io vengo, diss' egli in ve-

derla, io vengo per sentire che impressione vi fanno i nostri

miracoli, signora marchesa.

Poca, nessuna, non abbiamo visto nulla, tutto morto.

- E pure era tutto vivo oggi, appena cesso la pioggia.
- Sara: ma noi siamo arrivate tardi: dopo tanto aspet-

tare !

E bene io faro che, se voi non arrivate a vedere i mi-

racoli a S. Medardo, i miracoli vengano a veder voi in casa

vostra...

- Come mai ?

-
Si, ripiglio il Montgeron, io posso fare che le persone

guarite cola vengano qua ;
e cosi voi avrete tutto 1'agio di

esaminarle, e farvi raccontare i particolari.

Benissimo : vi saro obbligatissima.

Comincero con una signorina Anna Lefranc. Era zoppa

la poverina, gonfia, cieca...

- E ora ci vede ?

- Chiaro e distinto. E poi per fare il paio, un giovanotto...
-
Meglio ancora ! Cominciate piuttosto da cotesto... Non

so perche, io sento dire che i miracoli sono sempre in favore

delle donne.

- Ma che ? ma che ? disse il Montgeron : ce n' e per tutti.
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lo raccontero nel mio libro un raondo di fatti d'uomini e di

donne. Ma si sa, la donna e piu inclinata alia preghiera e alia

fede, e cosi piii disposta a ricevere i favori del cielo. La storia

del Vangelo e della Chiesa ne fanno fede. Con tutto cio a

S. Medardo vedrete uomini in gran numero, di ogni eta e con-

dizione.

Cosi mi piace, disse la marchesa.

Ma non dovete maravigliarvi, se trovate anche la piu

donne che uomini : ci va mezza Parigi... Basta, ch' io vi faro

conoscere quel caro giovane miracolosamente guarito. E un

certo Le Doulx. Era gia in fin di vita, e fu richiamato alia

sanita, per via d' una reliquia del Santo.

Lo vedro con piacere grande.
- Ed io con piacere maggiore ve lo mandero. Solo che

non posso prometterlo ne per domani, ne...

Gia, domani non vi sarebbe tempo, osservo la marchesa.

Se smette questa pioggia uggiosa, noi si va a passare la gior-

nata a S. Medardo.

Ottima idea, sclamo il Montgeron, ottima, ottimissima.

Fate il vostro pellegrinaggio a grande agio, appagate la vo-

stra divozione pienamente, si che tornando in Italia e alia

corte del vostro Re, possiate dire : Ho visto io, ho visto tutto,

una e dieci volte. Se sapeste quanti forestieri vi capitano !

E non genterella di bassa mano, ma pezzi grossi, dottori,

scrittori celebri, professori di cartello, ed anche omacci ere-

tici ed increduli....

E vi si convertono ?

- Chi si, chi no, secondo che Iddio concede o nega la

grazia, rispose, da fedel giansenista, il Montgeron.
- E io mi convertiro? Che ne dite, consigliere? dimando

sorridendo la gentildonna.

Voi non ne avete bisogno. Del resto potrete meglio co-

noscere Fopera di Dio nei miracoli
;

il che fa sempre del bene.

Certo, io da questa vista mi sentii trasnaturare. E percio non

vi nocera il ricevere la visita del giovane graziato da Dio di

un miracolo.
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Appunto, non ve ne scordate, consigliere.

Per iscordarmene, no davvero. II busillis e ch'io lo possa

chiappare a frullo: perche in quest! giorni gli amici lo con-

ducono di casa in casa, egli va a ruba, poveretto, di tutte

le famiglie signorili di Parigi.

Insomma, quando sara fattibile, s'intende, senza disagio

vostro.

- Ve lo mandero, senza manco veruno : parola di cava-

liere. Ma a confessarla giusta, se vi recherete al cimitero di

S. Medardo, non avrete bisogno d'altro per raffefmare la vostra

fede. Cercate piuttosto d'illuminarla, entrando nello spirito

dell' opera.

Come dovrei fare?

Fate d'intendere come quelle mirabili manifestazioni

della divina potenza, non sono concedute al mondo solo per

trattenimento ediflcante... ben piu arcani e profoudi sono gl'in-

tendimenti di Dio.

E sarebbero?

I nostri dottori vi scoprono tanti fini e tutti sublimi.

lo mi tengo coi piii dotti e coi piu pii. Questi miracoli, se-

condo noi, sono esortazioni alia fede, appunto come servivano

alia fede i miracoli del divino Redentore. Ma perche tante

esortazioni alia fede nei tempi nostri? mi dimanderete voi. Vi

rispondo col nostro beato diacono Paris, e dottissimo, che og-

gidi si e oscurata la fede in tutta la Chiesa, e Iddio pietosa-

mente la rinnova coi miracoli. E quello che e peggio, dice il

Beato : La Chiesa cristiana e sedotta dai proprii pastori, ed

ha abbandonato la vera fede: quella che noi, privilegiati dalla

divina grazia, professiamo coll'Arnauld, col Sancirano, col

Gerberon, col Quesnello, appunto percio perseguitati, perche

non vollero accondiscendere al paganesimo introdottosi nella

Chiesa !
.

1 Bestemmie coniuni nei libri e nei discorsi dei giansenisti appellant! di

quel tempo. Cf. Dictionn. des livres jansenistes, Amsterdam, 1755, to. IV,

pagg. 207 e sgg., ove si citano le sentenze e i testi.
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Ma donde viene cotanta persecuzione ? dimando, stupita,

la marchesa, che non ne capiva nulla.

Non lo vedete? rispose il Montgeron, non vedete come

clal Papa e dal Re piovono bolle, brevi, decreti, lettere di si-

gillo reale contro gli uomini di sane dottrine? non vedete

come si molestano con odiose inquisizioni i devoti, non rei

d'altro che di essere guariti per miracolo di Dio? Si mettono

in ridicolo i portenti piu sfolgorati; siamo puniti se affermiamo

alto la verita; lo stesso santuario delle celesti maraviglie, il

cimitero di S. Medardo e sordamente minacciato...

Ce lo scriveste a Torino : pero siam corse qua in fretta,

per tema di non vi arrivare in tempo.
- Per divina bonta e tuttavia aperto. Ma quanto durera?

Si sa che 1'Arcivescovo e i gesuiti stuzzicano i loro ferruzzi

per farlo chiudere, e sprofondare se si potesse. E loro un

pruno nell'occhio. Non vogliono che il popolo ascolti le voci

dei profeti, non sopportano miracoli di chi ebbe sempre in

orrore gli orrori della bolla Unigenitus. Insomma la Chiesa

presente vuole le tenebre e odia la luce. Ecco perche vi di-

cevo d'internarvi nello spirito dell'opera del Signore. Bisogna

risolversi ad ascoltare Iddio che parla colla voce dei prodigii,

e non il Papa e i Re della terra che contraddicono a Dio e

perseguitano i giusti.

Resto muta, confusa, atterrita la marchesa, a cui parve

singolarmente audace il chiamare persecutore il Vicario di

Gesii Cristo. E anche del Re di Francia parevale strana 1'ac-

cusa di severita : ne aveva udito parlare alia corte di Torino,

come d'un gentiluomo benigno ed amabile. Ma ell'era affasci-

nata dalla parola miracolo, e dalParia compunta, dal tuono

pio e persuasive del consigliere, ciurmadore inarrivabile, se

altri mai; e tanto piu pericoloso quanto che era profon-

damente allucinato egli stesso. E il ciurmadore sincere rin-

carava la dose. Oltre al grande scopo di rifiorire la fede an-

tica, come scopo proprio dei miracoli presenti, i contemplativi

scorgono lampi di luce profetica, ora dolorosi, ora gloriosi.

Nelle scene soprannaturali si rappresentano le passioni del
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Salvatore del raondo, e le virtu del suo servo, il beato Paris,

e le future persecuzioni che aspettano la chiesa rinnovellata
;

i sapienti presentono che da cotesto picciol gregge, ormai non

tanto piccolo, nascera un nuovo popolo di santi e la ristora-

zione generate della cristianita. Alcuni vanno predicando, e

per me ci credo, che tutto questo prelude a un qualche grande

avvenimento che mutera la faccia del mondo. Basta, non si

puo spiegar tutto in una volta. II certo si e, che nel libro

dell'Apocalisse non poche profezie riguardano i nostri tempi,

e propriamente questi fatti miracolosi che si manifestano sotto

i nostri occhi. Tutto ci fa sperare tempi migliori... Andate,

signora marchesa, andate divotamente al cimitero di S. Me-

dardo, esaminate tutto, poi ci riparleremo... forse anche ci

rivedremo la.

che ci andate anche voi?

-
Sempre, sempre, ogni giorno che il mio ufficio non m'in-

chioda alia Camera de' ricorsi. Ci passo le ore, e mi paiono

momenti.

Bene, bene, fate di ritrovarvici domani. La viscontessa

Polissena ne sara lietissima: di me, non dico... voi mi spieghe-

rete tutto, sara raddoppiata la festa.

Faro il possibile : mi preme farvi conoscere la verita.

Quella sera parve lunga alia marchesa, aspettava la di-

mane con ansieta crescente. Solo di questo parlo, a cena, col-

1'amica, ed ancora colla cameriera Nisetta, quando costei le

entro in camera pei soliti servigii. Non finiva di ripetere:

A domani! Che deliziosa giornata! a domani!
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i.

L'Archilettura in Italia dal secolo VI al mille circa. Ricer-

che storico-critiche del Prof. RAFPAELLO CATTANEO. Ve-

nezia, Edit. Ferdinando Ongania, Anno M.DCCC.LXXXVIII.

Un Vol. in-8 grande di pagg. 306 riccamente illustrate.

Prezzo Lire 12 !
.

Da gran tempo non c'era piu capitata alle mani un' opera,

scritta in Italia e in argomento di storia d'arte, che piu di

questa del Cattaneo ci tornasse interessante e ci fosse mae-

stra a correggere non poche sentenze, che noi, come tant'al-

tri, avevamo attinte dalle opere anche piii riputate di ante-

cedent! scrittori. Con coraggio da giovane, ma con matura e

plena conoscenza della sua materia, il Cattaneo si e messo per

una via non ancora da nessuno particolarmente esplorata. In-

fatti, a cagione della poverta de' monumenti e della somma di-

versita delle sentenze, per lo piu arbitrarie, che sovr'essi pro-

nunciarono i dotti, niun periodo dell'arte era rimasto flnora fra

tante tenebre, quanto il cosi detto periodo longobardico delPar-

chitettura in Italia. Ci voleva un qualcheduno, che si prefig-

gesse di non copiar piu le sentenze altrui, passandole a man
salva da libro in libro; che non giocasse di sistemi astratti, con-

cepiti a priori, facendoli poi valere, anche a costo della lo-

gica e del buon senso; che in somma si facesse di nuovo ad

esaminare i monumenti gia conosciuti e a scoprirne altri fino

allora sfuggiti allo sguardo indagatore, e dopo avere con pa-

1 Di questa eccellente opera si trovano in vendita presso 1' editore la

traduzione francese fatta da A. CRUVELLIK e 1'inglese da ISABEL CURLIS, Tuna

o 1'altra al prezzo di franchi 16.
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ziente studio e ferrea perseveranza raccolti insieme i piu mi-

nuti particolari e ravvicinati i lavori d'arte e istituiti i de-

biti confront!, giungesse a tale conclusione generate, che la cri-

tica anche piu severa non avesse piu nulla a ridire. Questo

fu 1'intento che si propose il Cattaneo, e lo consegui mirabil-

mente con plauso universale.

II suo studio doveva essere per verita, come dicono le sue

memorie, una ricca mostra di disegni e di fotografie, per la

massima parte raccolte da lui medesimo e direttamente dai

monumenti. Ne trascelse centosettanta per quest' opera e le

ridiede in accurate e splendide figure intercalate nel testo. Cosi

il lettore con piena evidenza e con le prove sotto gli occhi

e costretto a riconoscere insieme con lui gli errori non pochi,

ch
1

egli va indicando nelle opere italiane del Cordero, del Ricci

e del Selvatico, in quelle dei tedeschi Hiibsch e Mothes, e dei

francesi Gailhabaud e Rohault de Fleury e di altri ancora.

Xon di rado il Cattaneo condisce le sue belle scoperte con fine

ironia e con una cotale sua rettorica, specie quando trattasi

di combattere il Selvatico, autore, secondo lui, alquanto superfi-

ciale. Ma cio non dispiace; anzi questo fare polemico d& gran
vita al dettato, che altrimenti. pel continue succedersi di enume-

razioni e disamine di monumenti, sarebbe riuscito per avven-

tura alquanto noioso e stucchevole; al quale difetto rimedia

eziandio la bontk dello stile non pure scorrevole, ma colto ed

elegante, che non puo essere se non frutto di ottimi studii

letterarii.

Fin dal primo capitolo egli si leva contro coloro che

scrissero prima di lui *. Nel leggerlo avemmo quella stessa

impressione che altri pure provarono, quasi il Cattaneo

fosse troppo ardito e minacciasse di dare nell' esagerato. Ma
scorse alcune pagine, non ci fu possibile non ammirare la

piena conoscenza ch'egli ha nella sua materia, e pero il di-

ritto che gli compete di dire una franca parola contro quel

grande ammasso di errori e pregiudizii, che come veritk sa-

crosante furono finora ricevute. E bene citare il seguente suo
1

Pagg- 1-13.
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giudizio che riguarda fl Selvatico in particolare, ma che puo

applicarsi a molti altri; tanto piu che in esso scorgiamo la

ragione dell' intero lavoro. II peccato massimo del Selvatico

peccato vecchio e troppo diffuse, specie in Italia - - si fu

quello di descrivere e di studiare spesso i raonumenti, non

gin. sul luogo, ma a tavolino; non con fotografle sotto gli

occhi, ma con brutte ed inesatte incisioni
;
non dietro appunti,

fossero pur vecchi, fatti da lui stesso davanti air originale,

ma troppo spesso sopra imperfette illustrazioni di cose nostre,

che certi forestieri d'oltr'Alpe ci vengono di quando in quando

porgendo. Nello scorrere 1'ultimo suo lavoro (Le Arti del dise-

fjno in Italia), 1'attento ed intelligente lettore stupirci com'egli

si accontentasse del poco, anzi del minimo, li dove avrebbe

dovuto scendere alle piu minute ed accurate ricerche, e non

potranno spiegarsi certe mancanze, se non attribuendo allo

scrittore, o una gran dose di leggerezza, o una gran dose di

pigrizia. Per tutti coloro, e sono molti, ai quali F assoluta

mancanza di giudizii proprii fa accettare avidamente e cieca-

mente, come la manna che pioveva agli Ebrei, tutto quello che

un uomo di fama va dicendo o stampando, queste mie espres-

sioni parranno certo esagerate, maligne e superbe; ma non

per coloro i quali non si fermeranno qui, ma avranno la pa-

zienza di seguirmi nel lungo corso di queste pagine e di quelle

future sul San Marco di Venezia, ove io non per vaghezza di

farmi sgabello delle altrui rovine, ma per puro amore del vero,

saro a malincuore costretto di segnalare moltissimi degli infiniti

errori in cui egli cadde *.

Malgrado le quali forti espressioni, ci sembra dovere aggiun-

gere ch'egli e per giunta moderato, e che altri non potrebbe

forse piu sottoscrivere neppure a quell' unica lode, ch' egli

per esempio da al Mothes, quando lo dice profittevole agli stu-

diosi per le date di costruzioni, ristauri e riedificazioni di

monumenti che egli con ispeciale cura e diligenza raccolse

e pubblicb
2

.

1
Pag. H.

2
Pag. 10.
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Occasions prossima di cosi importante lavoro fu pel Cat-

taneo 1' essere stato trascelto daU'esimio e solerte editore sig.

cav. Ferdinando Ongania a scrivere la storia architettonica

della Basilica di S. Marco, che forma ora la seconda parte del

testo di quella grande opera monumentale che e La Basilica

di S. Marco in Venezia l
. Profondamente compreso, dic'egli,

della gravissima incumbenza, la chiesa allora mi si rive!6 in

tutta la sua colossale importanza. Di mano in mano che 1'an-

davo esaminando con piii paziente ed amorosa cura, scoprivo

quanto racchiudesse ancora di oscuro e d' incomprensibile agli

stessi miei occhi, quale e quanta parte ella avesse nella storia

artistica dei secoli barbari, e quanto studio esigesse per se

sola da chi voleva farlesi interprete. Invano invocai allora a

guida i miei studii per disvelare il mistero delle sue costru-

zioni e trasformazioni
;
ma non per questo mi scoraggiai.

L'amore per la diletta basilica mi sorresse, rese in me piu

gagliarda Fantica passione e in questa trovai impulso e vi-

gore efflcace al perfezionamento di quegli studii che ora pre-

sento al lettore 2
. Essi dunque devono considerarsi come

prolegomeni della storia architettonica del S. Marco senza i

quali, come afferma il medesimo, male si potrebbe compren-
dere I' importanza della basilica e il linguaggio ch' egli vi

adopera neiranalizzarne le parti
3

.

Per dire alcuna cosa del contenuto delPopera e delle sen-

tenze definitive alle quali giunse 1'Autore, questi muove anzi-

tutto dalla giusta sentenza del piemontese conte Cordero di

S. Quintino che cioe dalla met& del secolo VI flno alia metci

dell'VIII, niun'altra architettura si uso in Italia se non quella

1 Essa comprende due volumi in foglio grande di splendide incisioni e

16 volumi in quarto grande di testi, document!, monografie e simili, tutto

con figure intercalate nel testo, cromolitografie, eliotipie, ecc. Ne furono

fatte contemporaneamente quattro edizioni : in italiano, francese, tedesco ed

inglese. II prezzo dell'opera compiuta e di Lire 2333
;

della legatura veneziana

in pergamena e fregi d'oro, Lire 600
;
del mobile a foggia d' ebano antico

con ricche dorature, destinato a contenere 1' intera opera, Lire 500.

*
Pag. 6.

3
Pag. 7.

Strie XIY, vJ. Til, fmtc. 964. SO 8 agosto 1890.
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latina dei precedent! secoli IV e V e solo guasta dall'imperizia

degli ediflcatori l
. Quindi, escludendo affatto col medesimo Cor-

dero le costruzioni di stile romanico dell'eta longobardica, si

fa a provare di suo: che nulla piu esiste deile fabbriche longo-

bardiche; che fino al secolo XI si continue ad erigere le basi-

liche nell'antica usata maniera e in questa stessa maniera ad

adornarle; che appena dopo il mille si comincio a formare

nella Lombardia quel sistema che si chiama romanico, di cui

pero molti elementi s' incontrano gia prima, sebbene dispersi

qua e la ne' monumenti d' Italia.

Nello svolgimento per via d'arte dell'architettura e special-

raente della parte ornamentale delle basiliche il Cattaneo distin-

gue tre periodi: 1 I'arte prolo-bisanlina, che in Italia ebbe il

suo massimo influsso nel V e VI secolo; 2 I'arte bisantino-

barbara, che domino in Italia nel VII secolo fino verso la fine

del secolo seguente, cioe durante il periodo della deplorevole

decadenza politica e civile della penisola ;
3 I'arte italo-bisan-

tina, ossia 1' intero periodo fino al mille incirca, durante il

quale, specialmente per 1' impulse dato alle fabbriche dai Papi

Adriano I e Leone III, si osserva un notevole miglioramento

neir arte e si fanno sempre meglio valere gli artisti na-

zionali.

Fra i mpnumenti, che di questi periodi ci furono traman-

dati, quei di scultura vengono dal ch. Autore presi ad esame con

predilezione, che vorremmo quasi dire soverchia. Egli consa-

cra pagine e pagine del suo lavoro a studiare la profusione

degli ornati svariatissimi nei plutei e ne'cancelli, e le loro in-

trecciature, e le croci gemmate, e le perle, le rose, i palmizii,

i fogliami d' intaglio spinoso e rainuto di carattere greco, e

la larghezza di composizione che meglio risponde all' indole

latina e air idea dell'architettura.

II primo periodo, che e quello delP influenza piu spiccata

dell'arte bisantina in Italia, e svolto piu brevemente, perche

giace fuori dell'epoca che il Cattaneo si tolse piu di proposito

ad illustrare. II secondo periodo per lo contrario e trattato

Pag. 12.
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ampiamente. Secondo il parer nostro, il ch. Autore ammette

forse un po' troppo 1' influenza bisantina del periodo precedente,

e per giunta egli non vede in Italia che artisti greci durante

il secolo VII e quasi tutto 1'VIII. Per quanto siano state gravi

le calamity che afflissero 1'Italia dopo I'awenimento al Pon-

tificate di S. Gregorio Magno, ci torna sempre difficile il sup-

porre che tra' latini si fosse spenta ogni attivita in fatto d'arte

e non producesse piu nulla, affatto nulla. Se il Cattaneo avesse

tenuto conto delle pitture e de' raosaici dei secoli VII ed VIII,

pognamo pure che siano pochi ed imperfetti, avrebbe per av-

ventura modificato alquanto il suo giudizio intorno alFesclu-

sivo dominio dell'arte bisantina in Italia. Anche ai Longobardi

dovrebbe, a nostro parere, ascriversi qualche raaggiore influsso

neirarte di quei tempi, di quel che loro conceda il ch. Autore;

giacche gli element! di civilta romana, che dopo la loro calata

in Italia si ravvisano tosto congiungersi cogli elementi ger-

manici loro proprii, dovevano influire non solo nella loro legis-

lazione, ma piu ancora nel resto del viver civile, e pero anche

nelle produzioni d'arte. Se mal non ci apponiamo, potrebbesi

addurre eziandio in conferma di quel che andiamo dicendo noi,

quel gruppo di monumenti, che si ammirano in Cividale e che

appartengono al secolo VIII e ai tempi di Luitprando e del

patriarca Sigualdo, quantunque il Cattaneo ogni cosa ascriva

a lode de' bisantini l
.

Delle chiese, che il Cattaneo voile illustrare con particolar

diligenza, nomineremo San Salvatore di Brescia, Sant'Ambrogio

di Milano, Santa Prassede, Santa Maria in Cosmedin, Sant'Agnese

e sovratutte San Lorenzo fuori delle mura qui di Roma. Nello

scrivere di quest'ultima basilica, che e una meraviglia d'arte

e un vero museo dell'architettura di varii secoli, 1'Autore trasse

molto profitto dagli studii, che il sommo nostro archeologo ro-

mano, Comm. G. B. De Rossi, fece intorno alle due chiese che

compongono quel monumento. Siamo debitori, scrive egli, di

questa felice scoperta al sullodato De Rossi, il quale, com'e

suo costume, non manco di darla tosto alle stampe nel suo

* P. 85 c segg.



468 RIVISTA

Bullettino df

Archeologia Cristiana, perche gli studiosi ne ve-

nissero a conoscenza e se ne valessero
;
ma gli studiosi in Italia

son pochi, e non solo le guide, ma anche le recenti pubbli-

cazioni di un Selvatico, di un Chirtani e di altri, continuano

a ripetere il troppo rancido errore *.

Questo lamento giustissimo del Cattaneo, ce ne richiama

un altro non meno giusto che leggesi a p. 135 a proposito

della facciata di San Salvatore, oggidi chiesa del Camposanto,

di Spoleto, che risale al secolo IV. Essa e costruzione di tale

preziosit& per la storia deirarchitettura romano-cristiana, che

neppure Roma, neppure FOriente puo offrire nulla di simile.

Eppure quantunque ella si erga maestosa sulla china di un

colle agli sguardi di tutti, rimasta fra le tenebre fino a po-

chi anni fa, e quegli che ne riconobbe 1' immensa importanza

e addito all' Italia questo suo tesoro negletto, fu, arrossisco al

dirlo, uno straniero, 1'Hubsch! Ma assai piu arrossisco nel

dover confessare, che dal 1871 in cui 1'illustre De Rossi nel

suo Bullettino faceva eco alia mirabile scoperta, fino a que-

st'oggi, nessun professore, n scrittore nazionale di storia del-

1'arte, abbia mai proferito verbo su quell' unico monumento.

Cio vorrebbe dire che in Italia si stampa poco, si legge meno,

si studia niente.

Quest'ultimo giudizio duro senza dubbio, ma non percio

senza fondamento : e potrebbe applicarsi in genere a tutti

gli studii positivi ne' quali gli stranieri ci avanzano di gran

lunga. Vi sono fra noi senza dubbio delle eccezioni assai, ma
esse non giungono ancor a tal numero che per loro riguardo

si possa in questa parte dar lode alia nazione intera, come

si da p. e. alia Germania per gli studii storici, alia Francia

per quelli d'arte, ecc. E il peggio e, che quando altri e co-

stretto a pronunziare questa verita sacrosanta, & tosto tenuto

per dispregiatore delle cose proprie e ammiratore delle altrui,

mentre dovrebbe esserne ringraziato a mani giunte; perche

con si fatti ammoaimenti si vengono a ridestare i neghittosi

1
Pag. 37.
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e a spingerli per le aperte vie, che altri gi corse in trionfo

sorridendo di noi e ammiccandoci da lontano.

Niun uomo savio al mondo ha mai richiesto, che altri prima
di scrivere di cose d'arte fosse artista di professione, e per

giunta artista di tanto valore che avesse gici messo in luce

veri modelli e capolavori, a fine di potersi guadagnare con

diritto il titolo di scrittore competente nella sua materia. Pre-

tensione ridicola; perche offlcio del critico e additare i buoni

modelli, non gia crearli. Se pero le due qualitci d'artista e di

scrittore si trovino insieme riunite in un solo personaggio, non

neghiamo che Tuna non aggiunga efficacia all'altra. Quest' e

il caso del Cattaneo. Tra le sue opere d'arte meritano singo-

lare menzione: 1'elegantissimo tempietto di stile ogivale an-

nesso al Collegio femminile Zanotto di Treviso; 1'altare, an-

ch'esso di perfetto stile ogivale, che dalla Commissione per le

feste giubilari fu offerto al Sommo Pontefice e fu tanto ammi-

rato nella Mostra vaticana, come tutti sanno; il candelabro

della diocesi di Treviso offerto al Santo Padre nella medesima

solennissima occasione; una esquisita campana di argento ed

oro nello stile del rinascimento offerta al Santuario di Lourdes

come dono votivo degli italiani. Ma cio che sovra ogni altra

cosa forma la gloria d'arte del Cattaneo, si e quel gran ca-

polavoro del sepolcro di Pio IX nella cripta di S. Lorenzo.

L'illustre autore scegliendo, come dice il Prof. Perosa, della

maniera bisantina ne' suoi migliori esemplari il fiore piu eletto,

seppe congiungere mirabilmente magnificenza e buon gusto,

unitk e varieta, piacevolezza di forme e chiara significazione

di sapienti concetti. Parve disegno di un maestro gia consu-

mato, e i critici stessi piu gravi e piu difficili, gli emuli piu

disposti all' invidia non ebbero per esso che parole di lode *.

Nel chiudere la sua opera il Cattaneo non tralascia di no-

tare che uno studio ampio, profondo, minuzioso, scevro da

preconcetti e da partigianerie, de' monumenti d'arte dopo il

1 Commemorazione del Prof. Raffaele Cattaneo in fine dell'opera La Basi-

lica di S. tfarco.
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mille condurrebbe a risultati cosi inattesi e nuovi, da far

mutare faccia anche alia storia della nostra arte romanica.

Un simile teraa, dic'egli terminando il lavoro, ha su me cosi

seducenti attrattive che assai difflcilmente, se avro vita e mezzi,

potro sfuggire alia tentazione di farlo soggetto di miei futuri

studii e di un nuovo libro.

Ma il suo voto non fu esaudito. Mentre sullo scorcio del

novembre 1889 stava dettando le ultime pagine della Storia

architettonica della Basilica di S. Marco, gib. ricordata, e si

proponeva di compierle in pochi giorni, fu soprappreso da si

violenta malattia di vaiuolo, che la sera del 6 dicembre si vide

tratto alia tomba. Fa un lutto acerbo, dice la memoria ci-

tata, non pure per la famiglia sua, che ne faceva ben a ra-

gione il suo vanto, ma per Venezia tutta intiera: fu una per-

dita, per 1' arte moderna e per gli studi delFantica, ci sia per-

messo di dirlo, irreparabile.

Povero Cattaneo! Non avevi ancora compiuti i ventott'anni

di etk; e se cosi giovane ti mostrasti al mondo robusto gi-

gante, che avresti mai fatto neU'etk piu matura? La tua

perdita ci richiama il lutto della pittura italiana in morte del

Fracassini, mietuto nel fiore de' suoi primi trionfl. Almeno

1'esempio tuo e le tue opere ammirabili ridestino ne' tuoi

connazionali 1'amore per 1'arte cristiana de' secoli antichi, e

loro siano sprone a continuare nella via da te cosi maestre-

volmente tracciata: via feconda, come tu la dicesti di nuove

e gradite sorprese
]

,
e pero di que' nuovi allori, che un im-

perscrutabile giudizio di Dio, non ti concesse di vederti re-

dimita la fronte.

t. 138.
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II.

CAESARIS MANZONI Sacerdotis, in philosophica el theologica

facilitate doctoris, SS. Ambrosii et Caroli coelus socii, De

natura peccati deque eius remissione disputatio. S. Angela

Lodigiano, tip. Rezzonico, 1890. Un vol. in 8 di pag. 432.

E un' esposizione, fatta con molta accuratezza e verita,

della dottrina di S. Tommaso per quello che riguarda la na-

tura intrinseca e la remissione di qualsiasi peccato, originale

e attuale, grave e leggero. In ogni questione 1'Autore spiega

ampiamente e con vigore difende le sentenze dell'Angelico,

mostrando come sempre esse sieno piu profonde delle contra-

rie opinioni, e come le difficolta, anche forti a primo aspetto,

vengano ognora dal non aver penetrate ben addentro nelle

ragioni delle cose.

La parte principale dell'opera, e che sembra essere stata

oggetto di speciali studii dell'Autore, ha per soggetto il pec-

cato veniale. La qual materia, piu dell'altre difficile, bene si

presta a provare con un esempio notevole, che quando si cer-

chi di sostituire agl' insegnamenti dell'Aquinate modi che paian

piii facili di concepire e di ragionare, si conchiude col non

dire altro che parole o vuote di senso o lontane dal vero.

Quante we non si sono cercate per distinguere con chiara

definizione il peccato veniale dal mortale ! Si e riusciti ad ot-

tenere, che chi studiando s'affida all'autorita dei piu, ne pro-

cura di assorgere all' intrinseca ragione, debba pensare non po-

tersi ben discernere 1'uno dalPaltro, se non per gli effetti. Tra

questi effetti a buon dritto si porra come principale la per-

dita del fine ultimo. Ma perche dunque non ammettere 1'evi-

denza di quello che si deve dire con S. Tommaso ? Si perde o

non si perde un fine da conseguire volontariamente, in quanto
allo stesso fine si oppone o non si oppone la volonta. Dunque
e necessario riconoscere che il peccato mortale e un atto di-
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rettamente contrario al vero fine che e Iddio; non cosi il

peccato veniale, il quale tuttavia, come in qualche modo di-

sordinato, allo stesso Iddio non e rivolto. E chiaro poi che

uguale opposizione si deve intendere in ordine al fine, e in

ordine alia legge che al fine conduce. Per conseguenza e

molto a proposito defini S. Tommaso, dicendo che il peccato

mortale e contro la legge, il veniale e fuori della medesiraa.

A stabilire cosi lucida dottrina, con molto senno incomincio

il nostro Autore la sua trattazione dal discorrere sopra il

modo, col quale ogni atto dell'umana volonta si riferisce al-

rultimo fine. Una mente, a cui sempre il proprio oggetto sia

dinanzi con ogni determinazione, non puo a meno di scorgere

in ogni bene che ama la proporzione al fine reale e singolare,

in cui ha posto la sua felicita oggettiva. L' uomo che astrae

e che intende imperfettamente, vuole spesso un bene parti-

colare, in ordine alia beatitudine, appresa solamente in con-

fuso. In simili atti puo senza dubbio accadere, che la volonta

ne tenda determinatamente a Dio, ne si porti a un fine con-

trario: quegli atti saranno abitualmente ordinati a Dio, se non

inchiudono nessun disordine, per una precedente volonta; se

questa ordinazione e impedita da qualche disordine in quegli

atti contenuto, benche non sia rotta la sostanza della legge,

si ha il peccato veniale. E peccato, perche manca la rettitu-

dine che viene dalla positiva e assoluta conformita alia re-

gola; e veniale, perche non togliendo 1'abituale ordinazione a

Dio come ad ultimo fine, lascia nel soggetto stesso un intrin-

seco principio, che ha virtu di riparare il difetto incorso, come

la forza vitale guarisce una leggera malattia.

Determinata cosi la natura del peccato veniale, facilmente

e sicuramente viene il Manzoni ad assegnarne le proprieta, e

a sciogliere le piii important! question!: se sia propriamente

offesa di Dio, se lasci macchia nell'anima, se diminuisca la

grazia e le virtu, se e come si opponga al fervore della ca-

rita. Piu scabroso si presenta il dubbio sul modo di remis-

sione che gli conviene. L'A. fermamente si attiene anche in

questo punto, che e soggetto di forti dibattimenti, alia dot-
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trina di S. Tommaso. Ha ragione; perche chi medita quella dot-

trina deve sapere quanto strettamente ne sono connesse tutte le

parti; n6 si appongon bene coloro, che giunti a una conchiusione

per se stessa oscura, mettono in dubbio ogni cosa, non rivol-

gendo piu lo sguardo alia luce che viene dai principii gik in-

tesi ed ammessi. Pel peccato veniale la volonta non si rivolge

ad altro fine che non sia Dio, benche collo stesso atto non si

ordini a Dio. Ma quello che costituisce 1'uomo diretto a Dio,

come ad ultimo fine soprannaturale, e la grazia e la carita.

Dunque pel peccato veniale quesle non si diminuiscono, benche

dalle medesime non possa procedere un atto difettoso. Ne segue

evidentemente che v'e opposizione tra Fesercizio attuale della

caritk e ogni colpa leggera; non v'e fra una simile colpa e

1'abito della carita. Ma non si puo togliere una disposizione

del soggetto se non per la forma contraria. Adunque per ri-

mettere il reato della colpa lieve ne si richiede ne per se vale

1' infusione o Taumento della grazia santificante
;
ma quello e

tolto di natura sua, ove il soggetto sia capace di perdono,

cioe non resti o non sia meritevole di dannazione, per un atto

contrario. Questo atto costituisce quello che si chiama fervore

della carita.

Tal'e in sifccinto la sentenza che il Manzoni ha imparato

da S. Tommaso, che dimostra con molti passi del S. Dottore

essere indubitatamente la sua, e che difende da parecchie

obbiezioni. Le piu grari vengono innanzi, ove si tratti della

remissione ottenuta nei sacramenti. Non e difficile la que-

stione pei sacramenti dei vivi, e di leggeri s'intende che 1'Eu-

caristia per esempio ci liberi dai peocati veniali, eccitandoci

agli atti di carita, pei quali abbiamo gia detto distruggersi

immediatamente il reato delle opposte colpe veniali. Non e la

cosa altrettanto chiara nel battesimo e la penitenza, i quali

hanno diretta virtu contro ogni specie di peccati. Stando ai

principi esposti e ben provati, 1'A. sostiene che 1'infusione della

grazia per se considerata non toglie mai il peccato veniale.

Questo non puo trovarsi che in persona adulta, e non accade

ch'essa riceva nel debito modo un sacramento senza 1'eser-
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cizio di qualche atto salutare, ordinato al sacramento o come

parte o come disposizione. Di fatto & rimesso cosi il peccato

veniale. Di piu la grazia, che si conferisce, e principio d'altri

simili atti, e pero viene a scancellare ogni colpa: ma non si

puo intendere che in altra guisa la stessa grazia si opponga
alle colpe leggere, e piu direttamente le tolga.

II ragionamento e bene svolto e sostenuto con forza dal-

1'Autore. Confessiamo che a noi resta qualche dubbio. Lo stesso

Manzoni avverte (pag. 374), come 1'Angelico dopo avere inse-

gnato che in altri sacramenti il peccato veniale rimesso solo

conseguentemente agli effetti della grazia in quelli contenuta,

si astiene dalP asserirlo parlando in ispecie del sacramento

della penitenza. Ci sembra alquanto duro ad intendere che il

giudizio, Ego te absolve, riferendosi a colpe leggere significhi :

lo ti conferisco la grazia ch'e radice della remissione dei pec-

cati, e non ancora dica immediatamente: io ti sciolgo d'ogni

reato di colpa. II giudizio pronunciato sacramentalmente e

efficace, e in esso ci par di vedere una virtu, la quale al tutto

direttamente rimetta le colpe che ne sono materia. Certo 6

che il sentimento universale dei fedeli, che sottopongono alle

chiavi della Chiesa le loro colpe veniali, e bene spesso sole

colpe veniali, e che queste sieno direttamente e propriamente

rimesse dalla assoluzione sacramentale. E cosi pure sembrano

sentire i duttori moralisti, che comunemente insegnano essere

materia libera ma sufficients di assoluzione le colpe veniali.

Simile osservazione si potrebbe fare quanto al battesimo, non

in quanto assolutamente couferisce la grazia, ma in quanto

dice perfetta rigenerazione dell' uomo.

Ad ogni modo, 1'argomento si presta a dispute sottili, e

1'A. merita molta lode per la squisita diligenza colla quale

ha trattato" questa materia del peccato veniale. Egli e un gio-

vane Sacerdote lombardo, che, or sono due anni, ottenne la

laurea teologica nelPUniversita Gregoriana. Assai presto ci

ha clato un bel saggio del suo operoso studio, e del grande

amore che ha posto nella dottrina di S. Tommaso. Di che gli

facciamo vive congratulazioni, esortandolo a proseguire Tim-
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presa ben cominciata di promuovere sempre piu quella dot-

trina. Solo aggiungiamo in fine un amichevole consiglio, ac-

cennando che la scienza del vero non poco acquister&, ove venga

esposta con uno stile piu colto. Diciamo sinceramente che in

questo punto, come pure nella correzione tipografica, 1'opera

per noi lodata lascia non poco a desiderare.

III.

FERRINI P. GIOACCHINO. De pia Unione Incurabilium sub

titulo B. Mariae Virginis ab inftrmorurn salute, ac SS. Ca-

milli De Lellis el Joannis de Deo, Relalio historico-reli-

giosa documenlis communita. Roma, tip. Propaganda, 1890.

Cinque Opusc. in-8, ciascuno col testo latino e una lingua

volgare a fronte: italiana, inglese, francese, spagnuola, te-

desca.

Ci sembra importantissimo questo Opuscolo, che annunzia

e descrive una pia Associazione, oltremodo utile in se, e che e

senza dubbio nata a fare gran bene ai sani, e asciugare molte

lacrime degl'infermi. L' Associazione proposta deve riunire tra

loro gl'Infermi incurabili, ed a favor loro le Persone cui la

carita di Gesu Cristo muove ad amare gl'infermi predetti. E

per divina bonta essa gia fiorisce. Si tratta di accrescerla e

farla maggiormente prosperare. Essa e una di quelle Opere

pie, sulle quali la rapacitk massonica e giudaica non puo sten-

dere gli artigli. Ma diciamo chiaramente il pensiero genera-

tore dell'Associazione.

Una malattia incurabile, percio stesso che e dichiarata in-

curabile, non potrebbe considerarsi quasi come uno stato di

vita, e pressoche una specie di vocazione divina ad uno stato

di sacrifizio? e non potrebbe cosi utilizzarsi a grande van-

taggio spirituale uno stato d'infermita permanente, che sembra

talora render 1'uomo quasi inutile e inabile alPoperare? Quanti

buoni cristiani, non gia solo negli spedali, ma in ogni sorta

di case private, soffrendo piu o meno di malattie incurabili,
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si affliggono specialmente del vedersi omai ridotti a tale da

non poter quasi far nulla ne per se ne per altri, se non pa-

tire e pregare! Or di quanta consolazione e vantaggio spiri-

tuale e per loro e per altri sarebbe a tanti poveri incurabili,

il potersi unire, secondo una pratica forma di spirito, a far ap-

punto col patire e pregare cio che la loro malattia non per-

mette di far coll'opere ne per se ne per altri e rendere cosi

attiva e proflcua la stessa inabilita all'operare!

Questo semplice pensiero diede origine alia Pia Unione de-

gli Incurabili. Fu istituita dapprima nel 1884, come Pia Unione

diocesana, da Mgr Knight, Vescovo di Shrewsbury, a richiesta

di un pio infermo, signor Tommaso Longueville, di Llanforda

Hall, sottratto alia vita attiva cattolica da malattia incurabile;

poi, a richiesta dello stesso Vescovo, venne estesa fin dal 1886

a tutto F orbe cattolico da Leone XIII; e finalmente per re-

scritti dello stesso Sommo Pontefice afflgliata alPOrdine dei

PP. Ministri degli Infermi, e posta in perpetuo sotto la dire-

zione del Rfno P. Prefetto Generale delPOrdine.

Ora che la Pia Unione si e gia propagata in varie nazioni,

il Rmo P. Ferrini pubblica questa Relazione storico-religiosa

in piu lingue coi tipi di Propaganda in cinque distinti opu-

scoli, ciascuno di circa 60 pag. in-8; in tutti si d& il testo latino,

e in ciascuno distintamente vi si aggiunge di fronte la propria

versione in lingua italiana, inglese, francese, spagnuola, te-

desca, e si sta gia preparando la versione in lingua olandese,

e forse anche in altra lingua. La Relazione espone ordinata-

mente 1. Forigine della Pia Unione; 2. i progressi; 3. lo

stato attuale; 4. 1'idea fondamentale e lo spirito degli asso-

ciati; 5. gli statuti; 6. le indulgenze, gli indulti e i privi-

legi; 7. e in fine i documenti.

E cosa edificante il sapere da relazioni private come la

Pia Unione vada facendo dei progressi maravigliosi, speciali

mente nell' Inghilterra e nell' Irlanda, nella Francia, nel Bel-

gio, nella Spagna, nell'America del Nord e nel Brasile; e il

leggere in moltissime lettere, specialmente di Sucre infermiere

e di Cappellani negli Spedali d' Incurabili, di quanto conforto
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riesca a tanti poveri malati T ascriversi alia Pia Unione, e con

quanta devozione per se e con quanto zelo attivo per altri si

vada giornalmente recitando da tanti la Preghiera propria

della Pia Unione, che tutto ne esprime lo spirito. Eccola:

FORMOLA DELL'OBLAZIONE.

Signore Dio mio, io accetto questa infermitk come una vo-

stra chiamata ad uno stato di sacrificio, di espiazione ed in-

tercessione, umilmente a voi offerendola per i miei peccati e

per i bisogni della Chiesa, secondo 1' intenzione del Sommo

Pontefice: per i quali motivi, secondo lo spirito della Pia

Unione degTIncurabili, intendo coll'aiuto della grazia vostra

pregare e patire.

INVOCAZIONI.

Salute degl' infermi, pregate per noi. Ave Maria, ecc.

S. Camillo de Lellis e S. Giovanni di Dio, pregate per noi.

Gloria Patri, ecc. J

Varie Settimane Religiose francesi, varii periodic! spa-

gnuoli e tedeschi hanno propagata la conoscenza di questa

Pia Unione
;
e ben volentieri lo facciamo anche noi nel nostro

Periodico, lodando di cuore la pubblicazione poliglotta di que-

sta Relazione storico-religiosa ; e tanto piu volentieri quanto

che quegli che scrive questo articoletto, appunto in sul comin-

ciare di questa Pia Unione, ebbe la consolazione di udire dalla

stessa bocca del Sommo Ponteflce Leone XIII quanto gli

stesse a cuore, che anime generose nella vita privata e na-

scosta si offerissero in ispirito di sacrifizio a Dio, secondo le in-

tenzioni del Romano Pontefice, pel bene della Chiesa e di Roma.

II sig. Longueville, Fondatore e promotore della Pia Unione,

voile contribuire alle spese per la stampa di questa Relazione,

che potra aversi gratuitamente dal ReviTio P. Ferrini (Via

delle Muratte 70), specialmente da chi volesse farsi Promo-

tore di questa Pia Unione tra gl' incurabili.

i Domine Deus rneus, hanc infirmitatem accepto lamquam vocationem

Tuam ad statum sacrificii, expiationis et intercessions, eamque Tibi humi-

liter offero pro peccatis meis et pro Ecclesiae necessitatibus, iuxta Surami

Pontificis intentiones, pro quibus iuxta Piae Incurabilium Unionis spirituiu

intendo cum Tua gratia ORARE ET PATI.
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IV.

GIETMANN G. S. I. Beatrice. Geisl und Kern der Dantes-

schen Dichtungen. (Beatrice: spirito e sostanza delle poesie

dantesche). Friburgo di Brisgovia, Herder, 1889. Un vol.

in- 16 di pagg. XIV-198.

Quanto in questi ultimi anni divenne noto in Germania

tra i cultori degli studii danteschi il nome del P. Gietmann,

altrettanto fu poco conosciuto in Italia. Che, eccetto il Prof. Ro-

dolfo Renier, il quale tolse ad esaminare Popera qui sopra an-

nunziata nel Giornale Storico della Letteratura italiana l

,
non

sappiamo che altri fra noi volgesse speciale attenzione ai la-

vori del letterato alemanno cosi diligente e passionate stu-

dioso del sommo poeta. II perche stimiamo ben fatto trattarne

anche noi, e lo faremo brevemente si, ma procurando non di-

partirci giammai da una critica quanto sincera altrettanto

cortese. Cominceremo dal notare che P ipotesi propugnata

ora dal Gietmann nella sua Beatrice fu gia da lui propo-

sta nelP altra sua opera, Die Gottliche Komodie und ihr

Dichter Dante Alighieri, pubblicata a Friburgo di Brisgovia

nel 1885. L'Autore, per quanto sappiamo, primo nella Ger-

mania, manifestava Popinione che Dante non avesse amato

giammai la figlia di Folco Portinari e che la sua Beatrice non

fosse nulla piu che puro simbolo.

Come ben sanno gli eruditi delle cose dantesche, tale inter -

pretazione della Beatrice era tutt'altro che nuova in Italia.

Difatti per non parlare degli espositori piu antichi, quali Messer

Francesco da Buti, e G. M. Filelfo nella Vita delP Alighieri, il

Canonico Biscioni nel secolo scorso pretese dimostrare siste-

maticamente, nelle sue Prose di Dante, che la Beatrice fosse

una donna ideale a bello studio dal poeta inventata ; e dopo

lui Gabriele Rossetti, il Centofanti, il Perez, Adolfo Bartoli, il

Renier sostennerp essere la Beatrice appellative chi d'una chi

d' altra sovruraana virtu, onde PAlighieri sino dai piu verdi

anni si fosse invaghito. Ora, tornando al Gietmann, egli con

la nuova sua opera difende acremente una tale ipotesi gia

1 Vol. XV, pag. 272 e segg.



DELLA STAMPA 479

prima da lui proposta, come teste dicemmo; nel che trovasi

di pieno accordo con i critic! qui sopra ricordati in quanto

essi pur tutti negarono la reale esistenza della donna amata.

Ma se ne discosta sotto un altro rispetto, cioe nella nuova si-

gniflcazione allegorica che sotto il nome gentile di Beatrice,

a parer suo, bellamente si cela.

Quale sia propriamente la sua teorica 1'espone in chiari

termini nella prefazione, dove pure si ha un fedele prospetto

di tutto il lavoro. E nostro scopo dimostrare, dice egli, che

1'amore di Dante per la figlia di Folco Portinari appartiene

probabilmente ai bei sogni coi quali la vita del Poeta fu al

tutto intessuta tra le mani de
1

suoi chiosatori e biografl, e che

in ogni caso il precipuo e proprio subbietto della sua poesia

non fu altro che la Chiesa ideale, cioe la sposa divina del

Cantico dei Cantici e del noto passo dell'Apostolo Paolo agli

Efesii (5, 23 e segg.) trasformata pero nella lingua dell'amo-

rosa poesia in isposa del cuore amante di Dio *. Prova poi

il Gietmann un tale assunto in ciascuna delle quattro parti

in cui voile divisa 1'opera, e che furono da lui cosi intitolate :

1 La maniera di poesia allegorica usata da Dante (pag. 1-47),

2 Beatrice quale allegoria della Chiesa di Cristo (pag. 41-69),

3 Beatrice e un personaggio storico? (pag. 70-152) 4 L'inno

di gloria a Beatrice (pag. 153-198). Non possiamo qui diffon-

derci a riassumere le prove arrecate in mezzo in ciascuno dei

quattro punti; questo ben noteremo che nel terzo piu d'ogni

altro importante, 1'Autore si diffuse ampiamente ed arreco in

mezzo quel maggior numero di argomenti che sperava gli

dessero vinta la causa. E vinta davvero la giudico, allorche

sul bel principio della quarta ed ultima parte ci da per di-

mostrato che Beatrice signiflchi per il Poeta la Chiesa e niente

altro che la Chiesa 2
.

Ma non cosi pare a noi, cui le sottili ed acute argomenta-
zioni dell'Autore non valgono a persuadere gran fatto. E qui si

aspettera taluno che imprendiamo a vagliarle minutamente;
noi tuttavia non ci avanzeremo in cosi vasto campo; si per-

che nello scrivere queste linee intendemmo solo di far cono-

1

Pag. IV. -

Pag. 153.
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scere ai nostri lettori la teoria del Gietmann e quello che a

noi ne pareva, e si perche. a volerla discutere con qualche

minutezza ci converrebbe ripetere in non piccola parte quanto

egregiamente fu scritto in questi ultimi anni dai propugnatori

della reale esistenza della Beatrice, in ispecie da R. Forna-

ciari, dallo Zanella e da Alessandro d'Ancona. Ci basti citare

un tratto luminoso di un nostro collega, il ch. P. Cornoldi, nel

Commento alia Divina Commedia, Parad. XXXI, v. 67, Ber-

nardo invita Dante a vedere, nel trono meritato, Beatrice

che rifulgeva nel terzo giro della rosa. Quei Commentatori,

che tolta affatto la vera Beatrice, non hanno voluto scor-

gere in essa altro che un raero simbolo, ora si trovano

pentiti, ed affermano che qui veramente si parla della vera

Beatrice. Questa e quella Beatrice, di cui parlo nel poema
mille volte; ma questa e la vera Beatrice figlia di Folco Por-

tinari; dunque quella di cui parlo mille volte, e proprio la

figlia di Folco Portinari. Sia pure che talvolta Beatrice sim-

boleggiasse altro, ma non si deve escluderla, nel tempo stesso

ehe e simbolo di altra cosa. Dante si era preflsso di dare un

onore tragrande alia sua Beatrice, e glielo diede. L'errore di

questi eccessivi simboleggiatori fu originate dal non ben co-

noscere o dal non bene applicare i principii fllosofici e teolo-

gici ;
credendo che certe espressioni di Dante non si potessero

applicare a Beatrice santa e beata: od anche da un pregiu-

dizio che tuita quanta, 1'ossatura del divino Poema, si ridu-

cesse ad un simbolo. Vedi anche il comento del verso 137

del canto XXXII seguente.

Cio nondimeno non ci rattiene dal discutere alquanto due

punti che piii hanno di novitk e possono anco giovare alia cri-

tica dantesca. La composizione della Vita Nuova nella forma

in che 1'abbiamo e posta dal nostro Autore, non gi& in uno

degli anni tra il 1290 e il 1300, ma nel tempo dell'esilio di

Dante e propriamente non prima del 1314. Ed eccone il perche.

Narra 1'Alighieri nel paragrafo XXXI della Vita Nuova com'egli,

dopo la dipartita da questo secolo della sua gentilissima donna,

scrivesse ai principi della terra alquanto della sua conch-

zione, pigliando quello cominciamento di Geremia profeta:
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Quomodo sedet sola civitas plena populo! Or bene tra le let-

tere di Dante v'ha quella diretta ai Cardinali italiani subito

dopo la morte di Clemente V (20 aprile 1314), e comincia ap-

punto colle parole : Quomodo sedet sola civitas plena populo.

Da cio deduce il Gietmann che questa e non altra e la let-

tera ricordata nel citato paragrafo della Vita Nuova la quale,

per conseguenza, almeno in parte non pote essere scritta in-

nanzi al 1314. Che dire di cosiffatto argomento? Noteremo

dapprima che il ch. Autore sembra assumere come cosa cer-

tissima essere indicati da quell' espressione principi della

terra i Cardinali italiani
;
cio invece e per lo meno molto

dubbio
;
mercecch^ colla grande maggioranza dei comentatori

si puo tenere, come noi teniamo, che la parola terra in quel

passo valga quanto cittd. In fatti fu adoperato in questo senso

non solo dalFAiighieri e da altri scrittori non pochi del tre-

cento ma anche dal Tasso, secondoche cogli esempi alia mano
fu evidentemente dimostrato *. Ma concedasi pure che ivi prin-

cipi della terra suoni quanto principi del mondo o Cardi-

nali, conforme molto innanzi al Gietmann sostenne fra noi

Gabriele Rossetti. Che percio? Non pote Dante, chiedererno

noi alPAutore collo Scartazzini 2 scrivere in diversi tempi due

diverse lettere conaincianti entrambe colle stesse parole di

Geremia? Quindi, essendo F argomento desunto dall'identita

della lettera ai Cardinali nel 1314 con quella ai principi della

terra del citato paragrafo XXXI per lo meno molto dubbio,

non vediamo quale forza possa avere per distruggere tutte

le altre prove certe e ben conosciute le quali ci inducono a

porre la composizione della Vita Nuova prima dell'esilio.

Resta che brevemente tocchiamo dell'altro punto che so-

pra promettemmo di proporre alia considerazione degli studios!

: Vedi A. D'ANCONA, La Vita Nuova di D. A, Pisa, Nistri 1872, pag. H4.
2
Beilage zur Allgemeinen Zeitung, 3 marzo 1890 n. 52. Oltre allo Scar-

tazzini anche tin altro illustre Dantista, Teodoro Paur, scrisse una ben lunga
rivista sulla Beatrice del Gietmann, e pubblicolla nei Blatter fur literarische

Unterhaltung di Lipsia nel numero dei 9 gennaio 1890. E qui noteremo con

piacere che in parecchi altri periodici della Germania comparvero note bi-

bliografiche sopra il libro del nostro Autore, il che ben dimostra in quanta
stima siano tenuti cola i suoi lavori.

Serie XIV, vol. VII, fasc. 964 31 9 agonto 1890.



482 RIVISTA BELLA STAMPA

di Dante. Ed intendiamo d'un argomento, nuovo, per quango
ci sembra, e presentato dallo Scartazzini nella menzionata ri-

vista all'opera del Gietmann, a fine di meglio confermare la

storica esistenza della donna amata dall'Alighieri. E tolto dalle

parole della Vita Nuova parag. II, le quali dicono appunto cosi :

Ed avvegna che la sua imagine (di Beatrice) la quale con-

.tinuamente meco stava, fosse baldanza d'amore a signoreg-

giarmi, tuttavia era di si nobile virtu, che nulla volta sofferse

che Araore mi reggesse senza il fedele consiglio della ragione

in quelle cose la dove cotal consiglio fosse utile a udire. E pero

che soprastare alle passioni ed atti di tanta gioventudine

pare alcuno parlare fabuloso, mi partiro da esse
, ecc.

Avrebbe mai il Poeta scritto cio, chiede qui con ragione

lo Scartazzini, se la sua Beatrice fosse stata un puro essere

astratto? Ne punto vale 1'opporre, come pure udimmo, che so-

prastare alle passioni ha qui il significato di trattenersi, fer-

marsi in esse. Poiche fermarsi o trattenersi nelle passioni a

che cosa equivarrebbe, se non ad abbandonarcisi e commet-

tersi loro a reggere senza il fedele consiglio della ragione ?

Ma Dante narra tutto il contrario; ci fa sapere che egli gio-

. vane signoreggiava gli appetiti, e in tanto appunto si passa

dal descrivere minutamente come cio seguisse, in quanto re-

puta un parlare fabuloso, cioe cosa incredibile, che altri nel

bollore degli spiriti rimanga sempre signore delle passioni

come egli aveva pur fatto amando Beatrice.

Conchiudiamo rallegrandoci da una parte col chiaro Autore

per la conoscenza, non al certo comune, che possiede delle opere

del nostro sommo poeta, mentre dall' altra ci spiace di non

potere accettare le sue nuove dottrine. Piu e piu volte leg-

gendo il suo libro, e riandando posatamente il modo di inten-

dere la Vita Niwva e la figura della Beatrice, ci corse il pen-

siero alia cosidetta Trilogia Dantesca del Witte. E ci parve

che queste due teorie portate in mezzo da due ardenti cultori

delPAlighieri per risolvere questioni tra loro diverse, concor-

dino in questo che, presentandosi entrambe con un certo ap-

parato di grandiosita e di attrattiva, non reggono tuttavia alia

semplice e fedele riprova dei fatti.



SUIKNZE NATURALI

\. Dov'era il Paradiso terrestre? 2. II permanganate di potassa contro il

veleno della vipere. 3. Le pompe del Candeo. 4. I colombi mes-

saggieri.

1. Dov'era il Paradiso terrestre? E una questione che desta pur scm-

pre la curiosita non pure dei credenti ma ancora dei razionalisti, che,

per ragione dei loro studii, s' abbattooo a discorrere delle origini biblichc

dell'uomo; e, se non credono al fatto, non isdegnano pero d'indagare il

senso genuine del racconto. Anche noi possiamo dime qui, tanto per una

volta, una parola, dappoiche a sciogliere la questione non ultimo ad in-

vocarsi sono le scienze natural!.

Uichiamiamo le parole, con che nel Capo II del Genesi si descrive il

soggiorno del primo uoino. II Signore avea piantato da principle (se-

condo altri: avea piantato In Eden a levante) un paradiso (come a dire

un parco) di delizie; dove colloco 1'uomo che avea formalo. E il Signore

Iddio avea prodotte dalla terra ogni sorta di piante, belle a vedersi e di

frutto dolce a mangiare, e 1'albero eziandio della vita in mezzo al pa-

radiso, e 1'albcro della scienza del bene e del male. E dal luogo di deli-

zie (secondo altri da Eden) scaturiva un fmme ad inaffiare il paradiso, il

qual (fiume) di la si divide in quattro capi : uno dicesi Fison, ed e quello

che gira intorno al paese di Hevilath, dove nasce 1'oro: e 1' oro di quel

paese e"ottimo; ivi trovasi il bdellio e 1'onice (versioni dubbie dclle due

parole ebniiche bedolah e shoham). E il nome del secondo fmme e Gehon,

ed e quello che gira per tutta la terra d'Etiopia. 11 nome poi del terzo

fiume e Tigri, che scorre verso 1'Assiria (o di contro all'Assiria). E il

quarto fiume egli e 1'Eufrate .

Tutto questo doveva esser chiaro al tempo di Mose, il quale, scrivendo

per gli Ebrei, suppone evidentemente che essi, o almeno i piu istruiti

fra loro, abbiano gia una chiara notizia dei paesi da lui nominati, e di

certi loro prodotti, e dei fmmi che ricorda; segnatamente poi dell'Eu-

frate, come del principale fra tutti e piu famoso l
. La qual notizia dovea

i Ilia quatuor (flumina) quasi separata el vulgo nota describit, eaque In-

daeis proponit, ut ipsi eof illia quo loco fuerit paradisus cognoscant. Corn, a

Lap. t. I, c. II, v. 8.
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renders! in breve assai piu popolare ed esatta, quando cioe il popolo ebreo,

il quale fino allora era stato in Egitto, fosse entrato nella terra promessa,

;tlle cui porte gia si trovava.

Ma col correre dei secoli il riscontro del nomi e delle circostanze si

e venuto abbuiando cosi, che, per cominciare da quest' una, non pochi

hanno opinato essere il Paradiso terrestre stato da Dio distrutto dopo il

peccato dei progenitor!, e il luogo trasformatone in tutt'altro per opera

del diluvio e per sollevamenti di montagne e tramutamento non pur del

corso, ma ancora delle scaturigini, dei fiumi. Per questa opinionc stava

anche Martin Lutero e dopo lui il Clerico ed altri protestanti assai. Ma

a mostrarla i'alsa basta osservare che Mose non accenna menomamente a

cotesta supposta trasformazione, anzi rappresenta come rimasti identic! a

so stessi i quattro fiumi, il che in verita non si capirebbe se avessero

non diciamo deviate piu o meno dal corso primitive, come suol avvenire,

ma se ne fossero cambiate perfino le sorgenti. Altro e dire che, cacciato

1' uomo dal Paradiso terrestre, e cessata la Provvidenza speciale onde

Iddio avea ordinato quel luogo delizioso e lo conservava, esso inselvati-

chisse; e, tra per questo e pei cambiamenti recativi poi dalla coltura del-

1'uomo, non serbasse piu forma del primitive paradise; ma che la topo-

grafia naturale del luogo si conservasse in sostanza la medesima, e che

csso potesse riconoscersi tuttora, lo significano chiaro tutte le indicazioni

date da Mose, il qualc con esse non rnira poi ad altro effetto.

Resta la difficolta d' intender bene quelle indicazioni, chiare certa-

mente agli Ebrei del tempo di Mose, ma divenute poi si ambigue che i

dotti, messisi in cerca del Paradiso terrestre a quel barlume, sono andati

n dar di capo chi qua chi la nei paesi piu disparati. II vero nodo della

questione, e fonte dell' incertezza, puo dirsi che consista nel non sapersi

piu quali fiumi s'abbiano a intendere sotto i nomi di Fison e di Geon,

giacche pel Tigri e per 1'Eufrate non vi puo essere dubbio ragionevole.

Che flume dunque era celeste Fison? Giuseppe Ebreo, appoggiandosi alle

interpretazioni dei Rabbini, ritiene che egli doveva essere un fiume del-

1' India; e non pochi dotti lo seguirono, risolvendosi chi pel Gange e chi

per FIndo o per altri fiumi di quella rcgione. E in verita, dicendo Mose

che il Fison percorre il paese di Hevilath, sebbene non vi sia esempio
che 1'India fosse mai chiamata con quel nome, cio non pertanto ella viene

indicata, a parer lore chiaramcnte, coll'enumerazione dei prodotti suoi pro-

prii, cioe dell'oro, del bdellio e della pietra preziosa dello shoham. Quanto
al Geon, sostengono i medesimi autori che esso sia il Nile, e credono di

confermarlo colla particolarita attribuitagli da Mose, di girare per tutta

1'Etiopia.

Contro a questa prima interpretazione sorgono subito in mente a cia-

scuno difficolta gravissime. E la prima, piu ovvia, e quella tolta dallo

stesso testo, il qual dice che i quattro fiumi del Paradiso si diramavano
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da im solo. Ora come si fa a derivarc da un sol fmine, c insiemc col

Tigri c 1' Eufratc, anche un fiume qualsiasi dell' India e poi il Nilo? Cio

doveva riuscire difficile anche a Giuseppe Flavio, che idenlificava il gran

fiume dell' Eden col fiume Oceano
;

il quale corre, secondo Omero, in-

torno alia terra. Non discorriam nemmeno dell' amminicolo delle comu-

nicazioni sotterranee, che poteano, secondo alcuni antichi intcrpreti, col-

legare fra loro quei fiumi cosi lontani. QucI che non s' ha a dimenticare

si e che Mose descrive qui il Paradise terrestre e ne determina il luogo ;

con linee cosi fatte e cosi dispostc, egli non e davvero ne descritto ne

determinato. Quando poi il Renan ed altri tagliano il nodo con supporre

che Mose non sapesse la geografia, fino a trasportar 1' India a due passi

dall' Eufrate, e a fare scaturire dalla medesima sorgente 1'Eufrate che

scende verso Mezzogiorno dall'Armenia, e il Nilo che scorre verso Tramon-

tana dell'Etiopia; tali stravaganze trovano fra gli stessi razionalisti chi

le sferza secondo il merito. II Dclitzsch (Fed.) deride con ragione 1'ipo-

tesi che vorrebbe collocato il Paradise terrestre in una o in altra parte

dell' India : sull' altipiano di Pamir, secondo il Renan e il Maspero ;
o nel

Kashmir, secondo 1' Herder
;

o piii lontano ancora a Levante, secondo il

Wellhausen, o anche piu lontano e piii verso Tramontana, nell' ultimo

lembo della Terra a Settcntrione, secondo il Rertheau. II solo fomlamento

di tutte queste fantasie e la gratuita supposizione, secondo la quale co-

testi autori vogliono collocata la culla del genere umano nell' India, e

e dall' India essere venuta agli Ebrei la tradizione delle origini dell' uomo.

Ne a dover immedesimare la terra d' Hevilath coll' India e di nessun

valore 1' enumerazione dei prodotti dell' oro, del bdellio e dell' onice :

giacche, quanto all' oro, se n' e tratto in varii tempi da varii pacsi, allre

mine scoprendosi cd altrc dianzi ricchissime esaurendosi : e cosi pote ben

trarsene al tempo di Mose da una regione non rimota dall' Eufrate, come

dalla Su^iana al dir di Plinio si traevano pietre preziose di gran valore,

quale pote essere lo shoham ed altresi il bdellio, fosse poi una pietra an-

ch' esso, ovvero una gornma o resina sul fare dell' ambra.

Per rispetto poi all' Etiopia, percorsa, al dire di Mose, dal fiume Geon,

oramni tutti sanno che gli Etiopi o Cushiti aveano stanza non solo nel-

1' Etiopia presente, ma fuori d' cssa occupavano, ritenendo lo stesso nome

regioni assai estese dell' Asia.

Chi legge con mente spregiudicata il racconto di Mose intende, la

prima cosa, che i quattro fiumi del Paradiso non si possono separare a

vicenda di centinaia di leghe, poiche tutti derivano da uno stesso fiume

e che pero a voler trovare il Fison e il Geon, era d' uopo cercarli nella

regione medesima dove sono T Eufrate e il Tigri. Da questo ragionevole

presupposto sono nate tre ipotesi, le quali difieriscono tuttora a vicenda,

ma solo in quanto assegnano al Paradiso tre diversi tratti della regione

bagnata dall' Eufrate : la prima collocandolo a Tramontana, nell'Armenia,
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presso nllc scaturigini di qucl fiumc : la seconda pin a Mezzogiorno sul

Golfo Pcrsico la dove 1' Eufratc si scarica nel mare : la terza Ira 1' uno

c 1' altro eslremo, doe nella regione die si stende al Mezzodi di I};il>i-

lonia. Se il lettore vuol premiere sott' occhio una carta geografira del-

1'Asia, si rappresentera facilmente la sostanza di ciascuna ipotesi e le con-

getture ad essa favorevoli o contrarie.

La prima ipotesi, quella che cerca il luogo del Paradiso terrestre in

Armenia, vi trova non rnolto lontane a vicenda le origini del Tigri e del-

1'Eufrate. Per essa il Geon si ha da ravvisare nell'Arasse, che nasce presso

Erzerum, e unitosi col Kyros o Kur, va a sboccare nel Mar Caspio. Pel

Fison poi si puo intendere, secondo alcuni, lo stesso Kyros, secondo altri

il Fasi, che nasce nel Caucaso e va a metier foce nel Mar Nero. Ne vi

manca qui il rinfianco della tradizion locale, che addita, come sedc gia

del Paradiso terrestre, 1' ubertosissima e amenissima Oasi di Orduhad,

sulla sponda sinistra dell'Arasse.

Senonche eccoci subito alle obbiezioni. II Fison ed il Geon percorre-

vano 1' uno la terra di Hevilath, 1' altro un paese di Rush. Ora le ipo-

tesi propostc per soddisfare a questa indicazione non hanno punto vero-

simiglianza, essendo tempo perso il voler cercare gli Etiopi sul corso ne

del Giro ne del Fasi, o identificarc la Colchide coll' Hevilath. Ma oltre a

cio il Fasi ne per sorgente ne per corso si avvicina all' Eufrate e al Ti-

gri : gli altri quattro fiumi poi, se non si mira sulla carta che alia di-

stanza in linca retta, sembrano scaturire a intervalli non grandi ;
ma di

fatto anche solo fra le sorgenti del Tigri e dell' Eufrate v' e tutta una

provincia che il re Salmanasare II, in una sua iscrizione, si vanta di avere

soggiogata, espugnandone le citta : c che e piu, fra 1' una e 1'altra sor-

gente si elcva non gia per avventura un colle, ma la catena centrale

dellc Alpi d'Armenia. Rispondono i sostenitori della delta opinione, do-

versi credere che quei monti si sieno sollevati al lempo del diluvio, scon-

volgendo cosi lulta la topografia del luogo : ma a questo si e gia repli-

cato : Mose descrive il luogo qual era al tempo suo, passato gia il diln-

vio : di la il fiume si divide in quattro capi.

Segue ora la seconda ipotesi, che e del Delilzsch (Fed.). Queslo dotto

assiriologo opina che la provincia di Eden, enlro la quale il Signore pianto

il Paradiso, fosse la regione inlorno a Babilonia celebrata nell'anlichita

per la maravigliosa sua uberta e bellezza. Quivi allresi 1' Eufrate e il

Tigri, avvicinandosi a vicenda piu che altrove e comunicando per innu-

merevoli canali, c, nel tempo delle piene fecondatrici, allagando tulla la

pianura frapposla, si puo dire che formino un sol fiume. Queslo era il

fiume unico che entrava eziandio ad irrigare quella parte speciale del-

1'Eden che era stala messa da Dio come a giardino di delizie. E di /a

(cioe uscendo dal Paradiso, secondo il Delitzsch) il fiume unico si dira-

mava in quattro fiumi. Cio si spiega facilmente dei due primi cioe del-
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1' Eufrale e del Tigri, che poco stanlc si dilungario 1'uno dall'allro e

riacquislano cosi la loro indipendenza. Quanto al Fison e al Geon 1'au-

torc 11 ravvisa in due maeslosi canali in parle natural! in parle artifi-

ciali, che doveano primeggiare fra i mille, ond'cra solcata quella regione.

L'uno era il Pisanu, die poco solto a Babilonia si stacca dalla spouda
deslra dell' EuCrate e va a scjriearsi direttamente nel mare pcrsiano.

L'altro era il Gucliano (nome non ancora accertato sulle iscrizioni assire),

chc si stacca dalla sponda sinistra dello stcsso Eufrate c, dopo avcre ir-

rigata da quella parte tutta la regione mediana della Bahilonia, rientra

nell' Eufrate donde usci, Sotto il nome di Hevilath poi sarebbe da in-

tenderc il lembo del deserto Siro, che lungo il confine di Babilonia si

eslende fino al Golf'o persico: e sotto il nome di Etiopia o di Kusb an-

drebbe intesa la Babilonia propdamente detta. E di fatto quivi Nembrollo.

figliuolo che era di Kush, fondo le sue famose cilia capital!, Babcle ed

Erech, onde e verisimile che in quei press! ancora sorgessero le altre

due Accad e Kalne. Nel rimancnte chi fosse vago di vedere esposta am-

piamenle questa opinionc e trattate le qucstioni che vi si connettono,

non ha chc a leggerc il libro che ne scrissc il Delitzsch sotto il titolo

Wo lag das Paradies? (Leipzig, Hinrischs'sche Buchandlung, 1881).

La terza opiniorrc trasporta il Paradise terrestre ancor piu a mezzog-

giorno, cioe fino sulle rive del Golfo Persico, dove 1'Eufrate ha le sue foci,

ma i dolli chc la scguono, non s'accordano poi nel dare 1'indicazione dei

quattro fiumi hiblici. Calvino e dopo lui parecchi altri awisano, che il

gran fiume principale s' abbia da ravvisare nel Schatt-el-Arab, col qual

nome si designano il Tigri e 1'Eufratc, riuniti in un letto comune dalla

citta di Korna in poi: il qual corso d'acqua, dividendosi da capo in due

prima di giungere al mare, somminislra con cio a quegli esegeli due

allri fiumi da appoggiar loro i norni di Fison e di Geon, bensi senza molta

speranza di mostrare come essi rispondano a tulti gli altri ragguagli da-

line da Mose. Allri dolti adunque, come il Pressel e il Rask, ritenendo

come fiume principale lo Schall-el-Arab, lasciali da parle quei due bracci

inferior!, vogliono invece ravvisare il Fison e il Geon in due affluent! di

quello, prov^nienti ambedue dalla Susiana, e sono il Karun (Fison) e il

Kercha ovvero Carasu (Geon): e questa e in sostanza 1'opinione rimessa

in campo dal dollo Ab. Dessailly ncH'otlima Revue du Monde catholique ',

e, se non altro, studiala e illustrata quivi da lui con diligcnte studio.

Qui e il luogo di notare tin'ambiguita rimasta nel testo mosaico r

quale lo abbiamo ora, circa il modo in che dove concepirsi la piu volte

ricordata divisione dei fiumi. Dice Mose: Un fiume usciva dall'Eden ad

irrigarc il paradiso c di li si divide in quattro capi. II senso puo es-

1 DC I''emplacement du Paradis tcn-cxlir. Lea lien.r d'origine de la race negre.

Livr. 1 Fevrier, 1 Mars et 1 Mai 1890.
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sere primieramcnte che il fiume proveniente dall' Eden, cioe dalla pro-

vincia cosi nominata, uscito appena di la si dividesse, sccndendo, in quat-

tro r'ami prima ancora d'cntrare nel Paradise: ovvcro che cotesta sua

divisione succedesse nel Paradiso stesso : o infme ancora che ella avvenisso.

dopo che il fiume aveva attrayersato il Paradiso.

Tutti e tre questi sens! sono ammissibili per giudizio dell'A. Lapide

e del Pereira : ma essi, chi ben riguarda, sembrano supporre una divi-

sione del fiume nella parte inferlore del suo corso, a un dipresso come

suole avvenire in piccolo di tutti i fiumi, che presso 1'imboccatura, pia-

neggiando il terreno, si dividono in varii rami, e cosi divisi giimgono al

mare. Ora, nell'ipotesi di cui parliamo, la cosa non dovrebbe intendersi

cosi, ma a ritroso: giacche 1'Eufratc, il Tigri e gli altri due non nascono

gia dalla divisione dello Schatt-el-Arab, supposto fiume del Puradiso, anzi

questo, al contrario, risulta dalla loro riunione in un solo letto. Per ac-

cordare adunque le parole di Mose con questa ipotesi, convien supporre

che egli non discorra di una diramazione reale delle acque nel loro corso

inferiore, ma piuttosto di una diramazione grafica che puo intendersi,

sebbene non cosi naturalmente, anche risalendo col pensiero a ritroso del

fiume. Sarebbe come se un geografo forestiere scrivesse, per forma d'esem-

pio, che dal Piemonte esce un fiume (intendendo del Po), ad irrigare il

basso Milanese; il qual fiume di li (sottintendi in s?/) si divide in due

capi, 1'uno chiamato il Ticino e 1'altro il Po. A favore di questa inter-

pretazione puo allegarsi quel vocabolo di capi, dato ai quattro corsi d'acqua,

il qual nome, benche possa applicarsi ancora a quattro rami inferior^

nondim^no parlando di fiumi s'appropria meglio a rami superior i e atte-

nentisi alle sorgenti.

Piii scontorta assai e appena ammissibile ci sembra 1' interpretazione

che da il Dessailly di quelle. parole : ipse vadit contra Assyrios, scrittc da

Mose come per caratteristica del Tigri. II ch. Autore insiste su quella par-

ticella contra la qual non significa esattamente il medesimo che versus, e

richiama gli esempii contra ventum, contra flumen. E sia cosi : ma quando

poi egli conchiude : La vera versione di quel versetto e dunque : II nome

del terzo fiume e Tigri, esso va a monte dell' Assiria, cioe: e d'uopo risa-

lirlo per arrivare nell' Assiria , cotesto cioe, ragguaglia due cose molto

diverse, come sono queste: che un fiume vada esso contra un paese, il che,

accennandovisi a moto, si suole intendere naturalmente delle sue acque ;

e che per giungere a quel tal paese sia d'uopo andare contro corrente,

il che non importa che egli vada contro quel paese, anzi 1'opposto. Cosi

nel paragone da noi recato piu sopra, se si comporterebbe il dire che il

fiume irrigatore della Lombardia, su di li si divide in due capi, non par-

rebbe ugualmente acconcio il seguitar dicendo che 1' un d' essi detto il

Ticino, va contro la provincia di Novara, per cio che chi va per esso contro

acqua trova quella provincia. Dove non e neanche da ommettere che il
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Tigri era fiurae di confine tra 1'Assiria e 1'Elam, appunto come il Ticino

lo e i'ra il Novarcse e il iMilanese; sicche neppur risalendolo non s' an-

dava conlro 1'Assiria, ma si costeggiava. Con molto maggior verosimi-

glianza pero ha cercato il Delitzsch di accomodare quel vcrsetto alia sua

ipotcsi, ritenendo bensi la particella contra, ma nel significato piii esten-

sivo di cosa che giace di risconlro, di fronte ecc. E per avventura rite-

nendo questo medesimo significato, potrcbbe il versetto senza tanto sforzo

iulattarsi altresi all'opinione di cui discorriamo.

Uimettendo il lettore a cio che scrive il Dessailly in proposito dei

pacsi d'llevilath c di Kusli, come esistenti in quei pressi, che e un punto
tratlato da lui con particolare studio, acceuneremo qui soltanto ad una

ultima obbiezionc che il Delitzscli moveva fino da dieci anni addietro; ed

e certamente cosi grave che, non sciogliendola, basta a mandare in aria,

anzi sott'acqua, questa terza ipotesi con tulti i suoi sostegni. L' obbie-

zione e tolta da cio che la regione, di cui qui si parla, ai tempi di Mose

era in gran parte tuttora occupata dal mare; e dove emergeva, i fiumi

Don v'avevano il medesimo corso che al presente. Cosi nel Karun, che

piu tardi si volse a confluire coU'Eufrate, dicono le vccchie iscrizioni as-

sire, che egli sboccava in mare. Similmente la riunione del Tigri e del-

1'Eufrate in un solo Schatt-el-Arab, e un fatto recente. Lo stesso Plinio

attesta che quei due fiumi si scaricavano ciascuno direttamente in mare,

c che tra le due foci correvano 25 miglia, ovvero 7, al dire di altri : ed

e opinione probabile assai, che esse fossero tuttora divise al tempo di Ales-

sandro il Grande. Da tutto questo si vede come, anche senza ammettere

sconvolgimenti straordinarii nella regione dell'antico Paradiso, tuttavia a

volerne ritrovare il posto e i corsi d'acqua che lo dcterminavano al tempo
di Mose, uon basta conoscere 1'idrografia presente di quelle regioni, ma
converrebbe studiare con agio le modificazioni che ella ha sofferte in questi

circa quaranta secoli per le solite vicende di dcviamenti e interramenti

a cui vanno soggetti a lungo andare i fiumi.

Per cio poi che spetta al luogo stesso che la terza ipotesi assegna al

Paradiso terrcstre, avendosi da memorie antiche c vcdcndosi anche oggi

per diretta osservazione che egli e un terreno, il qual viene di continue

formandosi e avanzandosi in mare pei depositi alluviali che vi recano i

fiumi, se ne conchitide giustamente che vi fu tempo in cui tutto quel

tratto di terra era sott'acqua. Ne occorrc il risalire per questo alle ri-

mote epoche geologiche, se e vero, come dicono, che quel delta cresce

al presente in ragione di circa 22 mctri all'anno, il che darebbe in 4000

anni 88 chiloinelri, e risponderebbe appena alle descrizioni che di quella

marina danno le tavolette assire.

Queste sono le diverse opinioni die corrono intorno al sito del Para-

diso terrestre: le quali se non risolvono pienamente la qucstionc, val-

gono non pertanto a restringcre di molto il campo delle dubbiezze, esclu-
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dendo Ic slranc ipotesi indiane, oceaniche o ultraocoaniche, per richiamarci

u quella regione die fu riputata scmprc a un dipresso come la culla del

genere iimano.

~2. Altru volta intorno a questn stcssa stogione, so la memoria non

c' inganna, demrno per utile di chi si reca a villeggiare alcuni suggeri-

mcnti intorno agli animali vcnefici, die anche nei nostri pacsi sogliono

renders! o molesti o pericolosi appunto nei caldi estivi. Fra questi il

principalc e la vipera, che pur troppo ogni anno suol recare la morte

a qualclie disgra/iato. Un antidote sicuro e facile contro i morsi del la

vipera, non s' c trovalo ancora. 1 cacciatori sogliono portarc con se 1'am-

inoniaca per curare i loro cani, che, frugando pei campi e per le prode,

vanno piu soggetti dd incontrare quella serpe e averne un morso. Ma

1' espcrienza non conferma per nulla la presunta virtu di quel ri-

medio; e metterebbe quindi meglio lo sierimentare in quella vece il

permanganuto di potussa, provato gia non senza buon successo contro il

veleno dei serpenti a sonagli, nell' America meridionale: ovvero Yacido

cromico; 1'uno e Faltro alia dose di 1 per 100 d'acqua. II Dott. Pierre

nella Revue des Sciences naturelles appliquees
J
riferiscc Ic esperienzc fatte

a questo proposito dal Kaufmaon. In esse 1'acido cromico si mostro rneno

efficace del permanganate, perche coagulava troppo prontamentc i liquidi

della piaga e si diflbndeva piii imperfettamente pei vasi intcrni. II per-

manganato sarebbe quindi da preferire. Iniettandone alcune gocce nei

luogo stesso della puntura c intorno ad cssa, s' impedisce lo svolgimento

degli efletli locali e si attenuano notabilmente i generali. II meglio e

quando 1' iniezionc puo farsi subito dopo il morso, ma giova tentarla an-

che a intervallo non grande, non senza speranza di giovamento. II Kauf-

mann 1'applico ad un cane che era stato morsicato una mezz'cra avanti.

II veleno avea avuto tutto 1'agio di operarc: la povera bestia era in uno

stato di sfinitczza assoluta, ne si risentiva dellc punture delle mosche.

Cercando il luogo della ferita, il Kaufmann trovo un gonfiore indolente

all' uno dei pie dinnanzi, dove, radendone il pelo, gli venne scorta una

piccola piaga non doppia, il che dimostrava che uno solo dei dcnti della

mala bestia era penetrato nella pclle. Inietto allora alcune gocce di per-

manganate nella ferita c in tre o quattro punti d' intorno, e brancico

alquanto la regione per agevolare la circolazione dell' antidoto pei vasi.

Scorsa mezzora, il cane comincio a scuolersi, a cacciare le mosche c a

dar retta alle chiarnate: a poco a poco la respirazione si fece regolare,

il polso rialzo, e in breve il cane era guarito. Convien notare tuttavia

per amor del vero che si era aiutata la guarigionc con far ingoiare al-

1' infermo cinque o sei gocce d'ammoniaca, infuse in un sorso d' acqua

alcoolizzata. Speriumo che altri esempii di guarigioni in anima non vili

vengano a confermare questi buoni suc.cessi.

1 V. Cosmos 28 Juin 1890.
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3. Le varie domamle die tuttora ci si fanno intorno alle pompc da

prefcrirsi nel trallamento dclle viti contro la pcroriospora, indicano ali-

baslanza die molti non si trovano content! appieno dclla scelta da se fatta.

A noi tornerebbe difficile 1' inlraprendere qui un confronto fra i vanlag-i

gli svantaggi delle varie pompe, e mollo piii poi il formare tin giudizio

in favore assoluto di qucsta o di quclla. Ben diciamo chc quelle del va-

loroso parroco Candeo ci seinbrano avviate a soppianlare tutte le altre;

e non mica per f'orza di annunzii strombazzati per ttitli i giornali a un

tanto la linea, ma proprio pei snoi pregi, il cui valore e raddoppialo dalla

tenuita dclla spcsa. La pratica nc conferma cio che 1' inventore ne pro-

mette, cioe: chc ncsstm' altra pompa e capacc di maggior lavoro; nes-

suna ha maggior durata; ncssuna 1' uguaglia per semplicita; c nessuna

insudicia meno le vesli dell' operaio, del che devesi allresi tener conto.

Abbiain voluto ricordare questo utilissimo ritrovalo, benche la stagione

sia orainai si avanzala, sia per soddisfarc al desiderio di coloro che ce

ne richiesero, sia per istruzionc generale di tanti nostri italiani, che pro-

pendono sempre a preferire i ritrovati e gli attrezzi dei foresticri ai no-

slrani : e sia pure che moltc voile s'appongano, ma non di rado ancora

la sbagliano, come avviene anche in queslo fatlo; che mentre essi a car'o

prezzo (anno venire le pompe dalla Francia e d'altronde, di Francia in-

tanto e d'Auslria si domandano a migliaia per la loro bonta e pel buon

mercato, le pompe del Parroco Candeo.

4. Uno dei misteri
piii

oscuri ncll'istinto degli animali e quella fa-

coltiu che mostrano molti di loro, di trovare la dirittura di un termine

lontano a cui vogliouo giungere, seuza chc si possa intendere da qual

criterio siano in cio condotti. Sc vi fosse qualche speranza di risolverc

il problema a riguardo degli animali migratori, che a tempo suo s'av-

viano verso una determinata plaga del cielo, sia il mezzogiorno o la tra-

montana o altro; anche quel barlume di speranza si perde quando si

tratta di direzioni variabili, come e quella che trovano talora i gatti o

1 cani portati a molte miglia da casa, la dove non poterono arrivar mai

ne questi nelle loro corse ne quclli nolle loro misteriose ed equivoche

gitc notturne. Ma i
piii mcravigliosi in questo gencre d

1

istinto sono,

come ognuno avra piii volte riflettuto, i piccioni messaggieri, cziandio

per cio che lo svolgimcnto di quella loro facolta richiede una cotal edu-

cazione; e questa altresi di un gcnerc particolare, poiclie proccde a sbalzi

cosi Itinghi, che non si capisce come il primo disponga al secondo : vo-

gliamo dire che non s' intende come un piccione non sappia dirigersi

verso casa da una dislanza maggiorc, se non vi si e esercitalo prima da

una distauza minore, e pur talc anch'essa che lo metta in region! a lui

del tutlo sconosciute. Compiuta poi 1' educazionc per distanzc sufficient}

si direbbe che non v'avcsse piii limito a quella maravigliosa lucidila, se

qui pure il fdtto non mostrasse il contrario. 11
piii lungo tragitto effet-
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tuato da una brigata di piccioni messaggieri negli ultimi anni, fu quello

da Calvi in Corsica fmo in Belgio, pel corso di 900 chilometri, compre-
sovi 150 chilometri di mare *. S'erano portati a Calvi 649 piccioni, tutti

di buon sangue e alcuni fra essi gia di chiara riputazionc; e il lunedi

t>0 Inglio 1883, alle ore 4 e 30 minuti si diede loro il volo. 11 tumulto

della prima alzata, e piu ancora quello degli affetti che si sollevano in

tutti quei piccoli cuori, giacche ognuno. de' colombi e padre o madre di

famiglia, e pensa ai piccolini che ha lasciati nel nido: poi lo sforzo del

dover rispondere quivi slesso su due piedi, o, per dir meglio, su due ali, al-

rimperiosa domanda: Da che parte stanno ora i miei bambini? tutto questo

insieme suol gcnerare in simili casi una cotal momcntanca confusione fra

quelle povere bestiuole, che sembrano perdervi la testa, volando attorno e

framescolandosi con un visibilio, che confonde la vista a riguardarlo. .Ma

poco stanno quei di mente piu salda e d'intuito piu sicuro, a risolversi

sulla via da tenere: partono, e dietro loro tutla la fiumana degli altri,

fmo ai piu titubanti, non badando oramai piu ncssuno, se non a vogare

con quanto ha piu di forza pel fluido oceano deH'atmosfera. Arrivassero

almeno tutti a consolare la famigliuola ! che ccrto festa piu grande in

un nido di piccioni non vi deve essere che questa del ritorno del babbo,

messo a si brutti repentagli. Ma pur troppo non e mai che tali prove

indiscrete non facciano un buon numero di vedove e d'orfani, per gl'in-

felici padri che soccombono lungo la via, o vinti dalla stanchezza o pei

tanti incontri che da terra e per aria insidiano alia vita d'un Colombo.

II miglior volatore fra quei che dianzi dicevamo, arrive a Verviers la

dimane della partenza, alle ore 3 e 16 minuti pom., con aver volato

27 ore continue in ragione di 555 metri al minuto, ossia di 9 metri al

secondo. Questa velocita, facendo ragione della lunghezza del tragitto, fu

ammirata?giustamente: che, del resto, per volate piu brevi, della durata

di 5 in 10 ore, la velocita e, in ragguaglio, di 1100 metri al minuto.

E tale fu quella dei primi dieci piccioni, fra quei die nel giugno 1888

si fecero volare da Perigueux a Parigi, avendo cssi percorsi 430 chilo-

metri in 6 ore e 37 minuti. Che anzi in una volata di 220 chilometri,

da Lilla a Parigi, 51 vincitore ebbe ala da percorrere 1260 metri al mi-

nuto, cioe 21 metri al secondo: e potea fame ben anco 1400, come se ne

hanno esempii, coll'aiuto di un leggier venticello che ne avesse assecon-

dato il volo : ma non cosi se il vento va bensi a seconda ma con gagliardia

indiscreta : che le spintc indiscrete non riescono tanto ad aiuto quanto a

trastorno, come e noto persino agli uomini, non che ai piccioni.

Cosmos, 12 avril 1890.
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I.

COSE ROMANS.

i. Impudenza e finta ignoranza di un giornale massonico-giudaico. 2. II

Vaticano in istato d'assedio: proterva curiosita e spionaggio. 3. II Santo

Padre e i cattolici di Francia. 4. II monumento di S. Tommaso d'Aquino
in Vaticano. 5. La lettera del S. Padre all'Emo Cardinale Lavigerie.

6. Le patriarcali Basiliche di Roma, e la tassa di successione. 7. I pro-

gressi dell'immoralita in Roma capitale d 'Italia. 8. La pubblipa sicurezza

a Roma. 9. Decretum.

1. Tra i giornali quolidiani che si pubblicano in Roma, non ve ne ha

uno chc piu della Capitale, si distingua per 1'odio contro la Chiesa e il

Papato, e pel modo grossolano e plebeo con cui lo manifesta, forse

perche al maltalento massonico va in esso congiunto il veleno giudaico.

Non passa giorno infatti che non colga un pretesto di sfogare la rabbia

che dentro lo consuma con invettive indecenti, con insinuazioni calun-

niose, con bugie sfrontate e con aperte adulterazioni storiche vuoi con-

tro la Chiesa, e i Papi, vuoi contro il doppio sacerdozio secolare e ro-

golare. Una prova di questo spirito diabolico, che anima il sopraddetto

diario romano, ne abbiamo tra cento, che potremmo citare, in un suo

articolo che di questi giorni oso scrivere in Roma, dinanzi agli eterni

monumenti della munificenza dei Sommi Pontefici, con questo insen-

sate titolo: Che han fatto mal per Roma i Pontefici? A questa quanto
stolta altrettanto imprudente domanda, rispose da pari suo 1' egregio

Osservatore Romano; e chi ha letto quella risposta, avra certamente com-

preso che 1'ignoranza della storia nello scrittore della Capitale e tanto

grande e supina, quanto e superlativa ed insigne la sua malafede nello

spacciar menzogne e calunnie in mezzo al popolo per iscreditare la Chiesa

e il Papato. Ma una risposta, diremmo ad hominem, contro le bugiarde e
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velcnose accuse del diario massonico-giudaico, ce la fornisce lo spettacolo

che si presenta agli occhi degli stranieri i quali vengono a visitare 1'antica

metropoli del Cattolicismo
;

e lo spettacolo e questo, che in vent'anni di

dominazione, il nuovo ordine di cose insediatosi in Roma, ha ridotto la

citta dei Pontefici, ad una specie di Casamicciola, come fu detto da un

deputalo al Parlamento. Per la qualcosa siam noi cattolici che dovreinmo,
invertendo i termini, chicdere alia Cap itale: Che ban fatto mid per Roma
i rivolu:-iun<irii entrati per la farnosa breccia di Porta Pia? E la rispost;i

potrebbe essere questa : Quod non fecerunt barbari, ecc.

2. In quella che la stampa settaria e tutta in calunniarc ed oltrag-

giure I'augusto e venerando Capo della Cliiesa, il Governo italiano, en-

Irato in Roma il XX settembre, nulla risparmia per rendere piu sensi-

bile c palese al mondo, come questo Apostolico Prigioniero sia veramentc

sub hostili dominatione constitutus. Di che avemmo teste una prova nel gran

putiferio che menarono i giornali liberaleschi sulla famosa uscita del Papa
dal Yaticano e relativo passaggio a traverse il territorio italiano. In questa

occasione a
piii di uno tra i giornali della setta sfuggi detto che anche

il Yaticano e un territorio italiano, e che in un avvenire non lontano,

il governo italiano invadera i Musei apostolici, per dichiararli senz' altro

proprieta dello Stato. Speriamo che quest' ultima sacrilega invasione non

accada
;
ma intanto non e men vero che la condizione del Papa nella sua

reggia Apostolica divienc ogni di piu intollerabile. Diciamo questo sull'au-

torita di un giornale, che, come 1' Osservatore Romano, e certo ben.ad-

dentro nelle segrete cose, in quel che riguarda la S. Sede. In un arti-

colo infatli che 1'autorevole diario cattolico di Roma, intitola // Vaticano

in istato d'assedio, leggiamo cose che non si pos-^ono spiegare, senza sup-

porre il Sommo Pontefice posto fuori d'ogni legge naturale, civile ed

umana. Basta dare una volta attorno al Vaticano per convincersi che la

Reggia del Romano Pontefice e in istato d'assedio, e che < 1'assedio che

lo circonda e lo rinserra, come e dei piu stretti e rigorosi, cosi e ben

anche dei piu odiosi e insopportabili. II Santo Padre e spiato in ogni suo

atto e in ogni suo detto; e con Lui tutti quelli che gli stanno d' at-

torno, che si recano in Vaticano per affari, o che vi si portano ancora per

dovere. Non solo il Vaticano e guardato continuamente e attentamente

in tutto il suo circuito esterno, ma la proterva curiosita e 1' indecente

spionaggio, con arti e con maneggi, per quanto scaltri, pur tuttavia ab-

bastanza noti, osano perfmo penetrare in quella, che pur dovrebbe essere

la rispettata dimora del Vicario di Gesu Cristo. Certe costruzioni di edi-

fizii nelle sue vicinanze, portate ad altezzc fuori di ogni artistica pro-

porzione, servono omai di torri di osservazione, o meglio di spionaggio

per quello che puo accadere entro il ricinto del Vaticano
;
e il Santo Padre

medesimo non puo piu con piena liberta passeggiare, ne anche nella piii

remota parte del suo giardino; di guisa che per isfuggire ai procaci sguardi



CONTEMPORANEA

d'ignobili curiosi. o di sal;iri;ito vedette, dovra quind'innanzi ridursi ;id

aggirarsi solingo per le loggie e pei musei del Yatirano.

Queste cose sono di una gravila e di un'enonnila che non putb sfug-

i^ire a nessuno; e certo 1'autorevole giornale che le stampa, non le slarn-

pcrebbe senza averle attinte a fonti degne di fede.

3. I diarii cattolici della Francia hanno teste pubblicalo una stupenda

lettera di Leone XIII al signer Chesnelong, presidente del Conizresso doi

cattolici francesi, in risposta al bellissimo indirizzo, che gli era stato presen-

tato nella XIX Assemblea generate. Noi abbiam visto con soddisl'azionr,

cosi il S. Padre, che avete soprattutto rivolta la voslra sollecitudine sullo

opere, che, a preferenza delle allre, abbisognano del vostro concorso e

richiedono la vostra devozione. E qui il S. Padre rammenta le princi-

pali risoluzioni dell'Assemblea, e soggiunge : Importa ora che 1'accordo

e la saviezza che si manifestarono nelle vostre risoluzioni sieno eguagliate

dall'attivita e concordia che dimostrerete nella loro esecuzione. Noi siamo

in diritto di aspettarlo; impcrocche quanto faceste fmora c'ispira per 1'av-

venire una lieta speranza. Voi accresceste ancora la nostra fulucia, di-

chiarandoci che 1'amore della vostra patria non diminui 1' amore per la

Madre comune dei fedeli, la Santa Chiesa. II fondatore e padrone dell'una

e dell'altra societa, Dio, ha di fatto disposto ogni cosa per modo che dal

bone fatto per la tutela e 1'onore della Chiesa derivino alia nazione, alia

quale si appartiene come cittadini, i piu copiosi frutti di salute. Prose-

guite dunque a camminare valorosamente sul cammino per il quale vi

siete avviali, e come pegno del divino favore accordiamo affettuosamente

nel Signore la bencdizione apostolica a voi e ai fedeli, ai quali siete uniti.

Leone XIII parla ai fedeli della Chiesa di Francia, come parlavano gli

Apostoli ai primi seguaci della Croce, e il suo linguaggio e cosi nobile,

cosi grande e cosi semplice, come puo esserlo quello di chi rappresenta

sulla terra Gesii Cristo autore e consumatorc della vera fede. La lettera

del Papa e del 14 giugno scorso; ma non e stata pubblicata che sullo

scorcio di luglio.

4. La pretesa uscita del Papa dalla sua reggia in Vaticano e della sua

outrata nel territorio italiano non ci aveano fatto dimenticare i partico-

lari della visita da lui fatta allo scultore Cesare Aureli. Se non che, la

brevita dcllo spazio e la moltiplicita delle materie non consentendoci di

riferire questi importantissimi particolari nella cronaca precedente, ci

affrettiamo a registrarli nella presente.

Sulle 9 antim. del martedi 15 luglio, il S. Padre, accompagnato dalla

sua nobile Corte, entrava nello studio del Cav. Aureli per vedere la sta-

tua in marmo dell'Angelico Dottore S. Tommaso, prima che fosse defi-

nitivamente collocata nel nuovo braccio della Biblioteca Vaticana che,

grazie alia munificenza del regnante Pontefice stassi restaurando. II S. Pa-

dre, dopo essersi fermato in distanza per vedere 1' effetto generale della
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figura, tutto compreso dell' ottima impressione riccvuta da quella prima
vista si approssimo alia statua, per ammirarne piu da presso i partico-

lari. La compiacenza che in qucsta circostanza provo 1'augusto e vene-

r;mdo Vegliardo, dovctte essere ben grande, se, come ci e stato riferito,

Leono XIII passo un' ora intcra a parlnre dell' opera monumentale del-

1'Aureli e metterne in rilievo gli altissimi pregi. Dopo di die, augnrando
di presto vcdere la bellissima statua collocata stabilmente nel posto de-

stinatole, diede all' insigne Scultore la sua particolare benedizione, e

verso le 10 risali in carrozza per recarsi nei giardini vaticani.

5. L' Osservatore Romano del 22 luglio pubblicava una lettera del Papa
al Cardinal Lavigerie, che qui appresso riportiamo, come documento per
la storia e come testimonianza dell'immensa operosita di un Pontefice il

quale, in tanta avversita di tempi e malizia di uomini, tien volto il pen-
siero alle genti ancora avvolte nelle ombre della barbaric, e sa apprez-

zare i sacrifizii di coloro clie questa barbarie non si stancano di com-

batterla.

Ecco la lettera:

Al diletlo figlio Nostro Carlo Marziale, del titolo di S. Agnese fuori le

mura, della Santa Rotnana Chiesa Prete Cardinale Allemand Lavigerie,

Arcivescovo di Cartagine ed Algeri.

LEONE PP. XIII.

Caro Nostro Figlio, salute ed apostolica benedizione. Ci siamo

sommamente rallegrati per la lettera che C' inviasti colla veramente grave

e commovente allocuzione, la quale nel giorno natalizio dei Principi degli

Apostoli hai indirizzato al drappello dei Missionari di Algeri, che stava

per avviarsi alle parti piu remote dell' Africa. Quello scritto Ci torno

piii soave, perche piu chiaramente ne risultava progredire in meglio, seb-

bene Ira grandi difficolta, 1' opera di coloro, cho vogliono incivilire e

rendere umane le geoti africane; la quale impresa, come sai benissi-

mo, Noi con singolare favore abbracciamo, e per quanto ci e dato,

siamo pronti ad aiutare. Perloeche dobbiamo rendere molte grazie alia

Provvidenza del sommo Iddio, la quale ora eccita uomini magnanimi ed

eletti che si consacrano a questa nobile opera, ora aggiunge virtu ed in-

cremento al loro evangelico ministero con lieta fecondita di frutti. Sono

veramente eccelsi ed arrecano diletto nel sentirli questi desiderii dei

Missionarii, i quali, cmulando i primi banditori del Vangelo, bramano di

rccarsi nelle nascoste ed inesplorate regioni dell' Africa interiore, dove

finora nessuna luce rifulse che le rischiarasse col lurne della rivelaziono

della gloria di Gesu Cristo; ma e cosa piu gioconda ancora che Prin-

cipi di popoli barbari, prontamente abbracciando la fede cristiana, sup-

plichino per un maggior numero di operai, acciocche piii celercmcnte si

propaghi nelle loro terre il regno di Dio.
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Mentre pero in queste cose riconosciamo i heneficii della Divina Prov-

videnza, non rammiriamo mcno in quel desiderio col quale i reggitori

del popoli rti Europa, coi validi mezzi che hanno, si propongono di di-

fenderc la causa dell'umanita nell' Africa. Argomento insigne di questo de-

sidcrio Ci vcnno porto dalla solennc radunanza tenuta poc'anzi in Brus-

scllos, nella quale gli stessi reggitori, per mezzo dei loro legati, assunsero

il patrocinio di quella causa che tanto noi caldeggiarno. Imperocche ivi, con

somma concordia degli intcrvenuti, si decretarono quelle cose che parc-

vano contribuire sommamente a risarcire il danno arrecato aH'Africa

dalla cupidigia di molti, i quali, indegni del nome di uomini, con crudelta

e astuzia barbarica, fanno commercio di negri, essi pure fatti ad im-

magine di Dio Creatore, e che giustamente debbonsi ritenere partecipi

della umana natura come gli altri uomini. A questi desiderii preclari dei

Sovrani d' Europa tributiamo le meritate lodi e i Nostri sentimenti di

gratitudine; quindi ai loro disegni auguriamo felicissimi risultati, e ci

adoprercmo in ogni modo perche nulla si tralasci da Noi, affinche 1' Africa

intiera abbia leggi e consuetudini corrispondenti alia dignita del generc

umano, redento da Cristo.

Del resto e uopo che indirizziamo le cure piu efficaci affinche cresca

d'assai il numero di uomini apostolici, i quali in dette regioni diffondano

la luce del Vangelo, nella quale cosa c'e di somma utilita il singolare

tuo zelo e la laboriosa tua diligenza. Imperocche, sebbene sienvi piu ra-

gioni e mezzi, ognuno dei quali ha la sua forza ed opportunita a pro-

muovere la vita civile in Africa, nulla e tuttavia piu eccellcnte e con-

forme alia natura di quest' impresa ed allo spirito del Vangelo di una

abbondante spedizione di banditori della verita; i quali, a guisa di legione

impavida, tentino 1'opera come insegna 1'esperienza del passato ed il ri-

cordo recente delle felici imprese. Di fatto, il soldato di Cristo, che si

avvia alle sacre Missioni, non vi va animate da veruna cupidigia di guadagno
e di gloria, ma spinto dalla sola voce di Dio, che lo chiama, e dalla sua

grazia opportunamente disposto a non temere nessuna minaccia della for-

tuna. Questi, acceso da quella carita, dalla quale era animato il Figliuol

di Dio per immolarsi per la salute del genere umano, abbandona la fa-

miglia e la patria, affinche non preoccupato da venm altro affetto, si dia

tulto al nobilissimo e divino uffizio, a cui consacro le sue forze e la sua

vita. Percio non e da far le meraviglie se 1'eroica virtii di codesti uomini,

i quali si avvezzarono a sottomettere allo spirito gli appetiti della came,

possa novamente operare quei prodigii, coi quali lo Spirito del Signore,

predicando gli Apostoli, rinnovo la faccia della terra, e in mezzo ai po-

poli, che giacevano nelle tenebre, diffuse il lume indefettibile della fede.

A tal fine grandemente desideriamo e domandiamo supplichevoli a

Dio, che, malgrado il tanto inferocir dell'odio dei malvagi contro il Clero

e le Famiglie religiose, sianvi moltissimi uomini apostolici, i quali, ani-

Stri XIT, !. Til, ftsc. H4. 8t mgosta 1890.
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mati dallo spirito di Cristo, seminino ampiamente nella terra d'Africa la

parola di Dio, e la fecondino coi sudori, e se occorre ancor col proprio

sangue. Di falto in que' luoghi, nei quali sara innalzato il vcncrando segno

<Mla redenzione, ivi presto presso al legno della Crocc fioriranno la ci-

villa c (utte le arti dell' uinanita la piu ingentilita. NV.1 duhitiamo che

tu, o diletto Figlio Nostro, in ossequio alia Nostra esortazione ed ai sen-

timent i del tuo animo sacerdotale, non sii per proscguire, con amore indc-

fcsso e diligeDza ad occuparti di quest'opcra, alia quale Noi, scguendo gli

esempii del Nostri Predecessori, sebbene oppress! dalla avversita ed esposti a

molli pericoli, rivolgiamo le principali cure dell'apostolico ministero. Da ul-

timo non vogliamo che tu ignori il piacere procuratoci dalla decisionc della

Societa contro la schiavitu in Africa, d'islituire un concorso di uomini

esimii per ingegno e dottrina, col quale sia premiato 1'autore dell'Opera,

che verra giudicata la piu atta a defmitivamente togliere la tratta dei

negri e la schiavitu condannata dall'odio e dai voti dell' umanita.

Ben volentieri quindi ti accordiamo che nel conferire quel premio, in

tal guisa si faccia menzione del nome Nostro da rendere palese come Noi

pienamentc 1' approviamo. Ma poi, sebbene degno sia di molta lode ognr

diligenza e cura di questa fatta, che miri ad accendere i desiderii degli

uomini e ad unirne i voleri nel compiere un' impresa del pari ardua che

salutare, tuttavia la somma speranza di uscirne bene e nell'aiuto della

grazia divina, che tanto piii
sara presente a chi opera, quanto piu co-

stantemente e ardentemente domandata. Auspice intanto di questo divino

aiuto ed in attestato della paterna Nostra benevolenza, accordiamo affet-

tuosissimarnente nel Signore 1' apostolica benedizione a te, caro Figlio

Nostro, in un col Clero e i fedeli affidati alia tua vigilanza.

Dato a Roma, presso S. Pietro, il 17 luglio dell'anno 1890, xm anno

del Nostro Pontificate.

LEO PP. XIII.

6. Ci piace dar conto di una non facile vittoria finanziaria riportata

recentemente presso il ministero delle Finanze dalle Basiliche patriarcali

di Roma. Ne hanno gia parlato alcuni giornali di Roma, ed anche VUnita

Cattolica di Torino de' 19 di luglio, in un articolo molto esatto e parti-

colareggiato, e noi pure ne toccammo nella Bibliografia del quaderno pre-

cedente, sotto il titolo: Capitolo Laterano, a pp. 331.

Mons. David Farabulini, prelato domeslico di S. S. e canonico della

patriarcale Arcibasilica di S. Giovanni in Laterano, sin da quando piglio

possesso del suo canonicato, nel darne al ricevitore delle successions la

consueta denunzia, richiesta dal medesimo a senso della legge sul regi-

stro, a quella uni una protesta in iscritto, in cui dichiarava di non es-

sere tenuto a pagare, come si continuava a far pagare al clero in Roma
da venti anni, la tassa di successione per il trasferimento dell' usufrutto.

Egli faceva osservare che il canonicato, di cui e investito nella basi-
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lica Laterancnse, non possicdc alcuna prcbcnda propriainente delta, con-

sistendo tuttc Ic rcndite (si in essa, e si, per unu Bolla di IMo IV, in

tulle le Basiliche e Collegiate di Roma) nelle sole distribu/ioni quoli-

diane, le quali non sono chc retribuzioni dell'opcra personate, e non si

ricevono, se non si interviene pcrsonalmente al coro. Le distribu/ioni

quotidiane appartengono al capilolo quale Ente morale, e non ai singoli

canonici, come prescrivono i sacri canoni e come decise piii voile la stessa

Cassazione di Roma conlro il Demanio dello Stato. La legge sottopone
alia tassa predetla non le relribuzioni e gli slipendii delle opere perso-

nal!, ma le cose stabili e determinale, senza le quali non sussisle Fusu-

1'rullo.

Dopo tale protesta fatta al ricevilore, monsignor Farabulini prcscnto

le sue ragioni al minislero delle Finanze con apposito e formale reclamo

diretto all' Intendente dolla provincia di Roma, e con una relativa c strin-

gentissima memoria difensiva scritta dal can. prof. D. Luigi Patrizi-Ac-

cursi, che facendo le parti di avvocato e procuralore presto con singo-

lare abilita 1' opera sua per sollecilare la causa presso il detto ministero.

La sua erudita memoria e stata lesle messa alle slampe con una dedica

al Card. Monaco La Valletta, arciprete della basilica Lateranense. Noi la

citammo nella Bibliografia predetta.

Questo importante lavoro giuridico, unito al reclamo, fu preso in

esame dalFAvvocatura generale erariale, col piu felice successo. Poiche

e riuscito a provocare dal ministero delle Finanze una risoluzione di mas-

sima, per la quale da quindi innanzi cessera pei novelli investili dei Ca-

nonicati e Beneficii in Roma 1' indebito pagamento della tassa di succes-

sion e.

Cosi (conchiuderemo coll' Unitd Cattolica) al capitolo della patriarcale

Arcibasilica latcranense, caltcdrale del Papa, madre e maestra di tutte

le chiese, si deve il vanto di avere per primo in Roma, per opera di uno

de' suoi illustri membri, provocato questa importante decisione ministe-

riale. II ricordo di una tale vittoria noi lo crediamo ben degno di rima-

nere nei fasti della Laleranense, come solenne esempio di quella invitla

fermezza, onde si debbono tutelare le ragioni del clero e difendere i sa-

cri diritti della Chiesa.

7. II grande Crispi e altamente immerso negli affari di Stato e nelle

cose della triplice alleanza, si che non gli rimane alcun ritaglio di tempo
da vedere in quali condizioni versi 1'onesta e moralita pubblica in Roma.

Eppure se ci e cosa che dovrebbe grandemcnte stargli a cuore e appunto

codesta, perche si lega ad una promessa solenne. Allorche infatti la ri-

voluzione invase Roma a furia di cannonate, il governo italiano di allora

ebbe cura di gridare ai quattro venti che il fatto si compiva per ri-

slabilire 1'ordine morale nelle provincie pontificie. Or bene, sono da

quel gioriio trascorsi 20 anni e in qual maniera s' e mantenuta quella
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promessa? Gli assassinii si seguono con una continuity non intorrotta, c

si consumano con una raffinatezza inaudita. Non passa settimana che la

cronaca non abbia a registrare cinque, sei, dieci suicidii : vecchi, giovani,

donne, operai, benestanti, impiegati, militari, che si uccidono, e al triste

passo tutto e pretosto: disastri fmanziarii, malattie gravi e incurabili,

perdite di un posto, amori contrastati, esami falliti. Mariti che uccidono

le mogli, mogli che disertano 1'ospizio coniugale, uomini che impongono
alia compagna della loro vita 1'estremo oltraggio per fomentare i proprii

vizii, si contano a centinaia, e i loro nomi figurano nei giornali col titolo

di Drammi del inatrimonio. Quanto ai furti si son essi moltiplicati

in guisa che oggi Roma si e acquistata una triste celebrita sopra le al-

tre citta del regno. Si ruba, scrive V Osservatore Romano, di giorno, di

notte, nelle vie, nelle case, nei negozii, negli ufficii, nelle chiese. Si ru-

ba un paio di scarpe o una pagnotta, e si rubano cento mila lire o un

milione. Si ruba col coltello alia gola, si ruba falsificando atli pubblici,

mandati di pagamento, malversando i danari del povero, approfittando

della posizione, sfruttando la fiducia che si gode. Che se a queslo si

aggiunga lo spettacolo del vizio in trionfo, avrassi 1'inventario della im-

moralita entrata in Roma per la breccia di Porta Pia.

8. Per edificazione dei nostri lettori, ci piace di riferire qu;mto sulla

pubblica sicurezza in Roma, scriveva nei suo numero 167 1' Osservatore

Romano :

Finora ha piovuto; ma da qualche giorno a questa parte diluvia

uddirittura. Oramai e provato che, appena una famiglia si assenta da

Roma, e sicura che i soliti ignoti ne svaligeranno tranquillamente la

casa, sia essa nelle strade lontane, sia nelle principal!, magari vicino a una

caserma di carabinieri o di guardie di pubblica sicurezza. Evidentemente

si e formata una forte banda, che fiuta tutti gli angoli di Roma, prepara

il colpo, e lo eseguisce con tutta tranquillita e sicurezza, fidata nella

apatia e nella inesperienza della questura. Se la dura cosi, non sappiamo

proprio dove si andra a fmire; e Roma diventera addirittura un covo di

ladri e di assassini. Da che cosa dipenda questo stato anormale di cose,

non siamo noi che dobbiamo indagarlo. Spetta, ci pare, alia questura e

al Ministero dell'interno, che dovrebbero provvedere senza altra dilazione.

Si e parlato tanto dei difetti del nuovo codice e della nuova legge di

pubblica sicurezza; ma fmora nessuno si e dato pena di correggerli. Si e

lamentato tanto che la pubblica sicurezza di Roma sia affidata ad agenti,

che non conoscono affatto la citta, e che non hanno alcuno dei requisiti

che per essi si richiederebbero, e non si e pensato da alcuno a migliorare

e sostituire questo personale. Si e detto da tanto tempo che il numero

degli agenti e scarso per una citta tanto estesa come Roma; ma nessuno

ci ha badato. Cosi siamo arrivati al punto in cui siamo, e da cui non sara
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davvero facile uscire senza prendcre una risoluzione energies. Ma siamo

sicuri che anche questo non si fara.

9. Un importantissimo documento ci viene dalla S. Congregazione del

Concilio, che noi qui riferiamo come salutare avvertimento a quei povcri

preti i quali, dimentichi dei loro sacri e inviolabili doveri, amano piacere

ai governi rivoluzionarii e massonici, anziche obbedire alle leggi della

Chiesa.

DECRETUM.

Cum ex informatione capta constet sacerdotes loannem Baptistam

Nitti De Hossi, Philippum Tritta, Dominicum Gale, canonicos, et Domi-

nicum Gambardella et Franciscum De Vita
,

hebdomadarios Basilicae

Sancti Nicolai Barcn. fidclium confessioncs absque debita facultate te-

menirio ausu, audivisse; S. C. Concilii de speciali SSrTii D. N. Leonis

PP. XIII mandate praedictos sacerdotes a divinis suspendit ac suspenses

declarat donee S. Sedi satisfocerint.

Datum ex S. C. Concilii die xvm iulii anni MDCCCLXXXX.

ALOISIUS Card. SERAFINI Episc. Sabin. Praef.

LAURENTIUS SALVATI sccretarius.

Die mense et anno quibus supra.

Ego infrascriptus magister cursorum tester supradictum decretum

affixum et publicatum fuisse iuxta mandatum ad valvas Cancellariae Apo-
stolicae.

VINCENTIUS BENAGLIA Mgr. Curs.

II.

COSE ITALIANS.

i. La legge per Roma in Senate. 2. Gli ebrei che ingrassano a danno

degli Italiani. 3. Le miserie dell' Istruzione pubblica. 4. Gl' Ita-

liani emigrati nel 1889. 5. Lo scioglimento in Austria della Societa

Pro Patria e le ire degl' Italian! irredenti. 6. Insulti e sfregi alia ban-

diera italiana a Nizza.

1. Nella tornata del 18 luglio il Senato, con una tenue maggioranza,

approvava la legge dei provvedimcnti per Boma. La discussione, checche

ne abbiano detto gli ufficiosi, ha risentito la fretta con cui il disegno

venne approvato. Non una voce s' e levata nell'assemblea per mettere in

rilievo i gravissimi difetti di questa legge, forse perche era gcnerale con-

vincimento dei Padri della patria che nessun emendamento sarebbe stato

accettato dal Governo, il quale voleva ad ogni costo approvata la legge,
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com' era stata votata d;illa Camera bassa. Incrcdibile, ma pur vero! Al

Senate, dove siedono i campion! dell'alla burocrazia, dove vi sono uomiui

che passarono la loro vita fra i codici e le leggi, non s'e trovato un uomo

clie sorgesse a combattere il famoso art. H, su cui il Crispi, com'altra

volta, dovette transigere per far passare la legge. In quell' articolo si

parla d' indemaniare le Opere pie, le congreghe, le eonfraterie ecc. dichia-

rate romane. Che cosa vogliano dire con queslo barbaro vocabolo non c'e

mai riuscito di cornprendere per quanto abbiamo frugalo nel dizionario

della lingua parlata. Secondo pero i curiali, e secondo lo spirito fiscale

delle leggi italiane, significa che lo Stato diventa proprietario dispotico di

un fondo o di un capitalc, e ne dispone a suo libito e talento. Indema-

n'uindo adunque le Opere pie romane lo Stato ne diventa proprielario

assoluto. Ma questo in altri termini vuol dire che lo Stato non si co-

iiosce obbligato a rispettare la volonta dei testatori. Ma stesse qui sol-

tanto lo sconcio ! Un altro ben piu grave ne prcsenta la legge votata dal

Senato e sanzionata dalla Camera, e consiste in quello che accadra,

quanclo si dara mano ad effettuarla. La legge iufatti nou crea i quattriui

dove non ci sono, e molto meno il Ministero di Palazzo Braschi puo per

questa circostanza traslbrmarsi in un istituto di emissionc. Dove dunque
si troveranno i quattrini? Ecco un' incognita. Aggiungi che e stato sag-

giamenle osservato da alcuni che a stento si potranno, con questa legge,

pareggiare i guai del passato; e quanto all' avvenire, nella legge stessa

non ci e assolutamente un soldo
;

ci e solamente la possibilita non pure,

ma la certezza di nuovi impicci, di nuovi sperperi e di nuove miserie.

Che cosa adunque rimane? nient' altro che il partito di non fare piu in

Roma nessuna spesa, giacche non ci e piu danaro per pagarla. Tant'olio

per un cavolo! dicono i siciliani.

2. La legge infatti sui provvedimenti per Roma, se non giovera ai

romani, giovera certamente agli ebrei, dei quali e destinata ad impin-

guare le borse. E qui, giudichiamo pregio dell' opera di riportare, senza

metterci ne pepe, ne sale, 51 brano scguente di un articolo della Capi-

lale, giornale, come tutt ;

sanno, anticlericale per eccellenza e liberate sino

al radicalismo.

Se non fosse da ridere, sarebbe da piangere davvero. Ma via ! E

troppo da ridere, e tanto comica la burletta ! Bisogna rileggere i discorsi

del Ministro Miceli, i fervorini di Crispi, i panegirici dei fratelloni della

maggioranza. II Credito fondiario era la vita, la salvczza, la ricchezza,

1' Eldorado... Per il Credito fondiario sarebbero fioccali i pezzi da venti,

grandinati quelli da cinque... Tutti ricchi dall'Alpi al mare, non piu

debiti, tutli crediti... fondiarii, non piu disavanzo ! II pareggio su d'un

letto di biglietti da mille... marchi, coll'iiccello prussiano. Tutto il ghetto

di Berlino aveva giurato sulla barba di Mose di slabilirsi a Roma: in

compenso non chiedeva che della rendita a 94 per rivendercela a 98.
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Onesli Shylock ! E cosi fu ! Ora chc 1'openizionc e falta, che i mcrli sono

caduti nclla rcle, chc la rendita e alienata, rovesciano F operazione, si

rimellono a ri basso per ricomprarci i nostri pczzi di carta a prczzo ancor

piu vile, ci lasciano colic pivc e con un palmo di naso. E i suoi discorsi,

on. Miceli? Oh, i suoi discorsi! csclama F egrcgi.t Voce della Ver'Uii;

ma cre,1e forse la Capitale che un ministro massone, quando ha ingras-

sato gli ebrei, non abbia fatto il suo doverc ? La qual cosa ci confcrma

ncll' idea che abbiamo scmprc avula chc la Icgge sui provvedimcnti per

Korna non servira die ad ingrassare gli antichi abitanti del ghetto e a

larli padroni di poco men che un tcrzo di Roma.

3. Ogni anno udiamo ripetersi dalle Commissioni superiors dcgli csami

di licenza liceale c tecnici le piu vive qucrimonie sullo scadimento degli

studii letterarii in Italia. II senatore Tabarrini, chc da parecchi anni scrive

la relazionc sui risultamenti dcgli esami di licenza liceale, si direbbe un

Geremia che piange: tanto e grande lo sc.onforto che lo prende alia vista

dci meschini risultati dell' odierno pubblico inscgnamento, segnatamente

bci licei. A sentir lui, pare che, le cose continuando come vanno, sia

inevitabile il ritorno a un' ela barbara, come fu quclla dci cronisti me-

dioevali. Le cifre dci Candida! i riprovati sono tali da far piangerc. Basti

il dire che nella sessionc ordinaria di luglio, non e raro il caso di vcdere

il numero dei promossi raggiungere appcna il 23 per 100 degli esaminati.

Codcsta ecatombe, che ogni anno si rinnova e male che piii si studia e

meno si riescc a trovarvi un rimedio. E per venire a fatti particolari,

non si crederebbe, eppure tant' e
;

la materia in cui i giovani che fre-

qucntano i licei (F Italia, sono, in numero considerevole, riprovati, e

F Italiano. Pcrche cio ? Per la qualita dei temi d' Italiano che il Ministero

della pubblica istruzione assegna ogni anno ai candidati. V e a quel Mi-

nistero una Giunta superiore per gli esami di licenza liceale, composta di

profcssori di Universita; e appunto perche tali, sono i meno idonei ad

assegnare temi di esami per le scuole secondarie. [In professore di liceo

non avrebbe certo proposto un tema d' Italiano come quello dato nella

presente sessione di esami ai candidati della licenza liceale. Dato un tal

tema, sarebbe un segno di un'ottima condizione degli studii nelle scuole

italiane se, non diremo il 25, ma il 10 per cento dei candidati riuscisse

a meritare Fapprovazione. Ma gia, pare un destine che tutto cio che fassi

alia Minerva si dcbba far male! Sarebbe un grande progresso, se si riman-

dassero sui banchi di liceo certi profcssori che danno i temi.

4. Dalla Statistica, cumpilata a cura della Dirczione Gencrale, rica-

viamo, compendiandolc, le notizie principali intorno al movimento di emi-

grazione durante il corso del 1889.

Nel 1889 F emigrazione italiana fu in complesso composta da 218,412

emigrant!, dei quali 105,319 si recarono all' estero temporaneamente,

113,093 espatriarono defmitivamente. In confronlo delF anno precedente
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si ebbero 82,000 emigrant! di meno nell'emigrazione permanente, e 10,576

di piu nclla tcmporanca : in complesso una emigrazione minore di 72,324

pcrsonc. Mentrc 1' einigrazione tcmporanca oscillava di poco intorno a

90 mila nel periodo degli ullimi vcnlun' anni ed ha raggiunto il mossimo

appunto ncll'anno 1888, 1' emigrazione propriamentc detta, ossia a tempo

indefinito, e vcnuta crescendo da 20 mila, in cifra rotonda, quale era nel

1878, a 195,093. Lc province che hanno maggiormente contribuito al-

1' emigrazione temporanea sono sempre quelle del Veneto, del Piemonte

e della Lombardia. lufatti, in cifre effettive vengono prime le province

di Udine con 34,180 cmigranti, Belluno con 13,717 e Guneo con 10,967;

ed in rapporto colla popolazione : Belluno con 7,877 per ogni centomila

abitanti, Udinc con 6,813 e Cuneo con 1,726. L' emigrazione permanente
trae i suoi maggiori contingenti dalla Liguria e da alcuni territorii delle

province di Cosenza, Potenza e Salerno, come pure da quelle medesime

province dell'Alta Italia die contribuiscono fortemente anche all' emigra-

zione temporanea. Potenza ha dato nello scorso anno 8,316 emigranti,

cioe 1,385 per 100 mila abitanti; Cosenza 7336, cioe 1,626 per 100,000;

Salerno 7,032, cioe 1,278; Torino 6,254, cioe 607; Campobasso 5,038,

cioe 1,379; Pavia 4,864, cioe 1,035 ecc. L' emigrazione e stata scarsa

nell' Emilia, nella Toscana, nell' Umbria, nelle Marche, nella Sardegna ;

quasi nulla in Sicilia e Roma.

5. II Governo austriaco ha sciolto la Societa Pro Patria, la quale,

benche formalmente non avesse scopo politico, tuttavia avea espressi sen-

timcnti ostili alia Monarchia imperiale ed aspirazioni apertamente irrcden-

tistc. Di che il Decreto del Ministero di Vienna cosi concepito :

La Societa non politica Pro Patria, la quale, a mezzo dei gruppi

locali, estende la sua attivita al Tirolo, al littorale e alia Dalmazia, nel

Congresso gencrale tenutosi il 29 giugno 1890 in Trento, dietro proposta

del socio Carlo dottor Dordi e fra vivi applausi, ha deliberate a voti una-

nimi di comunicare in via telegrafica alia Societa Dante Alighieri in Roma,

nonche al presidente della stessa, Bonghi, la piena adesione e le piu sin-

cere felicitazioni
;

Essendo notorio che la Societa Dante Alighieri in Roma osserva im

contegno ostile alia Monarchia austro-ungarica ed emergendo da ripetute

comunicazioni pubblicate, portate a generate conoscenza mediante la stampa

periodica italiana, che le aspirazioni di quella Societa sono rivolte diret-

tamente contro 1' interesse dello Stato austriaco, la Societa Pro Patria

col summenzionato deliberate ha dato a conoscere che cssa, oltre agli scopi

letterarii messi dallo Statuto sociale in prima linea, mira anche ad altri

scopi e precisarnente a scopi politici, i quali, secondo le circostanze, po-

trebbero urtare con le disposizioni del Codice penale austriaco
;

Questa tendenza sleale cd antipatriottica della Societa Pro Patria si
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e palesata anchc in modo indirctto col falto, clie il Comitato costituito

per 1' organizzazione dclle festc in occasione del Congresso generale della

Societa Pro Pairia in Trento, a capo del qualc er.i il presidenle del gruppo

locale di Trento, 1' avvocato Carlo dottor Dordi, tralascio di imbandierare

la citta, come era progettato ed anche notificato all'Autorita, in seguito

al decrcto di quell' I. [\. Commissario di polizia, a tenore del quale la

bandiera non era concessa che a condizione che conternporaneamente ve-

nisse pure inalberala in posizione distinta una bandiera dai colori dell' Im-

pero austriaco
;

Vistc e considerate le ragioni suesposte, il Ministero dell' Interne de-

creta, in base al paragrafo 24 della legge 15 novembre 1867, N. 134,

10 scioglimento della Societa Pro Patria. >

In esccuzione del dctto decreto, alle sedi sociali furono apposti i sug-

gclli d' ufficio, e asportate le cassette dove si raccolgono le oblazioni Pro

Patria. Dicono cbc questo decreto abbia suscitato un grande malumore in

Trento e Trieste, e che, spintovi dai clamori della stampa, il Crispi ab-

bia fatto dclle rimostranze al Governo austriaco, non tanto per lo scio-

glimento della Pro Patria, quanto a difesa della Dante Alighieri; ma consta

che fmora il Governo austriaco non ha fatto risposta. Consta pure che in

questo frattempo la Polizia ordino il sequestro (\c\Vlndipendente, giornale

irredentista di Trieste, per un violento articolo contro lo scioglimento sud-

detto; e la proibizione di piii riunirsi a quattro Associazioni di studenti

universitarii, tra le quali una tedesca, una ungherese e due slave. Altri

dicono, e noi a questi piuttosto crediamo, che intanto il Crispi e cosi

poco disposto a scaldarsi il fegato per la Pro Patria e guastarsi coirAustria,

che 1'officiosa Italic assicurava teste che il Governo di Crispi e risoluto

ad impedire qualunque manifestazione che sia per turbare 1' ordine pub-
blico nei rapporti amichevoli coll' Impero austro-ungarico !

6. La disciolta Societa Pro Patria, non e il solo grattacapo e fastidio

che gli sia caduto addosso in questi giorni di caldura. Un altro ve ne ha

che lo tiene in maggior pena, ed e quello che togliamo ora a racconlare.

11 14 luglio, anniversario della caduta della Bastiglia in Parigi e festa na-

zionale della Repubblica francese nella citta di Nizza, un parrucchiere,

suddito italiano, ebbe 1'infelicissima idea di fare sventolare dalla sua casa

sulla pubblica via in mezzo a due bandiere francesi, la bandiera italiana.

Ma non tardo ad accorgersi che non sempre giova salvar cavoli e capra ;

perche alcuni miserabili (francesi s'intende), come li chiama 1'italianissimo

Pensiero di Nizza, staccata la bandiera italiana, la trascinarono nel fango

e la bruciarono, dopo averle fatto altri sfregi degni di loro. La Gazzetla

Piemontese del 21-22 luglio, aflerma che prima di fame Yauto da fe, tra

gli sconci ghignazzi e le urla della folia briaca, 1' avessero perfmo brut-

tata di stereo. II console italiano, marchese Centurione, indignato, com'e
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agevolc di pensare, dell'insulto fatto alia bandiora italiana, penso da primn
di non levarnc rumorc e di tener la cosa cclata, limitandosi a fame cenno

in via amichevolc e eonfiden/ialc allc Aulorita (rancesi, nella dolce spe-

rauza che non avrebbero lasciali impuniti gli slregiatori della bandiera ita-

liana. Ma le autorita 1'rancesi si addimostrarono si poco sollecite e pronte
a punirc i colpevoli, che al Console parve il caso di deferire la questione

ai Tribunals e al tempo stesso d'informarnc la Consulta di Roma. A quali

risultati siano approdate le praliche del Console italiano non si sa ancora.

Una cosa e certa, come narra la Guzzetta Pienwntexe che in questi

giorni si e fatto un vivo e continue scambio di telcgrammi fra il mar-

chese Centurione e il Crispi. Ma non consta ne di risposte ne di sod-

disfazioni. Che il Govcrno francese si voglia impuntare come 1'austriaco a

fare il sordo? Brutta cosa, specialmente in diplomazia, non essere ripu-

tati degni di risposta! Ma e broda che non cade sull' Italia, si bene sul

suo Governo. Gl* italiani non si scaldino il fegato per cotesto.

III.

COSE STRANIERE

SVfZZERA (Noslra corrispondenza). \. Arrive del Canlinale Mermillod :

suo ricevimento a Berna : entusiastica accoglienza a Friburgo. 2. Svi-

luppo dell'Universita Cattolica : presagi di lieto avvenire. 3. Cose par-

lamentari : un prossimo referendum : il riposo domenicale: riscatto

delle ferrovie.

1. Perdura tuttora nella Svizzera cattolica 1'impressione delle splon-

dide feste, che hanno avuto teste luogo a Friburgo pel ricevimento del

Cardinale Mermillod. Sua Eminenza giunsc in Berna la sera del 14 luglio.

Alle otto del mattino successive, egli celebrava messa nella modesla cap-

pella cattolica, dove la parocchia della Capitale della Confcderazione trova

il suo rifugio e il suo culto, in scguito alia profanazione del superbo san-

tuario, che monsignor Baud, curato di Berna, aveva eretto, presso a tren-

t'anni or sono, e di cui la setta dei Vecchi Cattolici s'impossesso ncl 1875

coll'appoggio delle autorita federali. Intorno a quel tempo stesso monsi-

gnor Mermillod veniva esiliato, ed il Kulturkampf toccava il suo apogco.

Ed oggi!... Quello stesso Consiglio federalc, che il 17 giugno 1873

promulgava il decrcto d'csilio contro il Vescovo di Ginevra, lo ha accolto
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il 15 luglio 1890 con gli onori principcschi che sono proprii e riscr-

b.ifi agli ambasciatori. Di fatto, qncstn suprema autorita, avvertita della

visita che avoa in animo cli farlc rErninentissimo, accolse il nuovo Prin-

cipe della Chiesa con quello stcsso cerimoniale, che la nostra Kepub-

blica, poco costumata, del resto, al decorum
, adopera per ricevere gli

inviati ordinarii o straordinarii delle potenze. II Consiglio trovavasi riunilo

in corpo nel salone del pala/zo federate : il Cancclliere mosse incontro a

Sua Eminenza, e la introdiisse al cospetto del Presidente della Confede-

razione e dei suoi colleghi. L'udienza 1'u irnprontata ai sensi di ima grande

cordialita. II Cardinale disse al Presidente della Confederazione ch'egli era"

lieto di vederc ristabflita la pace rcligiosa; e presento i voti del Santo

Padre per la prospcrita della Svhzera, alia quale protcstavasi aflezionato

di cuore. L'Eminentissimo soggiunse che Leone XIII, studiando la situa-

zione generale d'Europa e rilevandone le difficolta sociali, restava sempre

piu convinlo che la Svizzera era necessaria all'Eiiropa. Alia sera il Con-

siglio federale diede uno splendido banchetto al Bernerhof in onore

del Cardinale; e anche qni la conversazione fu delle piu cortcsi ed ani-

iniite.

Se non che a codesto ricevimento officiale e diplomatico, che pure

segna un consolante miglioramento nelle disposizioni delle alte autorita

svizzere, e ncllo spirito pubblico in generale, tenne dietro un'accoglienza

hen piu splendida e solenne: dico quella che andava predisponendo .da

tre settimane il caltolico Governo di Friburgo.

Hidestando le grandi memorie del Medio evo, e le tradizioni fribur-

gbesi del secolo XVI, allora quando i magistrati della Repubblica reca-

ronsi alia fronliera per ricevervi il legato del Papa, Nunzio Bonhomius,
il governo di Friburgo non ha voluto saperne dei rapidi mezzi della lo-

comozione moderna; ma ha, in quella vece, inviato a Berna uno dei suoi

membri con una carrozza di gala, che ha ricondotto il Cardinale in Fri-

burgo, attravcrso campagne sparse di fiori. Sei leghe (24 chilometri)

corr/ono tra Berna e Friburgo; e 5 due cantoni vengono divisi a meta

del cammino da un fiume chiamato la Singene. II ponte gettato sovr'esso

segna il confine fra i due territori. Sorge al di Ln il villaggio Bernese di

Nevenegg, celebre per la vittoria che le truppe di Berna e di Friburgo

vi conseguirono sopra 1'escrcito francese, inviato dal Direttorio contro la

prima di questa citta. Al di qua, presso al ponte medesimamente, tro-

vasi il villaggio frilturghese di Sensebriicke (che e quanto dire ponte

della Singene ).
Da quella parte del ponte il paese e protestante: da

questa una graziosa cappella vi dice tosto che vi trovate in suolo catto-

lico e friburghese. Quivi il mattino del 16 di luglio il governo di r\-

burgo aspettava il Cardinale. Dal ponte alia cappella, la via, coperta da

una volta di verzura con ghirlande di graziosissimo etTetto, faceva capo
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ad un arco di trionfo, su cui leggevasi la seguente iscrizione in lode di

Leone XIII;

Plaudite, vos cives, mmmoque favete Leoni,

Hunc faustum popuk qui dedit esse diem.

Ventisette carrozze a due cavalli, partite da Friburgo alle sei del

mattino avevano condotto a Sensebriicke il governo, la magistratura giu-

diziaria, i prefetti, i deputati, le LL. EE. i Vescovi svizzeri (cioe a

dire quelli di Basilca, di San Gallo, di Coira, di Sion, di Lugano) il prin-

cipe-abate di Einsiedeln, i due delegati del governo di Vaud (capitale

Losanna," e formante parte della Diocesi, ma protestante nella sua grande

maggioranza), monsignor Broquet, vicario generale di Ginevra, e diversi

altri invitati. Inoltre uno squadrone di cavalleria ed una batteria d'arti-

glieria occupavano il villaggio, uniti ad un distaccamento di Cento-Sviz-

zeri, antichi soldati della Guardia Pontificia.

Ed ecco delle salve di cannone annunziare 1'avvicinarsi della vettura

cardinalizia, tirata da quattro bellissimi cavalli con fiocchi rossi
;

e se-

guita da una seconda, nella quale avean preso posto monsignor Pellerin,

vicario generale di Losanna e Friburgo, il signor Stammler, Curato di

Berna, e il R. P. Alfredo cappuccino, fratello del Cardinalc, bclla figura

da asceta e suo rivale in eloquenza. La cavalleria muove al galoppo in-

contro alia carrozza fino alia meta del ponte, estremo limite del terri-

torio friburghese, e le fa scorta fra due ale immense di popolo (in mezzo

al quale trovasi mescolato qualche migiiaio di protestanti bernesi) per

insino alia cappella, presso la quale sorge aH'aria aperta un palco d'onore.

Quivi han preso posto le LL. EE. i Vescovi, tutte le autorila civili, la

magistratura e i deputali ecclesiastici della diocesi.

In nome del Governo di Friburgo, il presidente di esso, signor Tbe-

raulaz saluta 1'eminentissimo Cardinale con un discorso esprimente sensi

di vivo rallegramento per il nuovo principe della Chiesa e di profonda

riconoscenza verso la Santa Sede, la quale ha fatto si grande onore alia

Svizzera.

Sua Eminenza risponde commosso, rammentando 1'armonia perfetta

nella quale sono vissuti il Vescovo e il Governo, durante i sette anni del

suo pastorale ministero, dichiarando il significato dell'atto compiuto dalla

S. Sede, e ringraziando i Vescovi svizzeri della loro partecipazione e in-

tervento a questa accoglienza, il cui ricordo gli restera impresso incan-

cellabilmente nel cuore. S. E. monsignor Jardinier, vescovo del Vallese,

prende in seguito la parola per esprimere al Cardinale i voti e le felici-

tazioni dell' episcopate svizzero. Poscia al rombo del cannone si parte per

Friburgo ;
un distaccamento di cavalleria precede la carrozza del Cardi-

nale, seguita da altri ventotto legni. Lungo un corso di dodici chilo-
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irictri, a traverse Ic fertili campagne friburghesi, scorgonsi da pcrtutto le

popolazioni inginocchiatc : le delon.'tzioni dei mortai rimbombano dall'alto

di verdcggianti collinc:
:n tutti i villaggi archi trionfali di verzura sor-

gono lunghesso le strade
;

i contadini indossano i loro costumi nazionali;

i fanciulli stringono nelle loro manine mazzolini di rose delle Alpi (il

rosso rododendro) e sciolgono lieti cantici
;
mentre il Clero si appresta a

riceverc il Cardinale nelle rispeltive chiesuole.

Finalmente si giunge a Friburgo, clie da quel lato si eleva magnifi-

camente sopra UD verde ammanto, con le sue torri feudali, col maestoso

campanile di S. Nicola, colle guglie delle sue diciassctte chiese e cappelle,

coi suoi antichi monumenti e coi suoi ponti maravigliosi. Presso il gran

ponte aereo, cosi arditamente gettato sulla Sarine oltre a 20 mila persone,

in ginocchio sui verscinli delle colline, contemplano lo sfilare della grande

processione del Clero (300 fra preti e religiosi), delle scuole, del Collegio,

dell'Universita, di diciotto Congregazioni cattoliche della Citta, colic loro

bandiere, di quattro concerti musicali
;

in tutto prcsso a -4 mila uomini,

vcnuti a piedi inconlro al Cardinale e al suo corteo.

Eppure al di la del ponte, entrando nella citta, lo spettacolo e an-

cora piu splendido: tutte le strade sono addirittura gremite di gentc

inginocchiata, altre 20 mila persone e passa, smaniose di assistere all'in-

gresso solenne. Lo scampanio di tutte le chiese, il tonare di tre balterie

d'artiglieria salutano 1'arrivo del porporato all'antica Cbiesa Collegiale. La

citta e tutta pavesata di drappi e bandiere dai colori pontificii, diocesani

e nazionali; i concerti suonano, e il popolo si segna alia benedizione del

principe della Chiesa; mentre Tinfanteria e la gendarmeria, assoldate dal

Governo di Friburgo, presentano le armi.

In San Nicola il Cardinale viene ricevuto da quel venerabile Capitolo,

e il Rev.mo Prevosto, monsignor Favre gli presenta gli omaggi del Clero.

11 grande e celebrc organo fa udire le sue armonie, e la cerimonia finisce

col canto del Te Deum.

Alle 3 pomeridianc ha luogo il banchetto officiale, oflerto dal governo

nel vasto refettorio dell'antico Convitto dei Gesuiti. Applauditi brindisi

vcngono profferiti dal signor Schaller in nome del governo, dal signer

Chassot, presidente del Gran Consiglio per 1'Assemblea legislativa, da

monsignor Egger per 1' Episcopate, dal signor Soldan, presidente del

governo di Vaud in nome di quello stato confederato, dal signor Dufresne

pei cattolici di Ginevra, dal sig. rettore Esseiva pel clero diocesano, dal

landamanno Wirz per la destra cattolica delle camere federali, da mon-

signor Molo in nome del Canton Ticino, e dal decano Blanc pel Vallesc.

11 Cardinale risponde a tutti questi omaggi con un discorso finale, scop-

piettante di spirito e d'opportunita.

Alia sera una splendida e numerosa fiaccolata, con serenata di tutte
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lr socicta di musica, e col concorso di una sterminata cd entusiastica

moltitudine viene a coronar bellamente 1'accoglicnza fostosa fatta al Car-

dinalc. Pii'i di 15 mila personc riempivano la vasta piazza dell'IIotel di

Friburgo, dal balcone del qualc assislevano rEminentissimo Mermillod ed

i Vcscovi. Allorche, acccsi i ftiochi artificial]*, gigantesche lettcre fiammeg-

gianti riprodussero il nomc di Sua Eminenza, il sindaco della cilia, si-

gnor Aeby, torno a presentare al Cardinale gli omaggi della popolazione.

Cnntemporaneamente le alte montagne del paese, sino in fondo alia pa-

storale Gruyere, si videro] splendere per immensi fuocbi, accesi da quei

robnsti alpigiani fm sulle cime piii
elevate. Questa infocata corona veniva

scoria da piii
di cinquanta chilomelri in giro, vale a dire fmo a Neuchatel.

Cosi ebbe termine"; quesla stupenda giornata, unica negli annali della

Diocesi di Friburgo, Losanna e Ginevra. Batteva mezza nolle quando il

popolo comincio a^disperdersi, Iranquillo, felice, orgoglioso di avere dato

questa splendida prova di 'riconoscenza e di fedelta alia Santa Sede, di

venerazione e di affelto al nuovo priucipe della Gliiesa.

2. Un fatto dijnon^minore importanza per la Svizzera, e che coin-

cide coll'innalzamenlo alia sacra porpora di Monsignor Mermillod, e lo

sviluppo deirUniversila^Catlolica di Friburgo, la quale vedra in queslo

prossimo autunno 1'inaugurazione della sua facolta teologica. Voi non igno-

rate che il Santo^Pfldre ha preso sotlo la sua protezione speciale code-

sto istituto, riservandosi la nomina dei professori di teologia, scelti nel-

1 Ordine dei Domenicani. Queslo inlervenlo dirello del Papa conferisce al

nuovo istitulo leologico e a lulla 1' universita un presligio incompara-

bile, e di tal natura da atlirarle la fiducia dcll'Universale. Gli slatuli della

facolta teologica vennero tesle approvali dalla Congregazione degli sluclii,

colla firma di S. E. il Cardinal Zigliara ;
e lale approvazione fu trasmessa

al governo daU'Eminenlissimo Cardinal Rampolla, Segrelario di Stalo, al

quale scrive nella sua nola di parlecipazione, che queslo nuovo atlo di

benevolenza e di premura del Santo Padre non manchera cerlo di ralle-

grare i presidi e i professori. L'arrivo dei domenicani a Friburgo e un av-

venimento che fara epoca. Quale soddisfazione pel popolo, pel Clero e pei

magislrati di vcdere quest' abito monaslico Ira le file del Corleggio Car-

dinalizio, nelle brillanli fesle del 16 luglio! Cio finiva di dare un colore

merlioevale aPricevimento pilloresco organizzalo dal governo di Friburgo,

conforme i precedent! del secolo XV. Al suo ritorno da Koma, il II. P.

Berlhier, donienicano francese, e uno dei professori della fulura facolta

teologica, si e recato a visitare in Berna il signor Ruchonnet, clie lo ha

accolto con cortesia e gli ha dichiaralo di non vedere alcun ostacolo al-

1'arrivo di domenicani dal punto di vista del dirilto pubblico della Sviz-

zera.

Per mala ventura la Costiluzione non accorda la stessa tolleranza al-
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1' illustre Compagnia di Gosu, la quulc a causa <li grand! rnemorie, e tut-

tora viva nel cuorc dcllc popola/ioni cattoliche, e die i voti di qucslc

richiamano fra noi, ben sapendo quale splcndorc il loro insegnamento cosi

sicuro getterebbe sull' Universita. Pel prossimo scmestrc invernalc si at-

tendono, per avvisi gia pervcnuti, allicvi d'ogni pacsc, compresa la Da-

nimarca. Le prime famiglic di Germania propongonsi di mandare i loro

figli a Friburgo; e il governo deH'impero mostrasi disposto a riconoscere

1' universita I'riburgbese come uno degli stabilimcnti dove gli allievi tcdr-

schi possono seguire i corsi, atti a far loro conseguire gradi cd impieghi.

Una Cattcdra italiana sara stabilita nella facolta di diritto. II govcrno

francese, poi, ha inviato molte operc scientifiohe per la biblioteca.

La Dio merce, tutto presagisce uno splcndido avvenire alia nascentc

universita di Friburgo. Al capitale di due milioni e mezzo che lo Stato

Cantonale le ha assegnato, si e ora aggiunto un mezzo milione dato dalla

citta e municipio di Friburgo; di guisa che la Universita possiode ora

una fortuna di tre milioni. Si spera, inoltre, una sovvenzionc federale

annua di 50 mila franchi, alia quale Friburgo avra diritto come Cantone

universitario. Ne le largizioni della generosita privata della carita catto-

lica si faranno indarno aspettare. La ben nota pieta friburghese serbcra

nei testamenti un posto speciale all'universita cattolica; e 1' episcopate

svizzero, con 1'Eminentissimo Cardinale Mermillod alia testa, rivolgera

quanto prima un pubbico appello alia generosita e al concorso dei fedeli

di tutte le diocesi. Da ultimo si confida ncH'appoggio finanziario dei go-

verni degli altri Cantoni Cattolici.

3. La politica in Isvizzera, duranle quest' ultimo periodo, non e stala

gran fatto agifata. Le discussion! delle Camere federali, riunite durante

il mese di giugno, si sono sopra tutto aggirate sul terreno sociale, eco-

nomico, ferroviario e finanziario. Esse hanno deciso una revisione della

Coslituzionc per introdurvi il diritto della Confederazione di legiferare in

materia di assicurazione generale, officiale e obbligatoria contlo le disgra-

zie, ed, occorrendo, contro le malattie. Questione grave che il popolo

svizzero sara chiamalo a decidore il 26 del prossimo ottobre, in virtu del

suo diritto di referendum. Nel Parlamento il nuovo principio dcll'as-

sicurazione e stato adollato da tutti i votanti meao due
;
ma vi sara

minore uuanimita nel popolo, segnatamente fra gli elettori delle cam-

pagne.

L' attivita Icgislativa del Parlamento svizzero in siffatte questioni so-

ciali e assai viva da ijualche anno a questa partc. La legge sulle I'abbri-

che e 1' altra sulla responsabilita civile dei padroni di fronte agli operai

sono state ampliate e rese migliori. La loro applicazione si compie con

molta consccnza pratica ed anche con vigore. Da per tutto il riposo della

domenica vicue rigorosamente osservato. In quest' ultima sessione, poi le
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due Camere hanno discusso e adottato una legge riguardante il riposo degli

impiegali delle ferrovie. Le Compagnie saranno costrelte ad accordar loro

52 giorni di riposo all' anno t fra i quali nccessariamente 17 domeniche

per lo meno. Allo scopo inoltre di favorire il riposo, specialmente della

domenica, tutti i treni di mercanzie da trasporlarsi a piccold velocita sa-

ranno soppressi in questo giorno.

Un' altra grave questione, discussa anche essa nel mese di giugno d.-il

Parlamento, e la nazionalizzazione delle ferrovie, vale a dire il riscatto,

da parte della Confederazione, delle ferrovie svizzere, che sono atlualmenle

esercitate tutte da sociela private. Questo riscatto trova oggi dei pnrli-

giani fino nel campo fcderalista
;

e parecchi oratori della Destra cattolica

1' hanno sostenuto. Se non che la effettuazione di questo vasto disegno

non si compira che poco alia volta
;

i mezzi della Confederazione non pcr-

mettendole di gettare tutto a un tratto un miliardo nell' acquisto delle

ferrovie. Pel momento si e giunti a questo : che la Confederazione diventa

azionista della grande Compagnia del Giura-Sempione, la cui rete si

estende ora da Lucerna a Ginevra e da Basilea alle Alpi per Berna, Lo-

sanna e Friburgo. Lo Stato Centrale e autorizzato a comprare la piii parte

delle azioni di questa Compagnia. Per mezzo di tal temperamento si spcra

inoltre che il traforo del Sempione, complemento necessario di quesla vasta

rete, verra condotto a termine piu sollecitamente.
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I.

Le scuole, i partiti, le sette, i sistemi tutti piu diffusi hanno

per ordinario ad insegna un motto che, affermando o ne-

gando, epiloghi di ciascuno 1' idea madre ed il fine
;
un viva,

che equivalga al si, o un morte, che equivalga al no. II grido

che ora, tra le plebi del mondo incivilito, piii generalmente

echeggia, e il terribile trilemma : Nd Dio, N Re, N Padroni,

che a tanti fa agghiacciare il sangue nelle vene.

Questo motto, che sta per impresa nella bandiera degli

odierni socialist! d' Europa e d'America, scandalizza forse an-

che i nostri liberali di varia tinta, i quali dicono di non saper

intendere, come da uomini ragionanti si possa arrivare fino

alPeccesso di negazioni si pazze.

Che se voi soggiungete : Sono i corollarii ultimi del

vostro sistema; essi vi ridono in faccia, e rispondono: Ep-

pure nessuno di noi nega Dio, nega il Re, nega a chicche-

siasi il diritto di possedere il suo.

E se voi incalzate: Perche non siete logici e discor-

rete da uomini meno ragionanti dei socialisti
;
si meravigliano

della tracotanza vostra e, col ghigno sulle labbra, esclamano :

- Si sa, noi non seguiamo la logica ne dei socialisti, ne dei

clericali !

Ma qaesta e un' uscita puerile. Come non si danno due

aritmetiche, ne due geometric, cosi non si danno due logiche.

Se delle due una e la vera, Paltra manifestamente e falsa.

Ora noi asseriamo che quelle tre negazioni, le quali espri-

mono la sintesi del socialismo nella sua sostanza, esprimono
Serie XIV, vol. VII, fasc. 965. 33 25 agosto 1890.
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ancora la conseguenza finale del liberalismo, qual e profes-

sato da tanti, che forse ne meno sospettano tale conclusione

potersi contenere nelle premesse del loro sistema.

Le prove di si fatta connessione dialettica, o consangui-

nitk, se piace meglio, fra i due sistemi meritano il conto di

essere addotte, in questo tempo massimamente, nel quale il

socialismo forma il rompicapo di tutti gli statisti e pubblicisti;

e dai liberali gli si cerca un rimedio, non gia nei sani prin-

cipii, ma nei pannicelli caldi dei mezzotermini, che lasciano

sempre il male come lo trovano.

II.

Cominciamo, per modo di semplice prolessi, da due auto-

rita, molto accettabili ai liberali.

La prima e di Giuseppe Montanelli, il quale, fino da un

quarant'anni addietro, non ammetteva gia piu che il libera-

lismo fosse un sistema sussistente da se e diviso dal socialismo;

ma voleva identificato 1'uno coll'altro nelFestrinseco vocabolo,

com' e nell' intrinseco concetto. Onde scriveva e stampava :

Per la stessa ragione per cui ci dicemmo filosofi nel secolo

passato e liberali nella prima metk del secolo presente, d'ora

in poi ci dobbiamo chiamare socialisti, perche il socialismo e

diveuuto il verbo della rivoluzione, come la filosofia ed il

liberalismo ai loro tempi lo furono !
.

La seconda autorita e di Giuseppe Ferrari, detto in Italia

il filosofo della rivoluzione, che al tempo stesso pubblicava il

programma del partito socialistico, eseguito fino ad ora fra

noi, per una buona porzione, alia lettera, dai liberali, e la for-

mola ultima del suddetto verbo della rivoluzione.

Ecco questo programma, schietto schietto. 1 Guerra al

Pontefice, guerra alia Chiesa cattolica, apostolica, romana,

regnante in Roma, dominante per tutta 1' Italia. L' Europa
ha Ultimata a Roma una guerra di religione, ne potremo

1 Introduziont ad alcuni appunti storici, cap. X.
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avanzare d'un passo, senza rovesciare la Croce. 2 Guerra

ai Re. II clero, per se stesso, non ha forza ed e nullo: egli e

tutto, col favore del Principi e dei Re. Chi lavora pei Re,

lavora alia ristaurazione della Chiesa, alia schiavitu dell' Ita-

lia. 3 Creazione delle Repubbliche di Lombardia, di Ve-

nezia, di Toscana, di Roma, di Napoli, di Piemonte, di Parma,
di Modena. 4 Federazione delle Repubbliche, presiedute

dall' assemblea nazionale, o consesso sovrano dei deputati di

ciascuna Repubblica. Quale sar la federazione repubblicana?

Essa rappresenta la rivoluzione italiana; rappresenta adun-

que 1' Italia insorta contro 1'Europa cristiana, contro il sistema

della cristianita l
.

Quanto poi alia formola signiflcante il moderno verbo della

rivoluzione, secondo il Ferrari, e questa: La rivoluzione

non e die la guerra contro il Cristo e contro Cesare; ossia,

se si vuole piu chiara, Virreligione e la legge agraria;ecco
Tultimo termine del progresso

2
. La guerra contro il Cristo

deve produrre P irreligione e 1' ateismo, Non piu Dio ; la

guerra contro Cesare 1' abbattimento d' ogni civile podesta,

Non piii Re; la legge agraria la distruzione di ogni diritto

proprio e personale, Non piu Padroni.

Si conferiscano insieme questo programma e queste for-

mole socialistiche, con tutte le teorie del nostro liberalismo e

con tutto il suo operate ftno al di d'oggi, e si vegga se possa

divisarsi consanguinita piu stretta fra i due sistemi, e se il

Montanelli avesse poca ragione di affermare, che d'ora in

poi i liberali si debbano chiamare socialisti. La guerra al

Cristo, d'onde ha da germinare la irreligione, contiene Pes-

senza del liberalismo, qualunque ne sia la specie, poiche esso

e sostanzialmente, in qualche grado, ribellione all' autorita.

Dunque e forza che comprenda ancora la guerra a Cesare ed

al giusto ordinamento della societa, d' onde si ha da svolgere

la legge agraria. II diritto umano di Cesare non puo esistere,

disgiunto dal diritto divino di Cristo nel mondo*

1 La federazione repubblicana, cap. I, Gap. XII.

2
Ivi, cap. II, Cap. IV.
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II liberalismo (e qui sta Pinganno suo) per conservarsi al

potere e salvare la borsa, spera di mantenerlo in essere senza

Oristo, trasformandolo, col suo domma della sovranitk popo-

lare, in an diritto ateo di Cesare-popolo. Ma la logica e

inesorabile: e dove lo svolgimento pratico della conseguenza

addivien possibile, il diritto ateo di Cesare-popolo si risolve

in quel socialismo che, secondo il Times di Londra, cosi spiega

la propria impresa, N Dio, n Re, n& Padroni. La sua

filosofla e 1'ateismo, il materialismo, la esclusione di ogni

culto: il suo programma politico e Fassoluta libertk indivi-

duale, per mezzo delfabolizione di ogni Governo, e la divi-

sione delle nazionalitS, in Comuni piii o meno confederati. I

suoi principii economici consistono nello spossessamento, me-

diante compenso, dei capitalisti, e nell'assegnare denaro, stru-

menti da lavoro e terre ad associazioni di operai: le sue teo-

rie storiche sono, che la nobilta e la borghesia ban no domi-

nato abbastanza, ed ora tocca al proletariate dirigere ogni

cosa.

III.

Se non che passiamo ad una dimostrazione piii diretta di

questa intima attinenza tra liberalismo e socialismo, esami-

nando Tintrinseco dei due sistemi.

Che cosa e il socialismo? II Proudhon, suo gran dottore,

lo defini : Una protesta contro la societk presente, e la ri-

cerca di una scienza nuova. Che cosa e il liberalismo? Una

protesta contro Tautorita divina ed umana , secondoche si

rileva dalle sopra allegate parole di Giuseppe Ferrari. La ri-

voluzione liberalesca non e se non la guerra contro Cristo e

contro Cesare. Or essendo evidente che, senza Dio e senza au-

toritk non si puo dare un ordine alia societa, e reso cospicuo,

che il liberalismo dee condurre al disfacimento sociale, che e

quanto dire al socialismo.

Illustriamo questo discorso. II socialismo si propone di dis-

solvere 1'ordinamento sociale, qual e stato fin qui, per rico-
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struirlo sopra basi al tutto diverse, anzi opposte e concernenti

la pura vita animalesca dell'uomo. La societa si e retta per-

sino al presente sopra tre idee capitalissime: Dio, autorita,

proprieta. II socialismo la vuole poggiata sopra tre contrarie

negazioni: negazioae d
1

ogni religione: Non pih Dio; nega-

zione d'ogni Governo: Non pili Re; negazione d' ogni pro-

prieta: Non piii Padroni. Stabilisce quindi per fondamento

del suo nuovo disordine, 1'ateismo, Tanarchia, il comunismo.

La societa, esso dice, e corrotta, perche cio che e comune di

tutti si e voluto far proprio di pochi: La proprieta e un

furto. La societa e corrotta perche Tuomo, libero per natura,

si e voluto assoggettare al potere d'altro uomo : L'aulorila e

tirannia. La societa e corrotta, perche, in carabio di trarre le

leggi daU'arbitrio deiruomo, si son volute derivare dall'im-

pero di Dio : Dio e il male. Son queste le bestemmie che leg-

gonsi letteralmente negli scritti del Proudhon e, dove piu e

dove meno esplicite, negli scritti, nei giornali, nei manifest! dei

barbassori del socialismo tedesco, francese, russo, italiano,

americano.

Rimosso Dio dalla coscienza deiruomo sociale, convien ri-

muoverne ancora il pensiero della vita avvenire. La beatitu-

dine umana non e se non quaggiu; e consiste nei pieno ap-

pagamento degli appetiti sensibili, Quando Tuomo avra sod-

disfatte tutte le sue passioni, allora sara del tutto felice. Cosi

sentenziava il Fourier. Quindi scopo del socialismo e costituire

Tordine sociale per guisa, che le tendenze sensuali dell'uomo

sieno interamente affrancate. II cristi-anesimo fu reazione

dello spirito contro la carne; reazione della carne contro lo

spirito e il socialismo. Son parole del Lecontrier. A tal fine

anche il vincolo maritale dee disciogliersi ;
niun despota deve

dominare nella famiglia; la donna sia emancipata; libera

Tunione fra essa e Tuomo; libero tra loro il divorzio; abolita

Tautorita di padre. In tal modo il socialismo spazza via tutti

i principii morali e giuridici, nei quali il consorzio umano 6

fondato; simile ad un torrente devastatore, che tutto rove-

scia, tutto ingoia, non lasciando dietro a se altro, se non che
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desolazione e melma. Suo termine 6 la dissoluzione d'ogni vin-

colo sociale, 1' abbrutiraento dell' uomo.

IV.

Ora noi diciamo che questo infernale sistema e parto le-

gittimo del liberalismo, dacche i principii liberaleschi menano

difilato alle medesirae conseguenze. Per convincersene, basta

guardare a que' due dommi capitali del liberalismo, che sono

la libera Chiesa in libero Stato
, equivalente alia separazione

dello Stato dalla Chiesa, ed il popolo sovrano. Quanto di am-

bedue sia tenace il nostro liberalismo, si e veduto poco fa nei

documenti suoi e nei suoi discorsi pubblici, per mettere insieme

il parlito conservators, che appunto avrebbe da salvare 1'Ita-

lia dalle strette del socialismo. Dal Jacini al Colombo, dall'Al-

fleri allo Stuart, si e sempre girato intorno ai due pernii

dello Stato separate dallaThiesa, e delle istituzioni, aventi per

cardini i plebisciti. Fuori del laicismo nei Governo e della so-

vranita popolare, noa si da liberalismo. Chi non accetta questi

due articoli del suo simbolo, e scomunicato, e condannato alle

bolge qual clericale, ossia cattolico, apostolico, romano.

Col primo di questi dommi s'impugna Pautorita divina;

guerra contro Cristo: col secondo 1'autorita umana; guerra
contro Cesare. Ma sottratta la societa umana dall'autorita

divina, il fine dell" uomo e pervertito; sottratta dall'autorita

umana, essa e distrutta. Di piu, dall' un capo e dall'altro la

triplice negazione del socialismo sgorga naturalmente.

V.

Di fatto il liberalismo separa lo Stato dalla Chiesa, per af-

fermare nei cittadini la piena liberta di coscienza. Se non che

la liberta di coscienza dei cittadini ha per termine correlative

Tateismo pratico dello Stato. La libera coscienza, se ha balia

di rigettare questo o quel culto, ha balia per conseguenza di

rigettarli tutti; e non riconoscere nemmeno Tesistenza di un
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Ente supremo, creators e governatore dell' universe. Ne una

tal facolta e privilegio d'alcuni, ma e godimento di tutti e sin-

goli gli associati. Lo Stato adunque, nel governarli, non puo
fondarsi nella supposizione di Dio; egli dee prescinderne al

tutto. L'ateismo, in senso almeno negativo, e debito del go-

vernante, nell'ipotesi di cui parliamo. La negazione adunque
di Dio, gridata dal socialismo, e conseguenza legittima de

primo domma del liberalismo. Percio allorche un liberale vi

dice: lo son liberale, ma non nego Dio; merita la risposta

che abbiamo accennata piii sopra: Siete liberale, ma non

siete logico: e la merita si dal socialista, come dal clericale.

Tolta 1'idea di Dio dall'ordine sociale, e necessario che cada

altresi 1'idea di autorita civile. Imperocche a qual fulcro piu

si appoggerebbe? L' uomo, in quanto tale, non puo imperiare

sull'uomo: la naturale uguaglianza il divieta. Acciocche un

uomo possa vantare il diritto di sovrastare e comandare ai

suoi simili, deve comparire come rappresentante e legato di

un essere superiore, a cui tutti sieno naturalmente soggetti

Un tal essere e Dio. La soggezione a Dio e Punico argomento,

che renda accettevole all' uomo la sommessione ad un altro

uomo. Senza cio, ognuno e sui iuris, ognuno ha diritto di reg-

gersi da se medesimo e colla sua propria ragione. Ne si ri-

corra al sutterfugio del patto. II patto non sussiste, dove i

contraenti non siano obbligati a tener fede. Ma levato Dio dalla

societa, e levato il principle di ogni obbligazione. Questa pre-

suppone la legge, e la legge suppone il legislatore. Ed ecco

perche manca di logica il liberale, che protesta di non negare

il Re, cioe la politica autorita. Non la nega, perche il fllare

i sillogismi gli da paura

Annullata 1'idea di obligazione, resta annullata 1'idea di

dovere; e quest' anuullamento si tira dietro 1' annullamento

dell'idea di diritto; giacche il dovere in tanto e, in quanto e

il diritto. Chi potrebbe immaginarsi di avere facolta, secondo

ragione, di spendere il denaro proprio, di vendere o prestare

la casa propria, di usare un cavallo proprio, se gli altri non

fossero obbligati di non impedirlo? II diritto e tale, perche
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inviolabile. Un diritto che da altri si possa violare senza colpa,

e una chimera, e una contraddizione. Esso significherebbe un

potere, che esige ad un' ora e non esige 1'altrui rispetto. Ma
come si potrebbe concepire colpa nel violatore del tuo diritto,

se non concepissi te e lui sottoposti ugualmente ad un co-

mune Signore, il quale, mentre concede a te balia intorno ad

un oggetto, comanda nel tempo stesso a tutti gli altri di aste-

nersene? In una societa adunque in cui sia libero a ciascuno

di rinnegare e disconoscere questo comun Signore, 1'idea di

diritto in generale conviene che si dilegui e perisca. E di-

strutta Tidea di diritto, a che si riduce quella di proprieta?

Cosi, in un colla seconda, esce fuori anche la terza negazione
dei socialisti, in virtu dei principii del liberalismo. Dal N<* Dio,

N Re, viene il Ne Padroni.

VI.

In un ordinamento sociale separate dalla religione, bisogna

che la proprieta apparisca del tutto assurda, eziandio per que-

sto riguardo, che esclude gli altri dal possesso e dal godimento

di certi determinati beni. Lo Stato ateo, quale appunto ab-

biam veduto dover essere il liberalesco laico, o separate dalla

Chiesa, non puo aver di mira se non la felicita temporale,

considerata per se medesima. Volger 1'occhio piu in alto non

puo, si perche offenderebbe la liberta di coscienza, suo domma
fondamentale e sua conquista, come la chiama, e si perche a

tal sollevamento dovrebb' essere confbrtato e sorretto dalla

luce e dal vigore della religione, di cui rifiuta il concorso.

Esso ne ripudia gli influssi da tutte le appartenenze sociali.

Li ripudia dalle leggi, colla liberta di culto, col matrimonio

civile. Li ripudia dall
1

insegnamento, colla scuola razionalistica.

Li esclude dall'educazione, colla pedagogia laicizzata. Li esclude

dai costumi del popolo, coir avvilimento del clero. Li esclude

persino dalla beneficenza, coll' empieta nelP amministrazione

delle Opere pie.

Lo Stato liberalesco spoglia la societa di ogni riguardo alia



IL SOCIALISMO 521

vita futura, c non considera T uomo se non come avente in

questa terra la propria beatitudine. Ma la beatitudine di quag-

giu, riguardata per se stessa e sotto aspetto non relativo, ma

assoluto, non puo stare senza la pienezza del godimento sen-

^ibile, di cui e mezzo la ricchezza, ossia la copia dei beni ma-

teriali. D 1

altra parte la beatitudine e patrimonio comune
;
e

chi ha diritto al fine, ha diritto ai mezzi. Come dunque potra

giustificarsi nella societk la disuguaglianza, cotanto enorme,

di ricchi e poveri, di agiati ed indigent!? Comune il fine, co-

mimi i mezzi. Se tutti abbiamo pari diritto alia felicita, a tutti

deve darsi parimente cio che e necessario per procacciarla.

Questa conseguenza della dottrina e della pratica libera-

lesca fu bene espressa, nel Parlamento italiano, per bocca di

Andrea Costa, che il 9 febbraio 1889, discorrendo de' saccheggi

di Roma del giorno antecedente, cosi ragionava. Citiamo a

verbo gli atti autentici :

Costa Andrea. Fin tanto che il Cristianesimo poteva far

sperare che, in un mondo lontano, c' era un paradiso

Odescalchi e Toscanelli. Bravo ! bravo !

VocL Ooh ! ooh !

Altre voci. E vero ! Bravo ! Avanti !

Presidente. Non interrompano !

Costa Andrea. Mi pare anzi che siano approvazioni. Fin

tanto, adunque, che vi era un Ctfstianesimo, o signori miei,

il quale prometteva, che in un mondo avvenire, gli ultimi sa- .

rebbero stati i primi e i primi gli ultimi, allora forse le classi

povere potevano rassegnarsi alle condizioni econorniche e po-

litiche, fatte loro dalla societa; ma quando con la rivoluzione

noi abbiamo distrutto queste credenze

Voci a Destra e al Centro. Chi le ha distrutte ? Non e vero !

Costa Andrea. Voi, con la scienza e la rivoluzione, avete

distrutto queste speranze in un mondo di la, ed e naturale

che le classi lavoratrici vi domandino d' aver qui, in terra, e

lion di la, la loro vita assicurata, il loro benessere sanzio-

nato 1
\

1

Alii Uffic. pag. 281-82.
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Ne si ricorra all' idea del lavoro, perocche come volete che

il bracciante, il proletario, giunga col sudor della fronte a

farsi dovizioso, postoehe i suoi guadagni gli danno appena di

che meschinamente campare colla famiglia ? Non si ricusa il

lavoro, ma si accomuni e s' imponga a tutti
;
ed insieme col

lavoro ripartito, si faccia una equa ripartizione del retaggio,

che la natura ha apparecchiato per tutti, come mezzo di fe-

licita; e non si sa perchfe si trovi presentemente accumulato

nelle mani di pochi. Si cominci dunque dalla legge agraria.

0, se questa non piace, la societa stessa almeno possegga tutto,

e ne dispensi i frutti con proporzione ai singoli associati l
.

Alle medesime conclusion! si arriva, pigliando a guida del

discorso F altro domma della sovranita popolare. Un sovrano

non puo essere cencioso e pezzente. II concetto di sovranita

e strettamente connesso con quello di proprieta. Da prima si

1 Le misere condizioni morali a cui il liberalismo governante assoggetta

il minuto popolo, sono uguagliate dalle economiche alle quali lo riduce, colle

sue leggi tributarie, che b opprimono e giornalmente gli levano il pane di

bocca. Serva d' esempio la cuiriosa statistica che la Morgenzeitung pubblicava

lo scorso mese di giugno, di cio che tin operaio od artigiano tedesco paga di

tassa pel stio cotidiano sostentamento.

La mattina, alzatosi, prende una tazza di caffe (tassa, 20 pfennig o cen-

tesimi di marco per libbra) ;
vi unisce una gallozzola di zucchero (10 pf. la

libbra) e vi intinge una fetta dr
: pane (18 pf. per sei libbre). Andando al la-

voro, la moglie gli fa portar seco^un' altra fetta di pane, stesovi sopra un

po' di strutto (5 pf. per libbra). Sul lavoro, si riconforta con un bicchierino

di liquore (26 pf. per litro).

A mezzodi desinera colla famiglia, e mangera una minestra di pasta (6

pf. per libbra), una fetta di lardo (10 pf. per libbra) o un pezzo di manzo

(10 pf. per libbra) o qualche aringa (1 pf. per ciascuna) ovvero una frittata

(3 pf. al meno).

La sera, dopo il lavoro, sorbira un bicchiere di birra (1 pf. per litro)

con pane e burro o formaggio (10 pf. per libbra).

AI chiarore di una lucerna a petrolic (5 pf. per libbra) fumera tabacco

colla pipa (25 pf. per libbra) o un sigaro (10 pf. per dozzina). L 1

aria e la

luce si pagano sotto forma d' imposte, per porte e finestre. E cosi ogni giorno,

finche non sia condotto al cimitero, ove cessera di pagare tasse al Municipio
ed allo Stato.

Quello che la Morgenzeitung mostra per la Germania, si puo mostrare

per gli altri paesi : fra i quali tiene il primato 1' Italia, la piii tiranneggiata

e insieme la piii affamata, deile nazioni gaudenti le delizie del liberalismo.



IL SOCIALISMO 523

credette poter inferire quella da questa ;
e si fermo che i soli

proprietarii fossero eleggibili ed elettori, cioe esercitanti il di-

ritto di popolo sovrano. Ma il principio del suffragio univer-

sale e venuto in buon punto a riparare si fatta ingiustizia, la

quale sara appieno riparata, quando questo suffragio sia con-

cesso ancora alle donne, dalla gran dama alia sua cameriera.

Tutti i cittadini, o bene o male stanti, formano il popolo. Tutti

indistintamente debbono quindi partecipare del diritto di so-

vranita.

Cio posto, e da seguire il metodo inverso dal precedente :

non dall'idea di proprietk s'ha da dedurre quella di sovra-

nita; ma viceversa dall'idea di sovranitci conviene dedurre

quella di proprieta. E come la prima non e piu privilegio di

alcuni, ma godimento di tutti; cosi ancor godimento di tutti

e mestieri che sia la seconda. Eguaglianza in quella; egua-

glianza in questa. In altri termini, la propriety si spartisca

fra tutti, un po' per imo. 0, se non altro, possegga la mol-"

titudine, la comunanza dei cittadini, in quanto tale. Com'essa

e sovrana, cosi sia proprietaria. La propriety dei pochi, ri-

spetto agli altri tutti, e privilegio che va abolito.

VII.

Similmente vanno aboliti i Governi distinti dal popolo, av-

vegnache si dicano rappresentanti suoi. La regola del Re che

regna e non governa, ben si applica a Principi delegati e

nominali; ma e assurda se si applica a chi e principio dele-

gante e reale. Tal e il popolo. Questo, che ha F intuizione di-

retta e immediata del vero e del giusto nell' opera di delegare

gli altri, 1' ha molto meglio nell' opera di governarsi da se.

Che bisogno v'e piu di ministri e di rappresentanze, che co-

stituiscano una perpetua e ridicola flnzione del diritto? Chi

si governa da se, puo spacciarsi da chi discuta, neghi e san-

cisca le leggi. II popolo sovrano se le fa ed a se liberamente

le impone. I corpi politici dello Stato sono inutili parassiti ed

odiosi tirauni. La moltitudine sovrana non riconosce alcun al-
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tro potere, che limit! 1'autonomia sua, la sua indipendenza,

o, come che vogliasi, le stia di fronte da pari a pari. Se non

si ammette piu Chiesa, perchk non si ammette piu Dio, ne

pure si ammetterci piu Governo, giacche non si ammette piu

ombra di autorita civile.

E cosi dal sistema liberalesco, di corollario in corollario,

si precipita flno alia teorica dialettica delYanarchia.

Di fatto la sovranita popolare non solo e disgiunta dalla

Chiesa, ma deriva puramente dalF uomo, siccome quella che

sorge dalla libera volonta degli associati. Per questo capo al-

tresi, non mira se non alia terra
;
non ha altro scopo politico

fuorch& il. ben essere materiale. II fine risponde al principio.

Come poi questa libera volonta e origine dell'unico potere

supremo ed assoluto; cosi e anche origine dei poteri subal-

tern! e di tutti i diritti dei cittadini. Non altrove che in essa

trovasi la fonte della verita e della giustizia. Ecco dunque ca-

povolto Fordine morale.

Ma non e men capovolto 1'ordine materiale, attesa la na-

tura del soggetto in cui una si fatta sovranita risiede. La

moltitudine, in quanto tale, e principio di disgregamento e

scompiglio, non di unione. L' unione precede da un' unita,

presa fuori delle parti che debbonsi collegare; la quale, in-

Ibrmandole della virtu sua, le rannodi ed armonizzi scam-

bievolmente in una comune tendenza. Destituita di un prin-

cipio ordinatore, da se diverso, la moltitudine non vi offre

se non che il carcame di un essere, dianzi animato, in cui sia

spento il principio della vita. Abbandonato alle mere forze

de' suoi elementi, non altro potrete attendere da un tal car-

came, se non che dissoluzione e disfacimento.

Quindi 1'impresa N& Dio, Nd Re, N& Padroni conduce di-

filato al caosse ed alia confusione sociale, viva imagine del-

rinferno dove nullus ordo, sed sempiternus horror inhabitat '.

Del che, a maniera di saggio, si sono, in quest' ultimo secolo,

avuti gia parecchi esempi, nella Francia e nella Spagna.

* lob. X, 23.
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VIII.

Corollario di questi ragionamenti e, che adunquc in vano

abborrisce gli eccessi del socialismo, chi accarezza e coltiva

gli errori del liberalismo. Non si puo evitare Teffetto, rite-

nendone la cagione. Che serve dire: lo son liberale; voglio

lo Stato separate dalla Chiesa, voglio il popolo sovrano; ma
non voglio il saccheggio e 1'anarchia? Questo e come un dire:

Voglio appiccar fuoco ad un fienile, ma non voglio che

s'infiammi.

Alia fine del secolo scorso, la borghesia liberale mando in

Francia, contro la nobilta, il grido: Che e il terzo stato?

Nulla. Che dev'essere? Tutto. E ne venne il sanguinoso dramma
che soqquadro il mondo civile. Sul termine del secol nostro si

ode, contro la borghesia liberale, quest' altro grido della plebe:

Che e il proletariate? Nulla. Che dev'essere? Tutto. E uoi

ci vediamo prossimi ad un rivolgimento che sta per rovesciar

le chiese sopra gli altari, i palazzi sopra i troni, e svellcre

dalle radici patrimonii, civilta, famiglia.

II proletariate, per T opera del liberalismo gaudente e di-

rigente, sciolto da ogni scrupolo e da qualsiasi freno religioso,

ridice alia sua volta il Non serviam, che ha detto gLa la bor-

ghesia liberale. Esso forma la moltitudine armata del suffra-

gio: il numero dk la forza legale e vince la legge cristiana.

Per grazia di questo nuovo diritto, il proletario, traviato dal

liberalismo, intende far prevalere T uguaglianza nella miseria

e nell'anarchia. Quale altro diritto puo mai opporgli il libe-

ralismo?

Xoi, scriveva, beffeggiando il clero e la Chiesa, un libe-

rale giudeo, nella Tribuna di Roma del 1 maggio 1889, noi,

la societa laica, si vive di ribellioni perpetue. Ci ribelliamo

all'antico sistema scientifico in nome del nuovo, ai Governi,

alle leggi, alle istituzioni, al partito, all'uomo di Stato, tostoche

non sia piu d'accordo colla nostra coscienza. In questo moto



526 DONDE VENGA

perenne, come in quello che agita i cuori, sta la salute, la

forza, la purita della vita scientiflca, politica, artistica, eco-

nomica dei popoli del nostro tempo.

Ottimamente! Dato cio, vorreste poi impedire che anche i

socialist! si ribellino alFantico sistema giuridico, non piu cCac-

cordo colla loro coscienza; ed aboliscano le diversity fra il

mio e il tuo, decretando comune a tutti quello che finora si

e giudicato proprio di ciascuno? Ancor essi dicono: Noi si

vive di ribellione
;

e lo ha detto il loro manifesto del 24

marzo di quest'anno, pubblicato in Parigi, che terminava colle

parole: Revoltez-vous ! Ribellatevi, dirette ai lavoratori, che vi

erano chiamati formats de la gl&be, galeotti o servi della gleba :

ed eccitati a flnir di pascere, col frutto del sudor loro, i ca-

pitalisti, i possidenti, i ricchi d'ogni sorta.

Pare a noi, che i meno caldi a favorire il sistema libera-

lesco dovrebbero essere i giudei, come quelli che avendo accu-

mulate ed accumulando sempre, coll'usura e coll'aiuto della

massoneria, tanto patrimonio dei cristiani, avrebbero ancora

piu da perdere, quando dopo il N Dio, N Re dei liberali e

dei demagoghi, dovesse venire il N Padroni dei socialisti.

Onde non ci possiamo fare alcuna ragione del loro acca-

nimento a distruggere la religiosita fra i cristiani, nel cui

mezzo vivono stranieri di stirpe, sospetti a molti, dai piu o-

diali. Non intendono questi flgliuoli di Abramo, che la guerra
a Cristo conduce alia guerra alle borse ed alia legge agraria ?

E non si avveggono che, col loro giornalismo empio e cor-

ruttore e colle loro pern"die contro il cristianesimo, preparano

quella liquidazione dell'asse israelitico, che non sara fatta gia

dai clericali, ma dalla plebe, per opera loro scristianizzata?

dopo essersi ingrassati del suo sangue e della sua carne?

Abbiam letto di uno dei loro Cresi, arcimilionario, che inter-

rogate perche seguitasse ad ammucchiare milioni e milioni,

rispose: Ah, non sapete che gioia sia per me, calpestare

cogli stivali cataste di cristiani affamati!

Ma costui non pensava, che potra venir giorno in cui da

queste cataste sorga chi gli divori stivali, piedi, gambe e cuore,
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e poi gl'inghiottisca tutti i milioni, e spolpi flno alle ossa le

arpie della sua razza.

IX.

Se pertanto si vuol salvare la societa dal sovvertimento

ond'e minacciata, convien curare la radice stessa de' suoi raa-

lori. Questa e il liberalismo. Per sino a che dal suo morbo e

dalle pestifere sue influenze non e sanata, inutile sar& ogni

altra panacea. Sopra tutto e da rigettare la folle idea della

separazione della Chiesa dallo Stato, che in pratica si risolve

nella guerra dallo Stato mossa alia Chiesa; ed e una perma-
nente ribellione dell'autorit&, civile a Dio Signore, alia sua fede,

alia sua redenzione.
V.

Si e giustamente notato, che in Germania il socialismo e

proceduto con metodo quasi matematico, e secondo il progredire

della persecuzione religiosa, detta del Kulturkampf. Essa e

stata 1'alleata piu potente dei discepoli del Lassalle e di Karl

Marx. Quando il Kullurhampf cominciava, nel 1871, i socia-

listi, nelle elezioni, a stento si manifestarono con 93,000 voti.

Tre anni dopo, gia uscivano in campo con 360,000. Ma nel feb-

braio di questo anno 1890, si sono schierati in battaglia con

1.500,000 e piu voti; ed hanno fatto tremare Tlmpero e Plm-

peratore.

Per quanto si cerchi e si studii, la sola Chiesa e quella che

ha in se la forza d'impedire al socialismo di sorgere, e di ab-

batterlo ove per avventura sia sorto; perocche, nella sua so-

stanza, la questione sociale non e se non questione religiosa.

II liberalismo, non che sia impotente co' suoi rimedii a spe-

gnerlo, ma, come olio sul fuoco, ne ringagliardira la vampa ;

essendo il suo sistema essenzialmente irreligioso.

La triplice negazione del suo disumano sistema tutte le

veritk involge e tutti i diritti. La eterodossia universale, com-

presa nel motto N& Dio, N& Re, N& Padroni, non puo essere

vinta e conquisa, se non dalla ortodossia universale. Ad un

principio che ruina e deturpa ogni ordine di veritk e di giu-
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stizia, non puo valevolmente contrapporsi se non un principio

che restaura e santiflca tutti gli ordini; ad un sistema che,

movendo dalla negazione di Dio, vizia radicalmente la natura

stessa di associazione, non puo tener fronte se non un sistema

che, movendo dall' affermazione di Dio, ferma incrollabile il

concetto verace di societa, assodandolo sopra un fondamento

superno; ad un elemento che nel contrasto si appoggiaairuma-

nita, in quanto e corrotta, non puo resistere se non un altro

elemento, il quale innalza 1'umanita, in quanto e ristorata;

contro cio che si fa forte di quanto si origina dalla terra, non

puo cozzare se non cio che si avvalora di quanto trae origine

dal cielo; in somma P universality satanica non puo esser

vinta eccettoche dal cattolicismo divino.

Questo scrivemmo noi trentasett' anni or sono : e di tali

sentenze non e una sillaba sola, che gli avvenimenti abbiano

dimostrata meno che vera. Tutti le hanno invece confermate;

n& gli odierni maneggiamenti diplomatic! e politici, per infre-

nare il socialismo in Europaj hanno fatto altro che renderle

piu luculente.



DEL PENSIERO MASSONICO
I3ST I T J^IL, I ^

I.

La Rivoluzione Massonica, per opera della quala 1'Italia s'e

potuta costituire in unita di stato, e senza fallo la prima ed

unica causa del suo presente scadimento politico, morale ed in-

tellettuale: tre ordini di cose che, sebbene nelUoggetto e nel

fine sieno tra loro different!, nondimeno convengono insieme

nel promuovere il bene generale della societa, che si riepiloga

in un solo nome, la Civilta. Potremmo, e vero, a questi tre

ordini aggiungerne un quarto, che e 1'economico, donde pro-

viene la prosperita e il benessere dei popoli e delle nazioni
;

ma siccome di quest'ordine di cose la frammassoneria si e sem-

pre servita per sedurre gli incauti ed ingannare i gonzi, cosi

ci sembra miglior consiglio in questo nostro lavoro non toe-

care, nemmeno per incidente, dell'ordine economico, e rivol-

gere invece tutto il nostro studio a quel che abbiamo per ora

accennato, a dimostrare cioe come 1'abbassamento politico, mo-

rale ed intellettuale in cui e 1' Italia caduta sia conseguenza

del prevalente imperio che la Massoneria fatalmente esercita,

da piii di una meta di secolo, nella vita politica morale ed in-

tellettuale d' Italia. .

Non neghiamo che anche altrove, specialmente fra le na-

zioni latine, la Massoneria eserciti la sua uggiosa e funesta

influenza. In Francia, per esempio, e noto a tutti come la rea

setta si sia insinuata per modo in tutta la gerarchia governa-

Serie XIV, vol. VII, fasc. 965. 34 25 agosto 1890
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tiva, che non ci e parte di essa la quale non ne risenta Pinflusso

e non si pieghi ai biechi intendimenti del suo potere occulto

e misterioso. E forse per questa ragione la Francia massonica

e in guerra coir Italia massoniea, dove, sebbene prevalgano
i principii medesimi e le stesse dottrine che in Francia, mal si

sopporta che Tuna all'altra prevalga, anche in quelle cose nelle

quali le due nazioni parrebbe dovessero andare d'accordo. Chi

conosce infatti la storia della Massoneria non ignora, che

questa mala setta fu sempre scuola di screzii, di division!, di

gelosie, e non mai di concordia, di pace e di vera fratellanza.

Xata per iscalzare i troni e abbattere gli altari, essa non aspira

che alia guerra, e il dolce nome di fratellanza sulle sue labbra

non e che una odiosa ipocrisia. Un fatto costante si riscontra

nella storia di questa sotta, come di qualsiasi altra setta, ed e

che i frammassoni non sono concordi che in un punto solo, il

sovvertimento del Cristianesimo; in tutti gli altri, il loro amore

di fratelli amor di coltelli; e sotto questo rispetto ben quadra

loro a capello la famosa leggenda dei ladri di Pisa, i quali

mentre si aspreggiavano e si dilaniavano di giorno, di notte

erano come un cor uno ed un'anima sola
; perche di giorno si

trattava di spartire il bottino, la notte invece di spogliare ed

assassinare il prossimo.

II.

Tornando all' Italia, o meglio al diabolico impero che sopra

di lei esercita la Massoneria, questo e notevole, che Tor-

ganamento massonico italiano e piu compatto, piu solido e piu

operoso che altrove. Coloro infatti che nel bel paese ne furono

i primi propagatori aveano in mano due armi potenti per

riuscire: Yindipendenza della patria e la libertd; ma due

armi a doppio taglio, come suol dirsi, perche, mentre da un

lato miravano a preparare la guerra contro lo straniero, in

quelle poche province soggette a straniere dominazioni, dal-

Faltro andavano preparando il terreno per infeudare la patria a

nuovi potentati stranieri, quali la Francia in prima e poi la
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Germania. E quanto alia liberta niuno osera affermare averla

gl'italiani ricevuta dalla Massoneria, salvo che pro forma, e

peggio ancora viziata dai principii funesti deir89. Quindi come

la indipendenza italiana degenero per colpa della mala setta

in servitu politica, cosi la liberta, sempre per opera della

Massoneria, si convert! in licenza, in arbitrio, in prevalenza

degli eleraenti piii scapigliati della borghesia volteriana, sopra

gli eleraenti moderati e meno guasti dell'odierno materia-

lismo.

Abbiamo detto che 1'organamento della Massoneria ita-

liana e piu compatto ed operoso che altrove e ne abbiamo a

prova buoni argomenti. Invero senza questa compattezza ed

operosita, come spiegheremo e la rapida sua diffusione in tutta

la penisola, e la facilita con cui in breve ora e venuta a capo

di formare quasi uno Stato dentro lo Stato? A che cosa attri-

buire il cieco ossequio che le prestano uomini non tutti spre-

gevoli nella vita privata e per ingegno e sapere qualche volta

egregi? A questa forza d'organamento e di operosita bisogna

per altro aggiungere quella che la Massoneria attinge dal

giudaismo. La setta dei dispersi ha grandemente conferito

alia diffusione della Massoneria, perche gYideali della tene-

brosa congrega convengono maravigliosamente, in quanto ai

mezzi ed al fine, con gFintendimenti del giudaismo, naturale

e irreconciliabile nemico del Cristianesimo. Non e dunque da

maravigliare se la Massoneria, aiutata dal giudaismo, sia riu-

scita a far capitale, e trarre a se con la Giovine Italia di

Giuseppe Mazzini la cosi detta borghesia gaudente, ambiziosa

e cupida di subiti guadagni, insidiosa, perfida, ingannatrice.

III.

II fondatore della Giovane Italia e di altre segrete con-

greghe, rampollate dalla medesima alia caduta dei Carbonari

e dopo i moti rivoluzionarii del ventuno nelle due estremita

della penisola, e del trentuno nel centre, s'era presentato alia

gioventu italiana con in mano un programma in cui dicea : vo-
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ler essere interprete e ministro di Dio per ischiudere una

novella era all'Italia, e spingerla a risorgere con le proprie

virtu. Laonde, comeche egli appartenesse alia scuola lette-

raria oltramontana, falsa e vuota, detta dei romantici, e si

hmga parte della vita trascorresse sul suolo inglese, ne fosse

affatto immune da non sappiamo qual mistico velo, era nelle

cose civili animate da un pensiero puramente pagano, e pero

in tutto conforme alia piega che la Massoneria intendeva

dare al cosi detto risorgimento d'Italia. L' Italia, cosi egli,

e la sua capitale eterna (!!!) aveano la missione di dare una

nuova unit& alle genti italiche, e di redimerle colla nativa

idealita, merce un terzo morale primato. Di modo che quello,

che fecero gia Roma pagana col diritto e Roma qristiana col

dovere, farebbe una terza Roma, quella del popolo italiano, col

diritto e col dovere, congiungendo il cielo e la terra. Tutte

parole vuote senza dubbio, ma in mezzo alle quali un occhio

perspicace poteva scorgere il concetto vagheggiato di una

rivoluzione che si fondasse sui principii del socialismo. Ne per-

che a parole F agitatore ligure ripudiasse le dottrine del co-

munismo e del socialismo, era egli men fautore delle utopie

che in ordine alia costituzione della societa si sono aridate a

mano a mano svolgendo in questi ultimi tempi. Non consta

che Giuseppe Mazzini fosse ascritto alia alta Massoneria; consta

pero che egli ne fu alleato, e si contento di bassi gradi, e per

quanto era in lui giovo alia propaganda massonica: anzi il

fatto che molti della Giovine Italia passarono armi e baga-

glio alia Massoneria, dimostra che le due sette congiuravano

a raggiungere lo stesso fine che era di scristianeggiare 1' Italia.

IV.

L'altro dei tre alleati della setta massonica fu la borghe-

sia volteriana, la parte cioe moderata e gaudente; la quale

avea piu ragioni per prevalere alia parte eroica, cioe a dire

dei Mazziniani, vuoi perche le sue qualita e le sue tendenze,

erano meglio adeguate alia bassezza e ignobilit& dei tempi;
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vuoi perche cTogni religione diventano sacerdoti coloro che si

apron la strada crocefiggendo i profeti; vuoi flnalmente perche

la probabilita del vincere stava piu o meno coi liberali moderati

che coi rompicolli. E come coi moderati stavano pure i quat-

trini, cosi era piu naturale che coi moderati stesse pure la

preferenza della Massoneria; la quale quanto ingorda sia sem-

pre stata di pecunia, non occcorre che noi dimostriamo, perche

gli annali italiani di questo tratto di secolo sono pieni di

testimonianze inconcusse. La preferenza per altro della Mas-

soneria per la borghesia moderata e gaudente, anziche per

la parte eroica e mazziniana, avea allora la sua ragione di

essere nello spirito volteriano, onde fu sempre animata la

classe borghese dopo la rivoluzione del 1789. AlFopposto, seb-

bene in fatto di religione i seguaci del novello Veglio della

Montagna, sostenessero principii e dottrine sovvertitrici del

cristianesimo, tuttavia, non si puo negare che, come il loro mae-

stro, non rigettavano ne la esistenza di Dio, n& F immortalita

dell'anima.

Noceva per altro alia parte mazziniana la schiettezza e

sincerita del suo programma politico e religioso; ne il mae-

stro, ne i discepoli, ne il duce, ne i seguaci, fecero mai mi-

stero di cio che essi volevano in ordine alia costituzione

politica dell' Italia e al cattolicismo, e molto meno in ordine

alia questione sociale : dicevano aperto, volere assolutamente

P Italia una, repubblicana, con Roma Capitale, il Papa inte-

ramente esautorato come pontefice e re, e il popolo italiano

solo arbitro dei suoi destini. Cio non poteva tornar gradito

alia massoneria, setta astuta versipelle, ipocrita e tutta influ-

gimenti e orpelli. Conveniva, che per iscalzare il cattolicismo

e il papato fosse bisogno di unificare F Italia; ma per rag-

giungere questo scopo, bisognava blandire le ambizioni mo-

narchiche, trarre nella rete degli inganni i cattolici incauti,

anzi protestarsi sempre proteggitpri anziche persecutor! della

Chiesa, e condurre le cose per guisa che Falbero cadesse da

s6 senza che fosse bisogno ricorrere alia falce. Con questi ar-

tificii politici la Massoneria, coadiuvata dalla cospirazione
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del moderati e dalla congiura degli element! eroici, pote con-

dur a termine, nello spazio di un decennio, la sua scellerata

irapresa. E il conquisto della Lombardia per opera di stra-

niero alleato (1859), la congiunzione della centrale e della bassa

Italia (1860), lo stabilimento del Regno italiano (1861), il ri-

cevimento della Venezia (1866), e finalmente 1' invasione di

Roma (1870), furono le vicende principal}, rapide e misteriose

condotte dalF opera della Massoneria.

Una cosa e pero naturale, che nessuna di siffatte vicende

venne condotta a fine senza la cooperazione mater iale, mo-

rale e politica delle due nazioni, che doveano avvantaggiar-

sene, la Francia cioe e la Germania.

V.

Un terzo complice, che la Massoneria adopero largamente a

fin di mettere un piede sul collo della societa moderna e il giu-

daismo, il solo, dice, Eduardo Drumont, a cui la rivoluzione

ha tanto profitto recato. II giudaismo ha ripetuto alia Mas-

soneria quel che PIscariotte avea detto ai Capi del Sine-

drio. Che cosa mi darai tu perche io ti aiuti nella grande

impresa di liberare il mondo dal Cristo? E la risposta fu

quella che leggiamo nel Vangelo: praetium sanguinis. Con

questo infame prezzo, nel giro di un secolo, il giudaismo ha

compiuta la conquista del mondo moderno non tanto a vantag-

gio della Massoneria quanto a suo profitto. Di guisa che non

e piu questione oggi giorno che dell'alleanza massonico-giu-

daica, merce la quale, se Dio non ci mette la sua mano, il

mondo moderno con tutte le sue istituzioni, senza alcuna eccet-

tuarne, cadra sotto il giogo di questi due potenti avversarii

del cristianesimo. In tal caso si avrebbe di nuovo lo spettacolo

del Manicheismo associate al giudaismo marciar trionfante

sulle ruine della Croce, e per parlare piii aperto si avrebbe

UQ nuovo mondo pagano peggior delPantico.

Rispetto all' Italia, il fatto di quest' alleanza tra il mas-

sonismo e il giudaismo non e men certo di quel che sia ma-
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nifesto in Francia, in Germania e in Austria. Anzi la na-

zione cattolica per eccellenza, perche da Dio scelta per es-

sere il centre della vita e dell'azione cattolica, 1' Italia diciamo,

e divenuta, in poco d' ora, il campo in cui le due alleate si

son date la mano per consumare lo scellerato divisamento

di una nuova delenda Carthago, cioe la distruzione per

esse divisata del cristianesimo. Laonde non v'e raassone in

Italia che non abbia 1'anima giudaica, come non v'e giudeo,

salvo rare eccezioni, che non abbia un cuore di massone. Di

massoni e pieno il Sinedrio giudaico, e de' giudei e piena la

Loggia Massonica. II piu opulento e dovizioso tra i flgli odierni

della razza dei circoncisi, e fama che dicesse un giorno ad uno

dei piu potenti massoni italiani : Se voi avrete il coraggio di

redimere 1' Italia dal giogo del prete, e noi metteremo in vo-

stro servizio i nostri miliardi. Che ne avessero il coraggio

lo prova il fatto che i massoni italiani, in un quarto di se-

colo ban ridotto 1' Italia in una terra di sbattezzati; ma cre-

diamo si siano avveduti di essere stati ben giuocati dal-

1'astuzia e dalla pazienza giudaica; perche quell' Oro, che la

Massoneria italiana s' imprometteva di ricevere dalle mani del

giudaismo, e stato spremuto dalle vene dei contribuenti ita-

liani per impinguare piu che le loro borse quelle dei ban-

chieri giudaici. Oramai non e piu un mistero che una buona

parte della fortuna d' Italia, cioe i beni della Chiesa, il patri-

monio dei poveri, quello dei comuni e delle provincie, le Indu-

strie, le Opere pubbliche, e tutto quel complesso di guadagni

e di riprese, che formano la ricchezza di una nazione, tutto

si sia travasato in mano del giudaismo, che di alleato e di-

ventato cosi il padrone.

VI.

Che la Massoneria, invece di spingere la nazione italiana

in alto e farle sperimentare i vantaggi della conquistata in-

dipendenza e liberta, come si diceva, sia stata causa di un

fatale regresso nelle vie della politica, della morale e della
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cultura intellettuale, e cosa che non ammette piii dubbio : i

ihttr son come il granito, e a negarli converrebbe essere ciecht

della mente. Ora e un fatto che, sotto Tazione deleteria della

Massoneria, la politica italiana, tanto all'Interno quanto al-

1' esterno non ha dato finora che amari disinganni, umilia-

zioni e disdette; anzi tali disinganni e tali disdette che dinotano

esservi in questa politica un vizio organico, proveniente da

quella stessa causa onde ebbe origine 1'avvenimento medesimo

deirunita italiana. Questa, come e noto, fu 1' opera della setta

che prepare i rivolgimenti del 1821, del 1831 e del 1848. Cosic-

che la rivoluzione del 1860 si puo considerare come Fepilogo di

tutte e tre quelle rivoluzioni, e per conseguenza definire un

duello a morte della massoneria contro il Papato. LTEcker, avvo-

cato e frammassone di Dresda, ha provato che lord Palmerston

era il patriarca della Massoneria universale, e che il principle

del non intervento e una teoria massonica. Col concorso di

questo Patriarca, egli dice, e con Taiuto di questa teoria, 1' Italia

e arrivata a costituirsi in unita di stato !
. Alfonso Lamartine

avea detto prima dell'Ecker: Ho il convincimento, che dal

seno della massoneria sgorgarono tutte le idee che gittarono il

fondamento delle rivoluzioni che agitano 1' Italia da mezzo

secolo 5
.

Ora una rivoluzione preparata di lunga mano nelle tene-

brose conventicole della setta dovea portare nelle sue fibre

il veleno stesso che porto nelle sue viscere la grande rivolu-

zione francese: chk anch'essa fa Fopera della cospirazione mas-

son ico-giudaica. E come i veleni hanno la funesta efficacia di

distruggere o di un tratto ovvero lentamente 1' organismo

umano, cosi il veleno massonico, entrato in origine nelle vi-

scere deir Italia unificata, ha prodotto come primo effetto della

sua aperta o latente azione una politica che non e, se ben si

riguardi, un'arte di governare il popolo pel mantenimento della

pubblica sicurezza, della proprieta di ciascun cittadino, del-

1 La Franc-Mafonnerie dans sa veritable signification. V. I. p. 40.

* L'Atheisme dans le peuple 1840.
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1'ordine, della tranquillity e della buona moralita, ma si bene

1'arte, in vero detestabile, di far servire tutti questi grandi in-

teressi alle ambizioni, alle cupidigie, e soprattutto al predominio

di tutti coloro che all'istituto massonico si sono ascritti. D'altra

parte, come sperare una politica onesta e preservatrice dai

mali che minacciano la costituzione medesima della society

da una setta che ha per iscopo il sovvertimento dei principii

religiosi ? Quantunque sia vero che la religione non si oc-

cupa deiresercizio pratico della politica, tuttavia non e men
vero che essa ne costituisce la base essenziale

; perciocche

il governo di un popolo o di una nazione, se non poggia so-

pra I'assoluto fondamento di cio che e giusto ed onesto, e go-

verno iniquo ed esiziale e conduce alia rovina. La giustizia e

1' onesta non sono di giure positive e pero capaci di muta-

mento; esse muovono dai principii eterni e invariabili procla-

mati dai Yangelo ;
il che, se altro non fosse, e ben dimostrato

dall' esperienza di quaranta secoli, nei quali la sola ragione

umana non diede altro spettacolo della sua forza, eccettoche

oppression}, schiavitu e miseria dei popoli. Ora la Massoneria,

per il divorzio proclamato dalla religione e in conseguenza

della vagheggiata laicizzazione, ha introdotto una politica,

che come appresso vedremo, ha reso, piu che non fosse per

1' innanzi, spaventevole la corruttela e il mal costume.

VII.

Ed eccoci ora a dimostrare un' altro effetto della mala si-

gnoria che la setta massonica esercita nel bel paese. Perocche,

se e vero che a nulla valgono le leggi dove sieno corrotti i

costumi, chi puo negare che in fatto di moralitk gli antichi e

i nuovi codici italiani abbiano oggi tra noi tanta efflcacia,

quanta ne hanno le istituzioni morte e obbliterate? E di chi la

colpa? Delia Massoneria certo, che ad assodare il suo imperio e

a raggiungere piu presto il suo non piu arcano ultimo fine,

ha rotto il freno a tutte le passioni. E prima tra queste, la

piu carezzata e la piu fomentata, la cupidigia dei lucri. Cosi
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non meraviglia che la borghesia massonica, impinguatasi in

quei modi che vedemmo in Francia per effetto delle dilapida-

zioni demagogiche, sia riuscita con arti identiche a dispogliare

degli ultimi cenci la nazione oberata, e dei gioielli lasciati

dagli avi agli eredi dissipatori. Sia che codesti pubblicani abbiano

ottenuto si ingenti guadagni colle rafflnatezze del cambio o

col trafflco dei valori pubblici, quest' 6 evidente 'che, come

altrove han potato in breve ora divorare interi territorii ed

anche assorbire il patrimonio di tutto un popolo; cosi anche tra

noi, merce la liberta delle usure proclamata dalla massoneria,

han potato condensare e racchiudere averi, opere, servizi, come

dentro uno scrigno o un portafogli, senza che nessuno se ne sia

avveduto.

II quale lamentevole effetto non diremo che siasi avve-

rato in un modo assoluto
; perche, oltre ad essere la vita degli

uomiui breve e la posterita loro spesso degenere, la cupidigia

usuraia incontra negli sforzi individual del lavoro onesto

e della proprieta uaa resistenza, che le impedisce di conse-

guire 1' ultimo suo termine. Ma ci riuscira, se non ci si metta

un freno
; perche, caduti come sono gP italiani nelle ugne della

massoneria borghese, e quindi amministrati come gregge da

tosare e da mungere, se non anche quotati come valore di

borsa , avrassi in breve lo spettacolo che dava al mondo 1'an-

tico popolo romano caduto in potere degli usurai. Di che non

si comprende piu oggi, come un uomo qualsiasi possa perdere

il suo tempo nei magistrati, nelle armi, negli studii, ed eser-

citare il suo ufflcio senza P intento di arricchire. In ogni pro-

fessione, in ogni fortuna, in ogni condizione, non v* e per la

borghesia massonica altra mira che il lucro; e lo sospetta fin

dove non ci e, tanto le sembra naturale. Nata insomma per

trescare con mercatanti e rivenduglioli giudei, e non avvezza a

vedere che merci, quand' anche gittasse lo sguardo sovra un

cataletto, merce da vendere o barattare. Pensate voi, se a

questa bella scuola del lucro possano piu formarsi uomini

con altri concetti che non siano quelli del tanto e del quanto,

del piu e del meno ! Sappiamo bene che i materiali bisogni
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della esistenza costrinsero la maggior parte degli uomini a

non vivere, si puo dir per altro, che per nutrirsi. Ma sap-

piamo pure che in certe piu felici contrade, cio non ostante,

poterono i cittadini attendere al governo della pubblica cosa,

e assaporare gF ineffabili diletti delle lettere e delle arti. Quindi

in Atene p. e., in Firenze e altrove la classe dei borghesi si

rivendico col lavoro e si rese potente col guadagno ;
e quei

generosi cittadini consacravano alia patria le ricchezze loro,

allestendo navi, sostenendo a proprie spese ambascerie e de-

corandola di monumenti meravigliosi. Invece oggidi, la bor-

ghesia italiana, formata alia scuola della massoneria, mentre

tiene per se avidamente le carpite ricchezze, non si occupa
d' altro che di moltiplicarle, anche dissanguando la patria, e

conta di godersele come Fepicureo delle Sacre Carte, gridando:

fruamur bonis!

VIII.

Quindi e accaduto Findebolimento della morale non meno

che della vita civile; e sopra tutto Fabuso delie fortune, le quali

dall'essere mezzi per campar bene in private e per contribuire

ai pubblici bisogni, si sono tramutate in mezzi e in flni d'im-

pero. Laonde nelle cose private come nelle pubbliche, nella

famiglia come nella citta, non vi sono oggidi altre teoriche e

altre pratiche che quelle del mercantilismo. Ne vi e piii altra

brama in fondo ai cuori se non di birattare, di tesaurizzare, di

appetire e d'invidiare.. Nel pregiare e nel contendersi le facolta,

quale unico bene, sono tutti concordi. Ma questa concordia

diventa guerra atrocissima quando si viene al fatto di spar-

tire il bottino; e le ultime discussioni della Camera bassa in

Italia sul losco affare dei tabacchi sono una prova, che la po-

litica delle mani nette non fu mai un titolo d' onore per la

massoneria.

La brama poi di arricchirsi, o il culto di Mammona e

giunto per opera della Massoneria al punto, che i reggi-

tori dello Stato danno ai cultori del dio Nummo i premi ne-
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gati alia virtu; aprono mostre e gare mondiali, dispensano

corone e croci agli arricchiti, gli onorano come altrettanti

eroi e fin li pongono sulle sedie curuli. Donde e venuto poi

quel guasto della pubblica coscienza, per cui gli uomini non

sono piu apprezzati se non pei loro contanti. Per la qual cosa

dobbiamo alia massoneria se dopo diciannove secoli di cristia-

nesimo siamo costretti ad esclamare: Virtus post nummos.

Non aveano dunque torto i nostri maggiori di ritenere che

Foro abbassando e amraollendo gli animi, fosse al comun bene

di grave pericolo. E potrebbesi, notava il Machiavelli, con un

lungo parlare mostrare quanto migliori frutti produca la po-

verta che la ricchezza, e come Tana ha,onorato le citta, le

provincie, le sette, e Taltra le ha rovinate, se questa materia

non fosse stata molte volte da altri uomini celebrata l
. Che

piu? II primo e il piu mortifero effetto del private lusso,

scrisse TAlfieri, si e, che quella pubblica stima che nella sem-

plicita del modesto vivere si suole accordare al piu eccellente

in virtu, nello splendido vivere vien trasferito al piu ricco.

Ne altronde si cerchi la cagione della servitu, in quei popoli

tra cui le ricchezze danno ogni cosa 2
.

IX.

Che la presente depravazione dei costumi sia frutto della

setta massonica non ha bisogno di dimostrazione. Le ultime

leggi fatte sancire dal Governo italiano in Parlamento sui templi

di Citera e sulle disgraziate vittime del vizio infame, non sono

che una satanica ispirazione della massoneria
;
la quale sotto

pretesto di abolire la servitu legale istituita pel pubblico vizio

ha allargato senza misura i confini del pubblico mal costume.

Ma di cio basti per non imbrattarci di troppo fango, e rivolgiamo

la nostra attenzione altrove, come dire a quei pubblici sollazzi

che la setta infame ha convertiti a dirittura in lascivi satur-

1 Discorsi sojn'a la prima Deca di Tito Livio I, 25.

"- La Tirannide, \, i3.
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nali, dove il guardo e 1' udito son dilettati da laide lubricita.

Cosi di svergognate danzatrici puo con tenue moneta aver il

popolo frequente e procace spettacolo. Anzi in alcune citta,

italiane siffatte baldracche si fanno allevare col danaro pub-

blico, e fin col ritratto dai dazi dei poverelli. Si educano perche

sappiano prendere attitudini sconce
;
che quanto piu sconce

tanto saranno piu applaudite. Gli spettacoli turpi che pareano

in fame privilegio della putrida civilta parigina, passarono sotto

il patrocinio della massoneria, e insieme alle parigine satiriche

operette, vi passarono pure i lazzi inverecondi, le oscene mosse

e i turpi propositi ;
senza parlare delle studiate arguzie con cui

vengono vituperate le cose piu sacre che hanno gli uomini

in cielo ed in terra. Di che e avvenuto che, le Commedie

del Goldoni, le Fiabe del Gozzi, che pur tanto esilaravano

i Veneziani guasti del secolo scorso, paiono oggi spassi da

fanciulli in paragone alle lubriche e mordaci facezie che deb-

bono muovere il riso degli spettatori italiani. I quali vo-

gliofto ben altro che vecchi burberi e giovani scempi e ma-

trone spasimauti e zitelle pettegole, e fate e zanne! Bisogna,

che gli dei scendano sulla scena in veste di farabutto, i re

da mariuoli, gli eroi da gradassi, i mariti da ebeti e tutti coi

sonagli dei buffoni. II popolo italiano che accorre ai teatri

non ride piu d' altro che della gloria umiliata, dell' onesta vi-

lipesa, della fedelta insidiata, della castita sedotta, della re-

ligione bestemmiata e della virtu vinta. Davvero che la mas-

soneria ha pervertito il senso morale degli Italiani !
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La carita atliva risana k piaghe, le sole

parole non fanno che aumentarne il dolore.

ADOLFO KOLPING.

I.

Commovente oltre ogni dire torna ancor oggi la proces-

sione del Corpus Domini nell'Austria intera e in non poche

parti della Germania. Molto piu ne' tempi andati, dove la fede

era piu viva e quella solennitS, augustissima, specie poi nelle

citta minori e nelle borgate di campagna, aveasi in conto di

festa pubblica e popolare, alia quale vergogna sarebbe stato

per ogni cittadino, fosse pur anco protestante o settario,

sottrarsene. Alia prim'alba del mattino lo sparo de' mastii, e

in piii luoghi, delle stesse artiglierie militari, tengon vece di

sveglia, e tosto lor fanno bordone le carapane tutte che suo-

nano a gloria ; gli abitanti s'affrettano, quali in ornare di tap-

peti e di arazzi le flnestre e le porte, quali in abbellire le

vie di festoni di mortella o di arbusti che fan venire sani e

verdi dal bosco, quali in apprestar gli altari dove far sosta

nella processione e deporvi il Sacramento e, cantato il Van-

gelo, benedire quindi la citta e la circostante campagna. Poi

un uscire da ogni casa i cittadini in abito da festa, e sfllare

in bell'ordine da' varii capi delle vie le scuole e le confrater-

nite verso la chiesa maggiore, e muovere le milizie in abito

di parata e i concerti delle musiche, or uno, or piu, secondo

la grandezza del luogo e il potere degli abitanti. Sovra ogni

altra cosa pero attraggon Tocchio le bambine, tutte in bell'abito
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di bianchissime tele: le piti grand! colle trecce sciolte e on-

deggianti sulle spalle e un ampio velo in capo e sopravi una

ghirlanda di fiori: le piii piccole anch'esse co' fiori in testa,

ma con le ciocche vagamente inanellate, si che ti sembrano

angioletti pur mo1

discesi dal paradiso. E loro offlcio aprire il

passo al Santissimo e corteggiarlo tutto alPintorno, spargendo
in gran copia sulla via fiori ed erbe odorose che traggono da

certi loro eleganti canestrini di finissime paglie, pendenti al

fianco e sostenuti ad armacollo da fasce di seta color rosa

o cerulee.

Or nella vaga e fiorente citta di Elberfeld, nella valle del

Reno a settentrione di Colonia, il consueto spettacolo della

processione soleva essere preceduto da altro non meno edifi-

cante. Perocche nelle prime ore della mattinata solevano re-

carsi alia chiesa in gran pompa le bimbe della prima comu-

nione, accompagnate per maggiore solennita dallo stuolo di

tutte le altre compagne di scuola; e dalla scuola appunto mo-

vevano in bell'ordine con le loro bandiere e vessilli simbolici,

e percorse cosi le vie principali della cittk si riducevano in

chiesa dove ascoltavano divotamente la S. Messa.

Or fanno nove lustri incirca, tra gli spettatori di quel cor-

teggio, presso ad uno svolto di strada donde meglio vedevasi

ogni cosa, e stretti in intimo ragionare tra loro, stavano due

giovani operai, falegnami di professione. Erano cattolici d'ot-

timo sentimento, e sebbene avessero assistito altra volta al

medesimo spettacolo, pure, non sapendone essi stessi il perche,

quel giorno, ne furono singolarmente scossi e non rifinivano

di ammirare quella bellezza. Ad un tratto, 1'un de' due, per-

cotendosi quasi ad improvvisa ispirazione la fronte, disse al

compagno :

E perch6 non potremmo noi pure fare una simile pa-

rata nella prossima processione di S. Lorenzo?

che ti frulla mai pel capo? disse Faltro
;
vorresti forse

che vestissimo di bianco e ci mettessimo i fiori in testa e fa-

cessimo le. bambine?

Ascolta, Fritz; qui abbiamo uno splendore di vesti, di
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flori, di visini d'angelo, che ci abbaglia addirittura. Ma io penso
che il buon effetto di una coraparsa non ista solo in questo.

Dammi un gruppo di giovinotti di primo pelo, messi a festa

co' nostri migliori abiti di gala, a due a due in belPordine

con la candela infiorata in mano, e un gonfalone innanzi e

cantando le migliori laudi che ci venga fatto trovare, e ti so

dire che faremmo aprir tanto d' occhi al mondo e per cosa

tanto piii gradita, quanto meno aspettata o creduta possibile

a questi chiari di luna.

Giorgio, che tale era il nome del compagno, afferro tosto

la bellezza e bonta della proposta. Non si fece a discutere col-

Tamico, ma stesagli la mano : Ebbene, io ci sto, disse, quanto

sono: ma veniam tosto a' ferri; chfe di qui a San Lorenzo

non corrono che due mesi, e due mesi non son soverchi al

bisogno.

Intanto le bambine erano sfilate e i due giovani si tro-

varono quasi portati dalla folia in chiesa. Ma, durante quella

tenerissima cerimonia e piu ancora durante la processione so-

lenne che poi segui, i lor pensieri non volsero ad altro che

al futuro gruppo di operai, alle candele inflorate, al gonfa-

lone, ai cantici, e tutto con 1' intima persuasione d'amendue di

metter mano a cosa direttamente ispirata dal cielo.

II.

Appena finite le funzioni di chiesa i primi passi de' due

giovani apostoli furono, come dovea essere, alia canonica in

cerca di Don Giovanni Steenaerts. Era questi un giovane prete

sui ventisei anni e allora in offlcio di primo cappellano della

parrocchia d'Elberfeld, uomo piuttosto serio ed asciutto al-

Testerno, ma tutto cuore al di dentro e pien di zelo pel bene

spirituale delle anime. Ascolto senza dir motto, o tutto al piu

mugolando in fondo alia gola certo suono che volea dire ap-

provazione, quanto dissero i due operai, Tuno ripigliando spesso

il periodo dell'altro o parlando ambidue insieme. Solo osservo

Don Giovanni essere conveniente dare al gruppo che dovea
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raccogliersi, il nome e la forma di congregazione mariana o

un quissimile, per averne piu sicura la protezione celeste. Con-

gratulandosi poi cordialmente coi giovani, Mano all'opera,

disse in atto di congedarli, trovatemi gli uomini e, se nulla

posso, fate assegnamento sopra di me.

- Ma gli uomini soli non bastano, disse Giorgio; senza

bandiera non v'ha societa e per la bandiera ci voglion denari.

- E le nostre tasche, soggiunse Fritz, son fatte a crivello;

quanto n'entra, tanto n' esce.

-
Troppo piii ci vuole ancora che i soli denari, replico il

prete stringendosi nelle spalle. Or via, per la bandiera io ci

metto le stoffe, il Kolping penser& a farvi sopra dipingere un

paio d' immagini e il parroco al rimanente del lavoro.

E cosi fu. Perocchfe il parroco, santo prete e di larga

mano quando trattavasi de' poveri e di Dio, offer! una bella

somma; e Don Adolfo Kolping, altro cappellano della parroc-

chia piu maturo d'et& del suo compagno, ma di fresco ordi-

nato sacerdote e sol da poco in citt& e in quel posto, ben

volentieri si assunse di provvedere le immagini, che al po-

stutto non gli costarono che la tela ed una visita ad un suo

amico d' infanzia e pit tore di professione. Cosi la bandiera fu

in breve allestita di tutto punto e montata sulle aste e con

due bei quadri in mezzo al diritto e al rovescio del drappo,

r uno di S. Luigi, protettore della Congregazione, P altro di

S. Giuseppe, patrono speciale degli operai.

Restavano i cantori e le laudi; ma fu cosa piu spiccia an-

cora che non aver la bandiera.

In un cert'angolo della citt& teneva modesta bottega di

falegname un cotal mastro Thiel, piuttosto avanzato di anni,

ma religioso e pio, anzi uno di quegli uomini del vecchio credo,

che tanto bene farebbono anche oggi al mondo, se non se ne

fosse per disgrazia quasi perduta la stampa. Soleva egli ra-

dunare insieme la domenica nella sua bottega alcuni bravi

operai, e quivi trionfando Tun dopo Faltro que' lor gran bic-

chieri di buona birra e cantando i loro lieder, o laudi po-

polari che dir si voglia, passare allegramente le serate, fuori

Serie XIV, ?. VII, fate. 965. 35 26 agosto V49Q.
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delle compagnie cattive e pericolose e sovratutto fuor della

bettola. Mastro Thiel, die sapeva, Dio sa come, di violino, ac-

compagnava i canti, e negli intermezzi, com'era di lingua spe-

dito ed avea girato non poco il mondo, intratteneva i suoi

ospiti con motti arguti e con racconti di viaggi e d' interes-

santi avventure, non senza il condimento di utili riflessioni

morali a loro bene e vantaggio.

Giorgio e Fritz conoscevano quel ritrovo, anzi T aveano

alcune volte praticato ;
sicche non tardarono a recarvisi, prima

a informar di tutto il buon vecchio, poi nella vegnente do-

menica a far la perorazione alia brigatella. Ei non n'ebbero

bisogno; tanto fu subito accolto in trionfo il bel disegno, e

quella sera stessa tra un bicchiere e 1'altro cominciarono a

dar mano alle laudi spirituali, che ne aveano di bellissime

ne' lor libretti, designando per la domenica vegnente, di prov-

vederne altre piu belle ancora dal maestro di scuola o dal

parroco.

A noi fa meraviglia che poveri artigiani sappiano di note

e cantino con la carta in mano. Ma non e cosi colassu fra' te-

deschi, dove farebbe meraviglia il contrario. Perocche fin nelle

scuole de' villaggi s' insegnano le note a' bambini
;
e quindi

raro e che s' incontri poi chi non sappia almen tanto di mu-

sica, quanto basti a tener bordone con sicurezza a' piu ca-

paci, seguendo su e giii per le note il motivo del canto. II

costume poi dei lieder a due, tre e quattro voci, e quivi tanto

popolare, che ogni classe di persone trovan modo di formare

il lor quartetto di voci d'uomini, ne sanno radunarsi insieme

in societa o festeggiare cosa alcuna, che non traggano fuori

i libretti e non ripassino i lieder piu scelti e meglio graditi.

Tornando ai nostri, fu tanto lo zelo che misero tutti in

far leva di gente, che dopo due o tre domeniche la botteguc-

cia di mastro Thiel gia piu non li capiva e fu d'uopo cercare

altro luogo. E 1'ebbero tosto ampio e sfogato in casa il mae-

stro di scuola, certo Giangregorio Breuer, uomo colto piu che

non portasse il suo offlcio, e zelante quant'altri mai del bene

del popolo e sovratutto inclinato per disposizione di natura a
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clar mano a quanto avesse aspetto di societa o di adunanze,

e per cio stesso fecondo di consigli e di pratici suggerimenti

a fine di bene avviarle e renderle stabili e prosperose.

A farla breve, correndo ogni cosa col vento in poppa, la

festa di S. Lorenzo del 1846, s'ebbe nella processione, oltre le

bambine, la compagnia degli artigiani, tutti in bell' ordine e

composti, con la nuova bandiera spiegata e il coro di robuste

voci e ben disciplinate. Tutto Elberfeld non ebbe che parole

d'ammirazione e di lode pel nuovo spettacolo. Giorgio e Fritz

non capivano in se per 1' allegrezza e mastro Thiel, racco-

gliendo, finita la funzione, i libretti delle laudi, piangeva di

tenerezza e diceva all' uno e aH'altro: or muoio contento J
.

III.

Senonche il Breuer mirava piu in la di una semplice com-

parsa solenne in processione. Che non s'otterrebbe di buono,

cosi egli agli amici e al parroco, se questi bravi operai per-

severassero nelle loro tornate, e si stringessero maggiormente

fra. loro in durevole e santa amicizia, aiutandosi 1' un 1'altro

ne' loro bisogni e studiandosi non pure di profittare vie me-

glio nell'arte, ma di educare la mente e il cuore a que' sani

principii di religione e di morale, che servan loro di guida

ne' pericoli dell'anima e di conforto nelle dure traversie della

vita?

E non avea torto.
<i

Elberfeld da piccola borgata che era in Bull' aprirsi del

secolo, venne crescendo a gran passi, fino a mettersi in quel-

1'assetto di fiorente citta, in che trovasi ora. Circa il tempo
di che scriviamo, erano bensi i cattolici cresciuti di numero,

1

Giorgio Gerlach di Stadtberge passo piii tardi in America
;
Federico

(Fritz) Kamp di Volmarshausen raori nel 1878; Giuseppe Thiel di Naselvitz

nella sua tarda ed onorata vecchiezza ebbe la consolazione di vedere il suo

unico figliuolo consecrate vescovo nell'America del Sud. Le Societa cattoliche

operaie di Germania considerano giustaraente questi tre come i loro antesi-

gnani e modelli.
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ma in pari misura, anzi maggiore, crescevano di continue i

protestanti. E alia guerra sorda, che questi facevano alia

Chiesa cattolica, s'aggiungevano le sette serpeggianti altrove

in Gerraania, le quali trovavano quivi buon terreno, sovra-

tutto nelle fabbriche e nelle offlcine, dove gran numero d'operai

affluivano da molte parti e recavano nelle cittk il malcostume

e 1' indifferenza religiosa, se non peggio. Di gran rovina tor-

nava in particolare la setta del cosi detto Cattolicismo tede-

sco, che s'era insediata in Erbelfeld fin dall'autunno del 1844,

e vedevasi careggiata singolarmente da' protestanti; appunto

perch6 sotto le mentite e farisaiche spoglie di vera chiesa,

con maggiore facilita seduceva gli animi degli ingenui e li

traeva nelle sue reti, che al postutto non erano che quelle

di un protestantesimo piu rafflnito.

E inutile dire, se stando le cose a questo termine, il buono

e zelante maestro di scuola e Tottimo clero della parrocchia,

non cogliessero Toccasione, ch3 favorevole si presentava, di pro-

muovere un nuovo e gran bene tra gli operai. Le disposizioni

ne' giovani erano ottime; tutti poi brillavano di gioia per la

recente riuscita del loro primo disegno. Non fu dunque diffi-

cile averli in seguito, non solo le domeniche e feste, ma piu

o meno le altre sere eziandio fra la settimana finito il lavoro.

Ne trattavasi piii di soli canti, ma di utili trattenimenti di

letture o di famigliari discorsi in argomento vario ed accon-

cio a"
1

loro particolari bisogni. Don Giovanni parlava loro le

domeniche; Don Adolfo il lunedi; gli altri giorni entrava il

Breuer insegnando a leggere e scrivere e conteggiare, qual-

che pizzico di geografia e di storia o d'altra cosa utile a sa-

persi, e si tratteneva alia famigliare or con tutti insieme, or

con questo e quello in particolare, soprattutto con chi spe-

rava avere aiutatore di cio che il brav' uomo andava pel loro

bene rugumando in capo.

E di vero nel mese di ottobre dello stesso anno 1846, rnise

egli in carta una specie di memoria, dove per sommi capi ma
con sode ragioni dimostrava la necessita che avea Toperaio

di educare s stesso, di fortificare le sue qualita d'animo coi
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principii religiosi e morali, di vedersi intorno una mano di

sinceri amici che lo aiutassero ne' bisogni e lo consigliassero

ne' dubbii, di provvedere al suo avvenire con giudiziosi ri-

sparmii sulle paghe correnti e via via. Proponeva quindi che

si fondasse una societa operaia che accogliesse gli operai ed

artigiani del luogo o forestieri, e particolarmente i giovani

garzoni ed apprendisti dell'eta tra' diciotto e venticinque anni,

a fine di porger loro acconcia istruzione e provvederli di one-

sti sollievi fuor de' pericoli e della corruzione de
1

mali compa-

gni. E dichiarata alcuna cosa per ognun de' capi, e messo in

fronte alia memoria il titolo di Statute della Societa cattolica

de' garzoni in Elberfeld, porto lo scritto alia canonica pre

gando i due cappellani di esaminarlo. Lo fecero ciascuno da se

e poi tutti insieme col Breuer. Convennero di comune accordo

che il nome si cambiasse piuttosto in quello di giovani gar-
zoni o di apprendisti, poich6 di codesti componevasi allora

quel primo nucleo; di piu che la bella impresa non fosse pro-

priamente una congregazione o confraternita, come s'era per

lo addietro pensato di fare a proposito della processione, si

bene un circolo, una societa, un'adunanza che dir si voglia;

per ultimo, che pur tenendo come base inconcussa della so-

cieta la religione, e come mezzo indispensabile al suo benes-

sere le pratiche religiose, non se ne facesse pero aU'esterno

ingiunzione veruna, per riguardo a quei poverini, che pur
avendo bisogno sommo del circolo, ed essendo tuttavia in sulle

prime mal disposti di animo in fatto di pieta religiosa, per

rispetto umano od altro che sia, si stornerebbero dal pren-

dervi parte.

Un di che il Breuer s' era recato in canonica per riavere

lo statute e rimetterlo in buona copia, gli venne incontro con

esso in mano Don Adolfo, tutto raggiante di gioia, e tocca-

tagli la spalla: Caro maestro mio, avete fatto cosa, che fa

sempre il sogno della mia vita. Mano -all' opera nel nome
di Dio!

Don Adolfo non sospettava forse in quel momento, che la
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Provvidenza avea destinato lui stesso alia esecuzione di si bel

sogno.

II 6 novembre, radunati i socii e proposto e accettato lo

statute, si passo ad eleggere il presidente del circolo. I voti

caddero concord! sul primo cappellano Don Giovanni; il Breuer

usci secretario, cassiere il Signor Ermenkeil a cui apparteneva

la casa dove tenevansi le adunanze. Loro furono aggiunti al-

tri quattro assistenti o raccoglitori come li vollero chiamati.

La settimana seguente il numero de' socii era gia cresciuto

a sessantuno, e a cento due dopo qualche mese, a dugencin-

quanta in poco piu di un anno; aumentando in seguito con

grande consolazione di tutti, che vedevano 1' opera sopra so-

Hde basi e se ne promettevano sicuro e durevole frutto. Di

loro spontanea volonta assistevano alia messa ogni domenica,

prendevano parte in corpo a tutte le pubbliche solennitci della

chiesa, visitavano i compagni ammalati ed altre opere di cri-

stiana carita esercitavano, .secondo che se ne offerisse 1'occa-

sione; soprattutto erano assidui alle riunioni della domenica

e delle altre sere, alle scuole, all'esercizio del canto e a quel

che fu sempre mezzo precipuo di buon andamento del circolo,

vogliam dire gli spassi e le ricreazioni, tutta gioia festevole

e innocente, dove i cuori e gli animi s'aprivano e la mente

obliava per qualche ora le durezze della vita consueta.

IV.

Nel maggio del 47, lo Steenaerts fu promosso parroco in

altra borgata della diocesi. 7u questo uno strappo doloroso.

Ma si trovo tosto un compenso alia perdita in Don Adolfo
;

sebbene, cosa singolare, non tutti i voti fossero unanimi nel-

1'eleggerlo a presidente del circolo.

Con quale zelo di vero apostolo si mettesse egli all'opera

affidatagli dalla Provvidenza, si vedra in seguito da quel che

andremo scrivendo. Qui ricorderemo la bella consolazione che

ebbero a provar tutti, allorquando nel luglio del mede-

simo anno, PAfcivescovo di Colonia, Giovanni di Geissel, so-
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stenne per alcuni giorni in Elberfeld per la visita pastorale,

e per la consecrazione della chiesa parrocchiale. Non puo de-

scriversi Tentusiasmo de' cattolici in tutti que' giorni di pub-

bliche festivita, alle quali gli stessi protestanti pigliarono parte

largamente. Ma il circolo operaio ebbe serapre il posto d'onore.

Fu ad incontrarlo in corpo e a bandiera spiegata; e durante

le feste di chiesa, perocche il circolo era in sostanza T unica

schola cantorum che avesse la citta, esegui in chiesa le mu-

siche, e in particolare canto il gregoriano con tanta bonta

di espressione ed esattezza di note, che 1'Arcivescovo ne ri-

mase ammirato e contento, piu forse che allora non fosse dei

suoi mansionarii a Colonia. S' ebbe pure una serenata in casa

il parroco, e non pote contenersi che non scendesse a con-

gratularsi con que' bravi giovani. Don Adolfo prese allora la

parola per tutti, e con quella sua robusta eloquenza, di che

daremo saggio a suo luogo, si fe' a spiegare brevemente lo

scopo del circolo e i frutti che se n' erano raccolti ne' pochi

mesi da che s'era fondato. Sua Eccellenza, commosso nel-

1'animo rispose con una calda allocuzione, eccitando tutti alia

perseveranza e benedicendo in fine gli astanti.

Sopravvenne il quarantotto. Elberfeld ebbe pure la sua rivo-

luzione e le sue barricate. Ma qui si parve di che tempera fosse

il circolo operaio. Perocche in quello scompiglio d'ogni cosa

non vacillo neppure un solo de' socii; tutti si posero d'accordo

col clero alia difesa dell'ordine, delle sostanze, della famiglia,

e come se nulla fosse, continuarono pacificamente pur ne' tempi

della somrnossa, le loro consuete tornate. Fu questo, per dir

cosi, il loro battesimo del fuoco
;
ne Don Adolfo avea piii bi-

sogno d'altra miglior prova, a fine di persuadersi della bonta

e costanza de' suoi. Credette quindi giunto il momento di dare

alle stampe lo statute del circolo, ritoccandolo alquanto sulla

prima copia manoscritta del Breuer, secondo che Fesperienza

di due anni aveva dimostrato necessario. Cosi tutti i socii

1'avrebbero a lor agio in rnano e 1'istituzione potrebbe in qual-

che modo mettersi in pubblico come cosa oramai stabile e bene

determinata.
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Ma il Kolping vi aggiunse di suo una chiusa parenetica

di gran vigore a scuotere gli animi. L'uomo, dic'egli, e da

s& stesso fabbro delta sua foHuna, come vuole un proverbio,

o come un altro si esprime: cib che avrai seminato nella

gioventu raccoglierai nella vecchiaia. Orsu dunque lavoriarno

seriamente e con tutta Penergia dell'anima, ma insieme con

prudenza e con gaudio per la nostra fortuna avvenire; semi-

niamo con mano gagliarda e per tempo le buone sementi,

perch& mettano profonde radici, crescano vigorose durante

la gioventu e rechino frutti di consolazione, non pure per 1'eta

piii matura, ma fln oltre la tomba. L' uomo non puo esser

felice, se non quando e contento dello stato in che Dio lo

vuole e vi si mantiene con fedelta ed onoratezza. Siete gio-

vani, e dovere vostro e prepararvi al future. Come cittadini

e come padri di famiglia dovrete un giorno, non solo gover-

nare la casa vostra, ma meritarvi ancora la stima e la fidu-

cia del pubblico per quanto riguarda la vostra professione.

Dovete dunque fln da questo momento rendervene degni. La

vera bonta deiruomo appartiene non meno al corpo che al-

Tanima. Con questo intendo che Fuomo non deve pensare so-

lamente al benessere materiale della vita, ma anzitutto al

bene spirituale, che e la vera vita cristiana nell' interno del

suo cuore e nell'esterno d'ogni sua azione. Senza lo spirito

cristiano 1'uomo e nulla e non riuscira mai a nulla di buono.

Senza questo spirito, non v' ha riteguo nella vita, non vera

contentezza, non retta virtu, non onoratezza che duri costante,

non felicita. Lo spirito cristiano e Funico sano elemento del

nostro vivere; se manchi, cadiamo tosto infermi. Dovete dun-

que studiarvi di rafforzare in primo luogo la vostra fede con

1' istruirvi delle verita che propone e de
1

doveri che ingiunge.

Quanto meglio altri conosce la fede, tanto piu facilmente la

pratica. Ma voi dovete inoltre riuscire uomini d'affari ed ec-

cellenti nella vostra professione. Dovete dunque fin dalla vo-

stra gioventu abituarvi a una cotale assennatezza virile, al-

Tordine e alFenergia dell'operazione, alia prudenza ed ocula-

tezza in tutte le cose vostre, al risparmio sui vostri guadagni



APOSTOLO D' OPERAI 553

pe' bisogni dell'av venire. Dovete amare il vostro stato e pro-

curare di conoscere a fondo e con sempre maggior perfezione

il vostro mestiere quale ch'esso sia. Quest'e il doppio fine che

qui al circolo vi riunisce, dove pure troverete i mezzi per rag-

gitmgerlo sicuramente.

Conchiudeudo il Kolping diceva: Una gioventu pia, vigo-

rosa, allegra, energica, la quale custodisca netto il cuore e

franca la mente e non lasci rimorso nell'eta piu matura, e la

gnarentigia, se non unica, certo piu soda dell' intera felicita

avvenire: e insomma il piu bel flore che spunti nella vita

quaggiu. Lavorare con voi per la vostra felicita, servirvi di

tutto cuore, poiche ora mi siete piu che doppiaraente cari,

sara con la grazia di Dio la grande ed iraportante missione

dell' intera mia vita.

Senonche, persuaso com'era il buon prete, del gran bene

che anche altrove nelle classi operaie avrebbe potuto fare

r istituzione di Elberfeld, scrisse nell'ottobre dello stesso anno

un opuscolo che diifuse poi largamente in tutta la Germania.

Espone quivi con brevita e con la vigoria di stile ch'era sua

propria, quanto basta a dare un' idea generale dell'opera e a

mostrarne Topportunita, anzi la somma necessita pe' tempi che

corrono, eccitando quanti sentono in cuore vera carita pel

popolo a dargli mano alia bella impresa e a diffonderla in

ogni parte. Prese per motto le seguenti parole: La carita

atliva risana le piaghe, le sole parole non fanno che au-

mentarne il dolore. Breve sentenza che fu poi in bocca di

lutti e che contiene in se stessa tutto intiero il programma
del Kolping.

Non sara ne inutile all' intento nostro, ue discaro al lettore

il dare qui un breve sunto di questo lavoro.

V.

Tanta e la miseria, cosi 1'Autore, in tutte le classi della

societa civile, che mal si saprebbe da qual parte cominciarne

la descrizione. Piu difficile e indicare i mezzi efficaci a ripa-
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rare il guasto; piu difficile ancora saperli applicare opportuna-
mente. Dovremo pero restarci con le mani in mano? Se non

possiam tutto, dovremo rassegnarci a non far nulla? Si salvi

almeno qualche cosa. Per me ho gia scello, ed e una classe

mezzo abbandonata di persone; io stesso ne ho provate le

pene, ora mi consacro in suo aiuto.

E qui si fa tosto a descrivere con vive tinte lo stato mi-

serabile a cui e ridotta la gioventu operaia. Crescono ab-

brutiti peggio che bestie, nella piu supina ignoranza d'ogni

cosa di religione,
;

]d'ogni ordine o dovere sociale: turpi can-

zoni, oscene letture, ridotti di mal affare, sregolatezze insomma

d'anima e di corpo. E poi la condizione delle officiue dove

lavorano, lo scarso nutrimento ordinario e le crapole della

domenica o delle sane notti vegliate all'osteria, 1'alloggio im-

mondo dove prendono riposo. E quando ammalano, specie se

per conseguenza de' loro disordini? Fortunati, se la pietosa

mano di una suora di carita porge loro conforto; altrimenti

giacciono nell' abbandono d'ogni cosa e di tutti, e si nutrono

d'odio contro la societa e sfogano in bestemmie e maledizioni.

Qual meraviglia, se la gente perbene gli sfugge, come se in

fronte portassero il marchio dell'infamia e del disonore?

Eppure non mancano in favor loro motivi di scusa.

Escono per solito da povere famiglie, senza educazione di

sorta alcuna, dove spesso i mali esempii del padre e della ma-

dre non insegnano che la via del vizio. Bambini ancora son

mandati al lavoro in mano di padroni forse peggiori de' pa-

renti stessi, e sono sfruttati quai vili servi e spazzini di casa,

anziche apprendere seriamente il mestiere. Piu grandicelli ca-

dono in mano di compagni viziati, e senza amore per 1'arte,

senza famiglia, senza amici, girano d'offlcina in officina, o

migrano in altri paesi, dove maggiori sono ancora i pericoli

e la fortuna piu incerta. Chi potra fare anche qui le meravi-

glie, se cosi educati, riescono poi a quel pessimo fine che ab-

biam narrato e si logorano piii tardi nella miseria e nell' ab-

biezione, col sopraccarico di una povera ed infelice donna e

di numerosi figliuoli?
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E nondimeno, oh quanto e importante al mondo la clas-

se operaia! Non parlo del conto che ne fanno i nostri de-

magoghi, i quali non si servono altrimenti dell'operaio che

a pro
1

de' loro vani interessi, come sgabello cioe a montar piu

in alto, spingendolo poscia con un calcio nel fango stesso,

donde sembravano volerlo ritogliere. Ivoperaio forma lo strato

piu largo del nostro popolo e poggia sopra di lui 1'intero

benessere della societa. L'esperienza ce 1'ha bastantemente

insegnato. La forza flsica solleva la morale. E pero dalla

classe operaia, dov'essa si conserva ancora sana ed intatta,

sgorga una fonte di forza morale, vogiio dire di fedeltk a

tutta prova, di onoratezza, di profondo sentimento religioso

e cristiano. Lo sanno i nemici del diritto divino ed umano e

per questo adoperano ogni via, pur di corrompere 1'operaio.

Questi si lascia facilmente sedurre dalle belle promesse, ed

ecco la sua rovina. Dovrebbe avere la forza flsica e morale

a fin di resistere. Ma e gia snervato, e qui sta la piaga. Se

v'ha speranza di salvare qualche cosa, quest' e nella gioventii

operaia che ci va crescendo intorno. Mettiamo dunque mano

all' opera e consecriamoci alia sua educazione civile e morale

con tutte quelle forze che ci somministra la fede e Pinesau-

ribile carit& del Redentore.

Ma che dovremo fare per ottenere questo nobile intento?

L'operaio, cosi continua il buon sacerdote,

1 ha bisogno di chi lo diriga, gli dia consiglio nelle

difficolta della vita, gli sia vero amico e confidente;

2 ha bisogno di trovar fuori dell' officina e della bettola

un luogo dove tornare, specialmente nella domenica e in certe

lunghe serate del verno;

3 ha bisogno che gli si porga occasione d'istruirsi in

cio che riguarda 1'arte sua e in cio che puo renderlo nella

sua professione sempre piii valente e perfetto;

4 ha bisogno non pure di riposo, ma di ricreazione e di

divertimento, quale le bettole o i pubblici spettacoli non pos-

sono convenientemente offerire;

5 ha bisogno d' essere istruito nelle cose di religione, a
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fine di poterne trarre tutto quel conforto, che nelle distrette

della vita puo dar solo la fede;

6 ha bisogno per ultimo di sollevare s6 stesso a piu

nobile meta che non 6 1'esercizio dell' arte; quest' e la pratica

della virtu cristiana e 1'esercizio della carita fraterna in bene

de' suoi prossimi.

Occorre dunque anzitutto un luogo acconcio al riunirsi de-

gli operai e alle loro tornate. Non deve essere una stamberga,

ma ampio e quanto mai far si possa nella disposizione sua e

nei mobili attraente ed allegro; bene sfogato di luce durante il

giorno; illuminato senza troppo risparmio la sera e tiepido

nella stagione invernale. Quiri si raccolgano i giovani e con

essi sempre alcuni onorati cittadini: maestri, professori, me-

dici, possidenti; in capo a tutti un sacerdote. Non devono

mancare buoui giornali e una biblioteca sufficientemente for-

nita di libri, non solo religiosi, ma di svariato argomento. Piu

dei libri giova 1'istruzione a viva voce. Que' giovani devono

riuscire buoni cittadini, e pero buoni cristiani e buoni uomini

d'affare. Argomento dunque di che discorrere non manca mai,

ed e la vita del popolo secondo i principii cristiani, in par--

ticolare le gioie e i dolori dell'operaio. Ma tutto in modo ami-

chevole e soave, senza tono di cattedra o solennita di ser-

mone. L'istruzione religiosa e morale s'avvicenda con quella

che riguarda 1'arte e la professione, non solo de' piu, ma di

ciascuno in particolare. Quanto ai doveri di pieta, o necessarii

alia vita del cristiano o semplicemente di supererogazione, non

si vuole costringimento di sorta alcuna; tutto dev'essere spon-

taneo e nascere quasi da se, come cosa naturalissima a' cir-

coli di questa specie. Allo stesso modo devono esercitarsi le

piu belle virtu cristiane, soprattutto la carita; sovvenire ai

poveri, visitare i fratelli ammalati, accompagnarli, se muoiono,

al cimitero, ricordandosene poi sempre nelle comuni preghiere.

Per ultimo si vuole in tutti, innoceute si, ma vera e sfogata

allegria. D'autunno alcune gite in campagna; d'inverno agapi,

giuochi, recite drammatiche o simili trattenimenti; sempre poi

cura particolare e diligente del canto, il quale deve servire,
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sia per comune ricreazione di tutti, sia precipuamente per le

funzioni di chiesa, cosa carissima all'operaio e di che si tiene

onorato piu di quello che d'ordinario si stima. II circolo ope-

raio diviene cosi una scuola di educazione, anzi una vera ac-

cademia popolare, quale i moderni riformatori del popolo nori

hanno saputo, ne sapranno raai creare. II solo Vangelo di

Cristo, e la carita vera che infondono le sue massime, sono

capaci di giungere a tanto.

Quanto alle persone alle quali affidare la sauta impresa,

s' e gia detto che dovrebbero essere buoni ed eccellenti signori

laici. Non mancano, per grazia di Dio, neppure a' tempi nostri.

e chi abbia vero zelo pel bene del popolo si stima senza dub-

bio fortunate di potere in questo modo contribuire 1' opera

sua. Ma sovra ogni altro dev' essere il clero. Esso appartiene

in buona parte alia classe del popolo ed ha la vocazione spe-

ciale di propagare fra il popolo la fede e di man tenervela con

ogni cura. II clero conosce il popolo meglio d' ogni altro: al-

rneno dovrebbe cosi conoscerlo. II clero non e impedito da spe-

ciali riguardi e puo consecrarsi senza risparmio a questo suo

ministero. Anzi perche il sacerdote e Feducatore nato del po-

polo, cosi il ministero d' adoperarsi in suo bene dovrebbe es-

sere considerate come il piu importante di tutti. II popolo si

accosta al prete e gli si conflda di gran cuore, quando lo

scorge preso d'amorevole interesse per lui; per lo contrario

lo sfugge e ne dice male, se il prete si mostra per lui iudiffe-

rente. Siamo in tempi ne' quali ci e d' uopo togliere i pregiu-

dizii delle classi piu basse contro di noi, e riguadagnare il ter-

reno perduto. Ecco tra' molti un buon mezzo a questo in-

tento : dedicare 1' opera nostra nella maniera descritta a bene

delle classi operaie.

Nell' ultima parte dell' opuscolo, domanda 1'Autore, se la

cosa sia veramente fattibile nella pratica o se debba dirsi so-

gno, quanto si voglia dorato, della fantasia ed illusione di mente.

Per tutta risposta Don Adolfo non fa che ritessere la storia

del Circolo operaio di Elberfeld ne' due soli anni di vita che

lino allora contava, e conchiude sclamando : questi miei
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giovani sono d' altra came e d' altre ossa, o veramente deve

essere possibile il fondare in qualsivoglia luogo istituzioni si-

mili a questa. Forse altrove il bisogno e minore? No davvero;

dunque, mano air impresa. In un tempo, che come Dio voile

e ormai passato per me, ma ch' io ebbi a lamentare piu volte,

sebbene solo oggi cominci a riconoscere la mano di Dio a mio

riguardo, io e cent' altri con me avremmo accolto con vero

entusiasmo un simile istituto. Esso mi avrebbe risparmiato

dolorosi momenti, m' avrebbe ritenuto da qualche passo non

retto ed io ricorderei forse con maggiore consolazione gli anni

miei giovanili. Ma, poiche la dura prova e passata, vorrei con

la fondazione di simili societk accorrere in aiuto de' giovani

operai, che ora mi sono doppiamente fratelli
;
vorrei togliere

dalla loro via quegli stessi impediment! che io v' ho scorti e

rendere loro piu dolce il cammino della vita, per altro si

duro.

Quindi con ardore si rivolge ai lettori perche vogliano dar

mano ad opera di tanta importanza, come la sua. Parecchie

citta del Reno e della Vestfalia avevano gioi aderito al cir-

colo d' Elberfeld
;
se altri circoli sorgessero alia maniera me-

desima, potrebbero congiungersi insieme, seguire uno stesso

regolamento nelle parti almeno sostanziali, mettere in comune

quel che P esperienza particolare di ciascuno va insegnando

a bene di tutti, aiatarsi scambievolmente, e per P unione di

molti ad un medesimo intento dare alia nuova istituzione quella

vita e costanza di che abbisogna.

II bel libro si chiude con la seguente infocata esortazione

al clero : Orsu fratelli e collaborator! miei nella vigna del

Signore, spingiamoci all'opera. I tempi che corrono vogliono

grandi cose da noi. II problema e eccellente; lavoriam dun-

que insieme a fine di scioglierlo. L' azione comune, se ha per

motive la carita, opera prodigi. I giovani cuori ed aperti degli

operai saranno per voi, e voi avrete consolazioni non ispe-

rate sin qui. Piu d' un flgliuol prodigo far& ritorno alle brac-

cia del padre, e ritemprando se stesso diverrk un uomo nuovo;

talenti sconosciuti, che inutilmente si sciupano, saranno scossi ;
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gli ultimi nipoti continueranno a benedire ancora quel che

noi avremo fatto pe' loro padri. In mezzo a questo universale

sovvertimento di ogni cosa, innalziamo Vabitazione della pace,

piantiamb la croce di Cristo sul suo frontone, e la benedizione

divina vi fara sua dimora.

Qual frutto raccogliesse il Kolping da queste sue parole

non solo nelle provincie del Reno, ma in tutta la Germania

e nelPAustria, e come nel cuore di gran numero de' suoi fra-

telli nel sacerdozio s' aceendesse eguale fiarnma di carita, e a

centinaia sorgessero le abitazioni della pace da lui divisate,

e a migliaia e migliaia vi trovassero i giovani operai la sa-

lute, la prosperita, Ponoratezza, la fede, ed egli fosse percio

da tutti chiamato 1' apostolo anzi il padre degli operai, nar-

reremo brevemente a suo luogo. Certo e che il Kolping sen-

tiva profondamente nell' animo la flducia di ben riuscire. Ne

poteva essere altrimenti. Dio gli aveva dato una missione :

altri avevano divisato il circolo operaio in pro di una sola

citta e di un numero ristretto di giovani : egli doveva am-

pliarne P istituzione, portarla fuor del suo nido, renderla

universale nella sua patria e governarla per anni ed anni fln-

che a Dio fosse piaciuto.

Prima pero di procedere oltre, e necessario conoscere piu

da vicino questo nuovo apostolo degli operai. Avremo di che

ammirare la Provvidenza divina, la quale per le opere di sua

gloria suole sempre prepararsi, per vie sue proprie, gli stru-

menti piu acconci *.

1 Persone assai riguardevoli ci hanno cortesemente pregato di scrivere

alcuna cosa del Kolping e dell' opera sua in bene della classe operaia. Lo

facciamo sulle tracce della bellissima opera Adolph Kolping der Gesellenvater.

Ein Lebensbild enlworfen von S. G. SGHAEFFER Rector und General-Praeses des

Katholischen Gesellen-Vereins (Miinster, Nasse 1882, ediz. 2 a
).

Siccome la

stessa preghiera fu gia rivolta alia Direzione della Revue Benedictine di Ma-

redsous nel Belgio, e fu esaudita con una serie molto interessante di articoli

tratti dalla stessa fonte, non fara meraviglia se i due lavori nella sostanza

riescono simili, quantunque ci studiamo di dare al nostro una forma e di-

sposizione al tutto diversa. Con queste teoriche, illuminate dalla storia pra-

tica, intendiamo altresi di rispondere alle dimancle di chi ci chiedeva direzione^
e guida per fondare nelle parrocchie simili istituzioni salutari, e che, bonta

di Dio, non sono piii nuove in Italia, essendovene gia non poche e fiorent



LE DIAVOLERIE
ID B L S IE O O L O IP ^ S S .A. T O

RACCONTO STORICO

XI V.

UNA MATTTINATA A S. MEDARDO

Tutto flnisce quaggiu, e flni anche la lunga notte di aspet-

tazione fantastica per la marchesa Diana di Linzano, e ap-

parve la desiderata aurora, un sorgere di sole splendido a

maraviglia, quale appena sperare si poteva in Parigi nell'au-

tunno avanzato. Essa colla viscontessa arnica era gia alle porte

del cimitero di S. Medardo, quando queste stavano tuttavia

chiuse: furono aperte per loro. Non le accompagnava la Ni-

setta, perche giu sul punto di salire in carrozza, erasene riti-

rata, sentendosi, diceva, accapacciata e indisposta. Ma al cimi-

tero non tardo a sopravvenire numerosa compagnia. Fu anzi

concorso straordinario, per via della bella giornata d'oggi e

della burrascosa di ieri. Prima delle nove gia formicolava di

gente tutto il campo santo; alle dieci era folia; i flnestroni

che davano sul sagrato, spalancati tutti e gremiti di spet-

tatori. Si pregava in forse dugento luoghi different!, a gruppi,

a cerchi; e vi presedeva per lo piii un fratello do! piii fer-

vent!, o una sorella, di quelle conosciute dal pubblico per

convulsionarie di merito singolare. Spesso un prete o un re-

ligioso mescolavasi colla brigatella, e intonava la novena al

Santo, per ottenere le convulsion! a qualche infermo. Giacche

la maggior parte dei divoti cola concorreva per irapetrarvi
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grazie di sanita, e ogni guarigione cominciava colle convul-

sion!. GFinfermi accompagnavano le preghiere, adagiati sopra

a seggioloni o su trespoli, e circondati dai loro cari. Cosi

formavano come altrettanti centri di miracoli.

Aggiravansi poi qui e cola numerosi fratelli, abituati a quel

ritrovo, per loro personale divozione genuflettendo o proster-

nandosi, e pregando sotto voce o a voce alta. Recitavano

salmi e orazioni sui libretti da cio, o sclamavano al cielo

e facevano risonare il cimitero de' loro cantici spirituali.

La viscontessa addito all' arnica il signor Rollin, il letterato,

lo storico, il celebre Rollin, che era uno dei piu assidui e dei

piu raccolti nelle sue preghiere. Convenivano pure in gran

numero forestieri e novellini, i quali fermavansi maravigliati

a contemplare le turbe supplichevoli, e con piii stupore i po-

veri rattrappiti o febbricitanti, che aspettavano il soccorso mi-

racoloso del Santo. Non mancavano anzi soprabbondavano gli

estatici e le estatiche, sorpresi da spirito superiore. E cotali

privilegiati da Dio rimanevano immobili dove che colti gli

avesse 1'aura della divina ispirazione, cogli occhi levati al cielo,

o flssi in terra. Intorno a loro si faceva corona di ammira-

tori, che ne studiavano il sembiante, e talora venivano gra-

ziati di parole arcane, rivelate nell'estasi ai veggenti.

II non piccolo campo era cotidianamente invaso da tali

avventori. Ma la calca piu fitta, il vero assedio dei divoti

stringeva pur sempre attorno al sepolcro del Paris. Qua si ro-

vesciava con piu impeto la popolare indiscrezione: era una

specie di continuato assalto. Qui infatti era il forte degli av-

venimenti maravigliosi, e il punto di mira di quanti venivano

ad implorare guarigione. A.1 primo veder comparire tra la

folia circostante un infelice appoggiato alle stampelle, o sor-

retto dai famigliari, i piu vicini al sepolcro gli facevano

per carita un po' di largo, e gli procacciavano un qualche

spazio sulla pietra, miracolosa assai piii che la pietra nera

della Mecca. Qui era il massimo laboratorio di prodigii istan-

tanei. Bastava esservi coricato sopra, e raramente falliva il

miracolo preliminare, che consisteva in vive irritazioni dei

Serie XIV, vol. VII, fasc. 965. 36 26 agosto 1890.



562 LE DIAVOLERIB DEL SECOLO PASSATO

nervi, intormentite le membra, irrigidite, o con incresciosi ri-

pigli increspate e rattratte. Gl' intelligent! degli arcani cele-

stial! del santo diacono Paris, e i praticoni della faccenda te-

nevano questo primo segno come foriero di lieto successo;
dove che il restare insensibile sulla pietra prometteva esito

infelice alia cura.

Vero e che i piu venivano consolati di tal favore al primo

tocco, massime se avevano il coraggio di soffrire quel contatto a

pelle ignuda. Cominciavan subito il fremito, gli sbadigli, i bri-

vidi, il riprezzo, e con questi la convulsione formata. Cadevano

giu dalla lastra della tomba, o n'eran deposti dalla carita fra-

terna, sopra materasse, che ma! non difettavano li intorno; e

quivi a miglior agio si battevano le terribili convulsioni, che di-

cevansi miracolose. Potevano quivi liberamente tragittarsi alia

disperata, rotolarsi in ogni verso, divincolarsi come biscie. Tale

fanciulla girava il capo di qua e di Ik con un roteare fulmi-

neo, le usciva la lingua dalla bocca e pendeva dalle labbra

intrisa di spuma, e poco di poi ella ritiravala in fondo al gor-

gozzule, che si enflava orribilmente. Gonflavasi pure in modo

strano il ventre e il petto, diveniva affannoso il respiro. Ri-

scosse e convulsionarie da quel soffoco, mandavano un ge-

mito profondo, e si ricuperavano. Altre invece, piii difflcili a

riaversi, davano in flschi stravaganti, in latrati di cagne, in

miagolio di gatti, in chicchiricchi di galletti.

Durante il tramestio delle convulsioni parevano fuori di

mente, se non in quanto potevano avvisare i fratelli di cio

che loro occorresse per sollevarle dalle loro pene. Erano

credute altresi inconscie degli atti loro, per lo strano di-

menarsi, addentare e morsicare i vicini, tirar pugni, spran-

gar calci, e scompannarsi contro ogni natural senso di de-

coro. Ma assistevano tutto intorno i fratelli, che gelosamente

provvedevano a tali sconci, e salvavano la modestia delle so-

relle alienate dai sens!. Tali n'aveva che duravano in tale

giostra le lunge ore, e ne restavano poi piu giorni prostrate

di forze, sorde, mute, paralitiche; dove che altre, cessata la

convulsione, sembravano piii fresche e rugiadose che mai.
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Tale fu lo spettacolo che ogni giorno, per sei mesi, fu ve-

duto da tutta Parigi; tale ce lo dipinsero, con pieno accordo,

amici e nemici dei giansenisti e delle loro convulsioni. Tale

si presento alia marchesa Diana di Linzano. Ne rimase ella

attonita lungamente ed atterrita. Laddove Famica sua, la vi-

scontessa Polissena, vi si patullava a cuor consolato, quasi

senza prenderne maraviglia. Solo frugavala un micolino di

apprensione, non torse questa vista le risvegliasse le scosse

nervose, per le quali i medici 1' avevano forzata di allonta-

narsi da Parigi. Ma per discacciare da se le paure, guatava

con crescente ardimento la scena, si brandiva, e diceva :
-

Or sono agguerrita : non ho piu che temere. E dando il brac-

cio strettamente alia marchesa Diana, la veniva sostenendo

ed animando, quanto duro 1'avvicendarsi di tre o quattro casi,

1'uno somigliante all'altro.

Mancava un' ora al mezzo giorno, quando si appresso alia

tomba una giovinotta d' un vent' anni, aitante e forzuta, al-

meno in apparenza.
-- A che ci viene costei? dimando sotto

voce la marchesa.

Chi lo sa ? rispose la viscontessa : avra qualche taccola

che non si vede... Gia, tanti ci vengono per pura divozione.

II fatto fu che la giovane colse le convulsioni a volo. Di-

stesasi modestamente e tutta composta sul marmo, non peno

tre minuti a sentire una scossa fulminante. Non aveva nervo

che le stesse fermo, e il parossismo convulsive facevale spin-

gare braccia e gambe come una energumena. I fratelli ave-

vano gran faccenda a trattenerla dal gittarsi giu dalla tavola,

e a ricomporla : finche giudicarono che assai aveva goduto

1' influsso soprannaturale, e la raccolsero entro le materasse.

Non cessavano tuttavia le smanie : anche tenuta mani e piedi,

sfuggiva alle forze degli assistenti, per convolgersi senza freno

ne misura. Vuoi tu essere soccorsa ? le dimando piamente

un fratello.

Fregagioni, rispos'ella sebbene nell'estasi e fuori di se.

Dove?

Alia vita.
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Si cominciarono le fregagioni, li coram populo, come si

usava. Non giovarono. Chiese certe unzioni
;
e fu unta. Nep-

pure questo bastava a frangere la furia delle convulsioni, che

ripigliavano sempre piu intense. Allora, i fratelli, come gente

sperta, capirono che la convulsa abbisognava dei soccorsi piii

gagliardi, cioe di percosse. Gliene scaricarono una tempesta,
che fece inorridire i novellini, ignari di cotesta singolare

cura delle convulsioni. La marchesa Diana si stringeva alia

sua mentoressa, sospirando: che fanno ora?... Dio mio,

accoppano quella povera ragazza...

Niente paura, le rispondeva la viscontessa, niente paura:

sono i soccorsi, come li diciamo noi, i piccoli soccorsi, adat-

tati al bisogno.

E un orrore : io non ci resislo.

Non ti confondere : ella ci gode, non ci soffre. Non vedi

che piu 6 pestata, e piu si rasserena e si sente riavere.

Infatti alle piu dure mazzate la convulsionaria interca-

lava sospiri e voci : Bene ! Grazie ! E un ristoro. -

Mi sento meglio.

E un miracolo anche questo, sussurrava la Polissena

air arnica... viviamo tra i miracoli, respiriamo miracoli: quello

che altrove sarebbe micidiale, qui riesce una medicina.

La marchesa con tutto cio, non avvezza a cotali miracoli,

sentivasi venir meno. Dimando di uscire da quella pressa. Vo-

leva rifiatare a bell' agio, raccapezzarsi un tratto alia libera,

e ravviare i suoi pensieri arruffati. Fu contentata : ma il dif-

ficile era farsi strada fino alia porta. Loro conveniva attra-

versare gran parte del cimitero : per tutto eran scene che sgo-

mentavano la marchesa. Cencinquanta o dugento divoti tra-

vagliavansi sotto Pinflusso soprannaturale, sparsi qua e Ik in

diversi punti, attorniato ciascuno da' suoi benevoli. Erano sa-

cerdoti, sorelle, fratelli, curiosi capitati cola a caso. II con-

vulsionario, e piu frequentemente la convulsionaria, divenuta

centro al circolo, vi si dibatteva a guisa di sibilla scapigliata

e furente
;
e i fratelli soccorritori non bastavano alia faticosa

bisogna. Nel forte della crisi, i soccorsi eran botte, botte da
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orbi. Non si udiva tuttavia un lamento dei convulsionarii cosi

maltrattati : si bene un letiziare maraviglioso, un renderne

grazie, come se le mazzate fossero confetti piovuti dal cielo.

La marchesa Diana non sapeva piu in qual mondo si fosse.

Non si era immaginato 1' un cento di quanto vedeva. Le pa-

reva di essere caduta in una bolgia di ossessi.

Presso T uscita, ecco venirle incontro la Nisetta, lasciata

a casa perche ammalazzata. Veniva dicendo alia signora sua,

che non potendo piu reggere alle trafltte delP emicrania, erasi

risoluta di ricorrere al solito rimedio, al sepolcro del Santo.

Fai, fai, flgliuola, le disse, tutta rugiadosa di benevo-

lenza la viscontessa.

- E voi, signora mia, non mi assisterete un poco?

Gi& lo sai, flglia mia, che io non ci ho la mano... per

cotesto troverai i fratelli... Basta, se la marchesa qui lo con-

sente, possiamo fermarci delPaltro.

In cio udire la marchesa, che si lusingava d' essere ormai

uscita del pressoio, si rassegno, fece violenza a se stessa e

rispose: Non possiamo ricusare un atto di carita: gia, non

sara cosa lunga, m'immagino.
- Speriamo che la grazia sia sollecita, disse la Nisetta.

-
Speriamo, ripete la Polissena.

Vista la Nisetta tra la folia, tutti le fecero piazza con pre-

mura e favorer tra i frequentatori del cimitero di S. Medardo,

ell'era conosciuta come Terba bettonica, e famosa in tutta

la fratellanza. Si stese sulla lastra, aiutatavi dai circostanti,

e i fratelli soccorritori fecero siepe intorno. Comincio subito

la ridda dei contorcimenti e dei salti. In men che non si dice,

la disgraziata giovane prese sembianti piu di flera selvaggia

che di fanciulla pregante; e fiera pure parevasi agli atti.

Fremere, digrignare i denti, scombavarsi i panni del petto

colla schiuma che le usciva dalla chiostra dei denti inchiavati.

Trasaliva e balzava in alto con iscatti cosi repentini, che sem-

brava al tutto volere sfuggire alle mani dei custodi e ruzzo-

larsi per le terre. Imitava con perfezione le urla ferine, braccia

e gambe andavano come un mulino a vento : quanto piu scorn-
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postamente, con tanto maggior edificazione. Come si fa di-

vincolata bene una mezz' ora, con non poca impazienza delJa

marchesa, i fratelli pratici del mestiere, la levarono di peso

d'in sul sepolcro, e Tadagiarono sopra una coltrice ben larga,

facendole tuttavia buona guardia. L'istinto divino (cosi dice-

vasi) la mosse a richiedere i soccorsi. Per la Nisetta sapevasi

che non bastavano le busse ordinarie: la pestarono dunque
a gara di pugni, e di aspre mazzate con grossi bastoni. Parve

allora respirare, e a mano a mano raffrenare il convulso. Rin-

graziava anche i fratelli: Mi sen to meglio. L'emicrania e

svanita. Grazie al Santo ed a voi. Dio vi rimeriti. -

Diede alia fine un grande sbadiglio, che era un segno della

crisi flnita. Si levo ritta, senza aiuto di veruno, si rassetto il

vestito e la cuffia e disse all' assemblea : Me non fa mai

aspettare il caro Santo: ringraziatelo per me. Prego alcuni

minuti genuflessa e a mani giunte sulla tomba, come pur

fecero le sue signore; e con esse si avvio fuori del cimitero.

Come ti senti, Nisetta le dimando la marchesa, appena
uscite della calca.

Rinnovata d'anima e di corpo.

Ma un po' indolenzita, no?

Nulla, nulla aflatto.

Qui sta il miracolo, prese a dire la viscontessa. Dopo
le convulsioni, dopo le percosse mortali, non si risentono piu

che d' un bagno fresco.

E si sta meglio F un dieci, aggiunse la Nisetta. Yedete,

signora marchesa, con un momento di crisi si e dileguato il

mio male, che altrimenti mi avrebbe inchiodata in letto forse

una settimana.

Ma quei duri colpi non ti facevan male?

Bene, e non male. Sentivo sollevarmi, refrigerarmi, ri-

posarmi.

La marchesa credeva di sognare: come credevano di so-

gnare i milioni di spettatori che al cimitero di S. Medardo e

altrove videro quell' immane acciacco, e pure innocuo, di uo-

mini, di giovanetti, e specialmente di fanciulle. Da prima i
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savii Tattribuirono a ciurmeria, e quando non fu piu possibile

dubitare della veracitci dei fatti, lo dissero prestigio diabolico.

Ma la consorteria predicava la miracolosa virtu infusa da Dio

nelle membra dei convtilsionarii, per testificare la santitci delle

dottrine da loro professate. La dama torinese in vettura guar-

dava Nisetta con stupore: e cercando seco di rendersi ragione

del come non le avessero quei grandi colpi sfondato il petto,

il ventre, il dosso, non vedeva dinanzi a se altro che un

enigma insolubile. Nisetta era li viva, sana, fresca, senza una

ammaccatura, senz'un livido: piu, sotto Torribile strapazzo

non aveva fatto udire un gemito, si solo voci di gioia. Bi-

sogna pur credere quello che si vede, ragionava ella tra se

e se... qui non ci e illusione... ci e un miracolo.

E la viscontessa, che la vide pensosa : Animo, bella mia,

le disse: tutto e farvi Pocchio: anche a me da principio da-

vano sui nervi le convulsioni e i soccorsi
;
ora non mi fanno

piu nulla, e lascio cantare i medici... So che la paziente non

ne sente danno, anzi giovamento e diletto : perche confon-

derci? Adoro il miracolo... che dico il miracolo? la lunga serie

di miracoli che s' avvicendano e s' intrecciano gli uni cogli

altri.

L'opera di Dio e pure mirabile! confesso la marchesa.

Fo proponimento di non averne piu paura.
- Paura? paura di che? ripiglio la Nisetta. Migliaia e mi-

gliaia di persone ne fanno Fesperienza in se: non parlo di me,

che ho provate le convulsioni le venti e le trenta volte; parlo

dei preti, dottori, religiosi, magistrati, che ne ban fatto sag-

gio nelle loro persone. Vi assiste tutta Parigi, e vede cio che

avete visto voi, che le convulsioni riescono innocue, e innocui

i soccorsi
;
anzi attestano tutti che per lo piu sono anche ri-

medii salutari alle infermitk piu disperate: sfido io ad aver

paura... Se fossi in voi, signora raar.chesa, io non vorrei par-

tirs da Parigi, senza avere sentito una volta 1' infiusso del

sepolcro miracoloso.

Dio guardi ! sclamo la marchesa Diana.

- Non lo permetterei mai ! rincalzo la signora di Vayrac.
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lo che le ho pur vedute le tante volte, non mi ci sono mai

arrischiata. -

Infatti la viscontessa non aveva mai ceduto n6 alia pro-

pria fantasia che ve la portava, ne alle istigazioni dei fratelli e

delle sorelle, di cui pure era divota ammiratrice e protettrice

munifica. Neppure avevano da lei ottenuto nulla i direttori di

spirito. Trattenevala un resticciuolo di pudore cristiano
; per-

che troppo aveva conosciuto, come durante Testasi della con-

vulsione talvolta della modestia si facesse toppe da scarpe.

Ella compativa le povere convulse fuori dei sensi: abbonava

la scusa che spesso gliene recava il consigliere di Montgeron;
che cio6 Iddio non e tenuto alle buone creanze inventate da-

gli uomini: ma quanto a se stessa non soffriva Tidea di non

essere piu padrona de' suoi atti, e in tale stato servire di spet-

tacolo all'anflteatro. A questo proponimento fermissimo gio-

vava altresi un senso altezzoso di dignitk aristocratica. Pa-

revale abbassarsi soverchio, se si accomunasse colle donnaccole,

che formavano il grosso dell'esercito convulsionario, ed erano

modiste e crestaiae scioperate, serve a spasso, cameriere senza

padrone, e altra robuccia, uccia davvero. Le signore a modo

raramente si mescolavano colle convulsionarie in piazza. Si

contentavano di convulsion! a domicilio; e fuori di casa si

piacevano d' intervenire alle scene, lodare e commentare i

miracoli, e pagarli. Non pagavanli gi& a peso e pago, ne le

graziate stendevano la mano airaccatto: ma P intervento del

Taumaturgo a favore di una donna del volgo, facevala entrare

nel ruolo delle sorelle, ed era d'uopo in qualche modo aiu-

tarle poi negl' interessi di famiglia; giacch6 uon bastavano

loro i soccorsi di legnate loro amministrate gratis dai fratelli.

Fu lietissima la marchesa Diana, che 1'amica sua si mostrasse

restia a quelle prove di devozione popolesca. E per giunta

Fammirazione dei miracoli non aveva in lei distrutto Torrore

delle briscole, ond' erano state tempestate le convulsionarie

sotto i suoi occhi. E nan immaginava essa alle mille miglia,

che le restassero a vedere scenate piii odiose e piu strava-

ganti Tun cento.
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XV.

I GRANDI SOCCORSI

Con tutta la crescente stiraa del miracoli, la marchesa to-

rinese era rientrata in casa col proposito di non tornare

troppo presto al cimitero. Sentiva la necessita di riaversi a

belFagio da quella commozione violenta. Ma era un proposito

da marinaio, o, che e ancor meno, di donnina volatica e ca-

pricciosa. Vi torno il di seguente. Ad espugnare il suo con-

senso basto la prima proposta che gliene fece 1'amica viscon-

tessa. Vi andava, diceva essa, come la biscia air incanto, e

cercava di rincorarsi formando il dettame, che se i convul-

sionari soffrissero davvero, non andrebbero 1& a saltabeccare,

e toccare quelle poche. Content! loro, contenti tutti.

La parigina si protestava che delle opere di Dio lei non

aveva ancora veduto le piii stupende : Bisogna ad ogni modo

assistere ai grandi soccorsi. Se no, tornerai a Torino (il piii

tardi! te ne supplico) senz'avere goduto il fiocco della festa.

che sono i grandi soccorsi?

Tutto cio che vedemmo ieri e un bel nulla, a petto dei

grandi soccorsi. Ce n'era bene qua e cola nel cimitero qualche

mostra : ma io npn ho voluto esporti di primo acchito a quelle

scene terribili e sublimi.

che sono adunque?
E d'uopo far 1'occhio ai piccoli soccorsi, per sostenere

la vista dei grandi.

via, escimi d'indovinello.

Li vedrai da te. Altro che punzoni e sferzate: se non

si vede cogli occhi, non ci si crede. Percosse da accoppare un

toro, un leone... Miracoli di prima classe : visto una volta, non

si scorda piu.

Per via di tali discorsi Tespettazione della torinese saliva

sulle nuvole. Non si ragiono d'altro durante il tragitto. Per
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loro sciagura trovarono al cimitero il loro mentore, e quasi

padre spirituale, il di Montgeron. E in qual atto! Egli era

appartato in un angolo, e ansava e trafelava in soccorrere

una convulsionaria delle piu miracolose tra le sorelle, alia

quale niun sollievo comune di fregagioni e di busse faceva

pro, doveva curarsi con supplizii atroci. In un parossismo di con-

vulsioni elPerasi addossata al muro, colle mani stese in croce,

implorando la merce dei fratelli. Invano questi Tavevano scon-

ciamente percossa con noderuti bastoni : ella, secondo 1'istinto

divino, continuava a gemere, accennando che al ventre, al

petto, al capo abbisognava di duri colpi, per provare alcun

allev iamento. Allora i soccorritori le martellarono la testa d'una

grandine di pugni che avrebbero spezzata la dura mater ad

un cavallo, sul ventre e sul petto gliene diedero da sfondare

le viscere e le costole. Ma quella non mostrava di risentirne

rniglioramento, e supplicava: Piu forte! Per disperati,

quei pietosi fecero un'alzata d'ingegno. Si curvarono dinanzi

a lei, e prendendo a due passi la rincorsa si scagliarono col

capo contro di lei, come montoni al cozzo, ora contro le mam-

melle, ora contro la bocca dello stomaco. E pure anche questa

singolare invenzione nou approdava a nulla, e la donzella in-

sisteva : Piu forte, ancora piu ! Si ricorse allora a grosse

legna da fuoco, e di queste armati due robusti presero a zom-

barla senza pieta. A quei colpi avrebb'essa dovuto cadere come

rotta in pezzi e acciaccata. Non fu nulla: i pesanti legni ri-

baltavano indietro, come se dessero in un corpo non di carne

e d'ossa, ma sopra una molla d'acciaio o in un otre gonflato

di vento.

La convulsionaria mostrava di ricevere sollievo da queste

smisurate scariche, ma non si chiamava tuttavia contenta. II

consigliere Montgeron era presente. La compassione della so-

rella gli parlo alto al cuore, e non badando ad altro che al

merito del concorrere al miracolo, butto dall'un de' lati il so-

prabito gallonato, e in maniche di camicia l
si accinse ad un

1
Storico, pubblico. Anche il Montgeron lo racconta come siio fatto; e con

lui 1'attestano gli scrittori contemporanei, cattolici, protestanti, giansenisti, ecc.
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soccorso nnovo. Diede mano ad un alare da camino
(i fratelli

tenevano il fornimento degli ordigni da miracoli); lo soppeso

un tratto, lo brand! in alto, come un martello da magnano,
e con tutte le forze lo percosse sui flanchi della vittima beata.

Non si mosse la fanciulla, non si piego. Era divenuta un'in-

cudine, Ne per quanto il Montgeron raddoppiasse i tremendi

colpi, ella si lagnava. Che anzi con vocina carezzevole andava

ripetendo: Ora, si, ora va bene Questo, si, mi solleva

Mi sento tutta rinascere Forte, forte, fratello, e mi salvate.

II pover'uomo immaginavasi d'operare ad un lavorio so-

prannaturale, e continuava di gran lena. Ma inflne le forze

gli venivano meno a maneggiare un maglio di trenta libre,

e sospese 1' opera dopo un venti colpi incirca. V erano tali

eroine, che per farle rinvenire dalle convulsion! richiedevano

cento e cento colpi simiglianti.

La donna si rassetto tra i divoti stupori del pubblico. Ma
la marchesa, non che stupirne, trasecolava; e di se maravi-

gliava, che avesse potuto sopportare la vista dell'atroce car-

neflcina. Era vero pero che la convulsionaria non mostrava

traccia di contusione, e ringraziava caramente i suoi carne-

flci. Non & un tormen to, diceva la viscontessa all'amica, e

una maraviglia di Dio. In quella, il Montgeron, rivestitosi,

riguardo in giro Panfiteatro che assisteva alle sue prodezze;

e vide le gentildonne, a cui prima, assorto nel misterioso lavoro,

non aveva posto mente. Le saluto con disinvoltura, e disse:

- Avete, signore, veduto tutto?

Tutto, risposero queste.

Ho piacere: almeno voi, marchesa, non dubiterete piu.

Quando sarete di ritorno a Torino, potrete raccontarlo, e af-

fermare: Ho veduto io. Che volete? Iddio parla al suo

popolo. Siamo in un' era nuova, di prodigi inauditi. Non co-

nosco nulla di simigliante nella storia dei secoli passati.

Vero, verissimo, s' intromise con entusiasmo la viscon-

tessa Polissena. Ma fate animo alia marchesa: queste scene

le fanno troppa impressione.

Tutto e abituarsi, osservo il Montgeron. Le prime volte,



572 LE DIAVOLERIE DEL SECOLO PASSATO

si capisce, ispirano una certa paura : si teme che la mano di

Dio non sia pronta a sostenere i suoi servi. L'esperienza poi

ci rassicura, e resta solo il piacere della edificazione spiri-

tuale.

E invito le signore a lasciarsi guidare da lui stesso, che

loro farebbe strada tra la folia. E trattanto, stringendosi alia

prediletta discepola, la marchesa, le veniva sussurrando :

Solo tra ieri ed oggi di questi casi n' abbiamo una diecina,

pubblici, chiari, a vista di cento testimoni di ogni stato e con-

dizione. E pensare, che i nemici dell' opera di Dio perfldiano

in negarli... chiudono gli occhi per non vedere. E perchS non

vogliono vedere? Per non essere costretti a credere che i

nostri fratelli sono i veri ristoratori delle sane dottrine, poi-

che i loro sforzi sono approvati dal cielo con un' inflnita [di

portenti.

Infatti altri portenti s' incontravano per via, e non meno

maravigliosi che i gia veduti. Fece fermarsi le signore la dove

davasi uno spietato martoro ad una convulsionaria di grido. El-

T era distesa supina a terra, e smaniante di convulsioni. Per

ubbidire all' istinto divino ch' essa manifestava, i soccorritori

portarono un tavolone di legno assai ben lungo e forte, e

questo le deposero in bilico a traverse il petto. E comincia-

rono a pigiarlo calcando la tavola con quanto aveano di forze.

Ma questo non era soccorso sufflciente. Salirono essi stessi

sull' asse, prima a due a due, uno per parte. La convulsa

chiedeva sempre piu xgrave pressione. Allora sail un' altra

coppia, poi un' altra, finche si trovarono venti uomini, che

tutti gravitavano sul petto della fanciulla. Solo a questa in-

credibile estremita, essa confesso che sentiva refrigerio. Cosi

essa ottenne il cessamento delle convulsioni, e fu ridonata

alia sanita, mentre doveva restare oppressa, e come una piat-

tola spiaccicata. Com' era naturale, il Montgeron vi fece su

un mondo di chiose e di commenti, provocando gli stupori

della marchesa, cui piu specialmente bramava di convertire

dalla vita profana alia pieta giansenistica.

Non era ben terminato questo miracolo, che un^piu stre-
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pitoso ne pullulava non guari discosto. Un gran cerchio di

curiosi erasi formato attorno ad una sorella, che readette ce-

lebri le convulsioni in tutta Parigi e nella storia avvenire.

Chiamavasi Suor Gabriella. Suora era delta non gia percho

fosse addetta ad alcuna congregazione religiosa, si solo per

vezzo amorevole invalso tra i devoti del diacono Paris. Aveva

di vanto singolare, una sopportazione incredibile nei tormenti.

Com' era entrata nell' agitazione divina, riusciva difficile ai

soccorritori trovare rimedii baste voli a contentarla, e dile-

guarne le convulsioni: i punzoni, le sferzate eran ninnoli per

lei: le piu aspre bastonate scaricatele sul petto con grosse

legna da camino, parevanle carezze da bambini": a pestarla

coi piedi e col tacco degli stivali, non si faceva viva. Erasi

percio inventata per lei una tortura piu eroica e piu degna,

che ella aveva nominate con termine infantile, le pasticche.

E le pasticche non erano mica di quelle che vendono gli.spe-

ziali. Quando Suor Gabriella, nell'estasi convulsa, chiedeva:

-
Pasticche, i fratelli, inteso il gergo, andavano in cerca

di un grosso petrone, tenuto in serbo per lei, pesante ben

sessanta libbre, e fornito di due maglie di ferro, o manu-

brii, per poterlo maneggiare. Questo masso sollevato in alto,

lasciavasi piombare sul capo della sorella prostrata sul suolo,

e sul petto e sul ventre, fintanto che 1' istinto movesse lei a

dimandar grazia. Ma questo non avveniva, se non dopo cin-

quanta o sessanta di quelle immani percosse, che avrebbero

frantumato un macigno. Altre convulsionarie, per simile istinto,

si curavano a grandi colpi di mazzeranghe, di quelle usate

dagli stradini ad assodare i selciati. Ma Suor Gabriella abbi-

sognava delle pasticche. E dopo le pasticche, per j-efrigerio,

ingoiava de
1

carboni ardenti.

La povera marchesa a tale vista si contorceva tutta di

orrore. N6 per quanto il Montgeron e la viscontessa la ras-

sicurassero ad ogni tratto, che la paziente non vi perderebbo

un capello, e riuscirebbe da quelle distrette piu vispa di prima,

non finiva di assuefarvi la vista. Sembravale che ogni piom-
bata della pietra dovesse esser T ultimo acciacco della donna.
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Trasse un gran respirone quando la convulsionaria diede il

basta. Prego 1' arnica che la riconducesse a casa, non voleva

veder altro, non le bastava il cuore di assistere ai supplizii...

Miracoli, devi dire, osservo la viscontessa.

Miracoli di prim' ordine, incalzo il Montgeron". Se Iddio

non ammortasse quei colpi colla sua mano onnipotente, come

mai la fanciulla non sarebbe rimasta schiacciata cento volte?

Ogni calare di pietra e un miracolo nuovo, che Iddio ci mo-

stra per autenticare la santitk dell' appello contro la corte di

Roma.

Sarebbe qui il fervente giansenista entrato a golfo lanciato

in un mare magnum di spiegazioni a gloria delle agitazioni

divine, e dei piccoli soccorsi e dei grandi, che a detta di lui

formavano un' apologia trionfale del novello vangelo, e ful-

minavano di raggi luminosi le tenebre romane e gesuitesche.

Se non che gli ruppe le parole in bocca un mormorio repente

e strepitoso che veniva d' intorno la tomba del Paris, con

grida della folia :
- - Miracolo ! miracolo ! Gloria a Dio e

al suo servo ! La grazia e fatta ! Le esclamazioni infi-

nite ferivano le stelle. Si volsero tutti al romore, il Montgeron

corse a prender lingua dell' avvenuto. Intanto da tutte le parti

si vedeva, sopreminente colla testa e col busto un giovanotto,

che, ritto in piedi sulla tomba, con una mano tragittava un

libro e gesticolava coll' altra : 1' udirono intonare un festoso

Te Deum laudamus. Rispose il popolo ;
e tutti si accalca-

vano attorno al sepolcro. II Montgeron peno poco ad appu-
rare le circostanze del fatto, e torno tra uomo e uomo facen-

dosi strada sino alle sue signore, che con inestimabile curio-

sita 1'attendevano fuori della pressa.

II graziato dal Santo era un povero operaio, di nome Fi-

lippo Sergent, scardassiere di professione. Era venuto ad im-

plorare la guarigione di piu malanni, principalmente della pa-

ralisia che gli raccorciava una gamba, e il forzava a camminare

colle stampelle. Vi si era condotto per via della fama d'un altro

miracolo, di cui era stata testimonio la moglie. V'intraprese una

novena di visite cotidiane. II terzo di (era il giorno che vi giun-
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sero le nostre signore), appena colcato sul marmo, vivi dolori

il ricercarono per tutte le membra, ma senza convulsion!, i

mali tutti si dileguarono, la gamba rattrappita si distende, e

gli astanti gridano :
- - Miracolo ! Egli balza in piedi sulla

tomba, prende un ufficiuolo da uno dei vicini, e intona il

cantico della liberazione. Ma un commesso della parrocchia si

aflfanna a frenare la divozione procellosa del popolo, ed esige

che il guarito si rechi alia sacristia di S. Medardo, a fare la

deposizione giuridica di quanto e accaduto. Si forma una pro-

cessione, in mezzo a cui il Sergent viene presso che portato

in trionfo sulle braccia degli ammiratori. Erano, come per in-

cantesimo, ammutolite le preghiere in tutto il cimitero, sedate

le convulsioni, sospesi i soccorsi : la folia, a guisa di torrente,

si rovesciava fuori del cimitero verso la porta della chiesa.

Accadeva talvolta che a mezzo la chiesa i guariti risen-

tissero un ripiglio di convulsioni : il Sergent invece incedeva

sicuro e franco, non solo senza grucce, ma ostentando la sua

fermezza. Fu alia sacristia, fece dai sacerdoti (fratelli anche

essi, e di balla) stendere la relazione, e la firmo con parecchi

testimonii. Questa parte del dramma non poterono godere le

gentildonne. Ma ben videro il flume di gente, che prese in

mezzo il Sergent, in uscire dalla chiesa, e Paccompagno sino

alia sua abitazione. I particolari della deposizione li riseppero

dal Montgeron, che fin d' allora ne faceva tesoro, forse me-

ditando la grande istoria dei miracoli, a cui poco dopo mise

mano *.

Intanto alia marchesa, arrivata sulla piazzetta, li tra la

baraonda, toccava un incontro il piu inaspettato che imma-

ginare si potesse. Senti frusciare intorno a se, ed ecco le esce

innanzi un signore di alta e gentile presenza, che 1' inchina,

e le prende la mano, e vl stampa uno stretto bacio.

1 II MONTGERO.X, nella Vtritt des miracles, ed. cit., to I, riempie 142 pa-

gine fitte a raccontare questo preteso prodigio, e a dimostrarlo colle ragioni

e coi document!.
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i.

Del sacro nome d'ltalia e della piii probabile opinione sul-

I'origine degli anlichi popoli italiani per G. SANTAMARIA-

SCALARICCI. Bologna, Tipografia Gamberini e Parmeg-

giani, 1890. Un vol. in 4 di pp. 1009. - Prezzo L. 12.

La quistione delle origin! italiche ha d'ogni tempo solle-

citati e stimolati gl' ingegni de' nostri e degli stranieri, di

Greci e di Romani in antico, e del flore de' dotti di tutta Eu-

ropa massimamente ne' secoli XVIII e XIX . N6 siffatto ar-

dore & a' di nostri rattepidito; che anche oggi sebbene con

altri aiuti e pero con altri eriterii, si proseguono le indagini

e le investigazioni piu o manco felici della nobilissima qui-

stione riguardante i primi popoli della patria nostra. Alia in-

numerevole e benemerita schiera degli antichi e de' modern i

ricercatori viene oggi ad aggregarsi il ch. Santamaria-Sca-

laricci con un ponderoso volume di ben mille e piu pagine in-4,

munito delFapprovazione ecclesiastica di Bologna, il che di-

mostra la bonta e la rettitudine delPanimo e delle religiose

credenze dell'Autore.

Quanto fu scritto dagli altri intorno a questo problema

difflcilissimo, e distesamente esposto e disdusso dall'A. con

animo pacato e rispettoso, e al tempo stesso con quella liberta

che a coscienzioso storico e a buon critico si addice. Data

cosi, la dovuta lode all' ingegno, alia diligenza ed operosita

dell'A., veniamo ora al merito dell'opera in se e in risguardo

alia soluzione del difficile problema.

E primamente notiamo che il merito estrinseco all'opera,

quello cioe dell'intenzione e della fatica durata dall'A. e, senza

dubbio veruno, degnissimo di encomio e non gli si puo se non

ingiustamente, contrastare. Per cio poi che spetta al merito
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intrinseco e che consiste nella soluzione della propostasi qui-

stione, esso, ci duole il dirlo, non ci sembra incontrastabile.

Ed in vero 1'A. non ci da una soluzione del problema, la quale

possa dirsi sua propria e frutto delle sue ricerche e de' suoi

profondi studii; e quella stessa che ci fornisce siccome gia

data da altri prima di lui, non ci sentiamo obbligati ad am-

metterla come, a parer suo, la piu probabile. Imperocche co-

testa opinione da lui riputata la piu probabile, e quella so-

stenuta e difesa dal Bochart e dal Mazocchi, i quali con molta

dottrina ed acume si sforzarono di dimostrare primi abitatori

d'ltalia essere stati i Cettim, flgli di Javan.

Ora noi propugniamo in questo stesso Periodico, siccome

piii probabile, 1'opinione nostra che i primi a venire nella pe-

nisola italica sieno stati gli Hittim o Hethei, flgli di Canaan.

Non tocca certamente a noi il portar giudizio sul valore dei

nostri argomenti, e quindi sulla maggior probabilita della no-

stra opinione verso quella del Bochart e del Mazocchi accet-

tata dall'A.
;
ma che che altri possa sentire in contrario, noi

convinti come siamo della verita e saldezza delle nostre prove,

non crediamo poter dichiarare e giudicar piu probabile Fopi-

nione opposta alia nostra.

E qui ci si permetta di fare una riflessione che non e fuor

di luogo e puo riuscir non disutile a coloro che per avven-

tura volessero logorar Tingegno nello studio e nella soluzione

di questa intricatissima e oscurissima quistione delle origini

italiche. Tutti coloro, i quali per addietro volsero la mente a

siffatte ricerche, ebbero disgrazia nella condizione del tempo
in che vissero. Le fonti onde solo potevano attingere non

eran che due, le greche e le romane; e le romane stesse si ri-

ducono in gran parte alle greche. Ora con queste sole fonti

non si poteva sciogliere un problema di natura sua connesso

con la storia e Parcheologia orientale, due studii nati e svol-

tisi fra noi da poco piu di mezzo secolo. La scoperta delle

scritture antiche delPEgitto, della Babilonia e delPAssiria; le

esplorazioni e gli scavi nelle stesse contrade, e poscia i mo-
numenti degli Hethei nelPalta Siria e nell' Asia Minore, mu-

Serie XIV, vol. TIT, fac. 96~>. 37 27 agosto 1890.



578 RIVISTA

tavano per cosi dire, la faccia delle cose, e porgevano nuovo

lume e poderosi sussidii alle indagini storiche ed etnografiche

degli antichi popoli e delle loro raigrazioni. Senza cotesti aiuti

non solamente non avremmo noi applicato 1'animo alia qui-

stione delle origini italiche, ma non ce ne sarebbe neppure
venuto il pensiero, se non forse per fare quello che ebbero

fatto gli altri prima di noi e colla stessa fortuna.

Ora FA. pose mano al suo lavoro, sprovveduto forse di

studii orientali, e non e percio meraviglia se sia stato con-

dotto a non dir nulla di nuovo e a ridir il gia detto e con

gli stessi rischi e pericoli di chi attenta di sciogliere un pro-

blema di natura sua complesso, come se fosse semplice e

piano.

Finalmente osserviamo e con grande rammarico, che Fese-

cuzione tipografica del dotto volume e deplorevolissima. Gli

sbagli ne' nomi e nelle citazioni sono tali e tanti, che si e

costretti a dubitare non aver FA. rivedute le bozze di stampa.

Ondechfe i dotti che lo leggeranno, ne avranno al certo, noia

e fastidio; e gl' indotti o mezzanamente colti beveranno di ne-

cessita a larghi sorsi, errori senza numero. Eccone un pic-

ciol saggio:

p. 21. Ellenico per Ellanico Kisutos per Xisuthros.

p. 27. Abidano per Abideno Apumea per Apamea.

p. 29. Obrj per Obry e Fj per y passim.

p. 49. Aburfuragio per Abulfaragio.

p. 60. Patolo per Pattolo (Pactolus)-Xunto per Xanthos.

p. 97. Cizico per Cition (Cipro).

p. 115. Axenate per Askenez.

p. 139. Roinesio per Reinesio Esodo per Epodo.

p. 163. Afamoph per Amenofl Birk per Birch Pencezia

per Peucezia, passim.

p. 51. Manuel ancienne d'Orient per Manuel d'histoire an-

cienne de FOrient.

p. 163. Gliddon, Tipes F. Monk-aid, per Types of Mankind.

Queste e infinite altre mende FA. fara sparire in una se-

conda edizione.
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II.

PIER BIAGIO CASOLI, L'ltalia e il Regno d'ltalia. Un volume

in 8 di pag. 48. Milano, Ghezzi 1889. Si vende al prezzo

di cent. 50 in Milano, Via Rugabella 15.

Ai lodati opuscoli, YAwenire d'ltalia e da Roma a Fi-

renze, che il Casoli pubblico 1'anno scorso, e dei quali demmo
anche noi qualche conto ai lettori nostri, molto opportunamente

egli ha fatto seguire questo nuovo di segnalata importanza,

per la tesi che prende a svolgere e le savie conseguenze che

ne deduce. S'intende che, cattolico senza epiteti e senza con -

dizioni, qnal egli 6 ed apertamente si professa, indirizza la

parola, piu che ad altri, ai cattolici d'ltalia; con Taccompa-

gnamento di consigli, di avvisi ed ancora di giuste censure

e di eccitamenti, che non si possono commendare abbastanza

e lo rendono, in grado piti che mediocre, benemerito della

buona causa fra di noi. Cosi piacesse a Dio che abbondassero

nel laicato d'ltalia penne, menti e cuori del suo valore!

La sua tesi in sostanza & questa, che 1' Italia vera e na-

zionale va tenuta distinta e separata dall' Italia che la rivo-

luzione le ha sovraposta, ed 6 quindi menzogna il confonderle

insieme e Tidentificarle. La quale distinzione e separazione

giova, non solamente alia verita storica, ma altresi a quel no-

bile patriottismo che dee scaldare il petto di ogni cattolico

italiano, il quale, se ha da volere piena giustizia verso il Pa-

pato, senza cui 1' Italia non godra mai prosperita, non puo
non volere insieme per essa un assetto conforme alle conve-

nienze sue ed a'suoi vantaggi. E questo egli prova ancora colle

testimonianze del S. Padre Leone XIII, il quale in parecchi suoi

gravi documenti ha piu volte aflermato, che il separare 1'amore

del loro paese ed il desiderio del suo ben essere dagli inten-

dimenti delle sette, e 1'accordarsi col Papato, era per gPitaliani

un procurare grandissimo pro alia patria loro. E cosi, a
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buona legge ragiona 1'Autore, quando aflferraiamo solenne-

mente che il presente regno cT Italia non e 1'Italia, e ci ado-

periarao perche questa distinzione sia ben compresa da tutti,

e non mai posta in non cale, noi non intendiamo soltanto di

rintuzzare la iattanza rivoluzionaria, che vorrebbe fare una

cosa sola della sua opera e del nostro paese, ma vogliamo

ancora proclamare che c'e un' Italia vera, che a questa Italia

appartengono tutte le glorie, tutti gli affetti, tutte le speranze

che la rivoluzione oso profanare, ma non pote distruggere, e

che questa Italia vogliamo salvare, noi cattolici, devoti senza

riserve al Papa, noi che con questo e per questo siamo i primi,

i piii leali e i piu caldi amanti della patria nostra.

Precede poi egli, colla scorta dei fatti, alia dimostrazione

dell' altra verita di sommo momento, che cioe, 1' Italia si e

fatta com'e, non per Futile degli italiani, ma per fini al tutto

opposti all'utile loro, cioe per fini settarii ed in odio alia Chiesa

ed al Papato; e conseguentemente in danno manifesto della

nazione. Non e possibile che la vita di una nazione debba

avere per suo fine una perpetua guerra, un odio infernale alia

Chiesa di Gesu Cristo: dunque la vita dell' Italia non puo es-

sere quella dello stato politico che ora la domina. A questo

assalto contro 1'opera di Dio toccherk poi indubbiamente, un

giorno o 1'altro, una spaventosa sconfitta: dunque 1'Italia deve

provvedere a non restarne travolta. Dunque ancora per ogni

senso, lo scampo, la fortuna d'ltalia e ora interamente affidata

all'idea sovrana della sua reale separazione dal regLO d'ltalia.

Mettendo poi il dito sovra una piaga, che affligge ora un

gran numero di persone in genere ben intenzionate, se non

ben pensanti, e schive della noia che e andare contro la cor-

rente : Si dice, soggiunge egli, che ormai 1' Italia vive nel

tatto per tale regno, e che questo regno ne rappresenta la

esistenza, gli interessi e la gloria : e si crede di dovere, o po-

tere con cio giustificare 1' accettazione del fatto medesimo. E

iuvece cosi se ne conferma la malordinata natura : perche co-

desto regno non fa per nulla il bene dell' Italia, e 1' Italia e
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costretta a dargli i suoi flgli, le sue ricchezze, il suo nome,
a lasciarsi consumare per lui, senz' alcun proprio vantaggio.

Questa esistenza comune, che si ha per argomento di conforto

a tirare avanti, se non contenti, almeno rassegnati nello stato

presente, non e per nulla dissiraile dallo stringers! del mo-

struoso mollusco marine sulla sua vittima, dal circuirla in

ogni sua parte coi tentacoli assorbitori, dal ridurla a muo-

versi soltanto per 1' impulse delle mille bocche, che ne suc-

chiano il sangue e la vita.

Ma intanto qual' e stato 1' effetto di questa condizione di

cose, che da molti e molti si riguarda con occhio quasi in-

differente ? Un cumulo di ruine di ogni sorta, cosi smisurato,

che e appena comparabile a quello delle invasioni devastatrici.

dei barbari nel secolo quinto. Un decadimento morale e let-

terario della nazione, che fa pieta, ed una umiliazione di ser-

vitu straniere, appetto delle quali, la dipendenza che precede

la millantata liberazione, era un balocco. E poi un pericolo

continue che, quandochessia, 1' Italia intera paghi il fio delle

offese recate al Papato dalla rivoluzione settaria che, per suo

proprio conto, le ha recate.

II Casoli poi prova con ottime ragioni, non solamente che

il Papa non e in Italia un pretendente, come si piace chia-

marlo la turba venale degli scribi massonici, ma un Sovrano,

investito di diritti cosi sacri, cosi universal! e cosi indistrut-

tibili, che puo tenerne certo il trionfo, giacche ha in favore

suo quello che manca alia rivoluzione, Dio ed il tempo.

Sono pure giustissime le risposte ch'egli da alle argomen-
tazioni dei soliti pusilli o tepidi cattolici, i quali scusano Finer-

zia o la paura loro di mostrarsi caldi sostenitori dei diritti

della Santa Sede, coll' obbedienza che debbono al Papa solo

giudice di quanto sia necessario o convenga alia liberta sua :

quindi, per non antivenirne o vincolarne le risoluzioni future,

stimano meglio adagiarsi ad una sommessione passiva, che

equivale all' indifferenza. Ma quale sia il giudizio che il Santo

Padre da di cio che gli e dovuto, e noto a chi vuole saperlo;
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e pei veri interessi dell' Italia, nella questione papale, non si

tratta di cercare quello che di qui a lungo tempo potrebbe il

Papa volere, si bene si tratta di conoscere quello che ora, al

presente, vuole: e la obbedienza richiede che alia volonta del

Santo Padre, rispetto alia liberta sua, chi sta con lui, si sot-

tometta oggi; e non che aspetti a sottomettervisi, quando, in

una ipotesi fantastica, sia per manifestare una volonta che

vada piu a grado, e non obblighi a contrastare colla forza della

rivoluzione.

Ne meno gagliardamente PAutore ribatte Paltro sofisma,

della possibilita di condizioni sociali, nelle quali il Potere

temporale non sia piu necessario
;
sofisma cui si ricorre, per

giustificare la riprovevole indolenza nel propugnarne la causa.

Supponiamo pure, senza concederlo, cosi egli, che segua a

poco a poco un cambiamento tale nella societa umana, che

tolga la necessita di tale guarentigia della liberta e della in-

dipendenza del Capo della Chiesa cattolica (cioe del Potere suo

civile) : ma per quanto si voglia rapido il succed^rsi degli av-

venimenti, si dovra ammettere che occorrera non piccolo spazio

di tempo a pervenire a tale stato, affatto nuovo nelle vicende

del Papato. e del tutto disparato dal modo con che la Prov-

videnza ne ha tutelata, da S. Pietro ad oggi, la missione so-

prannaturale; poiche in diciannove secoli, quando i Pontefici

romani non furono Sovrani di fatto, essi furono sempre, e

lo stesso Leone XIII che autorevolmente ci ricorda questo in-

segnamento della storia, o perseguitati, o prigioni, o esuli, o

certo in condizione di dipendenza, ed in continue pericolo di

vedersi respinti sopra Puna o sopra Paltra di queste vie l
.

-

Ebbene, e da credersi che un Papa vorra e potra rinunziare

nel 1900 a cio di che potrebbe non avere piu bisogno nel 2500,

o nel 3000? si avra Paudacia di prevenire cinque, dieci se-

coli prima, una sua futura ipotetica rinunzia, obbligandolo nel

lungo frattempo di restare alia merce de' suoi nemici? E sempre

contando sopra un simile mutarsi delle condizioni sociali, si

1 Letters al Cardinale Segr. di Stato 15 giugno 1887.
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arrivera a tal pimto di illusione da ritenere, che tutto cio

verra compiendosi a fortuna e gloria del presente regno d'ltalia;

e che cosi le piu lontane generazioni dovranno imparare che

in questo nostro tempo, allora antichissirao, i Papi sbaglia-

rono nel pronunziare condanne e nell'aspettare il ripristinarsi

del loro civile Dominio; e che fece bene i proprii conti chi

s'era impadronito di quel Dominio, a dispetto di tutte quelle

condanne? Le sono frenesie tanto sciocche, che mi vergogno

di averle considerate anche un solo istante. Eppure queste

sciocche, sciocchissime frenesie sono il cavallo di battaglia di

una schiera di uomini, che si dicono cattolici e la pretendono

a senno politico; e, montati su questo cavallo, armeggiano colla

parola viva e stampata, contro chi non prende i loro delirii

per oro schietto di sapienza.

Sensatamente, a questo proposito, osserva poi il Casoli, che

mentre si sognano rinnovamenti sociali, che riescono sempre

gli stessi nella sostanza, non si pensa che gli avvenimenti ri-

novatori, prima che levar via la necessity del Potere tempo-
rale dei Papi, avranno travolto, Dio sa come e dove, il regno

d'ltalia, gi& decrepito, benche nato ieri. Onde, concessa ancora

la strana ipotesi, questa non gioverebbe nulla all'intento che

ora si ha, di conciliare insieme un'Italia, unita come oggi e,

colla libert^ della Santa Sede.

Con pari vigoria di logica 1'Autore confuta Topinione degli

altri, i quali reputano inutile, nell'azione pubblica, tenere di-

stinta 1'Italia dal regno d'ltalia, perche, dicon essi, ora le que-

stioni meramente politiche non valgono piu nulla, e tutto e

assorto dalla questione sociale, che comprende Pintera vita

dei popoli e dei privati.

Ma come separare in tutto 1'ordinamento economico dal

politico? Questa separazione non e suffragata ne dai principii

del diritto naturale, ne dai fatti. Le rivoluzioni politiche ge-

nerano le sociali, 1'assetto economico delle nazioni dipendendo
in gran parte dall'assetto civile delle istituzioni e delle leggi;

come lo provano le storie, per non risalire piu alto, si della
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rivoluzione religiosa delta della riforma, nel secolo decimo-

sesto, si della francese nel secolo passato.

Senza cio, la questione sociale e strettamente legata con

quella della religione. Finche adunque la religione sara ne-

cessaria all'ordine morale del mondo, la libertci del Capo del

cattolicisrao sarli invocata, qual mezzo richiesto a ben risol-

vere i problemi social! che agitano specialmente l'Europa;e

per consegaenza in Italia non si potr& raettere da banda il

pensiero di costituire politicamente il Papato in modo, che

esso goda Tindipendenza debita al supremo suo ministero.

Inoltre se s'indagano le cagioni, per le quali nella Penisola

nostra altresi il perturbamento economico e divenuto cosi pro-

fondo, bisognerS. sempre riconoscere che si trovano nella com-

posizione del regno d'ltalia, fattura di una rivoluzione, la quale

in comporlo ebbe tutt' altra irira che il bene nazionale. E si

che la serie dei danni materiali d'ogni specie recati al paese,

dal cerbero settario che lo sta divorando da trent' anni, sa-

rebbe lunga a tessersi! E quel che e peggio si e, che i piu

di questi danni si son patiti, per la rabbia ostinata con cui

la setta ha voluto combattere il Papa, ed impugnare la reli-

gione degPitaliani.

Lo spazio non consentendoci di seguire 1' egregio Autore

nei punti con cui indica la pratica deU'azione veramente cat-

tolica ed italiana fra di noi, termineremo riferendo la con-

clusione, colla quale ribadisce in poco tutto quello di cui ha

cosi ben ragionato nel corso del suo lavoro. II regno d'lta-

lia non e altro che la conquista dell' Italia consumata dalla

rivoluzione. Esso, per tutti quelli che scientemente lo accet-

tano quale e ora, e che pretendono identiftcarlo col paese e

col popolo nostro, non e che un nome e una forza, a masche-

rare e a raggiungere fini iniqui di setta anticristiana, o tor-

naconti particolari delle varie fazioni liberalesche. Queste fa-

zioni possono ridursi sostanzialmente a due; alia fazione con-

sewatrice, che nel regno d' Italia trova il godimento de' frutti

gik raccolti; e alia fazione progressista, he vede in quel re-



BELLA STAMPA 585

gno il modo di conseguirne alia sua volta almeno di uguali.

Ma ne Tuna ne Taltra possono in nessuna maniera mostrare

un prograrama nazionale davvero. AgP Italian! che sanno te-

nere libera da ogni servitu e da ogni sovraposizione Tidea

dell' Italia, agl'italiani che rischiarano e propugnano questa

idea serena e feconda, colla luce e colla forza immortale che

ci e data dal Papato, spetta la missione e-la gloria di tute-

lare la causa nazionale, di essere i salvatori del paese.

II valoroso Autore non puo sperare il plauso che gli sa-

rebbe dovuto, per la potenza deiringegnp, che adopera con

tanto coraggio alia difesa della raigliore delle cause. Ma si

accerti, che ha quello di tutti gli uomini di mente retta e di

cuor nobile, i quali leggendo queste sue belle pagine, esclamano

dentro se : Ah, perche 1' Italia non ha una legione di scrit-

tori della tempera di Pier Biagio Casoli?
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ANGELO (P) dclle famiglie, organo della Scuola apostolica e della pia

Unione di suffragi. Periodico mensile a vantaggio delP istituto delle

Scuolc Apostoliche per i poveri aspiranti al sacerdozio ed alle missioni ;

fondato in Treviso nel 1880. Treviso, Mander, 1890. 8 di pp. 32.

L'associazione si ottiene inviando un vaglia al Can. G. B. Mandcr r

Treviso.

Dal primo numero che abbiamo utile, vario, pratico, dilettevole. E per
sotto gli occhi siamo condotti ad au- giunta, chi vi si associa fa un'opera

gurare e sperare ottimo successo al di beneficenza e di pieta cristiana.

Periodico che annunziamo. Ci sembra

ANONIMQ. --La Croce e la nostra insegna, la nostra divisa, e sara il

nostro trofeo, se 1'avremo portata da valorosi e fcdeli soldati di Gesu

Cristo. Venezia, Tip. Emiliana, 1890. 16 di pp. 180.

- Massime di Santi, ricavate dalla Vera Sposa di G. C., di S. Alfonso

di Liguori, ridotte per uso delle persone secolari, che desiderano di

menare una santa vita. Venezia, Tip. Emiliana, 1890. 32 di pp. 150.

Sono due cari libriccini, tutti intes- tuita da noi tante volte citata e che

suti di solide massime e di esempii si pubblica e distribuisce a cura di

edificanti, che ne rendono dilettevole una pia persona d' alta condizione,

ed efficace la lettura. Sebbene di pic- presso la Tipografia Emiliana di Ve-

cola mole, ci sembrano 1'unoel'al- nezia.

tro fra i migliori della Biblioteca gra-

ANTICHE (le piu) memorie del culto a Sant'Adriano III Papa. Noterelle

storico-critiche. Ediz. II.
a riveduta e corretta. Modem, tip. Sociale,

1890. 8 di pp. 11.

Questo lavoretto del dott. L. Maini dei Bollandisti, e del dotto contem-

ha il suo pregio anche dopo gli studii poraneo sac. dott. Giuseppe Quatrini.

sopra 1'argomento stesso deH'Ughelli,

ARMELLINI M. Prof. Cronachetta mensuale di Archeologia e di scienze

naturali. Anno XXIV. Serie V. Giugno 1890. N. 6. Roma, tip. delle

Scienze matematiche e fisiche, 1890. 8 pagg. 81-96.
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ATTI e DOCUMENTl pel primo Congresso Catechistico tenutosi in I'i.i-

cenza nei giorni 24, 25, 26 Settembre 1890. Piacenza, Giuseppe Te-

deschi, 1890. 4 di pp. 394. L. 7.00.

Questo hel volume non ha soltanto

un valore storico, ma giovera a chiun-

que vuol dar mano ali'opera oggidi

tanto necessaria dell'Istruzione cate-

chistica. Dopo 1'esposizione delle ra-

gioni che vi avrebbe per introdurre

un catechismo unico per tutte le dio-

cesi d'ltalia ; vi si trovano discussi i

seguenti argomenti, tutti pratici e di

molta importanza. l.Del catechismo

per gli adulti. 2. Del catechismo pei

giovani che attendono agli studii. 3.

Del catechismo pei giovani dai 12 ai

18 anni, occupati nei mestieri, nelle

arti, nelcommercio. 4. Del catechismo

per le giovnni dai 12 ai 18 anni. 5.

Del catechismo pei fanciulli, che si

hanno da apparecchiare per la prima
Comunione. 6. Del catechismo pei

fanciulli di piii tenera eta. 7. Di un

periodico per Tinsegnamento della

dottrina cristiana. 8. e ultimo, dei

registri, esami ecc. Nella discussione

gono non pochi discorsi assai prege-
voli per savii avvedimenti e per copia
di ragguagli ; e il tutto si chiude con

tre documenti,gravissirni i due primi,

e il terzo, quale ognuno puo giudi-

carlo nei suo testo. II primo e un

Breve di S. S. all'Efho Card. Cape-

celatro, nei quale si loda 1'opera del

Congresso e si largisce 1'Apostolica

Benedizione a quei che v'assistettero :

il secondo e un memoriale che gl'in-

caricati del Congresso presentarono

al Boselli Ministro per la pubblica

Istruzione, chiedendo che si ristabi-

lisca 1'insegnamento religiose nelle

pubbliche scuole, com'erichiesto dalla

Legge, dalla volonta del popolo, e dal-

1'interesse sociale. II terzo documento

e la risposta del Ministro Boselli, il

quale dichiara che si riserva di pren-

dere attentamente in esame il detto Me-

moriale. E pare che 1'esame duri an-

cora, se pure e principiato.

di questi svariati argomenti si leg-

BALLERLNI ANTONIO S. I. --
Opus theologicum Morale in Busembaum

Medullam. Absolvit et edidit Dominicus Palmieri ex eadem Societate.

Volumen III, tractatum VIII continens de luslitia et lure. Prato, Gia-

chetti, 1890. 8 gr. di pp. 924. -- L. 6,50. Vendibile presso il Dc-

posito di libri scolastici aH'Universita Pontificia Gregoriana, Via del Se-

minario 120. Roma.

intorno al Muluo e svolta in ben ot-

tantacinque pagine. II chmo Editore

soggiunge una lunga nota, p. 646-656,

in cui mostra le difficolta alle quali

va soggetta la dottrina deU'Autore. II

medesimo Editore, oltre a parecchie

piccole aggiunte qua e cola, soggiunge

altre note, p. e. quella che tratta degli

effetti in foro conscientiae delle leggi

civili irritanti p. 472-473. Al Dubio

Ci gode 1'animo nei potere annun-

ziare come compiuto il terzo volume

deH'Opus theologicum Morale del Bal-

lerini. ft un volume di presso a mille

pagine, nei quale vengono esposte con

ampiezza, chiarezza e solidita le que-

stioni, che nei trattato de luslitia et

lure s'incontrano non poche e diffi-

cilissime. II dottissimo Autore si ad-

dimostra sempre uguale a se stesso,

imparziale, erudito, critico, profondo,

stringente nei ragionare. La questione

VIII, p. 664, fa conoscere qual parte

abbia egli messo per dare compiuto
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questo trattato si difficile e si neces-

sario a sapersi. Sequentibus, egli dice,

usque ad finem dubiis de contractibus

breves tantum adnotation.es B. appo-

.iuit; attamen ut principio finis respon-

deret, censni maleriam, iuxta formam

praecedentium esse amplificandam . I

teologi sapranno certamente grado al-

1'Editore della premura con cui ha

fatto di publica ragione questo terzo>

volume del P. Ballerini, e confidana

che egli dara ben presto compiuta
colla stampa degli altri volumi un'o-

pera di Teologia morale che vien gin-

dicata meritamente la piii ampia, la piiv

critica, la piii erudita e la piii
dotta

del nostro secolo.

BARBER1S GIULIO. La terra e i suoi abitanti. iManuale di geografia

astronomica, fisica e politica ad uso delle scuole e dellc famiglie.
-

S. Benigno Canavese, tip. Salesiana, 1890. 3 Voll. in-8 -- Vol. l u

Geografia astronomica e cosmografica, pp. 115. -- Vol. 2 Europa,

pp. 229. Vol. 3 Asia, Africa, America, Oceania, pp. 280.

fi un ottimo libro per uso, sic-

come annunzia il titolo, si delle scuole

e si ancora delle famiglie. Nel I Vo-

lume sono raccolte con brevita e con

esattezza tutte le piii necessarie no-

zioni d'Astronomia e di Cosmografia,

per mancanza delle quali spesso ac-

cade che non s' intendano termini

usitatissimi nel quotidiano discorso,

od anche quei termini si usino senza

ben capirli. Ci rincresce nondimeno

che nella parte astrohomica (p. 42)

il ch. Autore per soverchio studio di

brevita abbia ristretto adun solo ar-

gomento, ed anche questo in termini

non abbastanza chiari per un pro-

fano, la dimostrazione del moto della

terra intorno al sole. Sono senza nu-

mero coloro che pavoneggiandosi del

sistema copernicano, e deridendo a

un bisogno 1'ignoranza degli antichi

che non lo tenevano, si troverebbero

non poco imbrogliati a dimostrare con

ragioni ben chiare quel che ripetono,

perche si dice oggi da tutti. Crediamo

quindi che su cotesta dimostrazione

un trattatello cosi nitido, come e que-
sto del Barberis, avrebbe dovuto spen-
dere qualche riga di piii. Del resto

non e perfettamente esatto il dire che

il moto di rivoluzione sia oramai di-

mostrato dagli astronomi ancora pel

sole.

II volume II e il III si ripigliano-

bene col primo e si raecomandano

per gli stessi pregi. La trasformazione

politica, che si va compiendo in molte

parti del globo, rende piii necessario

il consultare i trattati piii recenti ed

accurati di geografia, qual e il pre-

sente. In un'altra edizione tuttavia

vorremmo che fosse curata con molto

maggior diligenza 1'ortografia di molti

nomi forestieri p. e. Stilfser Jock, non

Stilfser Zoc; Romanshorn ;
non lion-

canshorn ; Lichtenstein (come e nel te-

sto), non Sichenstein come e nell'in-

dice ; e Bundesratii, non Bundestalh ;

ecc. ecc. ecc. Lo scrivere poi Ghe-

birghe sta bene per fare intendere

allo scolaro come egli ha da pronun-

ziare lo scritto Gebirge; ma quell'av-

viso sarebbe meglio darlo tra paren-

tisi, conservando nel testo 1'ortografia

propria e corretta, quale si trova al-

tresi negli Atlanti. Similmente s' a-

vrebbero a mettere solo tra parentesi

le version! di nomi, o non usate, o

poco, nelle carte e nel discorso ; p. e.

i monti Giganleschi (meglio Giganti

o de' Giganti} per Riesengebirge ecc.

ecc. Sappiamo che a tali finitezze co-
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munernente non si suole hadar molto. traria certi scritti, che ne meritano

Ma non e certo un vanto : e noi vor- tante altro, come questo che racco-

remmo che meritassero la lode con- mandiamo.

BERENZl ANGELO Prof. Dott. -- I Liutai Bresciani. Lettura con Note.

Brescia, Appollonio, 1890. 8 di pp. 32.

II piii bell'elogio che possa farsi fonso Royer, riconosciuto anche vero

di questa ftfemoria e il ricordare come inventore del tenore e del violino pro-

per voto dell'Ateneo Bresciano fu pub- priamente detto, tratto di tutti gli altri

blicata integralmente nei commentarii liutai bresciani e segnatamente dei

dell'Accademia. L'Autore prendendo due Maggini e del vivente Giuseppe

le mosse dal cinquecentista Gasparo Scarampella che tanto onora Firenze.

da Salo, fondatore della celebre scuola L'accuratezza e 1'erudizione con

lititistica italiana e dai piii valenti sto- che il Prof. Berenzi precede nel suo

rici di questo ramo dell'arte musicale, lavoro rendono la sua monograh'a ol-

quali Carlo Read, Giorgio Hort, Al tremodo interessante.

BIROCCLNI. Vedi COLLANA.

BONETTI ANTONMARIA. -- II ^
7

olontario di Pio IX. Racconto storico

dal 1867 al 1870, complemento al libro, La liberazione di Roma, ed

all'opuscolo Da Dagnorea a Mentana, con lettere all'autore di Ufficiali

e Soldati italiani combattenti sotto Roma. Lucca, lip. S. Paolino, 1800.

16 di pp. 212. -- Una Lira.

Edizione migliorata diun'ecce!- tunissimo come compagno di viaggio,

lente libro che la Civilta Cattolica ai bagni, in villeggiatura. Si vende

commendo nel quaderno 088, e che dall'A. via dei Burro 145, Roma.

riesce di utile e cara lettura. Oppor-

BORSA (la) LIDERA. Monitore di tutte le operazioni finanziarie : gior-

nale di studii finanziarii. Abbonamento annuo per 1'ltalia L. 5. Dire-

zione: Via S. Maria Segreta 6. Milano. Fascicolo settimanale di 16 pp.

in foglio.

Abbiamo esaminato il numero per- chi voglia da se giudicare del valore

venutoci. fi cosa assolutamente ed del giornale, ricevera piene informa-

esclusivamente finanziaria, e ci sem- zioni dalla Direzione, alia quale e in-

bra di vero vantaggio pratico a chi vitato di rivolgersi, e presso cui si

deve impiegare o girare danaro in fanno le associazioni: il 1. numero

piccole o in grandi somme. Del resto si manda gratis.

BOTTALLA Emm. S. I. La Confessione auricolare. Risposta agli Evan-

gelici. Catania, Rosario Bonsignorc, 1890. 8 di pp. 85. -- Cent. 50.

Quei disgraziati protestanti che si riescono a fare dei protestanti, sem-

son preso 1'incarico di venire a semi- bra loro d'aver conchiuso assai, se

nare il lollio ne' bei maggesi della giungono a toglier la fede a qualche
Chiesa d'ltalia, benche delusi dall'e- cattolico. L' ottimo opuscolo del P.

sperienza, non pero cessano mai dal- Bottalla, gia ben noto per altre sue

1'impegno preso: che se anche non opere, e diretto appunto a ribattere
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i loro sofismi o le loro menzogne a

riguardo di iina materia, sulla quale
ritornano di preferenza, ed e il Sa-

cramento della Confessions. Si ca-

pisce che a quanti vivon male, sono

ricchi dell'altrui, e non osservano il

VI comandamento o altro qualsivoglia,
il peso e il freno della Confessione

deve tornar gravoso, e sembrare una

comoda teoria quella di chi riguarda
la Confessione come un' invenzione

de' preti.

BURANELLO GIUSEPPE Sac. Vita intima di Maria Crislina di Bor-

bonc Regina di Sardegna dietro memorie inedite d'un Cirstercense

d'Atacomba. Portogruaro, Castion, 1890. 8 di pp. 186. L. 1,50.

Fu ottimo pensiero del ch. autore

di pubblicare la vita intima di Ma-

ria Cristina dei Borboni. Nata essa

nella reggia delle due Sicilie nel 1779,

ando sposa nel 1805 a Carlo Felice

re di Sardegna, e santamente mori

nel 1849. L'autore spartisce molto

aceonciamente in tre parti la sua sto-

rii considerando la principessa quale

Figlia, Sposa, Vedova. Si direbbe sia

passato uno scambio gentile tra le

corti di Napoli e di Torino
;
che come

quella diede alia real casa di Savoia

Maria Cristina, oggetto di questa sto-

ria, cosi poco appresso Maria Cristina

di Savoia, che fu poi madre del vivente

Francesco If, passo a render felice la

reggia di Napoli. Maria Cristina dei

Borboni fu al tutto un perfetto modello

di ogni virtu cristiana, domestica e

civile. Delle tre figlie di Ferdinando I

rimaste nella corte di Napoli, Anto-

nietta era comunemente appellata la

bella, Amelia la dotta, M. Cristina la

santa. Chi legga alcun poco della sua

vita vedra quanto fosse giustificato

un tale titolo. Le lettere stesse di lei,

qui riportate in buon numero, riflet-

tono il candore e 1' innata pieta del

suo bell'animo, come la superficie del

mare riverbera 1'azzurro di un bel

cielo sereno. L'eroica sua rassegna-

zione (che e la pietra di paragone
della vera pieta cristiana) si mostro

incrollabile, anche tra le fortunose pe-

ripezie delle corti di Napoli e di To-

rino nei politici rivolgimenti del prin-

cipio di questo secolo. L'insignesua

pieta verso Dio si rivelo ben anche

nella sua munificenza in ornare ed

arricchire i santuarii e le chiese, e

nella carita del prossimo. Essa eser-

cito la beneficenza sotto tutte le forme.

Tutti i bisognosi avevano accesso alia

porta della sua reale dimora : e quando
la vergogna impediva loro di rivelare

le proprie strettezze, questa provvi-
denza visibile, ch'era M. Cristina, le

sapeva scoprire, e col mezzo di qualche

pia dama, o altra persona confidente

vi apportava il necessario ristoro (p.

132) . Oh quante lagrime ignorate

e nascoste ella terse dalle pallide guan-
cie dei sofferenti ! Tanta pieta ella

attingeva dalla bonta del suo cuore

e dalla sua fede, e la rinvigoriva colla

quotidiana lettura degli Annali dei

Santi della dinastia di Savoia, ai quali

ella aggiunse piii tardi le biografie

poliglotte dei beati Umberto e Boni-

facio (p. 128). Fu ben anche la me-

cenate degli artisti. L'anima sua

squisitamente artistica, dice 1'autore,

sentiva uno speciale interesse pei cul-

tori delle arti belle, e molti tra questi

devono ai suoi incoraggiamenti ed alle

sue generosita d'essere riusciti stimati

scultori e valenti pittori.

Raccomandiamo vivamente questo

libro, anche perche la sua pubblica-

zione va a beneficio di un'Opera Pia.

Lo raccomandiamo singolarmente alle
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Signore. Vi apprenderanno che vi e duzioni del gran mondo, senza essere

modo finalmente di vivere in mezzo del mondo.

al mondo, e anche tra il fasto e le se-

CALLEGARI GIUSEPPE Mgr. Universe clero et populo Dioccesis. P-
dova, tip. Semin. 1800, fol.

Non possiamo, per mancanza di vogliamo passare sotto silenzioqiiesta,

spazio, mentovare le Pastorali, spesso che indice il sinodo diocesano dopo

splendide di scienza e di fede, onde una intemizione di anni 207. fe me-

i venerandi Pastori delle diocesi ita- morabile.

liane pascono il loro gregge : ma non

CAROLLO GIOVANNI. Lc Armonie del Cristianesimo. Canli trcntatre,

a rime obbligate, dal Paradise della Divina Commedia; pel Prof. Sac.

Gio. Carollo da Carini. Palermo, tip. Pontificia, 1890. 8 di pp. 249.

Che il Paradiso di Dante, la pin tore abbia talora fatto veri prodigi,

profonda delle tre cantiche, sia a' di affinche le terzine fluissero spontanee
nostri poco letto e un fatto da tutti il piii che fosse possibile.

riconosciuto
;
ma che a promuoverne Non crediamo che 1'Autore si a-

un pin diligente ed amoroso studio dontera di questo nostro giudizio, e

possa in qualche modo valere lo spe- che neppure ci porra tra quei cri-

diente del rev. Prof. G. Carollo, di tici, di cui parla nella prefazione, i

rivestire cioe delle stesse rime di quei quali non hanno tanta benignita d'a-

canti un altro soggetto, ci pare cosa, nirno e tanta cortesia di modi, qual'e

per lo meno molto controversa. E di dicevole agli studii geniali. (p. IX)

fatto le sue Armonie del Crislianesimo, Noi al certo non intendemmo di fla-

belle per il modo, benche non nuovo, gellare di troppo collo staffile d'una

onde furono concepite,ritiscirono pero critica severa un povero uomo abba-

quanto alia forma assai al disotto da stanza torturato sul letto di Procuste,

quello che potevasi attendere dalla ch'e quello delle rime obbligate ;

valentia poetica dell'Autore. Ben di (ivi) ma solo di riprovare che altri di

rado ti avverra di incontrare una pa- sua libera volonta scelga un tal ge-

gina, dove non iscorgasi piii o meno nere di poetare, dove non sai qual sia

apertamente e pensiero ed ispirazione maggiore, se la tortura dell' ingegno

sacrificati alia durissima tirannia della anche eletto, o lo strazio delle sante

rima obbligata, non ostante che 1'Au- ragioni dell'arte.

CARRARA RELLINO Prof. - - La moderna meteorologia in Italia. Cre-

mona, Ghisani, 1890. 8 di pp. 16. Cent. 30.

fi un bel discorso storico. Interes- questo ramo di scienze naturali, e i

sera quanta attendono allo studio della loro lavori, e gli stromenti di che si

meteorologia, che ora sono molti; e valgono, e i vantaggi che ne spera

saranno lieti di vedere tutti insieme la umana societa.

rammentati i piii insigni cultori di

CENNI BIOGRAFICI del B. Antonio Maria Zaccaria fondatore della Con-

gregazione dei Rarnabiti. floma, Ufficio del divoto del S. Cuore, Piazza

S. Carlo a Catinari 9, 1890.

Questo caro libriccino contiene nella prima parte i tratti piii note-



BIBLIOGRAFIA

vnli della vita del nuovo Beato An- verse novene e altre pratiche divote

tnnio M. Zaccaria ; nella seconda, di- per onorarlo come si conviene.

':A"A7 BIOGRAFICI di Pietro Olivari, Tipografo. Geneva, tip. della Gio-

ventu, 1890. 8 di pp. 104. Prezzo Cent. 75, aflrancato Cent. 80,

a benefizio della casa dei figli di Maria. Rivolgersi alia Lihreria Ar-

civescovile, Piazza Nuova in Geneva.

Preziosissime queste biografie, che e gia era sulla nave, quando, cosi ve-

presentano esemplari di virtii esimie

e pure imitabili, perche esercitati ne-

gii atti comuni della vita e in ogni

stato e condizione. Le virtii eroiche

allettano pochi ;
e moltissimi, che nep-

pure le intendono, fanno assai se non

ne riprendono talora gli atti, e li de-

gnano di una sterile ammirazione. Ma
le virtii a cui tutti si possono dire

chiamati, quelle onde tutti comune-

mente i cristiani ebbero dall'Apostolo

il nome di Santi e tutti lo raeritereb-

bero oggi altresi esercitandole
; quelle

virtii, diciamo, vedute in un tipo qual
era 1'Olivari e, la Dio merce, altri non

pochi, mentre rapiscono colla loro bel-

le^za, non isgomentano colla loro

straordinarieta ed allettanoinvece colla

loro accessibility alia imitazione.

Pietro Olivari (morto ai 27 gen-

uaio di questo stesso anno) era nato

in Genova di poverissimi genitori. Da

fanciullo la raadre, costrettavi dalla

poverta, voile collocarlo per mozzo
;

CESARI ANTONIO. Vita breve di S. Luigi Gonzaga d. C. d. G. scritty

dal P. Antonio Cesari, prete dell'Oratorio. Con aggiunte di tre con-

siderazioni sopra il Santo. Torino, tip. Subalpina, 1890. 32 di

pp. 182. Cent. 25.

CERRUTI F. Sac. La storia della carta. Discorso. Torino, tip. Sale-

siana, 1890. 8 di pp. 30.

Argomento opportunissimo, e ben nedizione d'una cartiera sa'esiana il

trattato. Fu detto nella solenne be- 4 giugno di quest'anno.

CHABAUTY E A. Sac. fitudes scripturales, patristiques, theologiqucs

et philosophiques sur 1'avenir de 1'Eglise catholique selon le plan

divin, ou la regeneration de rhumanite et la renovation de 1'univers.

Tom. I. Poitiers, Oudin e Comp. 1890. 8 di pp. 423.

II ch. Autore tratta qui di un ar- gomento assai spinoso, cioe di quel

lendo la Provvidenza, ne fu ritirato.

Un btion padre Cappuccino si tolse ad

insegnargli i principii delle lettere,

onde pole ben presto avviarsi per la

professione di tipografo; nella quale

perfezionandosi ognora piii, aiutato

dall'ingegno, dall'abilita c dalla bonta

sua, arrivo fino a poter dirigere e le-

vare ad alta riputazione la Tipografia

della Gioventii ed altresi 1'Arcivesco-

vile.

Ed ora chi vuol conoscere gli e-

sempii di pieta, di carita, di zelo, di

fermezza e di tutte le altre virtii, onde

fu intessuta la vita di questo vero ope-

raio cristiano, legga le pagine che qui

annunziamo : e le diffonda fra gli ope-

rai chi vuole ofTrire loro una lettura

delle meglio adattate. Lo stile e <li una

cara semplicita e insieme purgato :

tutto il racconto diletta per la varieta

dei fatti e per 1'amabilita del perso-

naggio che viene in esso dipinto.
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ohc sara nel nostro mondn, quando
distrutto il presente online di cose e

compiuto il giudizio universale si sta-

bilira il nuovo ordine dei nuovi cieli

e della nuova terra predetti piii volte

dalla S. Scrittura. Attesa la difficolta

dell
'

argomento e il pericolo di dare

in qualche scoglio d'errore stabilendo

proposizioni per lo meno inusitate,

il ch. Autore voile saviamente aste-

nersi dal mettere nel commercio li-

hrario questa sua opera, intendendo

che essa debba innanzi tutto passare

sotto gli occhi dei suoi confratelli nel

sacerdozio
;

salvo setnpre all' Auto-

rita ecclesiastica il pronunciarne giu-

-dizio, al quale 1'Autore si sottopone

CHIESA (la) E LA MASSONERIA

Progrcsso, 1890. 8. di pp. 142.

Nessun maggior bene, diceva 1'an-

gelico Pio IX, pun farsi alia societa,

che mettendola in grado di conoscere

i serpentini accorgimenti della setta,

e mostrarne tutta la iniquita. E al-

trettanto ripete il gran Pontefice Leo-

ne XIII nella sua famosa encicli-

ca Humanum genus, nella quale ri-

epiloga contro la setta massonica

quanto e stalo detto da' suoi pre-

decessori. Ebbene fra questi beneme-

riti della chiesa e della societa che

smascherano la setta, tiene un posto
ben distinto 1'autore del libro che

annunziamo, i cui articoli furono gia

successivamente letti con tanta avi-

dita e con pari risiiltato nella effeme-

anticipatamente. Per questo

e soggezione il ch. Autore e degno
senza dubbio della maggior lode; sic-

come per altra parte il suo libro me-

rita di esser letto ed esarninato dai

teo'.ogi, per la diligenza colla quale

discute qtiestioni da nessun altro per

avventura trattate cosi diflusamente.

Anche delle sentenze che ci possono
sembrare erronee e pur bene cono-

scere le prove di maggiore apparenza.
Non ci prendiamo 1'impegno di espor-

re qui neppure in succinto il sistema

del Chabauty : basti il dire che egli

non si ferma all'opinione dei millen-

narii, ma le da un'estensione non i-

maginata (in qui da nessun altro.

del S. F. A. C. II. Messina, tip.

- L. 2.

ride La Luce, che si pubblica dalla

Gioventii Cattolica di Messina. Sotto

la penna del dotto scrittore la nefasta

setta resta stritolata, tanta e la forza

degli argomenti, onde trae a nudo la

sua reita. Quanto poi qui 1'autore as-

serisce e ragiona sopra i fini, i mez-

zi, le arti e le dottrine nefande e sa-

taniche della medesima, ha per base

la storia narrata a nostri giorni in

cent'altri libri, storia che mai non ha

strappato 1'ultimo velo che copriva i

nefandi misteri della massoneria, e

che e oggidi a cognizione di tutti. La

bellezza, e direi quasi il lusso della

edizione di questo libro e un nuovo

argomento che alletta il lettore.

CLNTI ALESSANDRO Prof. Ilistoria critica Ecclesiae Catholicac in usum

Scholarum Pontiftcii Seminarii Rotnani, Volumen 11, Fasc. III. Rotna,

tip. Tiberina, Via della Lupa n. 30, 1890. 16 gr. da pp. 129 a

pp. 192.

COLLANA DILETTUREDRAMMATICHE. La lega Lombarda. Dramma
in tre atti di Giuseppe Biroccini. Anno VI, Fasc. VII. Torino, tip. Sa-

lesiana, 1890. 32 di pp. 77.

COLLANA DI VITE DI SANTI. Anno XI. Disp. 237. Vita di S. Elena

Imperatricc. Monza, Annoni, 1890. 16 di pp. 190.

8rie XIV, vol. VII, fate, 96t. 38 27 agosto liO.
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CORNOLDl GIO. M. S. I. - - Orazioni apologctiche. Quiuta edizione.

Roma, Befani, 1890. 8 di pp. 160. L. 1.

La robustezza della eloquenza e bene. Le prime tre, sulla venuta di

la forza logica dell'Oratore filosofo in S. Pietro a Roma, destarono sommo

queste Orazioni vanno del pari ;
e grido, a loro tempo. Vi si aggiugne

pero ,
come recitate ottennero frutto una Confutazione di un libello contro

e platiso, cosi non dubitiamo che la delta Venuta di S. Pietro e un

lette, non debbano gradire e far del bel panegirico di S. Ignazio.

CUOR (il) DI GESU, contbrto delle anime afflitte. Letture, affetli, os-

sequii e giaculatoric per ciascun giorno del mese, con appendice per

1'intiera giornata a' picdi del Sacro Cuore, in onore di S. Geltrude,

S. Matilde e B. Margherita M. Alacoque. Treviso, Mander, 1890. 32-

di pp. 210. -- Cent. 50.

D'AJELLO ALESSASDRO Sac. --
L'Angelo della Religione e della Pa-

tria, ovvero il Beato Antonio Maria-Zaccaria, fondatore dei Cliierici

Regolari di S. Paolo detti Barnabiti e delle Suore. Angeliche. Napoli,

tip. De Falco, 1890. 16 pp. 32. -- Cent. 30.

DAURELLE Abate. L'Ateismo davanti alia ragione uinana. Versions

dal francese del Can. Giuseppe Pizzardo da Savona. Firenze, Ciardi,

1889. 8 di pp. 200. -- L. 1,50.
Utilissima opera ha fatto il Sig. diventa trionfante la dove 1'autore

Can. G. Pizzardo in rendere italiano prende ad esaminare la spiegazione

il libro dell' ab. Daurelle. un bel della vita e del miracolo: tante sono

servigio che egli rende ai nostri tra- le stranezze, a cui ricorrono i nostri

viati fratelli, che, pur facendo con bravi professori per ispiegarli senza

noi il faticoso viaggio della vita, si Dio ! Pero non possiamo non fare

vogliono ostinare a non credere al- dueappunti: dlaprovadi Dio tratta

1'autore de' nostri giorni, a colui che dal fatto del cristianesimo potrebbe
ci attende tutti alle soglie dell'eter- essere pin plena e smagliante ; per-

nita per dimandarci conto della vita che quel fatto, appunto perche e un

e pronunziar su di noi una sentenza fatto, e come un monumento di gra-

che fissera in eterno i nostri destini. nito che schiaccia ogni mente ribelle,

II Daurelle considera 1'ateismo in piii che ogni altra dimostrazione :

relazione alia fede, alia scienza e alia 2 II provare Dio dM'idea dell" infinite

ragione, e mostra come dinanzi a e il dire che Video, dell'infinito e Dio

questo triplice tribunale esso viene medesimo ,
come 1" Autore asserisce

perentoriamente sfatato. Sono pagine a pag. 43, non e ammissibile. Ab-

scritte con molto brio, buona dottrina biamo il sole, non andiamo a cercar

e sufficiente erudizione Ne mancano le lanterne, molto meno se spente.

citazioni di alcuni famigerati mate- Ma questi appunti non menomano

rialisti, affinche non paia che si diano 1'utilita del libro.

colpi al vento. La dimostrazione poi

DE CARIA EMILIO 0. P. --
Philosophia Divi Thomae Aquinatis, ver-

sibus exposita ecc. Napoli, tip. Accad. Scienze, De Rubertis, 1889.
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8 di pp. 168. -- L. 1,50. Vcndibilc in Xapoli nclla sagrestia di

S. Domenico Maggiore.

Che le materie filosofiche si ac-

concino molto bene a portare anche

una veste poetica, e una verita che

non abbisogna di prove, dopo quella

che ne ha data, per non dire dei la-

tini e dei greci, il sommo Alighteri

nella Divina Commedia. Non neghe-
remo peraltro che vi debba esser

una particolare difficolta a mettere

in versi latini la filosofia di S. Tom-

maso, in maniera che ne sia salva e

laclassicita della lingua e della forma,
e tutto insieme 1'esattezza h'losofica

della dottrina. II ch. Autore ha cer-

cato di superare questa diih'colta,

dando tuttavia le prime parti, per

quanto ci pare, alia perspicuita del

dettato e alia fedele esposizione dei

concetti dell'Angelico.

DE CRISCIO GIUSEPPE Sac. Ricerche storichc della sorgente di acqua
Tcrmo-minoralo del tcmpio di Serapide di Pozzuoli. Pozzuoli, tip.

del giornale VOperaio, 1890. 8 di pp. 32.

Carlo Maria Rosini Vescovo di

Pozzuoli, vedendo come nel tempio
<H Serapide scaturiva un'acqua tiepida

minerale, gia da circa nove anni os-

servata, tento in alcuni punti lo scavo,

e linalmente scopri la sorgente in una

grotta di fabbrica, posta dietro la

cella del Serapeo. La scoperta av-

venne nell'anno 1816. II Ch. Ab.de
Oiscio in una nota, a pag. 28, dice,

che, prirna dell'anno 1800, questa

sorgente era conosciuta erroneamente

sotto il nome di Bagno del Cantarello.

Aggiungiamo che tra i quaranta luo-

ghi di Bagni di Pozzuoli, descritti

nell'operetta DE BALNEIS di Scipione

Mazzella (sec. ed. Napoli, 1606, ri-

stampata da Bartol. Carampello in os-

sequio ad Ottavio Acquaviva insieme

colle ANTICHITA DI POZZUOLI dello

stesso Autore) leggiamo descritto il

Balneum Cantarelli al cap XIII ed al

cap XIV il Balneum Fontanae, amen-

due appartenenti all'istesso luogo. II

ch. Ab. de Criscio attribuisce alia

sorgente del Serapeo queste parole di

Pausania, lib. VIII, cap. 8, in un sito

della Dicearchia dei Tirreni (Pozzuoli)

essendosi osservata una sorgente di

acqua bollente nel mare, gli abitanti vi

costruirono d' intorno un' isola, onde

non rimanesse inutile, ma loro servisse

di bagno caldo (de Criscio, p. 12). In

confermn dell'esposizione del ch. An-

tiquario possiamo aggiungere la te-

stimonianza di Eustasio di Matera,

che n'ori negli anni del Signore 1285.

Parlando questo scrittore de Balneo

Cantarello, comincia a descriverlo con

questo distico :

Inter aquas pelagi fervens aqua manat, et Ipsa

ne fluat ad pontum sectile claudlt opus.

DE SANTI MIGHELE. Memorie delle famiglie Nocerine. Vol. 1 Na-

poli, tip. bandana c d'Ordia, 1888. 16 gr. di pp. 310. -- Lire 4.

Accettissima dovra riuscire all' il-

lustre citta di Nocera, questo primo vo-

lume, che il ch. Michele De Santi pre-

senta alle famiglie di quella citta. Basta

dare un'occhiata al libro e vedere le

numerose citazioni di fonti originali,

per chiarirsi che 1'autore non ha ri-

sparmiato fatica alcuna, rovistando

archivi, consultando cronache e ma-

noscritti a fine di raggranellare notizie

sulle piii illustri famiglie nocerine. I

preziosi rami genealogici poi delle
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guarentigia della verita ed esattezza

delle notizie raccolte dall'autore.

principal! tra esse aggiunti in fine del

volume, rendendo 1'opera ancor piii

pregiata, sono all'istesso tempo sicura

DESIMONl CORNELIO. I)i alcuni recenti giudizi intorno alia patria

di Cristoforo Colombo. Lettura fatta alia Societa Ligure di Storia Pa-

tria nelle tornate del 28 gennaio ell febbraio 1889. Genova, tip.

R. Istituto Sordo-rnuti, 1890. 8 di pp. 96.

Chi desidera di chiarirsi, senza Genova I'onore d'aver dato la luce-

gran dispendio di tempo e di studio,

intorno alia vera patria di Cristoforo

Colombo, legga queste pagine, dove

sono raccolti in breve e con buon or-

dine gli argomenti, che fanno per

ciascuna delle opinion! contendenti.

fe vero che il ch. Autore, stando pel

Colombo genovese, potrebbe riguar-

darsi da qualcuno come parte inte-

ressata ; ed e vero altresi che con

tutta la buona intenzione di mante-

nersi tranquillo non puo fare tuttavia

che non s'accalori alquanto nella di-

scussione: m;i 1'amore ad una causa

e il fervore del sostenerla, non fu mai

per se un pregiudizio contro la giu-

stizia di essa, dovendosi questa pe-

sare secondo le prove: e il giudizio

intorno a queste viene singolarmente

agevolato dalla chiarezza e brevita

dell'opposizione, che sono pregio non

ultimo del presente scritto.

II ch. Autore vi espone da prima
le fortissime prove che assicurano a

D' IPPOL1TI GIUSEPPE M. d. C. d. G. II Sacro Cuore di Gesu in-

finito mistero d'amore. Ragionamenti. Napoli, tip. Irani, 1890. 80-

di pp. 134. -- L. 1,50.

Si leggeranno questi ragionamenti
con frutto e con piacere dalle per-

sone colte ed in ispecie dai predica-

tori, che spesso sono invitati a trat-

tare del divin Cuore e della sua di-

vozione. II ch. Autore trae dai fonti

piu reconditi della teologia, della quale
si mostra profondo maestro, una copia

al gran navigatore. In capo ad esse

vanno cinque contemporanei,il Gallo,

cioe, cancelliere di S. Giorgio; il Se-

narega, Cancelliere della Repubblica ;

il Geraldini, conoscente di Colombo

e vescovo che fu di S. Domingo ; e

Michele Cuneo, Savonese e compa-

gno di Cristoforo nel secondo viaggio.

Seguono poi le altre testimonianze ed
:

>

argomenti ; dei quali si puo asserire

due cose : la prima, che beata la sto-

ria se di tutti i fatti, che da per ia-

dubitati, potesse dare si salde dimo-

strazioni : la seconda, che se questa

non si giudica bastevole, e inutile di-

scutere delle altre due opinioni che

le si contrappongono con titoli di

troppo inferior! sotto ogni rispetto. E
tali dimostra il Desimoni essere quelli

che s'allegano sia per Piacenza sia

per Calvi in Corsica, di che la Civ.

Call, ha gia dato un cenno in altra

Bibliografia.

grande di pensieri eletti, onde s' il-

lustrano le ragioni di quella sublime

devozione e i pregi del suo oggetto

divino. La forma da lui adoperata nel-

1'esporli, si proporziona meglio, senza

dubbio, ad uditorio non volgare: ma
chi voglia, non trovera difficolta in

recarli all' intelligenza ancora dei piii

semplici fedeli, cui la fede abitua e

rinfranca ad intendere nelle cose di

Dio assai piu alto che non ci piace

di credere. Raccomandiamo adunque
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di bnon grado qnesti ragionamenti,

che nella letteratura del Sacro Cuore

ci sembrano tenere un posto segna-

lato.

DI PESARO ANGELO ANDREA. La diplomazia Vaticana. La questioDe

del potcre temporale. Estratto dalla Rassegna Nazionale. Firenze, M.

Cellini e C. 8 di pp. 128.

Chi desidera una esposizione giu-

sta e veridica della Diplomazia Vati-

cana nella questione del Potere Tem-

porale, non andra certamente a cer-

carla, in queste pagine di un pubblici-

sta partigiano come e il Di Pesaro, e

neppure nella Rassegna Nazionale, che

presta le sue pagine a quanti avversano

in guanti bianchi, il Papa e i suoi atti.

Chi ama poi empiersi il capo di rac-

conti inesatti o falsi e di giudizii storti,

beva pure a quelle fonti, collacertezza

di non venir disturbato. Ci vorrebbe

altro a raddrizzare il latino in bocca

blico teste quel suo opuscolo intessuto

delle piii smaccate falsita, si penso
da prima di svergognarlo una volta

per tutte stendendogli avanti un ca-

talogo di menzogne date da lui per

verita indiscutibili. Non si fece che

in parte, e fu bene : e fu benissimo

poi che non si facesse dal Vaticano.

A volere assumere questo] sistema,

converrebbe che si stabilisse cola un

ufficio permanente di smentite : e a

servigio di chi? non de' savii, che

non andranno mai a cercare la vera

storia del Vaticano negli scrittidei suoi

avversarii; e non degli sciocchi, che

non la riceverebbero mai dalle sue di-

chiarazioni.

a cotesti scrittori, che si danno 1'aria

di conoscere tutti i segreti dei Gabi-

netti e persino le intenzioni dei di-

plomatici ! Quando il Toscanelli pub-

FESSLER GIUSEPPE, Mgr.
-- Jos. Fessler, quondam Episc. S. Hippo-

lyti Istitutiones Patrologiae, quas denuo recensuil, auxit, edidit Ber-

nardus Jungmann Prof. ord. Hist. eccl. et Patrol, in Univ. catt. Lo-

vaniensi. Tomus. I. Innsbruck, Rauch (Pustet) 1890. 8 di pp. XX1I-718.

L. 7,50.

I nomi de'due illustri autori val-

gono il migliore elogio; e I'aver messo

mano il Jungmann al dotto lavoro del

Fessler, gia conosciuto dai teologi, gli

aggiunge pregio e ci dispensa da ogni

particolare commendazione.

Basti dunque accennare al conte-

nuto del libro e al metodo di esposi-

zione.

Precedono un quindici pagine di

prolegomeni che danno notizia della

patrologia, della sua necessita e per
*ommi capi della sua storia. Quindi

s'apre In prima parte che e la gene-

rale, divisa in quattro capi: aulorita

de' SS. Padri, arte critica nel leggerne

le opere, sussidii allo studio de'le me-

desime ed uso che se ne deve fare

in genere, rispetto alia dommatica e

alia morale, nella cattedra e nel pul-

pito. Segue la seconda parte o la pa-

Irologia speciale, che in questo primo
volume ragiona dei Padri de' primi

quattro secoli
; per ogni secolo un

capo. Pero muove dai Padri apsto-

lici, e giii giii fino a S. Zenone, Ve-

scovo di Verona, che chiude il vo-

lume.

Quanto al metodo tleU'esposizione

per ogni singolo autore, ab iino disce

omnes. Si notano anzitutto le fontes,

donde trarre quanto riguarda il rispet-

tivo S. Padre ; quindi i subsidia, o vo-

gliam dire quelle opere che illustra-
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rono, sia gli scritti del Padre in ge-

nerale, sia alcuna delle sue opere in

particolare, ovvero trattarono per ul-

timo qualche questione controversa

riguardo a un punto speciale. Segue
la vita dello scrittore e 1'esame accu-

rato de' suoi scritti, divisi sempre in

buon ordine segregati e dai dubbii o

spurii i genuini. Per lo piii ogni trat-

tazione e chiusa da una, due o tre

FLANDOLI. -- Vedi LASCAUX.

(11AMPAOLI LOKENZO Sac. -- Una

Borgo di Lesa sul lago maggiore.

fe un opuscoletto scritto dal ze-

iante sacerdote Giarapaoli a fine di

far conoscere al buon popolo di Lesa

in quale alto grado gia ivi fiorisse la

fede e la religione cattolica. Le varie

notizie storiche, parte gia note per
le opere di quei non pochi scrittori

che trattarono del Vergante, parte

OUAGLIANONE FERDINANDO Can.

drea e Salv. Testa, 1890. 16

fi uno sfogo di dolore dell'autore

nella morte quasi simultanea dei ve-

nerandi suoi genitori. Con istile sem-

pre alto, sempre nobile, sempre pas-

sionato il ch. Autore (gia noto per

altre pubblicazioni) a lenimento del

suo dolore viene rammemorando i

tratti piii notevoli e piii edih'canti dei

piissimi suoi genitori e singolarmente
le solerti Industrie, onde questi sep-

pero allevare nel timor santo di Dio

e informare a soda pieta la numerosa

loro prole. II libro e tutto improntato
della piii profonda mestizia, eppure
si legge anche con diletto per le vi-

vaci descrizioni- onde 1'autore ha ral-

note, dove si ragiona delle edizioni

pin pregiate o di qualche altro capo
o controversia rispetto al Padre illu-

strate nel testo. inutile dire che

1'erudizione va fino a' lavori piii re-

centi
;

e quelli che uscirono, mentre

1'opera stava in corso di stampa, ven-

gono ricordati in un' appendice alia

fine del libro.

pagina storica antico-moderna del

Arona, Cazzani, 1890. 8 di pp. 63.

tuttora inedite sono state con buon

ordine da lui insieme raccolte. Alia

narrazione delle sagge e pie istitu-

zioni sorte in Lesa in eta piii antiche

segue quella della recente fondazione

del Circolo Cattolico S. Marlino, do-

vuta allo zelo esemplare del nostro

Autore.

Cari e mesli ricordi. Napoli, An-

di pp. 157. -- L. 1,25.

legrato qua e cola il suo scritto e per

la rapida narrazione dei rivolgimenti

politici delle Calabrie nel 60 in quanto
hanno attinenza colle sorti di sua fa-

miglia. Leggendo questo libro, vi ap-

prenderanno i figli i sacri loro doveri

verso i genitori e singolarmente i

genitori vi apprenderanno 1' impor-
tanza suprema della educazione dei

figli e la sollecitudine indefessa di

allevarli cristianarnente. Raccoman-

diamo questo libro anche perche il

medesimo si vende a beneficio di una

chiesa povera, presso 1'autore in Spez-

zano Albanese (Calabria Citeriore).

1MPIEGO (deli') DEL DANARO. S. Benigno Canavese, tip. Salesiana,

1890. 32 di pp. 95.

Buone idee cristiane e pratiche. collezione che ha per titolo : Piccole

L'opuscolo fa parte di quell' ottima letlure ascetiche.
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INCROCCt ALESSANDRO Sac. -- Un dramma dclla vita umana, ossia

Don Ranieri. Pisa, Mariotti, 1890. 8 di pagg. 78.

Un bravo di cuore al signor Don

Alessandro Incrocci. II suo lavoro,

benche non oltrepassi la sfera d' un

modesto racconto, pure nel suo pic-

colo ci e sembrato un modello. In

tenui labor, at lenuis non gloria ! fe

la pietosa storia d' un altro Renzo e

d' un' altra Lucia, attraversati nei loro

desiderii da un prepotente. Senza no-

cumento dell' idealita, il racconto e

tutto natura viva e parlante. Quanto

a morale, in ogni pagina si respira il

profumo beneh'co che esala dal quieto
e laborioso vivere cristiano : quanto
ai fatti, buoni o perversi che si avvi-

cendano, son tutti quali sogliono ac-

cadere tra gli uomini senza esagera-

zioni romanzesche : quanto a lingua

e stile, 1' autore non e di quelli che

sono troppo ricercati, ma consuona

col vivo conversare della gente di

garbo che adesso vive e cammina.

INST1TUT DES FASTES DU SACRE COEUR. Ses travaux histori-

ques pour la reconstitution officielle de la chreliente. Deuxieme annee,

septieme cahier. Lyon, Jevain, 1890. In-folio da pp. 273 a pp. 312.

ISTRUZIONE ad uso degli Uffizi Postal! pel trattamento dclle stampe.
-

Roma, Tip. Eredi Botta, 1890. 8 di pp. 46. Pubblicazione del Mini-

stero delle Poste c del Telegrafi.

JUNGMANN Vedi FESSLER.

LANFRANCHI ANTONIO Sac. Racconto. Una Compagnia di Cristiani

cattolici praticanti, ossia considerazioni familiar! sui doveri pratici del

cristiano cattolico. Torino, tip. Salesiana, 1890. 32 di pp. 580. -

L. 1,50.

ft un libro che merita di essere

divulgato e fatto conoscere per il sodo

frutto spirituale che in molti ne po-

tra provenire. L'Autore, gia noto per

altri simili lavori, con vivace e pia-

cevole forma tratta in quindici con-

versazioni familiari dei doveri pratici

d'un buon cattolico. Non gia che egli

intenda, come ce ne rende avvisati

nella prefazione, di oflerire al lettore

un corso complete d' istruzioni ca-

techistiche o un corso regolare di le-

zioni morali. Precipuo suo fine fu

di porgere, specialmente ai membri
delle Societa Operaie, delle Confra-

ternite e di altre Associazioni di laici

un bel serto di spiritual! ammaestra-

menti. E perche fossero accolti con

piu favore, li fece ammannire con

bella schiettezza e semplicita ora da

un fervente scrittore, ora da un po-

polano, ora da uno studente ora da

un negoziante e via dicendo. Rendono

piii variata e dilettevole la trattazione

i numerosi esempii, anche recent!, ne'

quali si veggono come attuati i con-

sigli e le sagge massime inculcate,

secondo 1'opportunita, dalle diverse

persone del dia!ogo.

No! ci rallegriamo di cuore col-

1'Autore per questa sua novella opera,

che, cosi ci giova sperare, riuscira

non meno delle precedent! utile a man-

tenere ed accrescere la pieta nel po-

polo cristiano.
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LASCAUX Abl). Valeria, ossia La Stella di Aquitania.
- - Rucconto

dell'Ab. Lascaux, rifatto italiano da Ugo Flandoli. Roma, prcsso 1'Am-

ministrazione del giornale La Yoce della Yerita, Via Apollinare 8, 1800.

8 di pp. 259.

Fra i tanti romanzi che ci piovono

gin dall'Alpi con grave iattura della

religione, della morale e della stessa

letteratura italiana, atrocemente bi-

strattata dalle barbare traduzioni dei

medesirai, ci e sommamente grato il

vedcre di tempo in tempo qualche

buono e morale racconto, con bel

parbo volgarizzato da forbito scrit-

tore. Tal e per nostro avviso quello

die annunziamo, un vero drarcma

con fondamento storico destramente

sceneggiato e colorito dalla pia, eru-

dita ed elegante penna del ch. abate

Lascaux.

II suo traduttore, con saggio con-

siglio, rivestillo di forme prettamente

LE XX"ie SIECLE. Revue d'Etudes sociales publiee par des Membrcs

de 1'Association catlioiique de la Jeunesse francaise en Provence, Mur-

seille, aux Bureaux du XXme
siecle, Rue Sainte, 39 I." Annee, 1890.

Annunziamo con piacere ai nostri che il presente secolo, che omai volge

lettori questa novella Rivista mensile,

uscita fin dal maggio dell' anno cor-

rente alia luce e che ha per titolo il

Secolo ventesimo, perche scritta dalle

speranze dell'avvenire, cioe da un'e-

letta di giovani francesi, membri della

grande Associazione cattolica della

Provenza ; i quali pieni di santo ar-

dore pel trionfo di Gesii Cristo, pro-

pongonsi di preparargli le vie nella

italiane, a fine di renderlo piii utile

ed accetto a' suoi compatrioti. II suo

esempio esser dovrebbe imitato da

quanti imprendono la traduzione di

opere di amena letteratura francese,

1' indole delle quali per esscre assai

difTerente dalla nostra, non comporta
una tradtizione letterale, quale oggi

si usa con grave sconcio della lingua

e dello stile italiano. II perche spe-

riamo che gli ama tori di racconti

facciano buon viso al letterario la-

voro del ch. Ugo Flandoli, gia noto

per altre produzioni di simil fatta, e

tutte pregevoli per la loro schietta ed

elegante italianita.

al suo tramonto, ebbe la sventura di

vedere le cristiane nazioni apostatare

in gran parte da quel Cristo, da cui

attinta aveano la loro morale e civile

grandezza, possa il futuro secolo al-

meno essere testimone del loro felice

ritorno al male abbandonato principio

della vera civilta cristiana ! Noi fac-

ciam plauso alia coraggiosa iniziativa

di codesti giovani e ardenti cuori,

palpitanti d'amore e di zelo per una

cauaa s'l bella, e insieme facciam voti

perche il nobile loro esempio trovi

da per tutto caldi imitatori.

loro patria, mettendo in opera a tal

uopo tutte le risorse del loro ingegno
e della loro giovanile attivita. Secondi

il cielo i loro generosi sforzi; e poi-

LOHMANN e CANCER d. C. d. G. Vila di Nostro Signorc Gesii Cristo.

Pralo, Giachelti, 1890. 8 di pp. 455. Con carta geografica. L. 4.

Vendibilc I'D Napoli, Strada Quercia, N. 3.

Siamo lieti di annunziare questa sea, sopra i testi evangelici, senza ne

Vita di N. S. Gesii Cristo, compilata aggiungervi ne toglierne una sola pa-
dal ch. P. Lohmanti in lingua tede- rola

; ristampata poi colle parole della
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Vulgata dal ch. P. Cathrein
;
ed ora

recata in italiano dal ch. P. Ganger,

il quale vi ha aggiunto del suo pa-

recchie note dicbiarative. Come il la-

voro del primo incontro moltissimo

favore nella Gerrnania e quello del

secondo nella Francia, cosi siamo

MANARA ACIIILLE. - -
Olimpia o

quattro atti di MODS. A. Manara

navese, tip. Salesiana, 1890. 3(3

II Revmo Mons. Manara ci ha dato

nella sua Olimpia un grazioso dramma

per gli edncandati, e siamo certi che,

recitato con bel garbo, otterra il dop-

pio fine di ricreare e di ammaestrare

saggiamente gli spettatori sopra im-

portantissime verita pratiche.

Semplice e 1' intreccio di tutto il

dramma, la cui azione corre sponta-

MAKIOTTl CAND1DO, M. Oss. 11 Venorabile Franccschino da Ghisone

in Corsica, Cliierico Prof, del Min. Oss. Modello di perfezione cristiana

e religiosa. Genova, tip. Arcivescovile, 1890. 8 di pp. 190.

Quar> to oscura ed umile agli oc- quello del R. P. Mariotti di pubbli-

certi che questo del sopra lodato P.

Ganger, il quale si vantaggia sui

primi pel corredo di buone e spesso
necessarie annotazioni, sara accollo

con plauso non minore dagli italiani.

Ci sembra libro adatto e utilissimo

ad ogni genere di lettori.

la vocazione vittoriosa. Dramma in

,
Vescovo di Ancona. S. Benigno Ca-

di pp. 93.

nea e diretta al suo fine, se pure non

6 alquanto ritardata nella prima scena

dell' atto primo. L' interesse si man-

tiene ognora vivo, e cio, crediamo

noi, anche a cagione della felicita dei

caratteri colti dal vero e posti con

bella ma celata arte a riscontro, onde

piu spiccato ne risalti il contrasto.

chi degli uomini, altrettanto luminosa

e sublime a quelli di Dio fu la vita

del Yen. Franceschino da Ghisone,

uno di quei tanti fragrantissimi fiori

cresciuti e sbocciati nel secolo nostro,

ad allietare di loro celestiale vaghezza

i sempre fioriti giardini del Poverello

d'Assisi. II perche fu buon pensiero

MARUCCHl Vedi COLLANA.

MASETTI FRANCESCO. -- Lc vie della grazia. Racconto. San Benigno

Canavese, tip. Salesiana, 1890. 16 di pp. 456.

care sulla scoria fedele dei Process!

una vitarella di questo gran servo di

Dio, affinche fossero conosciute quelle

tanto care e belle virtii che in lui ri-

splendettero, si da farlo apparire, come

dice il ch. Autore un S. Francesco

in piccolo, in tutto e per tutto.

II ch. Autore giovar volendo in

modo speciale alia gioventii ecclesia-

stica, che allevasi ne' seminarii, ideo

in questo suo racconto un' azione

drammatica che si svolge con bello

intreccio di avvenimenti intorno a

tre giovanetti, i quali sono i princi-

j)ali personaggi del dramma. 11 primo
n d' indole focost e risentita ma di

cuor aperto, d'animo gentile, d' inno-

centi costumi e teneramente divoto

di Maria. Trascinato dal Seminario

alia Caserma, dopo varie vicende e

fiera lotta tra la natura e la grazia,

scambia la terrena milizia con quella

di Gesu Cristo e addiviene, un apo-
stolo nella congregazione Salesiana.

II secondo, seminarista anch'egli, di

indole piii mite, ma di cuor piii h'acco

e men radicato nella virtu, abbando-
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mini in me/70 al mondo, si disvia al- binato, lo sciogliniento naturalo, le

qinintn, p pni ritorna a Dio, senza scene ben tratteggiate e il dialogo vi-

ric-uperar pero la perduta corona del- vace. Ma quello che forma il pregio
I apostolato, che viene raccolta da un principale di cotesto racconto si e

U-rzo; il quale, somigliante nella cor- quel celestiale olezzo di pieta cri-

rispondenza alia grazia e ne' costumi stiana che spira da ogni pagina del

al primo, gli e compagno nell' apo- medesimo, avendo il ch. Autore tra-

stolica iiupresa delle estere missioni. sfuso in esso tutto 1' ardore della sua

L' intreccio e semplice ina ben com- fede e del suo zelo.

MASSON L. Vcdi HARMEL.

M.\ZZO (un) DI ROSE. Roma, Befani, 1890. 16 di pp. 31. Cent. 10.

I nostri lettori conoscono questo sima. Si vende nel nostro nfficio cen-

breve Racconto teste pubblicato nel trale di Roma, al prezzo di centesi-

nostro quaderno 960. Per soddisfare mi 10 per copia. Chi ne acquista di

al desiderio di molti, se n' e fatta piii ne avra una gratuita ogni dieci.

una nuova e-l elegante edizioncina, Franco di posta in Italia,

essendo esaurita la seconda copiosis-

MAZZOLINO (un) DI FIORI oflerto dal convitto Arcivescovile dei chie-

rici rossi in Monrealc nelle primizie sacerdotali della scuola apostolica.

1 Giugno 1890. Palermo, tip. Boccone del povero, 1890. 8 di pp. 47.

Questo Mazzolino prova che nel greco, 1'italiano. Iddio lo conservi e

Convitto detto dei Cherici rossi a Mon- lo prosper!

reale si studia fortemente il latino, il

MEACCl CESARE Sac. Socialisms e religione. Cascina, Bertini, 1890.

8 di pp. 17.

MICHELETT1 A. M. Element! di botanica comparata, ad uso della 2a

classe del Ginnasio superiore (5 Ginnasiale) secondo i programmi mi-

nisteriali approvati con R. Decreto 24 Settembre 1889. Con 104 in-

cisioni nel testo e una tavola sinottica comparativa de' caratteri

delle principal! famiglie del regno vegetale. Torino, Firenze, Roma,

Ermanno Locscher, 1890. 8 di pp. 95. L. 1. 60.

Element! di zoologia descrittiva ad uso della I
a classe del Ginnasio

superiore (4
a

ginnasiale) secondo i programmi ministeriali approvati

con R. Decreto 24 Settembre 1889. Con 138 indsioni nel tcsto e

un'appendice sul modo di raccogliere e conservare insetti, mollu-

schi ecc. Torino, Firenze, Roma, Ermanno Loescher, 1890. 8 di

pp. 152. L. 2.

- Elementi di zoologia comparata ad uso della 2a classe del Ginnasio su-

periore (5
a
ginnasiale) secondo i programmi ministeriali approvati con

1 1. Decrelo ^4 Settembre 1889. Con 160 incisioni c una tavola com-

parativa delle forme scheletriche e craniologiche delle principali classi
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del rcgno animale. Torino, Firenze,

di pp. 03. L. 1,60.

Questi testi corrispondono fedel-

niente al loro titolo, ed hanno inol-

tre il vantaggio di potersi mettere

in mano non pure ai giovani ma an-

che alle fanciidle. Le esigenze dei pro-

grammi e la moltiplicita della mate-

ria onde sono oppressi gli scolari,

formano tin vero letto di Procuste a

chi compila sifTatti corsi, ne lasciano

aperto un gran campo all' originalita.

Roma, Ermanno Loescher, 1890. 8a

II ch. Autore se ne rifa, scegliendo il

meglio di cio che e sparse in altri

testi, e facilitandone lo studio col buon

ordine, colla distinzione dei caratteri,

colla scelta delle incisioni.

Si vegga quel che non ha molto

dicevamo degli Elementi di Botanica

descritliva dello stesso ch. Autore, in

uno dei nostri quaderni precedenti

(quad. 960, del 21 Giugno 1890).

MINELLA GIUSEPPE Can. Due lettere sulla necessita ed utilita dello

studio della Giurisprudenza Civile pel Clero dirette al defunto Don

Vincenzo Argenti bibliotecario del Seminario di Padova. Padova, tip.

del Seminario, 1890. 8 di pp. 43.

MLNELLI LUIGI Barn. Biografia del Beato Antonio M. Zaccaria, fon-

datore dei Barnabiti e delle Vergini Aogeliche. Torino, tip. S. Giu-

seppe, 1890. 32 di pp. 165. -- Cent. 75.

La biografia che annunziamo non ognora continuata dai religiosi della

e che un compendio della vita del

Beato che scrissero gia il P. Mariano

Alpruni e il P. Alessandro Maria

Teppa della medesima Congregazio-

ne dei Barnabiti. Chi si faccia a

leggerla dovra stupire nel vedere

quante e quanto insigni opere di zelo

in soli 36 anni di vita abbia saputo

operare questo grande apostolo del

secolo XVI. Ma cio che maggiormente
consola si e che 1'opera dal suo zelo

cominciata non peri con lui, ma viene

benemerita Congregazione da lui fon-

data, che sono i Chierici Regolari di

S. Paolo, detti volgarmente Barnabiti.

E noi cogliamo di gran cuore que-
sta occasione per rallegrarci frater-

namente coi detti Padri di cotesto

avvenimento tanto consolante per la

santa loro Congregazione, vogliamo
dire della glorificazione che il loro

beato Fondatore, ottenne recentemen-

te, reintegrandosene il culto per de-

creto di S. S. Leone XIII.

MISSI e OBERKOFLEK. Calendarium Poeticum: auctoribus M. Missi

et A. Oberkofler, presbyteris dioeceseos tridentinae. Innsbruk, Wagner,
1890. 8 pice, di pp. 487.

Gli Autori di questo nuovo Calen- fine per ogni di di ciascun mese com-

dario poetico, gia noti per il Florale ^posero un epigramma seguito da un

poeseos christianae e per il Memorials. Axioma o documento utile per la vita

lubilaei sacerdotalis Papae Leonis XIII,

intesero di ricordare in dilettevole

forma ai pii lettori alcune delle eroi-

che azioni di N. S., della Vergine

SSma e dei Santi venerati dalla Chie-

sa nei varii giorni dell' anno. A tal

spirituale.

Nitida e non poco elegante e

1'edizione del Wagner; concettosi sono

spesso gli epigrammi e felici le appli-

cazioni ;
ma la forma sovente, come

ci sembra, piii accosta all'iiso eccle-
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siastico, che al puro gusto dell'aurea mania, 1'opera del Missi c dell'Ober-

latinita. Nondimeno, in tanta scarsezza kofler merita al certo buona acco-

di cultori della poesia latina in Ger- glienza.

MUSICA SACRA. Repertorium musicae sacrae ex auctorihus saeculi

XVI et XVII collectum a Franc. Xav. Haberl. Fasc. 5. Missa Can-

tabo Doinine quutuor vocum, auctore Ludovico Gross! da Viadana. -

Fasc. G. Cantiones selectac ex operibus ecclcsiasticis fr. Ludovici Via-

danae. Fasc. 7. Missa VIII Tool Puisque j'ay perdu quatuor vocum

auctore Orlando Lasso. Usui practice magis accomodavit Ign. Mitterer.

Ratisbona, tip. Fedcrico Pustet. Prezzo di ciascun fascicolo L. 1 .

Di questo repertorio veramente e- viera. Seguono 1'

'

Ave verum corpus e

conomico di musica classica abbiamo I'Q Sacrum Convivium a quattro voci

gia annunziato i primi quattro fasci- d'uomini; i mottetti Adoramus te Chri-

roli, che contenevano una raessa e le ste, Exultale justi e VHaec dies di Pa-

litanie lauretane dell'Anerio, il Re- squa a quattro voci miste; per ulti-

(juiem del Casciolini con le aggiunte mo 64 falsobordoni a quattro voci,

del Viadana e una messa di Giovanni cioe otto per ciascuno degli otto toni.

Croce. Annunziamo ora i fascicoli che II fascicolo 7 ci da una splendida

furono poscia pubblicati. messa di Orlando di Lasso (1520-1594),

Anzitutto una messa e parecchie ritoccata alquanto per I'uso pratico,

composizioni piii brevi di quella glo- ma con finissimo giudizio, dall'egre-

ria dell' illustre ordine francescano, gio Prof. Mitterer, maestro di Cap-
che e fra Ludovico Grossi di Viadana, pella de'la Cattpdrale di Bressanone.

(1565-1597). II fasc. 6 contiene la se- Di questa messa si pubblicarono e-

quenza Vent Sancte Spiritus e il mot- ziandio le parti, che costano cent. 60.

tetto Fratres ego sum ad una voce
; Quelle per le composizioni del Via-

la sequenza Lauda Sion e I'O saluta- dana sono in corso di stampa.
ris hoslia a tre voci d'uomini. Queste Per le commissioni puo ciascuno

composizioni sono provvedute dell'ac- rivolgersi o direttamente al Cav. Pu-

compagnamento d' organo, scritto in stet di Ratisbona, o ai suoi numerosi

gran parte sopra il basso continue del corrispondenti in Italia, e qui in Roma

Viadana dal ch. Prof. G. Rheinberger, alia libreria Saraceni (Piazza dell'A-

Maestro di Cappella alia Corte di Ba- pollinare) e a quella di Propaganda.

XEVE (la). Storia intima. Dal Francese. --La Santa Cappella. Leg-

genda. Treviso, Mander, 1890. 32 di pp. 104. Cent. 25.

Elegante edizicacina, con la quale di racconti popolari. I nostri ralle-

si apre una pubblicazione periodica gramenti al zelante editore.

OBERKOFLER. Vedi MISSI e OBERKOFLER.

OPERE (le) PIE SECONDO LA NUOVA LEGGE. Periodico bimensile

che lorma ogni anno un vol. di 400 pagg. in 8 gr. Abbonamento

annuo L. 1, 80, alia Direzione del periodico, Le Opere pie. Lucca,

S. Paolino.

Tratta specialmente di quanto puo interessare gli amministratori di Opere
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pie, confraternite, e simi'i. Spieghera tutelare il piii e il meglio che si possa

la legge, riferira i giudicati dei tri- i heni della Chiesa e dei poveri.

bunali, suggerira avvisi opportuni per

PKCCI GIAMBATT1STA. luvenilid. Kicordo di nozze, ecc. Rimini, Ren-

zctti, 1890. 36 di pp. 53.

PESENTI P1ETRO Mons. -- Discorsi alia Congregazione delle figlie di

iMaria nelle loro conferenze mensili per Mons. P. Pesenti, Protocol ario

Apostolico ecc. ccc. Venezia, tip. Emiliana, 1890. 8 pice, di pp. 429.

fe a deplorare che il pio e dotto acconci di vita spirituale singolar-

Autore, rapito ai vivi con nniversale mente per la giovane eta. L'autore fa

compianto del clero e del popolo di trasparire in queste pagine la sua hel-

Venezia, non abbia potuto svolgere 1'anima, tutta candore e pieta. Quanti

interamente il programma che lin dal si esercitano nella cultura spirituale

primo di questi discorsi o esortazioni della gioventii, e singolarmente i di-

erasi proposto. Del resto chi si faccia rettori delle Pie Unioni delle Figlie di

a leggere questo volume dovra con- Maria potranno largamenrtf giovar-

fe'ssare che i 32 discorsi in esso con- sene, e vi troveranno un vero tipo di

tenuti sono un vero tesoro di cristiana discorsi di tal genere.

eapienza e di ammaestraraenti i piii

PIZZARDO GIUS. Vedi DAURELLE e RAFFRAY.

PIZZOLI Parr. DOMENICO. L'opera antischia vista del Card. Lavigerio.

Lettcra del Parroco Pizzoli, Delegato promotore dell'Opcra in Sicilia,

al sig. Comm. Andrea Guarnieri, Senatore del Regno. Palermo, tip.

Statuto, 1889. 8 di pp. 20.

- Conferenza tenuta nel tempio della Casa professa a' 15 Dicembre 1888

dal Parr. D. Pizzoli sotto gli auspici dello Enio Cardinale Celesia

Arc. di Palermo. Palermo, Bondi c Vena, 1888. 8 di pp. 26.

- Dal Pergamo della Pro-Cattedrale di Tunisi a' 18 Maggio 1890. Pa-

lermo, Bondi c Vena, 1890. 8 di pp. 34.

I titoli di questi opuscoli dicono fermano che in Italia, specie in Si-

abbastanza quanto siano importanti. cilia, le grandi intraprese riscuotono

Aggiungiamo che gli eloquenti di- onore, e accendono gli animi a con-

scorsi dello zelantissimo Autore con- corrervi, ancora che il deplorabile

tribuiscono alia grande opera cristiana sgoverno del paese aramiserisca di

della redenzione degli schiavi, e con- continue le fortune del popolo.

PREYITI LU1GI S. 1. -- Lucilla. - -

Episodic dei tempi del Tcrrore.

Prato, Giacchetti, 1890. 16 di pp. 226. L. 1.

I nostri lettori conoscono questo ai tempi nostri, perche opportune
Racconto recentemente apparso nella come antidoto alle storie menzognere
Civilld Cattolica, che da una viva e alle apologie di quelle nefandezze

idea della Rivoluzione francese. E' una settarie, che di continue si spargono
serie di scene commoventi, utilissime nel pubblico dalle sette malvage.
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QUINTARELL1 BONAVENTURA Can. teol. Delia Vita, Martirio e Culto

di Santa Vittoria Vergine Romana, una parte del cui sacro corpo si

venera nell'antica Cattedrale di Bagnorea. Roma, F. Cuggiani, 1890.

8 di pp. 173.

Con copiosa erudizione attinta

dalle fonti storiche piii autentiche, e

con nobile stile il ch. Autore riporta

gli atti della vita e martirio della

vergine S. Vittoria patrizia romana,
che nel III secolo sotto Decio impe-
ratore venne uccisa per la fede e per

in un con essa martirizzate altre sacre

vergini da lei portate alia fede e alia

professione]della verginita.Nella 2 a
par-

te dell'opuscolo 1'autore parla copiosa-

mente del cidto di S. Vittoria, e delle

vicende del suo sacro corpo, e con

gravi document! prova 1' autenticita

delle sue reliquie che si venerano in

Bagnorea.

la verginita con una stoccata al cuore,

come e detto nel martirologio romano

sotto il giorno 23 decembre. Vennero

RAFFRAY M. S. -- II Peccato considerate rispetto a Dio, alia Creatura

ed,#l Cristiano. Trattatello dell'Abate M. S. Raffray. Versione dal

francese di G. Pizzardo, Torino, tip. Artigianelli, 1890. 32 di pp.

152. Cent. 60.

Se la prevaricazione dalla legge

naturale e positiva che e il peccato,

e la cagione della rovina eterna delle

anime, e anche causa di tutti i mali

pubblici e privati, fisici e morali,

temporal! ed eterni. Siamo grati al

ch. Can. Pizzardo che rese fedel-

mente in nostra lingua un libretto

veramente utile, in cui 1'autore fran-

REMER PASQUALE. -- Vita del Servo di Dio Padre Maestro Fra Ma-

riano Postiglione ex generale del Terz'Ordine Regolare di S. Francesco

d'Assisi. Napoli, Filinto Cosmi, Vico Freddo alia Pignasecca 3, 1890.

8 gr. di pp. 280. L. 4.

Ben meritava di essere portata a

luce e ad edificazione dei fedeli, la vita

di questo insigne servo di Dio Ma-
riano Postiglione, novella gloria del

gran Patriarca d'Assisi e gloria pur
anche della citta di Napoli sempre
madre e altrice di anime elette. Nato

egli nel 1752 e morto nel 1841 mal

cese scopre il male supremo del pec-

cato considerato sotto tre special! ri-

guardi, cioe in relazione a Dio, alia

creatura, e al cristiano. Se tutti si pro-

curassero questo libriccino, e tutti ne

ponderassero seriamente qualche pa-

gina ogni giorno, vedremmo cangiata

quasi per incanto la faccia della

terra.

sapresti dire se si mostrasse piii in-

nanzi nella santita fanciullo e giovi-

netto tra le seduzioni del secolo, ov-

vero claustrale tra i Hgli del gran Pa-

triarca. Se le piii eminenti cariche

che il medesimo occupo sempre nel-

1'Ordine da lui abbracciato e le opere

di zelo da lui compiute lo mostrano

uomo di gran mente e di gran cuo-

re, le eroiche sue virtii religiose, e

i carismi di profezia e di miracoli,

onde fu da Dio favorito, disvelano ab-

bastanza la rara sua santita. E que-

sta vien confermata dalla stima al-

tissima in che 1'ebbero sempre non

pure tutto il popolo di Napoli, ma
i piii insigni personaggi come Pio

VII, il Cardinal Consalvi, la regina di
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Napoli M. Carolina d'Austria, Fran- gua ha narrata la vita del nuovo servo

cesco I di Napoli, Carlo Emmanuele IV di Dio. E a Itii pure debbono sapere

di Savoia, Carlo Alberto di Carignano, grado e grazia tanto la sua citta di

e altri senza numero. Noi intanto ci Napoli, qtianto il Terz'Ordine Rego-

congratuliamodi cuore col pio e dotto lare di S. Francesco, per aver tratto

autore cav. Remer, che ha regalato dall'oblio e posto in si bella luce le

all'agiografia questo nuovo tesoro, e virtu e le geste di chi fti a quella illu-

che con si bello stile e purgata lin- stre cittadino, a questo illustre figlio.

SCHtAFFINO P. M. Opere dell'emiiienlissimo Cardinale Placido Maria

Schiaffino della Congrpgazione del Monaci di Monte Olivcto 0. S. B.

Vol. 2 Panegirici. Siena, tip. S. Bernardino, 1890. 8 di pp. 307.

L. 3.

SEPE ALFONSO MARIA. Mese del Sacro Cuore per A. M. Sepe, Sa-

cerdote Napoletano. Terza edizione rifatta e accresciuta. Napoli, A.

S. Festa. 1890. 16 di pp. 972. Legato in tela L. 2. 75.

Questo libro di piccolo sesto ma Segue una serie di altrettante letture

di non piccola mole, benche porti sopra le vite dei santi in relazione

il modesto titolo di Mese del Sacro colle dette meditazioni. Viene appresso

Cuore, e un' ampia raccolta di o- un florilegio di divote pratiche sud-

gni maniera di ossequii, onde un'a- diviso in tre parti. Da ultimo un'am-

nima divota puo onorare il divin pia e tutto nuova collezione di can-

Cuore del Redentore. Va innanzi la zoncine sopra il S. Cuore, graziose e

pratica del mese del S. Cuore con devote. L'essersi gia ripetuta tre volte

quotidiana meditazione, esempii, osse- la pubblicazione di questo libro ba-

<juio e giaculatoria : quindi afletti e sta a mostrare com' esso abbia gia

preghiere per ciascun giorno del mese. incontrato il gradimento del pubblico.

TESTO UNICO DELLE LEGGI POSTALI, approvato con R. Decreto

del 20 giugno 1890, N. 6151 (Serie 3a
). Legge del 12 giugno 1890,

N. n 6889 (Serie 3a
),

che modifica il precedcnte testo unico. Regola-

mento generale approvato con R. Decreto del 2 luglio 1890 per 1'ese-

cuzione del servizio postale. Roma, tip. Eredi Botta, 1890. 8 di pp.

202. Pubblicazione del Ministero delle Poste e dei Telegrafi.

TINEL EDGARDO. Le chant gregorien. Theorie sommaire de son exe-

cution par Edgard Tinel, Directeur de 1'Ecole de musique religieuse

de Malines. Malines, Dessain, 1890. 8 e
di pp. 49. Cent. 75.

Quest'opuscolo non e per niente libro, nel quale, in forma assai sem-

un lavoro d'erudizione ; non e scritto plice, si esponesse solamente la ma-

ne per i curiosi di storia ne per gli niera d' interpretare i canti della

artisti. Per questi non vi son piu la- Chiesa.

cune da riempire dopo la pubblica- Ecco il perche di quest'operetta :

zione de' lavori di D. J. Pothier, di vero tesoro sotto ogni riguardo, quale

D. A. kienle e di F. A. Gevaert. ci potevamo promettere dalla pieta e

Tuttavia mancava forse un piccolo dalla scienza dell 'illustre suceessore
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del Lemmens.

A noi in Italia puo essere di uti-

lita somma. II piii grave nostro biso-

gno e imparare la retta esecuzione

del gregeriano. Raccomandiamo il Po-

thier; ma non tutti possono averlo

facilmente. E poi e necessario appli-

care le sue belle regole alle edizioni

autentiche, che abbiamo noi per le

mani, mentr'egli scrisse per le melo-

dic secondo i codici d' archeologia :

niolte cose devono quindi essere la-

sciate a parte, niolte modificate. Or

bene, il ch. Tinel ci da in questo

TIRINZONl PAOLO. Sac. Nuovi

1890. 16 di pp. 309. Lire

Di questi ventidue discorsi alcuni

pochi sono di genere laudativo : gli

altri sono morali, e fra essi i piii

contengono un ben inteso svolgimento

delle massime eterne. Chi si muove a

predicate per vero zelo, e desidera

sicuramente di condnrre anime a Dio

senso il lavoro bello e compiuto.
Si badi bene pero : queste pa-

gine non devono essere lette, ma stu-

diate, ma meditate. II Tinel non ado-

pera una parola soverchia: tutto e sen-

tenza e precetto. Nei due primi oa-

pitoli, dove si parla della pronuneia
delle vocali e delle consonanti, tro-

viamo cose che non fanno per noi :

la buona pronuncia ce 1'ha data M-
dio e i difetti nostri sono diversi dat

quivi designati. Ma tutto il rimanente,

torniamo a dirlo, e tant'oro. Appro-
fittiamocene.

Discorsi Sacri. Torino, Pictro Mariclti,

2.

(che dovrebbe sempre essere I'unico

scopo dei banditori della divina pa-

rola) potra giovarsi di questi discorsi

semplici e popolari, ma ben sondotti

e che lasciano gli uditori illuminati o

compunti.

TROVESl RAFFAELE ANGELO. Sac. - I Giovinelti Sanli. Operetta ad

uso dei Collegi e degli Oratorii. Bergamo, Zucca Lodigiani, 1890. 8

di pp. 342. L. 1,50.

Raccolse il Trovesi in questo li-

briccino quanto gli parve opportune
e soavemente efficace a nuclrire la

pieta nel cuore di UP giovanetto. A
tal fine, proposti gli atti del cristiano

per la mattina e la sera e un facile me-

todo d'accostarsi con frutto ai sagra-

menti e di ascoltare la Messa, ci da

brevemente descritta la vita di ven-

ticinque Santi, che fino dai loro piii

verdi anni rifulsero quali esemplari

di ogni piii bella virtii. Le notizie di

queste biografie furono attinte dal Vo-

gel,cui 1'Autore si rimette pienamente

quanto all'esattezza delle cose nar-

rate.

II libro puo bene tornare utile ed

accetto alia devota gioventii ; e piii

ancora di gradimento, crediamo noi,

avrebbe incontrato, se e nello stile e

nell'edizione si fossero adoperate cure

maggiori.

TRAINA M. FRANCESCO. Sac. L'Apostasia dalla Fede e Ja Societa.

Discorso letto aU'Accademia CattoKca Palermitana il 7 Febbraio 1889.

Palermo, tip. Pontificia, 1890. 4 di pp. 34.

Elevato e splendido discorso.

VAN DUER.M CARLO S. J. Vicissitudes politiqucs du pouvoir tcmporcl
des Papes de 1790 a DOS jours. Lilla, Desclec, 1890. 8 di pp. -iji

1

..

Se ne dira, con agio, una parola in seguito.



CRONAGA CONTEMPORANEA

Roma, 1-15 Agoslo 1890.

I.

COSE ROMANS

\, Le difficolta del cronista. 2. Scenate in Roma per lo scioglimento dells

Pro Patria. 3. Primi effetti della fatal legge dei provvedimenti contro

Roma. 4. Una bella manifestazione dei cattolici romani ed una vilianu

risposta. 5. La festa del Perdono d'Assisi e il S. Padre. 6. L'agi-

tazione maltese e la S. Sede. 7. II Santo Padre al Vescovo di Malts.

8. La Prussia e la Santa Sede. 9. Morte del Card. Luigi Pallotti.

10. La Societa di S. Paolo per la diflusione della stampa cattolica e i

suoi progressi. i\. Decreto della S. Congregazione dell'Indice.

1. La stagione estiva in generate, fu sempre la pietra di paragone pci

cronisti, obbligati a scrivere la cronistoria, o come altri tlicono a far la

rassegna degli avvenimenti della settimana, della quindicina o del mese.

Per non parlare infatti che della sola Roma, la vita di questa grande me-

tropoli del inondo cristiano, si direbbe tutta concentrata in quel punto,

che come il Vaticano, non somiglia a nulla di quanto forma la vita dellu

Roma nata col XX settembre 1870. Lo squallore, e il silenzio in codesla

Roma nuova, non e interrotto che dai fatti atroci che tanto i giornali del

mattino, quanto quelli della sera raccolgono quotidianamenle per deliziare

gli avidi lettori di pettegolezzi e di scandali: furti, omicidii, coltellate,

suicidii, ribellioni contro la forza pubblica, brave imprese di teppisti, ccco

gli avvenimenti che il cronista, se volesse, sarebbe costretto a narrare

della Roma nuova. II Parlamcnto del resto e in vacanze, la Corte e Ion-

tana
;

i ministri e gli uomini politic! sono chi ai mouti, chi ai laghi, e clii

al mare. Chiunque non e legato al lavoro quolidiano, ovvero ha quattriui

da buttar via, fugge da Roma e va altrove a cercar passatempi, svaghi.

ozii e riposi.

Serie XIV, vol. VII, fate. 90S. 39 29 agosto lhi>C.
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Qiumlo alia rera Koma, cioe alia citta capitale del Cattolicismo, il

caso e ben diverse. In cssa e sempre la stessa vita che nei mesi d'in-

verno, di primavera o di autunno. II Papa e sempre al suo posto, ve-

gliarite ed operoso non ostante la gravezza dei suoi anni; il Gollegio dei

Cardinal!, salvo qualche eccezione, gli sta attorno, come gli stanno d'at-

torno quanti fanno parle della sua nobile Corle. Gli affari della Chiesa,

di cui la Reggia del Vaticano e il gran cenlro, sono condotti nella stessa

guisa che in lulti i mesi dell'anno, anzi con maggior Lranquillita e quiete,

forse perche 1'esodo della capitale rivoluzionaria ritiene lontani dall'eterna

citta i solid mestatori, lasciandovi soltanto gli scribi della stampa rivo-

luzionaria.

2. Lo scioglimento della. Pro Patria in Trieste e Trento ha ricondotto

in Roma quel periodo del quarantotto, nel quale le stampe affisse per le vie

vi facevano vedere i futuri vincitori di Novara chiusi in gabbie di ferro.

I liberal!, di parte radicale, capitanati dal Cavallotti, dall'Imbriani e dal

Bovio, han fatto a chi piu poteva contro 1'Austria, perche ha sciolto la

Pro Patria
; quindi adunanze, discorsi frementi, invettive contro il bar-

baro e un mondo di chiacchiere senza costrutto. Tanto poco si e impa-

rato dopo -43 anni! II Corriere della Sera se ne e sentito talmente sto-

macato che, nel suo numero 3,0-31 luglio, cioe quando chiudevamo la

nostra cronaca precedente, tento, ma invano, di mettere freno a tanta

goffaggine, scrivendo: A costo di parere brutale ne' miei apprezzamenti,

diro che non credo all' utilita di codcste agitazioni, e che ne veggo solo

il danno probabile. Disgraziato quel popolo che ha mestieri di agitarsi per

aver coscienza dei proprii diritti e fede nei proprii destini. Per 1' Italia ir-

redenta una sola agitazioue a me par seria c proficua, quella tendente a

migliorare le condizioni del paese nostro, a togliersi d' addosso la rogna

che lo divora, la miseria che lo proslra; una agitazione per la quale,

fatta vera concordia fra tutto il popolo, almeno rispetto ai supremi in-

teressi della nazione, se ne possano drizzare le menti ed i cuori a scopi

alti e magnanimi: una agitazione fra cui, restaurata la finanza, rinvigo-

rita la economia, nobNitata la politica, ben saldato 1'esercito, e bene ap-

parecchiata la marina, crescano le speranze che il giorno in cui scocchera

la latale ora dei cimenti supremi, la vittoria sara nostra, e non avremo

piu che a stendere la mano per raccogliere la messe. Questa, si, pare a

me, agitazione degna d'un popolo chiamato a grandi cose e meritevole di

compierle; ogni altra, comunque colorita o raffigurata, parmi, non di-

spiaccia il vocabolo, vana. .

Questa sciocca melensaggine di taluni, di voler debellare i loro av-

versarii a furia di schiamazzi, al diario milanese apparisce tanto piii ver-

gognosa quanto e piu nobile c riserbato il contegno della Francia verso

la Germania. Mentre, ripiglia il Corriere, i nostri vicini francesi, mu-

tata indole, par che diventino ogni giorno piu taciturni e prudenti, e della
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rivincita, che pure e nel cuore di lutti, non parlano piu mai, in Italia

le lingue divengono ogni giorno piu sciolte, ed anchc i piu sairgi romin-

ciano a temere di parer pusillaniini se non parlano, se non dimostrano;

se non si agitano. Tra di noi ci andiamo disgregando sempre piu,
<> le

grandi qucstioni di politica internazionale si vengono trattando sempre piu,

superficialmente. Da tutto questo insieme non puo davvero scatnrire nnlla

di buono per la patria nostra. Ed intanto e ccrtissimo questo, die non

ne puo scaturirc in nessun caso mai una piii sollecita e piii lieta solur

zione del gran problema che fa vibrare il cuore d'ogni Italiano e lo rende

pensoso ed ansioso.

3. La legge dei provvedirnenti contro Roma ha gia cominciato a pro^

durre i suoi frutti, tra i quali quello della chiusura delle Chiese. S' e

dato infatti principio da quella della Confraternita dei Bergamaschi che*

prima delle altre, ebbe la sventura di passare tra le mani grifagne di un

regio commissario e di amrninistratori liberali. II crispino Fracassa infatti

da il seguente ragguaglio dell' assemblea tenuta il 27 luglio, in seguito

alia risoluzione presa dalla Congregazione segreta di chiudere la chiesa

della Pieta in piazza Colonna e venderla al migliore offercnte: Dome-

nica, cosi il Fracassa, nelle ore pomeridiane, ncIFOratorio in via di Pie-

tra, ebbe luogo Fadunanza generale della Confraternita dei Berg-am a schi,-

sotto la presidenza dei guardian! onor. deputato Suardo e Nullo Angelo.

Gli intervenuti erano 71. Dopo una viva discussione, a cui presero park?

parecchi Fratelli, venne deliberata, con 46 voti favorevoli e 21 contrari,.

la chiusura della chiesa di S. Maria della Pieta, di proprieta della Con-:

fraternita. Quella chiesa, per offlciatura, costava ai Bergamaschi 5000 lire

annue. Mons. Cavagnis, che prese parte alia discussione, aveva proposto

di assumere per conto della Curia le spese di culto. La sua proposta pero

fu respinta dalla maggioranza dei Fratelli.

Lo stesso Fracassa conchiude, come per altro deve conchiudere un gior-

nale portavoce del conclave di palazzo Poli: 1 Bergamaschi, colla vota7

zione di domenica, hanno dimostrato la ferma intenzione che tutte le

rendite a loro appartenenti vadano spese esclusivarnente per beneficenza.

Ma non si beneficano i poveri distruggendo il culto di Dio; essendo in-

contrastabile che la chiusura delle chiese non solleva, ma aggrava la pub-

blica miseria.

Questo per altro non e che il principio di tanti altri vandalismi di

cui la legge sui provvedimenti sara la fonte : initia sunt dolorum. Appressp

verra la volta delle altre Confraternite e nazionali e rornane, destinate ad

essere immolate all'infame Molocco della Massoneria, sotto pretesto di

provvedere alia beneficenza dei poveri. Primo intanto a risentire gli effetti

delF ecatombe delle Confraternite sara quel cosi detto basso Clero, che il

governo e la massoneria dicono sempre di avere a cuore e del quale non

si stancano di promettere sempre il miglioramento economico.
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4. II tentative di far chiudere la Chicsa del Bergamaschi ed impedire

le feste del Centenario non potf.va lasciar indifferent! i cattolici romani.

Eppero il 1 agosto, al signer Tiraboschi, segretario della Congregazione
amministrativa della Venerabile Arciconfraternita dei Bergamaschi fu con-

segnato dal signer Costantino Marini 1'indirizzo seguente die ci affret-

tiamo a riferire, togliendolo dal nuniero 177 dell' Osservatore Romano:

I devoti della prorligiosa Immagine di Maria Santissima della Pieta,

venerata nella Chiesa deirArciconfralernita de' Bergamaschi in Roma, ban

constatato con gran dolore che la Santissima Immagine da lungo tempo
non e piu adorna dei gioielli e dell'aurcola di stelle rilasciati dai devoti

in rimembranza delle grazie ricevute. Ond' e che si rivolgono alle Signo-

rie Vostre Illustrissiinc, perche nell' occasione solenne del prossimo Cen-

tenario veuga riabbcllita per non piu privarncla quella Santissima Imma-

gine dei preziosi doni di cui trovavasi adornata, e che per opportunita di

provvedimenti amministrativi vennero dalle Signorie Vostre Ilhistrissimo

conservati. E sperando che a questo voto di religiose zclo vogliano cor-

rispondere nella Loro giustizia le Signorie Vostre Illustrissime, i firma-

tarii porgono rispettosi ringraziamenti.

L' indirizzo, per chi nol sapessc, era munito di oltre 800 firinc au-

tontiche ed original!, e, quel che piu monta, lutte di secolari. Questa

manifcstazione di amore dei Romani per la prodigiosa effigie della Ma-

donna della Pieta, menlre e stata argomento per noi di grandissima con-

solazione, e stata pure oggetto di profondo dolore. Come no? La risposta

infatti a questa domanda e stata negativa. I Guardiani (e che Guardiani!/

della Confraternita adunatisi in congresso non hanno creduto convc-

niente di accoglierc la domanda. >

Dopo il tentative di chiudere la Chiesa ed impedire perfino le feste

centenarie, c'era da aspcttarsi questo rifiuto.

5. Nel numero 177 deU'egregio Osservatore Romano leggiamo quanto

segue :

Alle 7 '/a ant. di oggi, 2 agosto, la Santita di Noslro Signore, ac-

cempagnata dai componenti 1'Anticamera Segreta, e discesa nella Cappella

Paolina per celebrarvi 1' Incruento Sacrificio e lucrarvi 1' Indulgenza ple-

naria della Poniuncula delta il Perdono a" Assist. II S. Podre venne assi-

stito nella celebrazione della Messa dagll' Illmi e Rmi Monsignor Mario Mo-

cenni Arcivescovo di Eliopoli, Sostituto della Segreteria di Stato, Monsignor

'Francesco Cassetta Arcivescovo di Nicomedia, Suo Elemosiniere Segreto,

e da Monsignor Sinistri Prefetto delle Ceremonie pontificie e servito al-

raltarc dai suoi Cappellani e Chierici Segreti, non che dai Cappellani Co-

muni. I famigliari pontificii ed un buon numero di fedeli, fra cui varie

'Religiose, hanno assistito alia Messa di Sua Santita. II S. Padre, dopo

avere ascoltato la Messa letta da uno de' Cappellani Segreti, durante la

quale si sono accostali alia Mensa Eucaristica molti fra i present)', si e
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restittiito ai Suoi privati appartamcnti, dantlo a baciarc agli astanti la Sa-

cra Sua destra.

6. La Santa Scde si e occupata scriamente di questi giorni di una

certa agitazionc che i soliti irredentisti italiani fanno alia Chicsa e al Go-

verno inglese nell'isola di Malta. II Govcrno inglese pero non si lascera

coglicre da questi pcrturbatori, c non mcno oculato dell' Austria, se oc-

correra, sapra portarc la scure alia radice dell'albero irredentista. Intanto

il Card. Rampolla ha scritto una lettera a Mons. Pace con istruzioni da

impartirsi al Clero per far cessare uno stato di cose dannoso agli inte-

ressi religiosi e morali dell' isola. Mons. Pietro Pace dal suo canto, Im

lulminato la scomunica maggiore contro coloro i quali prendono parte

comeccbessia alia redazione e diffusioue dei giornali irredentisti e masso-

uici, Malta, Movimento, e Hubbar Malti, denunziandoli come ingiuriosi alia

Santa Scde, sediziosi, irreligiosi, ribelli aWautoritd episcopale. Qucsto e un

doloroso esempio, nota il zelante Prelate e Pastore, delle aberrazioni,

alle quali puo condurre lo spirito d'insubordinazione alia legittima autorita

della Chiesa e la pretensione di giudicarne gli atti e dirigerne la condotta.

7. II Santo Padre intanto in data del 27 luglio p. p. indirizzava al-

1' E. Riiia di mons. Pietro Pace, Arcivescovo di Hodi, Vescovo di Malta,

la segucntc lettera, chc, per la sua importanza, e come docinnento sto-

rico, pubblichiamo, traducendola daH'originale latino, che i nostri lettori

troveranno nel numcro 180 dell' Osservatore Romano.

Al vcn. fratello Pietro, Arciv. di Hodi, Vescovo di Malta.

LEONE PP. XIII.

Venerabile Fratello, salute e benedhione apostolica

* Come gia ti ha informato il dilctlo Nostro figlio, Cardinalc Segrc-

lario di Stato, Ci torno gravementc molesfa la procace licenza di alcuni

giornalisti maltesi, i quali con ugual genere d' ingiurie osarono indegna-

mente oltraggiare le, loro Pastore, e colpire quest'Apostolica Sede. Me

men sono da riprovarsi codesti attentati, avendone presa occasione du

alcuni document!, i quali si riferivano ai pareri spontaneamentc c scam-

bievolmente comunicalisi tra la Sede Apostolica e il Governo della Se-

renissima Regina d' Inghilterra intorno agli affari ecclesiastici di codesl.i

isola. Cosa veramente da deplorarsi, che alcuni giudizii, scbbenc discrc-

panti dai Nostri, contenuti in queste letterc, abbiano potuto sommini-

strare ansa ad ac.cendere gli animi del popolo, tanto piu infiammabili,

<|iianto piu loro si accostano le faci delle parole da uomini iniqui, ai quuli

cio torna a conto per eccitare 1'odio del volgo contro coloro, a cui debbcsi

presto re precipuo ooore. Di fatto questo liirbamcnto degli animi mira u

corrompere cid chc e oltimo cd a separaro quelle cose che furono con-

giuntissime.

Imperocche Noi sappiamo quanta sia nel popolo maltese la soavila
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dell'indole c dci costumi, quanto 1'amore dclla rcligione cattolica loro inspi-

rato colla prcscnza e colla parola dal grandc Apostolo dcllc gonti, quanta

la nobilta dcllc imprese dei maggiori, quanta 1'osservanza c la fedc verso

questa suprcma Cattcdra di verita. Che anzi da recent! testimonianze ncl

cinquantesimo anniversario del Nostro sacerdozio, Ci riuscirono palesi il

grande amorc c gli osscquii dei Maltesi verso di Noi. Per la qual cosa

li abbracciamo con singolare afietto, c per quanto possiamo, non solo

diamo opera a procurare la loro salute spirituale, inn a favorire eziamlio

i loro intercssi civili, affinche godano maggior prosperita.

Ma quanto piu intensamente li amiamo, tanto piu accrbamente Ci

addolora il veder 1'immagine dell'uomo nemico, il quale, col pretesto del-

1'amor di patria, frarnmischia la zizzania in mezzo a elcttissimo frumento,

eccita la difBdenza, semina discordie, pervertc la verila dei fatti, torcc in

mala partc i retti giudizii degli uomini, interpret andoli sinistramente, c

cosi non solo rifiuta il dovuto ossequio alia legittima autorila della Chicsa,

ma inoltre la oltraggia e da lei allontana gli animi dei fedcli, a lei soin-

mamente uniti per Tavita pieta.

Ora questa calunnia, di cui Ci lagniamo, e la frode dell' uomo ne-

mico sara posta alia luce del sole, se con animo pacato si consider! la

consuctudiuc di Roma pontificia nel trattare gli affari e se si esaminino

gli accord! poc'anzi presi tra No! e il Governo britannico per le cose di

Malta. La storia attcsta che questa Santa Sede, ncl preparare e conchiu-

dere accordi col potere civile, sempre tenne conto dci vantaggi e delle

ragioni dci popoli; il perche le avvenne frequentemente di dar luogo

a scontcnti, suscitare inimicizie, incontrare pericoli e attirare sopra di se

le ire dei potenti. Ma ogni qualvolta si tratto di cose spettanti alia re-

ligione, dclle quali per divina ordinazione tiene la primaria tutela e il so-

vrano giudicio, clla applica ad esse la mente non oscurata da alcuna cupi-

digia ed amore delle cose umane, ed unicamente mjra a cid che richietle

la gloria di Dio e la salvezza delle anime, e che maggiormente importa

al bene pubblico ed alia pace 8 tranquillita delle nazioni. A cio riguar-

dammo Noi pure nell'accordo da stipularsi col Governo inglese, col quale

nulla venne tolto aidiritti e alle libcrla della Chiesa, che anzi queste piu

saldamente furono raffermate e stabilite. Soltanto con questo patto si

definirono piu accuratamente per consenso dell' una e dell' altra podesta

alcuni punti, gia vigenti, di disciplina ecclesiastica.

Ora, in quella che, facendo queste cose, Ci occupavamo pure di

quanto poteva riuscire di vantaggio e di decoro al Seminario ecclesiastico

di Malta, dove sono educati i ministri della Chiesa, cui la divina voca-

zione vuole che siano luce del mondo e sale dclla terra, non potcvamo
tralasciare quanto richiedeva la stessa natura del luogo, dove insieme di-

morano Maltesi e Inglesi. Vale a dire, ci parve conveniente, che gli alunni

dovessero essere piu estesamente e in piu adatta guisa istruiti: affinche
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qucsto tuo Clero, grave non mcno per la dignita del sacerdozio che per

1'autorita della dottrina, piii facilmcnte c
piii cfficacementc possa compicrc

il sacro ministero e dare opera alia salvezza e del Maltesi e degli Inglesi.

Cio pero non impediscc che diligentemente si studii la lingua patria e le

altre discipline, le quali convengono e sono di ornamento agli eccle-

siasLici.

Pertanto grandemente ti raccomandiamo e confidiarno che il giovane

Clero, in cui cresce la lieta speranza della Chiesa, fiorisca per pieta ed

istrtix.ione nolle scienze severe e nelle lettcre, per le quali phi illustre

ed utilc divicne Tesercizio del sacro ministero.

Colla doltrina tcngasi adunquc in vigore lo studio della ecclesiaslica

disciplina, affinche da questo fiorente semenzaio escano egrcgi niinistri di

carita c di pace, che sieno di esempio agli altri e corrispondano all'aspet-

tazione che ne abbiamo conccpita. Pari al clero sieno i fedeli del popolo,

i quali confermati nella fede amino la concordia, sieno spontaneamente
sottomessi all' autorita legittima, amino piamente la Madre Chiesa, e pro-

curino soprattutto di non venir meno alia propria fermezza, tratti in er-

rore per I'rode di uomini malvagi, che, fingendo religione ed amor di

patria, danno aiuto alle sette nemiche della Chiesa e colle maldicenze e

colle ingiuric messe a stampa mirano ad infamare uomini e cose, a cui

devesi ogni onore, cd a scindere 1'unita che sussiste appoggiata alia di-

sciplina e all'ohbedicnza. Non dubitiamo per fermo che col tuo zelo pa-

storale c prudenza porrai ogni tua opera e sollecitudine, per dissipare le

nubi, che oscurano la verita, e cosi Ci potremo a vicenda congratulare

di aver copiosamente conseguito quanlo era nei voti dell'uno e delFaltro.

Pegno intanto del Nostro affetto ricevi la benedizione apostolica, che

a te Venerabile Fratello, e al Clero, e ai fedeli alia tua cura affidati aftet-

tuosissimamente impartiamo.

Dato a Roma, presso San Pietro, il 27 luglio dell'anno 1890, \\U del

Nostro Pontificate.

LEO PP. XIII.

8. II signor von Schloezer ministro di Prussia prcsso il Yaticano. dopo
essersi congedato dal Santo Padre, dall' Emo Rampolla, Segretario di

Stato di S. S., e dall' E mo Card. Vicario Parocchi, e partito in congedo

temporaneo.per la Germania.

Queste visite di congedo sono state tanto piu cordiali quanto che il

signor Schloezer ha potuto annunziarc aver il suo governo regolato

1'affare dei parecehi milioni di marchi, dei quali si doveva la restituzione

al clero cattolico che se li vide confiscati durante il Culturkampf.

Dapprima il governo prussiano rifmtavasi a reslituire il capitale, ob-

bligandosi di somministrare al clero la rendita anuua.

Ora il Gabinetto di Berlino cedendo in parte alle giuste rivendicazioni
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dell' Episcopate prussiano, ha consentito di pagare la meta di quei milioni

in effettivo capitalc, 1'altra meta in reudita.

Qncste buone disposizioni del Governo Germanico verso la S. Sede, le

vediamo confermate nel linguaggio, tenuto teste dal giovine Imperatore

Guglielmo II al Vescovo di Bruges nel suo recente viaggio in Ostenda.

// Circolo degli operai e del patronato degli appremlisti d'Ostenda avcva

inviato al Castello Reale, per la posta, il segucnte indirizzo:

Sire,

Dal giorno in cui Vostra Maesta Imperiale prendendo a difendcre, d'ac-

cordo col Santo Padre Leone XIII, la questione operaia, ha convocato il

primo Congresso sociale a Berlino, 51 mondo del lavoratori tiene gli oc-

chi fissi sul giovine e generoso suo difensore e 1'accompagna dappertutto

coi suoi voti, colle sue preghiere.

Non stupitevi dunque, Sire, se i membri del Circolo degli operai >

e del Patronato dei giovani apprcndisli d' Ostenda >, profittando del-

1'augusta vostra visita al loro amato Re, alia cui paterna sollecitudine e

dovuta la fondazione della Borsa del lavoro, hanno a cuore di augurare

a Vostra Maesta Imperiale il benvenuto nella loro citta natale e di pre-

sentarvi, in nome di tutti gli operai della patria belga, 1'espressione dei

loro piu devoti sentimenti.

Sire, clie 1' onnipossenlc, 1' autore ed il conservalore della sociela,

il padre ed il modello degli operai, che ha confidato alia vostra saggczz;i

cd al vostro valore il piu bel trono e la piu nobile missione che un Prin-

cipe possa sperare sulla terra, vi conservi ancora per lungo tempo all'af-

fetto del vostro popolo ed al bene dell'umanita; e che la sua mano vi

guidi a una felice soluzione del problema sociale, cosi che un giorno

la storia riconoscente^possa designarvi sotto il titolo di Imperatore degli

operai.

Degnatevi gradire, o Sire, questa manifcstazione, altrettanto scmplicc

quanto sincera, dei sentimenti della popolazione operaia Ostendese e Belga,

la quale, unendo al vostro nome quello di Sua Santita Leone XIII e di

Sua Maesta Leopoldo II, spera in voi, prega per voi e manda con rispello

ancora una volta il grido di : Viva 1' Imperatore degli operai !

Al pranzo di gala della sera avendo il Re presentato all' Imperatore,

Monsignor Vescovo di Bruges, Guglielmo gli rivolse le segucnli parole

jnolto preziose:

Monsignore, sono felice d'avere 1'occasione di dirvi quanto sia stato

soddisfatto dell' indirizzo, che mi ha fatto rimettere un circolo d'operai

di questa citta. Approfitto di questa circostanza per dichiararvi che sono

in perfetta comunanza di sentimenti e di principii con S. S. Leone XI 11

a riguardo della questione operaia.

Quest o episodic non e il meno interessante fra tutti quelli, che si ebbe

opportunita di notare durante le splendide feste d'Ostenda.
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9. L' Emo Luigi Pallotti, chc una dolorosa malattia tolse di vita il

giorno 31 luglio, era nato in Albano il 30 marzo 1829. Entrato nella

romana preliitura, si segnalo per iDgegao c pralica nel disbrigo degli af-

fari dellc Conyregazioni romane.

Fu per qualche tempo addetto alle nunziature, e doveva cssergli af-

fidata quella del Belgio, quando si ristabilirono le relazioni diplomatic!)*
1

del Hcgno.

L' Osservatore Romano da in questi termini 1'annunzio della sua morle.

0u<'st'oggi (31 luglio), alle 12,30 pom., assistito dal parroco di S. Do-

rotea, dal Rev. Don Carlo Orlandi, procuralore generale dei Pallotlini,

dalla famiglia, dal scgrctario Don Piclro Bianchini, dal Dolt. Pinto, suo

medico curantc e legato a lui da vincoli di antica amicizia, e morto il

<-ard. Luigi Pallet ti. Nella lunga agonia, sopportata con eroica e crish'ana

rassegnazione, il definite e stato confortato dai soccorsi religiosi e dalla

benedizione del Santo Padre.

11 male che 1' ba tratto al sepolcro, un vizio cardiaco, lo tormentava

da molti anni, e ad impedire la catastrofc non valsero ne le cure piii

sollecite dell'arte, ne ralfcllo degli amici.

Nipote del vcn. Pallotti, aveva ereditato da lui la picta e le virtu

cristianc che lo rendevano ammirato da tutti. Dotato d' ingegno eletto,

segui con successo la camera degli studii nel Collegio romano, e quindi

passo a sostcnere la carica di segretario del card. Reisach. In seguito fece

parte della Nunziatura di Madrid, in qualita d'uditore e rapprescnto Pio IX

come padrino al battesimo di Alfonso XII.

Nel 1867 ebbc gran parte nel Concordats spagnuolo, e success^ poi

a Mons. Czncki nel segretariato della Congregazione degli studii. Aman-

tissimo della gioventii e gelosissirno della sua retta educazione, secondd

abilmente i saggi intendimenti del Sommo Pontefice Leone XIII nella

tbndazione e nel rniglioramento di varii Istituti di educazione, mantenuli

u spcse del Vaticano. Dopo avere con felice esito sostenuta la prefcttura

degli Studii nel Scminario romano, 1'ufficio di sostituto nelja Segreteria

di Stato, e preso parte a quanto d' importante si opero nei prirni anni

del Pontificate di Leone XIII, da uditore della Camera apostolica, nel

Concistoro del 28 maggio 1887 fu create Cardinale col titolo di Santa

Maria ad Marlyres. Fece parte delle Congregazioni dei Sacri Riti, delle

Indulgenze c Sacre Reliquie, degli Aflari ecclesiastici straordinarii e degli

Studii.

Presentem.intc era Prefetto della Segnatura di giustizia.

10. Una delle
piii benemerite ed utili Societa che vanti 1' Italia e

certamente quella di S. Paolo, fondata in Roma nel 1875,. intesa a pro-

pagare la buona stampa, ed elevarla al sublime apostolato che merita.

1 nemici della Chicsa e della giustizia, apprezzando la diffusionc della

stampa perversa, provvisti dell'oro massonico e forti del potere usurpato,
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non lasciano mezzo intcntato di divulgare storie false e bugiarde, libri

osceni, opuscoli empi, giornali spudorati, al solo scopo di demolire ogni

prmcipio di cristianesimo e di verita. A porre un argine a questo tor-

rente devastatorc surse questa Societa, introducendo le sane letture nelle

carceri, nolle caserme, negli ospedali, nelle officine, parrocchie, campagne,

associazioni, ecc. Essa, conlando ora oltre dodicimila ascritti, e divenuta

un grandissimo centre di opcrazioni per la diffusione della stampa cat-

tolica.

Dall' ultimo resoconto gcnerale rileviamo che la Societa di S. Paolo

dal maggio 1875 al 30 giugno 1890 ha distribuito gratuitamente quatlro

milioni e iiiiarftntasettemila cinquecento libri, con una media anuuale di circa

300 mila. Xella sola provincia di Basilicata nc vennero difTusi 39,020

ed all' estero 103,350. Sono cifre consolanti; sono operc quesle che be-

nedette da Dio confortano 1'animo di ogni sincere cristiano.

L' Italia cattolica a chi deve tanto bene, nonche la fondazione e lo

sviluppo di questa importantissima opera? Al Cav. Massimiliano Zara,

Gam. d'onore di cappa c spada di S. S. Leone XIII, la cui modestia e

pari al valore. Egli e 1' anima c la vita della Societa
; egli la soccorre,

egli vi presta tutte le sue cure, tutto 1' ardente zelo di cui e animato:

e cosi milioni di cattolici benediranno il suo nome.

Va pure dovuta una lode ai consiglieri e al marchese Paolo della Ro-

vere, segretario generale della Societa, che si abilmente coadiuvano il

Presidente cav. Zara. Chi voglia spcdire i soccorsi o domandare schiari-

menti si rivolga alia Societa di S. Paolo, Roma.

11. DECRETUM.
Feria VI, die 18 lulii 1890.

Sacra Congregatio Eminentissimorum ac Reverendissimorum Sanctae Ro-

manae Ecclesiae Cardinalium a SANCTISSIMO DOMINO NOSTRO LEOXE
PAPA XIII Sanctaque Sede Apostolica Indici librorum pravae doctrinae, eo-

rumdemque proscription^ expurgation^ ac permissions in universa Christiana

Republica praepositorum et delegatorum, mandavit et mandat, in Indicem

librorum prohibitorum referri quae sequuntur Opera damnata atque proscripta

a Sacr. Congr. S. Romanae et Universalis Inquisitionis :

Lo spiritismo in senso cristiano, per Teofilo Coreni. Presso 1'Unione

Tipografica Editrice. Roma-Torino-iNapoli, 1890. Deer. S. Off. Per. IV,

die 11 lunii 1890.

La verite sur les condamnations qui frappent Mathilde Marchat (Ma-
rie-Genevieve du Sacre-Coeur de Jesus-Penitent) a Loigny an diocese de

Chartres, et les partisans de ses revelations. Saint-Malo, Imp. du Com-

merce, Y. Billois, 8, rue Robert Surcouf, 1889. Eod. Deer.

La question de Loigny au 28 Fevrier 1890. Necessite pour tous

d'un appel a Sa Saintete Leon XIII. Saint-Malo, Imprimerie du Com-

merce, Y. Billois, Rue Robert-Surcouf, 1890. Eod. Deer.
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Ilaque nemo ciiiuscumque fjradus el conditionis praedicta Opera damnala

atijiu; pnixtripla, ijitocumque loco, et quocumque idiomate, aut in poslerum

edere, <inl editti lei/ere vcl rel.ine.re audeat, sed locorum Ordinariis, aut hae-

relicae pravitatis liiijuisiloribits ilia tradere tenentur sub pocnis in Indice li-

brorum velilortnn indictis.

Quilius SANCTISSIMO DOMINO NOSTRO LEOM PAPAE XIII per

me infruKcripl inn S. I. C. a Secretis relatis, SAXCTITAS SUA Decretnm

probuvit, el promulgari praecepit. In. quorum (idem etc.

Datum Romae die 18 lulii 1890.

CAMILLUS Card. MAZZELLA, Praef.

Fr. HYACINTHUS FRATI Ord. Praed.

S. Ind. Congreg. a Secretis.

Loco ^ Sigilli.

Die 2 Awjusti 1890 ego infrascriptus Mag. Cursorum testor supradic-

liim Decretum affi.rnm et piiblicatitm fuisse in Urbe.

ViNCENTius BENAGLIA Mag. Curs.

II.

COSE ITALIANS.

1. Le finanze italiane dopo venti anni. 2. Le elezioni municipal! a Na-

poli e il trionfo dell'Imbriani. 3. L'clezione del deputato al 1. Col-

legio di Roma. 4. La vittoria di Crispi e il chiasso dei suoi avversarii.

5. Colpi di testa di Francesco Crispi. 6. I pazzi in Italia.

1 . In questo ultimo periodo di quasi venti anni le fraanze italiane

non hanno al certo migliorato, ma hanno di molto peggiorato. Si vede

che 1'intangibile conquista di Roma, non ha recato fortuna neanche alle

fmanze d'ltalia. Qui non riporteremo le innumerevoli cifre dclle entrate

e delle spese, degli avanzi c dei disavanzi di questo vcntennio. Come di-

cemmo altra volta, noi siamo troppo innamorati dei bilanci all'americana,

perche possiamo scervellarci nella fitta selva di cifre, di numeri, di par-

tite, di categoric, di somme, in mezzo a cui si ravvolgono i bilanci ita-

liani. II totale delle entrate e delle spese si riassume in questi venti anni

in due cifre spaventosamente lunghe, come sempre piii
si sono allungate

le cifre delle entrate e delle spese dal 1871 al 1888-89. Le prime da

945 milioni sono salite a 1490 milioni di lire: le seconde da 940 milioni

sono montate a 1443 milioni. E le entrate e le spese non sono cresciute

in eguale proporzione. Secondo un calcolo fatto dal Popolo romano, 1'en-

trata e aumentata in ragione media di 1,87 per anno, mentre la spesa e
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cresciuta in ragione di 2,25. II predetto giornale dice che sarebbc ora

di arrestarsi >. E sarebbe davvero: ma sara possibilc fermarsi nella ri-

pida china in cui precipitano le finanze italiane? Per arrestarsi nel fatale

pendio die conduce ad inevitabile ruina economica c finanziaria, bisogna

anzitutto arrcstarsi in cio che e la causa prima di questo funesto preci-

pizio. A costo di essere chiamati noiosi e pedanti, ripetiamo che, se non

si arresta 1'insana lotta contro la Chiesa c il Papato, 1'ltalia officiate non

puo arrestarsi in nessun luogo e in nessuna cosa, ma dovra per sua tre-

menda punizione cerrere sempre, come 1'ebreo della leggenda, senza mai

fermarsi e senza mai ritornare sui proprii passi.

2. Non tutte le ciambelle riescono col buco; e Francesco Crispi nelle

elezioni municipal! di Napoli ha dovuto convincersi che Napoli non e Roma,
e che 1'elezione dcll'Imbriani a consigliere municipalc di quella citta fatta

al grido di Viva Imbriani ! Abbasso Crispi!* vuol significare il gran-

dissimo malumore che cova nel paese. Chi ben guardi non durera fatica

a comprendere che 1'elezione del tribuno napolitano e stata sovrana ed

eloquente. Sovrana perche I'lmbriani ando innanzi agli altri eletti di 2500

voti, sicche per numero di suflragi, 1'implacabile avversario del Crispi, e

come i Francesi direbbero 1' enfant terrible della Camera bassa italiana,

riusci in tal modo il primo rappresentante della piu grandc e popolosa

citta del Regno. Elezione poi eloquentissima ; perche, sebbenc sia vero che

Giovanni Nicotera, altro acerrimo nemico deiruomo di Ribera, e capo del

partito d'opposizione, abbia messo I'lmbriani sulla lista dei candidati, tut-

tavia, a delta del Bonghi non e gia la lista che ha falto eleggere 1' Im-

briani, bensi questi che ha dato credito alia lista. >

Ed il credito gli e vcnuto non per csscre un grand' uomo, ma

perche gli elettori napoletani intesero di esaltare in lui 1' avversario

dichiarato, risoluto, schietto e ben definito di Francesco Crispi. Che

questi non sia rimasto contento di siflatta elezione, e indubitato, quan-

tunque i suoi portavoce dicano il contrario. Ma ammesso che non gli abbia

fatto ne freddo ne caldo, una cosa e certa che, per confessione di Rug-

gero Bonghi, ad acquistare all' Imbriani stima cd entusiasmo in tutla

Italia, concorse anche 51 suo contegno contro la Massoncria. Persino, cosi

il Bonghi, 1'aver dato addosso ai massoni gli ha fatto bene; e diciamolo

chiaro, chi Fha falto prima di lui nella Camera, e chi 1' avrebbc fatto,

se non fosse stato lui? E non sono una peste e che peste! anche

questi? Ora agli elettori e parso che 1' Imbriani sia adatto a dissipare

tutte le pcsti! D' altra parle, sempre al dire del Bonghi, lo sciagurato

governo di Crispi ha concitato contro se in Napoli (e perchi' non in tittta

ritalia?) quante piu inimicizie poteva; e non dovea raccogliere altro frutto

tli quello che ha raccolto ora nolle elezioni amministrativc, e raccogliera

piii
tardi nolle politiche. >

3. 11 4 agosto si tennc in Campidoglio 1'aduuanza dei president! per
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la proclamazionc del ballottaggio nell'clezione del deputato del i Collo-

gio di Koma. Kssi dovettero coostatare la nessuna voglia dei Uomani di

concorrere alle urne, non che il buon umore di alcuni elettori che vo-

tarono per 1'ecorclla, per Finocchiaro, per Sbarbaro, ecc. Durante lo spo-

glio delle schede avvenne un scrio talTeruglio. Uno dei presidcnti, Tom-

masi, volendo uscire dalla sala. nc fu impedito da una guardia munici-

pale; 51 Tommasi protesto contro la presenza di guardie armate nclla sala

deiradunanza. Due guardie chiamate asserirono che il primo president*'

Arnaldi avea ordinato che nessuno uscisse dalla sala. II presidente Arnaldi

confcrmo il J'atto. La guardia chiese le generalita del Tommasi per defe-

rirlo al potere giudiziario. Di qui nacquero grida e proteste. RistabiliLa.

la calma, firmossi una protesta nel verbale, per provare che le guardie

rimanevano armate nella sala.

Domenica poi 14 agosto, gli elettori furono di nuovo convocati per

iscegliere fra i due ballottati Pietro Antonelli, candidate del Grispi, e Sal-

valore Barzilai ebreo, candidate dei radical!, o meglio degli irredentisti.

L' una e T altra parte si arrabattarono attivamente per raccogliere forze,

c prepararc la propria vittoria. Ma la vittoria, con infinite ramniarico dei

radicali, arrise all'Antonelli che con niu di 5000 voti fu eletto depntato al

1 Collegio di I]oma, rimasto vuoto per le dimissioni date a suo tempo
da Kicciotti Garibaldi.

4. Siamo giusti ! Considerata la stagione estiva, e quindi 1' immenso

uumero degli astensiooisti, la elezione di ballottaggio riusci a Roma ab-

bastanza animata. I manifesti erano distribuiti a migliaia in tutti i punti

della citla; erano gettali dalle fmestro, regalati alle porte di tutte le

sczioni clettorali di Roma e dei Comuni che formano parte del primo

Collegio. Non basta ! Si presero a nolo molte vetture, e, mcntre i cavalli

andavano a gran carriera, i cartellini volavano in aria, gettati in aria da

appositi distributori. II Comitato radicale, che sosteneva la candidatura

dol Barzilai, fece percorrere le vie di Roma da bande musicali, che, al

stiono dei solili inni patriottici, invitavano gli elettori a rccarsi alle urne.

Anche il Comitato che patrocinava la candidatura del conte Antonelli

non si stette colle mani alia cinfola, ma sotto certi aspetti lasciossi vin-

cere dagli avvcrsarii. In tutte le sezioni i seggi, costituitisi sollecitamente,

riuscirono misti, ma predominava 1'elemento antonelliano. Nonostante

c|uesto primo indizio, fiuo alle quattro i prognostic! erano incerti, e si

lacevano scommesse per 1'uno o per 1'altro candidate come si fanno allo,

corse dei cavalli. Nei crocchi, davanti alle sezioni, o ai cafte si discutevu

animatamente sull'esito dclla gran battaglia elettorale. Gli elettori ac-

correvano alle sedi dei Comitati, impazienti di conoscere i risultati delle

prime mosse. Verso le sei soltanto pote farsi un'idea approssimativa

sul risultato della elezione in tutte le sezioni della citta: la diiTerenza

in favore dell' Antonelli era di soli 300 voti; differenza poco notevole, ma
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chc appariva come pegno di ccrta vittoria, perche si sapeva che la cam-

pagua avrebbe dato una grande maggioranza all' Antonelli. In effetto il

risultato definitivo, come di sopra accennammo, fu favorevole a Pietro

Antonelli. Nolle sezioui urbane 1'Antonelli ebbe voti 4392, il Barzilai 2905.

Colle sezioni suburbane 1' Antonelli fu eletto deputato con voti 5362

contro 4519 raccolli dal Barzilai. Le operazioni elettorali procedettero

con ordine. 11 ministro Crispi ando a votare alia 29a sezione. Verso le

ore pero, in quella che 1'ufficio di statistica al Campidoglio faceva lo

spoglio dei voti e la sala era affollata di giornalisti ed elettori, nacque
nella piazza un alterco fra alcuni partigiani dell'Antonelli e del Barzilai.

Immediattfinente un Ispettore di P. S. chiamo una compagnia di bersa-

glieri, la quale occupo la piazza. Accorsero anchc guardie e carabinieri

che, dati gli squilli d' uso, fecero sgombrare la piazza, e misero fine al

battibecco. Piu tardi un gruppo non molto considerevole di dimostranti

in piazza Colonna, comincio a urlare: Viva Trieste e Trento! L' ispettore

di P. S. chiamo la truppa, che occupo gli sbocchi della piazza. I dimostranli,

seguiti da guardie e carabinieri, si diressero allora agli ufficii della Tribuna

in via delle Vergini, acclamando al Barzilai e alia Tribuna. La musica soltanto

continue a sonare in piazza Colonna, chiudendo con la Marcia reale. Gli ar-

restati 1'urono rimessi in liberta. In seguito di che i dimostranti recaronsi

al giornale il Don Chisciotte, per applaudirlo, retrocedendo, ingrossati di

numero, verso piazza Colonna. In piazza erano schierate due compagnie
di soldatesche con agenti di questura e carabinieri. All'avanzarsi dei di-

mostranti si e tirato un cordone di guardie e carabinieri davanti al pa-

lazzo Chigi. La forza si avanza per sciogliere i dimostranti che fischiano

e gridano : Viva Trieste ! Viva Trento ! Al secondo squillo la folia retro-

cede. Dopo un lungo terzo squillo i carabinieri e 1<; guardie avanzansi

contro i dimostranti. Ne nasce un parapiglia ;
i tavolini del Gaffe Aragno

cadano a terra. L' ispettore Bo di P. S. raccomanda la calma. II Corso

poco per volta sfollasi; lorna la tranquillita completa, ma rimangono

guardie e carabinieri.

5. La Gazzetta Ufficiale del Regno d' Italia pubblicava il decreto in

data del 3 che ha chiuso la Sessione parlamentare dell'anno 1889-90, che

erasi aperta il 25 novembre 1889. Questo decreto non pregiudica per

nulla le deliberazioni che sara per adottare il Governo in ordine alle ele-

zioni general!, poiche era gia noto che, pur mantenendosi in vita 1'at-

tuale Camera bassa, si sarebbe chiusa la Sessione in corso per aprirne,

se cosi piace al Crispi, una nuova verso la meta di novembre.

Colla chiusura della Sessione cadono alcuni disegni di legge che il Mini-

stero non voleva condurre in porto per ragioni diverse, e rimane in tal

modo seppellito lo schema di riordinamento delle Banche di emissione.

Colla chiusura della Sessione decade pure la Presidenza della Camera.

Rimane pero in carica la Presidenza del Senato secondo la legge del 1889.
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La prcccdentc Sessionc cm stata chiusa il 20 luglio p. p. II Dirii/n, \,\

Tribuna ed altri giornali hanno interprctato quesla chiusura come un passo

verso lo sdoglimeato della Camera. Allri invece mantengono che arrive-

rassi alia quinta Sessionc della attuale legislatura. Chi vivra vedra !

Se sia enigma ovvcro colpo di testa di Francesco Crispi la scelta del

Bonas, a sotto-segretario di Stato senza esserlo, lo lasciamo decidere ai di-

lettanti di politica. Certo e che volendo dare una spiegazione di questo

i'atto non troviamo che questa. Esscndo vacante il posto di sotto-segre-

tario di Stato agli interni in seguito alle dimissioni del romagnolo Fortis,

il Crispi, nominando il deputdto Bonas a direttore gencrale degli aflari am-

ministrativi al Ministcro dell' interno, lo ha pure incaricato della rey-

genza dell'ufficio di sotto-segretario di Stato. Ora vi e chi ha disappro-

vato questa nomina, poiche per essa il Bonas e e non e; ha cioe una

posizione equivoca, esercitando egli 1' incarico di sotto-segretario di Stato,
:

senza averne la responsabilita davanti la Camera. Altri poi aggiunge che

questa nomina e illegale e pero degna di censura. Una cosa e certa che

il Bonas e un deputato del Centre non solo avverso ai radical]', ma an-,

che agli uomini e al programma di Sinistra.

E notevole che il deputato Bonas oppugno pro virilms 1'articolo unde-

cimo riguardante la riforma delle Opere pie. Ma a Crispi basta che il Bonas

gli stia soltomesso e pieghi la schiena ai voleri del dittatore. Fara questo

il Bonas? Vedremo.

Poiche il Marchese Luigi Gravina, accusato alia Camera di non aver

saggiamente retto la provincia di Roma, e non difeso dal Crispi, come

era da aspettarsi, diede le dimissioni da Prefetto, il Crispi dopo avere ac-

cettate le dimissioni nomino in sua vece il Commendatore Vincenzo Ca-

lenda di Tavani. Costui nato da nobile famiglia in Noccra dci Pagani,

caduto il Governo borbonico, sali rapido alle cariche piii elevate, sino al

posto di procuratore generate presso la Corte di Cassazione di Napoli.

II Crispi lo tolse alia camera giudiziaria per inviarlo prefetto a Palermo,

in luogo del Conte Cesare Bardesono dove trovasi da oltre due anni. II

Calenda e stato nominato senatore con decreto del 7 giugno 1886. Come

si vede e una creatura del Crispi e lo servira senza fiatare. La Tribuna,

parlando di questa nomina scrive : II Calenda viene da Palermo a Roma

in un momento ne lieto ne facile. Mentre egli chiude le valigie, rumo-

reggia nelle Assise di Palermo il gran processo contro la Questura: un

processo che rivela le piu tristi enormita, le piu sciagurate mostruosita

e fa pensare a certc piaghe puzzolenti inselvaggite per la lunga incuria

e la spietata ignoranza dei medici. II comm. Calenda, appena accortosi

delle piaghe, ha usato il ferro senza dubbio. Ma non se ne e accorto che

un pochino tardi. E 1'essersene tardi accorto dimostra in lui una facolta

di vigilanza non perfettamente sviluppata.

Contemporaneamente al traslocamento del Calenda da Palermo a Roma,
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si trasporta 11 prefetto Basile da Milano a Napoli, e il prcfetto Codronchi da

A'apoli a Milano. Da questo chassez-croisez pare alia Tribuna del 6 ago-
slo poter concludere die il Governo voglia trasportare a Milano, per
le elczioni generali, le pompose doti di combattimento del Codronchi; e

LI Napoli quelle miti di adattamento del Basile.

6. Come allegato del discgno di legge sui manicomii, privati c giu-

diziarii, presentato alia Camera dei deputati dal ministro Crispi, vi h;i

<m quudro dclle spese sostenute dalle Amministrazioni provinciali nel 1888

pel mantenimento dei mentecatti. Togliamone alcune cifre : Delle 69 pro-

vincie del Begno, 31 hanno manicomii, le altre 35 fanno mantenere i

loro pazzi poveri in istabilimcnti di ;illre provincie. In soli quattro anni,

eioe dal 1884 al 1888, il numcro dei pazzi mantenuti a spese delle pro-

vincie e cresciuto in alcune provincie in istraordinaria proporzione. Nella

provincia di Bari, da 90 ascesero a 156, in quella di Catanzaro da 61 a

127, in quella di Genova da 906 a 1073, in quella di Boma da 445 a

929, in quella di Venezia da 352 a 679. Si mantennero in numero pres-

soche identico nolle provincie di Milano, di Torino, e complessivamente
in tutto il Begno di quasi 5000 mentecatti mantenuti dalle provincie,

uoverandosene al 31 dicembrc un totalc di ventidue mila trecento e ot

tanta ! In queste cifre non sono compresi i mentecatti della provincia di

Salerno, non avendo questa mandate le cifre.

La provincia che mantienc maggior numero di pazzi e quella di Fi-

Tonze, che ne ha 1172. Vienc in seguito Milano con 1102, Forli con 1073,

Boma con 929, Torino con 900. Le provincie mantengono i pazzi in i9

manicomii. alcune banno succursali ed alcune curano anche i pazzi a do-

micilio.

La retta giornalicra pagata dalla provincia negli stabilimcnti, in cui i

pazzi sono mantenuti fuori della provincia, varia da 1 lira a 2,50; nei

manicomii della provincia la retta giornaliera e in media di circa lire 1,50.

Le provincie che maggiormcnte spesero ncl mantenimento dei mentccatli

sono : Milano, che ncll' anno 1888 spese lire 663,398 ; Genova, che spcsi.
1

lire 578,008; Fircnze, lire 550,318; Boma, lire 510,188, mentre To-

rino ha speso una somma relativamente piccola, cioe lire 389,693, man-

tenendo pressoche ugual numero di pazzi che la provincia di Boma. Bi-

levasi quindi una disparila non abbastanza giustificata nelle spese dei

pazzi a seconda dclle diverse provincie. Nell' anno 1888 si spesero com-

plessivamenlc in tutle le provincie del Begno lire 11,092,220, con un

aumento di lire 1,091,000 sul 1884, mentre, come abbiam vislo, il nu-

mero dei pazzi mantenuti crebbe di circa un quarto. E quali le causo.

di questo aumento nel numero dei pazzi ? La relazione ministeriale la ri-

scontra nclla vita piii
febbrile di questi tempi, nella lotta sempre piii

difficile per 1' esislenza e in altrc cause climateriche o congenite di razza.

F. tulto iusieme queslo eccesso di civilta nuova, che mette in giro le te-
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ste c prepara all' Italia una generazione di pazzi : quanto piu saggia o

provvida 1' educazione della fede, che si oppone alia febbrc dci guadagni,

e puriffcando i costumi, mantiene la pace nelle famiglic e la calma nei

corvelli !

III.

COSE STRANIERE

GERMANIA (Noatra Corrispondensa). I viaggi dell'imperatore e la poli-

tica estera. 2. Grave intromissione del principe di Bismarck. 3. L'im-

peratore e la politica interna : lo spirito di conciliazione del nuovo re-

gime. 4. II tiro federale. 5. Gli affari coloniali: attacchi contro il

aignor Wissmann a cagione del suo giudizio favorevole alle mission! catto-

liche. 6. Espulsione dei Sulpiziani da Metz. 7. Morte dell' abate

Wolter, restauratore dell'ordine di S. Benedetto in Germania. 8. Le

rappresentazioni delta Passione ad Oberammergau.

1. L'imperatore ha compiuto la sua escursionc lungo la costa della

Norvegia, da dilettante, come in villeggiatura, sebbene accompagnato dalla

flotta tedesca. II viaggio non ha avuto alcun carattere politico: cid nulla

ostante a Cristiania cd in parecchie allre citta la popolazione lo ha ac-

colto con grande cntusiasmo. In Cristiania il sovrano di Svezia e Norvegia

lo ricevelte con gran pompa. Nel banchclto offertogli, 1'imperatore ha

fatto un brindisi per celebrare 1' amicizia dei due popoli, tedesco e nor-

vegese; i quali si segnalano per la fedelta ai loro monarchi. Quanto al

re Oscar, egli ha confermato al corrispondente della Koelnische Zeitung che

la visita dell'imperatore gli e stata particolarmente gradita, quantunquc
non provocata da alcuno scopo politico, e molto meno da trattato di vcruna

sorta : quel sovrano assicurava che, cssendo egli amico sincero dell' impe-

ratore e della. Germania, non avrebbe certamentc contro questa nazione

impugnata la sua spada, se per avventura qualche ineluttabile nccessita

lo costringesse alia guerra.

Tutto sommato, codesti ragguagli non mancano di una certa impor-

tanza. I paesi scandinavi cominciano a risentirsi penosamente dellc mi-

sure di coercizione dirette a russificare la Finlandia, un giorno dipendente

dalla Svezia. Dei due milioni di abitanti che popolano quelle contrade, un

milione c 500 mila sono fmnici : 1'altro mezzo milione componesi di te-

deschi e di svedesi, che formano generalmente la parte colta del paese.

Sono quasi tutti protestanli: e non (rovansi cola che due o tre chiese

cattolichc. La Finlandia, come in genere le provincie Baltiche, possiede

una c\vilizzazione occidentale, molto superiore a quella dei russi. Da

qualche tempo a questa parte, il governo di Pietroburgo da opera a di-

Serie XIV, vol. VII, fasc. 963. 40 29 ayosto 1890
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struggere I'autonomia della Finlamlia, c ad imporle la lingua e le leggi

della Russia. Ouesta odiosa porsecuzione costituisce una violazione fla-

granle dei diritti del paesc guarenliti dalla Russia, allorche nc prese pos-

sesso ncl 1809. Ls Svezia, la Norvegia c la Danimarca sono per cio for-

temente attrislate e commosse; e volgonsi per conseguenza verso la

Germania, di continue minan-iala di una guerra colla Russia. Non sarebbe

pertanto impossibile chc, in simil caso, la Svezia I'acesse causa comune

con essa, allo scopo di riconquistar la Finlandia. Di qui si vede quale

estensione assumerebbe per la naturale forza dellc cose, una guerra intra-

presa dalla Russia unita alia Francia, contro la triplice alleanza.

Al suo ritorno dalla Norvegia, 1' impcratore si e recato a Wilhelms-

hafen, donde movera per 1' InghiHerra a visitarvi I'.augusta sua avola :

e quindi passera nel Relgio, dove la popolazione fiamininga piu special-

menle manifesta una certa premura per festeggiarlo. II 16 agosto Gu-

glielmo II sbarchcra a Reval, capitale dell'Estonia (sul Baltico), per rc-

carsi alle manovrc delle truppe russe a Narwa.

Nessuno ignora che il viaggio imperiale in Russia non ha altro scopo

fuorche quello di coltivare 1'amicizia personale dello Czar, e di attenuare in

siffatto modo, per quant o e possibilc, gli efietti della tensione ognor cre-

scente fra la Russia e la triplice alleanza. D' ambo le parti sembra si e

perdu ta ogni speranza di un cfficace accordo, soprattutto per cagioue dei

paesi balcanici. La situazione, pertanto, e ben difficile; sebbene essa non

offra un pericolo immediato. Si dice del pari chc I'imperatorc si proponga

di conciliare gl' interessi dell' Inghilterra e della Russia che cozzano fra

loro sul Danubio non meno che in Asia.

2. E 1'ex-cancelliere sceglie per 1'appunto un siffalto momento per

pubblicare un singolare articolo sulle Nachrichten di Amburgo. Udite, che ne

vale la pena : Se il principe Ferdinando si dimettesse, lo statu quo ante

legittimo verrebbe ristabilito: e secondo tutte le prevision}, 1'elezione

del nuovo principe avrebbe un risultato contro il quale la Russia non

protestera affatto. Con cio stesso la pace europea riceverebbe una novella

guarentigia per Feliminazione di un serio pericolo. Appresso 1'articolisla

afferma che il dovere della Germania e quello di farsi mediatrice fra

1' Austria e la Russia. A tale scopo essa deve mantenere con quest' ul-

tima potenza dei rapporti amichevoli. Gli avversari fanatici ed incon-

scienti della [Russia, nella stampa tedesca, devono inoltre sapere cheT

ove, secondo i loro voti, la Germania s'abbassasse a difendere gli inte-

ressi austriaci nei Balcani contro la Russia, essa passerebbe immediata-

mente al secondo posto: in cambio di essere la potenza dirigente della

triplice alleanza, si trovercbbe subordinata all'Austria. Ogni vero patriotta

deve prcservare il nostro paese da una simile sorte. Se la Germania ac-

consentisse una volta soltanto a servire FAustria contro la Russia, la

diplomazia austriaca saprebbe profittarne per sottometterci sempre al suo
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volere. Noi ci troveremmo in urto colla Russia c ;i discrezione (IftH'Auslria;

laddove oggidi noi conscrviamo, ecccttuato il casus foederis, la nostra

plena libcrta d'azione. Per silTatta maniera, e gra/ie alia nostra forte

organizzazione militare, noi siamo e rimauiamo ancora la poleuza diret-

trice dclla triplice alleanza.

Si comprende agevolmente 1' indignazione die un articolo di questa
natura ha dovuto sollcvare in Austria. Secondo le sue proprie aflerma-

zioni, il Bismarck non voleva servirsi dell'Austria clie a vantaggio delta Ger-

inania, ne curavasi punto di tutelare contemporaneumente gl' intcressi

della sua alleata. Di che i giornali indipendcnti dell'Austria ragionano a

questo modo: se le cose stan proprio cosi; se la Germania pone per tal

guisa la Russia in cima alle sue predilezioni, perche dovrcmo noi gua-
starci il sangue ? perche non cerchiamo piuttosto di intenderci diretta-

mente colla Russia, senza ricorrere alia Germania? Per cio che spetta ;.i

giornali ufficiosi di Vienna, essi per questa volta non osano difendere i

principii del loro semidio Bismarck. Con quest' articolo 1' ex-cancelliere

vienc ad incoraggiare anche le mene separatists degli Czech! c degli Slavi

in Austria, i quali mirano a rovesciare 1'antico impero, perche la Russia

possa poi raccoglierne i brandelli.

L'articolo delle Nachrichten viene inoltre a porre in imbarazzo il go-

verno di Berlino. Nel momento stesso in cui 1'imperatore si accinge a

recarsi in Russia; esso non potrebbe smenlirlo senza produrre cola una

spiaccvole impressione. Eppero si sarebbe quasi tentati a sospettarc che

1' ex-cancelliere con quella pubblicazione non si propouesse altro scopo, se

ne togli quello di suscitare delle difficolta al suo successore e allo stesso

imperatore Guglielmo II.

3. E doloroso il dirlo; ma il principe Bismarck va scapitando, un

di piu dell' altro, in quella considerazionc, di che godeva anche pressq

i suoi avversarii. Si e giunto a parlar di lui con disprezzo, quasi fosse

un intrigante che ha messo di mezzo i suoi migliori amici: giacche il

principe continua a ricevere e ad intrattenersi con giornalisti, perclie

quest! siano in grado di pubblicare delle confidenze assolutamentc scon-

venienti. L' ex-cancelliere biasima la politica deH'imperatore, ch'egli tratta

da giovane generoso, ma privo di spirito politico. Egli confessa di avere

ingannato il suo signore. Afferma di avere compilato i rescritti dell' im-

peratore sulla questione operaia, e di averc fatto convocare la conferenza

di Berlino, ma colla speranza di veder fallire tutti gli sforzi del suo so-

vrano. II principe e convinto che la limitazione delle ore di lavoro e tulte

le altre misure protettrici sono impraticabili e servono a un bel nulla.

Secondo lui non v'ha che la forza materiale, la polizia e* 1'esercito, a cui

si possa ricorrere efficacemente per difendersi dal socialismo : in cambio di

abolirla, egli avrebbe reso piu severa la legge contro i socialisti. II prin-

ammette bensi che il socialismo costituisca il piu gran pericolo, che
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la Germania devc scongiurare, ft cui bisognera un giorno softbcare nel

sangue. In una parola, 1'ex-cancelliere e in pieno disaccordo coH'impera-
lore e con tutte le mcnti piii elevale sul proposito della questione so-

ciale.

S' intcnde poi che simili rivclazioni, mentre nuocono enormemeDte

;il principe, aumentano d'altrcttanto le simpatie per 1'imperatorc. 11 prin-

cipe non si perita di far sapere al primo che gli capita fra piedi ch' egli

inal sopporta la sua disgrazia, che non sa perdonare all'i'mperatore di

averlo liccnziato. Gli manca aflatto quclla rasscgnazione calma, picna di

dignita, che e 1'appannaggio degli spiriti superiori e degli animi generosi.

Biasima il governo attuale, e assai probubilmente il principe di Bismarck

si rallegrercbbe vedendolo subire qualche scacco, qualche disinganno;

sicche si fosse costretti di ricorrere a lui, che si reputa indispensabile e

il solo che abbia diritto di governare 1'impero. Insomma 1' ex-cancelliere

mette sifTattumeute innanzi la sua persona, che si resta compresi di com-

passione per Guglielmo 1, pensando che egli ha dovuto subire un cosi

arrogante, prepotente e vendicativo consigliere per ben ventisette anni!

11 principe si lagna pure amaramenle, perche i suoi amici e protelti

di un tempo gli volgan le spalle, e temano di compromettersi venendo

a trovarlo. Sdegnato sopratlulto e coi giornali ch'erano un giorno ai suoi

stipendii, segnatamente con la Post, con la Norddeulsche Zeitung e con la

Koelnische Zeitung, che sonosi affrettati ad abbaudonarlo. Li chiama vi-

gliacchi, dice che mancano di dignita e soprattutto di convinzione : trova

piu coraggiosa la stampa socialista. 11 principe dimentica la stampa cat-

tolica, la quale, merce di lui, ha subito persccuzioni incessant! e piu d'o-

ogni altra : quella stampa cattolica, sulla qualc ha fatto grandinare, som-

mati insieme, presso a cento anni di prigione ed altre pene impossibili a

numerare. Ad ogni modo convien ringraziare il principe di avere quali-

licato, come meritano, 5 suoi giornali, dopo essersene servito per attac-

care e calunniare i cattolici. Codesta stampa e oggi bollata con Jerro ro-

vente.

3. In seguito al riliro forzato del principe di Bismarck la politica in-

terna prende una piega piu pacifica e conciliante. I socialist! trowansi piu

imbarazzati che soddisfatti per 1'abolizione della legge che li colpiva. In-

nanzi tutto le dissensioni interne, rattenute a stento durante 1'oppres-

sione, scoppiano piu vive che mai. Inoltre gli opcrai cominciano ad ac-

corgersi che le loro contribuzioni servono a mantenere il Jusso di alcuni

sopraccio dispotici e poco ben -visti: parlasi gia di qualche ammutinamento

per iscuotere il giogo e la strapotenza di certi capi. D' altra partc non

pochi opcrai vanno perdendo la loro fede nella dottrina socialista ; e giu-

dicano che gli sforzi delle autorita della Chiesa e degli stessi particolari

direlti a migliorare la loro sorte, valgono assai piu della sterile agilazione
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dei dottrinarii del socialismo. In una parola, 51 socialismo ha tutto da

perdere col nuovo regime.

Si erode die lo spirito di conciliazione, che domina nolle alte sfere, ri-

solvera parecchie difficolta anche in cio che spetta alia Chiesa. L'impe-

ratore e il cancelliere hanno visto con grandc soddisfazione il Centre e

i Polacchi votare in pro del Governo, soprattutto nella quislione milHare.

I Polacchi si son detto: noi abhiamo il
piii grandc interesse che la Hussia

non rimanga vittoriosa in una prossima guerra; poiche cio varrebbe 1'an-

nientamento della nostra nazione c di tutti i eattolici slavi. iNegli uo-

mini politici poi si fa strada il convincimento che la Gcrmania alia sua

volta ha il piu grandc interesse ad amicarsi i Polacchi, la persecuzione

lei quali era un articolo di fede per Bismarck, che studiavasi con tal

mezzo di acquistarsi la fiducia della Russia. Egli e percio che a Pietro-

burgo son rimasti penosamente impressionati osservando i Polacchi schie-

rarsi risolutamente dalla parte della Germania nella questione dei credili

militari.

4. Le feste del tiro federale, dal 4 al 15 luglio, in Berlino hanno

avuto un csilo assai brillante. II corteggio slorico, ch'ebbe luogo il 6, e

stato davvero grandioso, visto il numero dei carri e dei fucilieri. Oltre la

Germania, anche 1'Austria, la Svizzcra, il Belgio, F Italia, 1' Olanda e

segnatamente gli Stati Uniti erano rappresentati da contingent! numerosi

c di bcllissimo effetto. Al banchetto di chiusura non contavansi meno di

seimila Sndividui, e moltissimi furono i brindisi patrioltici e politici che

vi furono pronumiati. Si e propinato alia pace, alia conciliazione dei po-

poli, all' unione della Germania coll' Austria, coll' Italia c cogli altri suoi

vicini
;

e si e avuto lo spirito cccellente, spirito di evitare ogni allusione,

di bandire qualunque parola che avesse potuto urtare la suscettibilita di

quelle nazioni che non avevano preso parte alia festa.

5. Una divisione speciale per gli affari coloniali venne istituita presso

la Cancelleria, nominandosene dircttore il signer Krauel, gia console te-

desco in Asia ed in Australia.

II maggiore von Wissmann, commissario imporiale nell' Est africano,

e venuto in congedo a Berlino. II 30 giugno il Parlamento, il Municipio

ed altri corpi costituiti celebrarono una gran festa in onore di lui al Kai-

scrhof, nelle cui sale egli fece il suo ingresso a braccetto col signer Windl-

horsl. II ministro Boetticher e il presidents del Reichstag, signer Levct-

zau, hanno proflerito entusiastici brindisi
;

il capo del Centro ha accla-

ma(o il signor von Wissmann per aver portalo trionfalmente il nomc ger-

mnnico nel continents africano, ch' egli ha attraversato per ben due volte.

II signor Windthorst ha assicurato ch' egli non abbandonera mai il valo-

roso maggiore, anche se quest i dovcsse lornare a picchiare un' altra volta

alia Cassa dell' impero.

11 signor von Wissmann, dopo il rilorno dall'Africa, si e ammalato a
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cagione del brusco cambiamento del clima e del regime di vita. Cionon-

dimono 5 fanalici pastori luterani proseguono ad attaccarlo ed insultarlo,

percbe egli ha avuto la lealta di riconoscere i meriti delle missioni cat-

tolicbc, nonche 1' insuccesso e 1' azione deleteria dei missionarii prote-

stanti. Essi gl' intimarono pubblicamcnte di doversi ritrattarc; ma il mag-

giore per tutta risposta ha confermato integralmcnte il suo giudizio, cor-

roborato nel resto, dalla testimonianza di tutti gli ufficiali del suo seguito

e da tutti i viaggiatori. Spccialmcnte i signori Gravenreulli, J. Borchert,

come pure il capitano Casati, hanno in tutto e per tutto confermato gli

apprezzamenti del maggiore tedesco. E poi sicuro che si e cercato di nuo-

cere in assai alto luogo al signer Wissmann e di renderlo sospetto a causa

della sua opinione favorevole ai cattolici. In generale, i sullodati pastori

e gli amici loro danno opera da qualche tempo ad eccitare il popolo con

tro i cattolici, neutralizzando per tal modo le disposizioni concilianli che

manifestansi nei centri politici.

6. Mentre il governo studiasi di mitigare la legge dei passaporti, e,

in generale, tutte le disposizioni moleste vigenti nell'Alsazia-Lorena, ban-

disce poi i tre preti sulpiziani che trovavansi tuttora nel Gran Semina-

rio di Metz. I RR. Vassout superiore, Vasset professore, e Lecesne eco-

nomo, sono stati costretti ad abbandonare quell' istituto, dove essi ban

lavorato per lo spazio di ventiquattro anni, senza occuparsi mai di poli-

tica. II Reverendo Don Vasset erasi talmente perfezionato nello studio del

tedesco, che poteva dettare dei corsi in questa lingua. L'espulsione di

questi religiosi ha prodotta una penosissima impressione.

7. L' otto luglio e passato di questa vita nell'abbazia di Beuron, non

lungi da Sigmaringen nel principato di Hohenzollern, il Rmo P. Arciabate

1>. Mauro Wolter. Nato a Bonn nel 1825, entro nell'ordine benedettino

nel 1856 gia sacerdote e rinunziando allo splendido avvenire, che face-

vangli promettere le sue doti personal! e la stima che gia godea da per

tutto in Germania. Fece il suo noviziato a Perugia e passo due o tre

anni a Roma nel monastero di S. Paolo fuor delle mura, occupandosi di

studii scientific.} e liturgici e particolarmente di archeologia sacra. Piu tardi

pubblico parecchi lavori guadagnando molto grido fra' letterali. Nel 1859 per

suggerimento di Pio IX passo in officio di direttore spirituale di S. A. R. la

principessa Caterina di Hohenzollern, vedova del principe Carlo, la quale

trovavasi allora in Roma per ragione di sanita. La Provvidenza dispose che

per questa via si ristaurasse in Germania 1'ordine benedettino. Giae.che, per

la munificenza della principessa, il p. Wolter pote riacquistare 1' antica

abbazia di Beuron, mezzo diroccata e affatto diserta dopo lo scacciamento

degli ordini religiosi nel 1803, e piantarvi una nuova congrcgazione bene-

dettina secondo 1' antica regola e sul modello di quella di Solesmes in Francia,

fondata dal celebre D. Gueranger. L'opera del Wolter fu assai feconda;

perocche dopo non molti anni egli vide sorgere altre quattro abbazie
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sotto la sua dipomlonza : qnclle di Sekau c di Ernmaus (Praga,) nel-

1' Austria, quella di Maredsous nel Belgio c quclla di i''ort Augustus prcsso

Inverness nella Scozia. Egli aveva per !o appunto raccolto intorno a se

a capitolo generate gli abati di questi mooasteri e buon numero do' snoi

monad quando lo colsc la morte, con gran cordoglio di tutti. II principc

Lcopoldo di Hohenzollern, il signor presidcnle di reggenza Franck, i dele-

gali dei vcscovi di Friburgo o di Rttttcnbnfgo, un ragguardevolc numero

di egregio personc cd una folia straordinaria di popolo assistevano ai

suoi funerali.

A questo proposito giovera avvcrtire che S. E. Kma mons. arcivescovo

di Colonia ha restauralo ultimamente 1'antica abbazia dei Benedetlini di

Kneshtsteden, alia quale vennero fbrniti i nuovi monaci dall'Abbazia di

Alllighem nel Belgio.

8. Le rapprcsentazioni della Passione ad Oberammergau, sui confini

dclla Baviera verso il Tirolo, van riportando un successo ioaudito. Gli

spettatori accorrono non solamente da tutta la Germania, ma anche dagli

altri paesi piu lontani. Numerosi sono i i'rancesi; 1' Ingbilterra e gli Stati

Uniti d'America vi mandano addirittura delle carovane. Sebbene il tea-

tro, allo scoperto e non somigliante per nulla agli allri tcatri, offira presso

a quattro mila posti, ogni domenica vi ha sempre tale e tanta aflluenza

che bisogna ripetere lo spettacolo il di seguente. Gli abitanti si dan

vanto che nessun forastiere laccia il suo viaggio indarno. Le rappresen-

tazioni cominciano al mattino dopo la messa cantata, e durano fmo alle 6

o alle 7 dclla sera. E giocoforza, pertanto, passar la notte ad Oberam-

mergau, e a tale scopo fissar 1' alloggio quindici giorni innanzi, dirigen-

dosi per lettera al signor borgomastro Lang, il quale sostiene la parte

di Caifasso nel Mistero della Passione. Fissando r alloggio occorre prendere

contcmporaneatnentc i posti pel teatro ;
il prezzo dei quali varia da uno

a dieci inarchi. Le rappresentazioni continuano fmo all' ultima domenica

di seltembre.

IV.

STATI UNITI D'AMERICA (Nostra Corrispondenza}. \ . Le leggi contro le

scuole parrocchiali ed i luterani tedeschi. 2. Precedent! general! del-

1'odierno stato dell'insegnamento; le femmine alle urne. 3. I prece-

dent! local! nell' Illindis. 4. II lavoro del meccanismo politico negli

Stati Uniti. 5. I bills elaborati a Chicago. 6. La legge sull'istruzione

adottata nell' Illindis. 7. La legge Bennett nel Wisconsin. Opinion!

dei Vescovi cattolici e di altri. 8 Le condizioni dell'insegnamento fra i

luterani. 9. L'atteggiamento politico da essi assunto. 10. Obbiezioni

dei luterani alle leggi contro la scuola parrocchiale. 11. Appendice a

quanto precede sotto il rispetto cattolico.

1. Non mi e duopo dilungarmi sulla gravita della questione educa-

tiva, considerate da un punto di vista teoretico. Essa non e che troppo
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cvidente, e la illustra il fatto stesso che la sua influenza si manifesto in

tutto il inondo. Le circostanze superficial! differiscono; ma il pro lotto

cssenziale e scmpre il medesimo. Vi sono, tultavia, due punti in cui le

circostanze superficial! della lotta, quale svolgesi negli Stati Uniti, de-

stano in noi specialc interesse: 1'uno politico e 1'altro religioso. II nostro

intcresse politico e risvegliato dal vedere in qual modo una maggioranza

possa esercitare in una dcmocrazia quella stcssa tirannide appunto, che

puo ascriversi ad un despota in un'autocra/ia : die anzi, a tal uopo, non

e necessaria nemmcno una maggioranza, potendo una fazione, una cricca.

csserc strettamcnte lirannica, in nomc della maggioranza, in uome del

popolo, benche altro non sia chc una sctta polilica o religiosa quella che si

e impadronita della macchina legislativa. Anchc il nostro intcresse reli-

gioso si scuote nello scorgcrc come la battaglia scolastica vcnga combat-

tuta fino alia suprema decisione ed in senso quasi completaincnte catto-

lico, non da cattolici, ma da protestanti, e precisamente dai luterani

ledeschi. 11 rigore delle credenze e pratichc religiose, di cui si mostrano

studiosi, li rcnde spccialmente idonei ad una lotta seria e prolungata cou

qualsiasi avvcrsario sul tcrreno di una questione che essi tanto giusta-

mente riconoscono come risoluta, molto prima chc dai govorni, dalla stcssa

legge di natura, confermata dai principii della Religione.

Ben pochi luterani si convcrtono al cattolicismo; quelli, pero, che lo

fanno, divengono ottimi cattolici; ed inoltre, per quanto concernc coloro

che restano lutcrani, si ha ogni ragioue di ritencrc ch'essi abbiano al-

mcno ricevuto validamcnte il Sacramento del baltesimo, essendo tanto

accurati in ogni loro atto religioso. Gli inveterati pregiudizii contro la

Chiesa cattolica si manifestano da lor parte anche nclla presente questione,

benche in complesso la giudichino abbastanza retlamente; si manifestano

cioc in un punto secondario, in quanto che accordano scnza rostrizione

alle scuole pubblichc un grado di cccellenza e di necessila economica

ch'esse certamente non meritano, e che percio scmbra indicare neirauiino

lulerano quello stesso orrorc radicale per la Chiesa cattolica che si osserva

in tutte le allre sctte, scntendo intimamente csse tulte chc la Chiesa

cattolica coglierebbe il maggior profitto dalla soppressione delle scuole

pubbliche d almeno dal restringimento della loro sfcra d'azione entro

dovuti limiti. E dacche tutti si accordano in questa senlcnza, e percio

csaltano in iscritto, a viva voce e con ogni allro mezzo qucll'egitla glo-

riosa della nostra liberta, che surebbe la pubblica scuola, comprenderete

pure di leggieri come possa avvenirc che anche una certa classe di catto-

lici, pei quali e un sacro dovere leggere ogni di la stampa profana, non

esclusa la domenica matlina, possa avere sull' argomento idee anticatto-

lichc cd irrcligiose. Cio sia detto per le persone interessate nella presente

disputa, chc si e agitata e si va decidcndo principalmente negli Slali del-

1' Illinois e del Wisconsin.
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2. I precedent,! di talc lotta sono stall nurncrosi e connessi inlima-

inente fra loro in tutto 51 pacse. Ma rccentissimamente, a Boston, le

contese intorno ad una collezione di storie per la pubblica saiola, nolle

quali la Chiesa cattolica e gravemente calunniata s' innasprirono assai
;

linche le dette storic vcnnero vittoriosamcntc cspulse dalle scuolc
,

cd il parlito della giustizia e della liberla sembro aver riportato la

palma. Allora pero il fanatismo protestante divampo con una furia

quasi scnza esempio. Non si arrivo ad incendiare conventi c chicsc,

come quarant' anni or sono
;
ma nelle clezioni che seguirono pel Con-

siglio scolastico, si ripete il grido di guerra e la baltaglia fu complc-
tamenle perduta per la causa del diritto --

perduta si, ma non per il

voto della maggioranza. La vera maggioranza e in favore dei cattolici,

tanto che la citta elcgge un mayor democratico insieme ad altri funzio-

narii dello stesso parlito. Senonche nel caso presenle intervennero le

donne, cui fu concesso il voto su certc materie come quella deU'elczionc

del Consiglio scolastico. Le donnc si aflbllarono ai comizii. Al disgustoso

speltacolo, sacerdoli e laici autorevoli esortarono i catlolici a non tolle-

rare tale sconcio da parte delle loro donne : lasciassero pur perdcre quella

votazione; vi si troverebbe poi allro riparo migliore che non quello di

convertire le proprie mogli o figliuole in politicanli da trivio, cosa che v.i

celeremenle avverandosi dove e stnto concesso il suffragio alia donna, e

quando sorge una qucstione per cui essa prova od c indotta ad ostcntarc

un vivace interesse, quali sono le queslioni della lemperanza e della scuola.

A Boston, se ben rammcnto, i pnlpiti proteslanti echeggiarono di sermoni

infiammati, che eccitavano le donne a far uso del loro diritto di voto in

quella occasione, per salvare la rcpubblica dal papismo. E cosi fu fatto.

Le donne votarono dalla mattina alia sera, divise in isquadre. Ma le donee

cattoliche rispettarono la propria dignita, come avevano fatto durantc il

periodo di agitazione elcttorale, e come continucranno a fare, ne sono

ccrto, per tutta la loro vita. E cosi fummo battuti, la Dio merce! E da

rimpiangere, che una sconfitta cosi gloriosa non fosse toccata qualche altra

volt a ai cattolici di Boston durantc gli ultimi 30 o 40 anni. La Chiesa

non avrebbc avulo a soffrirc tutlo cio che ha soflerto dal perverlimento

in massa e dalla defezione della nostra giovane gcnerazione, la qualc

quasi totalmente educata nelle scuole pubbliche, ebbe a portarc tuttc le

conscguenze degli insegnamenli ricevuti. Chi ne aveva sentito orrore? E

uon si sarebbe forse conlinualo ad allevare nella stessa guisa le seguenli

generazioni? Grazie a Dio, ora vi e qualche probabilita di vedere smes-

so cotesto andazzo. I cattolici non possono tollerarc le scuole pub-

bliche dove le suddeltc slorie, menzognere e calunniatrici, prima sban-

dite, vengono sfacciatamente resliluitc ai fanciulli. Ora essi vanno rapi-

damente costruendo scuole proprie, come facevano parccchi anni innanzi.

Venendo cosi abbandonata la pubblica scuola, a costo di una doppia spesa
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per coloro chc non nc vogliono sapcre, 1' escrcito avversario ha voltato

fronto, cd ora muove guerra implacabilc c mortale alia scuola parrocchiale.

Lc ostilita conlinuano da qualche anno nol Massachusscts, di cui Boston

e la capitalc: e ancho altrovc. Ma un nuovo difensore dci diritti paterni e

dolle coscienze scese in eampo, ardilo, vigoroso, e finora vittorioso, non

appena la guerra alia scuola parrocchiale tocco i lutcrani. Cio si verified

negli Stati d'lllinois e di Wisconsin.

3. Ivi da alcuni anni osservavasi nella citta di Chicago (Illinois) ehe

un numcro considerevole di fanciulli, di eta atta a frequentare la scuola,

andavano baloccandosi per le vie ed altri luoghi pubblici con evidente

loro pregiudizio fisico e morale. Altri fanciulli, assai piu numerosi, veni-

vano allogali nolle fabbriche, nei negozii e magazzini, in eta molto im-

matura
;

c si riflette al danno che ne verrebbc non solo ai medesiuii, ma
all' intera societa. Quanto ai fanciulli vaganti per le vie, si osservo che

in certi casi la colpa cadeva sui genitori. Tale stato di cose e il movi-

inenlo chc ne risulto da parte del pubblico e di varie societa, nella stampa
e nel Board of Education, condussero alia nomina di un Comitato da parte

del presidcnte di questo stesso Board, allo scopo di elaborarc qual-

che proposta c presentarla all' assemblea generale dell' Illinois, allora a-

perta.

4. Soffermiamoci ora un istante ad osservare alcuni dei prodo'ti ca-

ratteristici della democrazia, qui ov' essa esistc nella sua forma piu svi-

luppata ed e oggetto di ammirazione per una gran partc del mondo mo-

dcrno. In primo luogo, come risulta da questo cscmpio, ogni indivJduo

private puo sottomettere ai legislated una sua idea qualunque, purche

sappia fare propaganda ed organizzare la difesa del suo interesse, dico

interesse, poiche non manca mai nel vicino orizzonte un impiego, un

salario, o per lo meno qualche job o affare lucroso. Supponete che egli

non si trovi in conflitlo con alcuno degli interessi acquisiti e soste-

nuti da forze organizzate come le sue proprie. In tal caso, nelle con-

dizioni d' irresponsabilila di una democrazia pura, ove nessuno assume da

solo quella di un provvedimento, ed in pad tempo nessuno e disposto

a disobbligare altrui senza propdo vantaggio, la proposta e adottata,

e diviene legge, ancor prima di essere conosciuta, come per la forza

di una fatalita. Quindi la moltiditudine di leggi chc passa senza opposi-

zione, di cui nessuno puo tener conto, c di cui non poche devono poi essere

riesaminate ed abolite. In secondo luogo, non sara senza interesse per

gli europei notare, che nelle forme di governo gli cstremi si toccano come

in tutto il resto
;
ne v' ha paterno governo, sostenulo da un esercito im-

periale, che su d'ogni cosa, sulle persone, sullc case, sullc scale, sulle bol-

lette, sui fusti e bulbi, sul tabacco, sulla birra, sull' impiombatura, sull'or-

ganetto discenda a minuzie pad a quelle che potete riscontrare in ogni
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raccolta di leggi recentemente adottate dul popolo, dalle legislature, dai

Boards, o che so io, dclla piu decantata democrazia moderna.

5. Ma ritorniamo a Chicago. Come risultato dcll'agita/ionc sopra men-

xionata, trc bills venncro formulati e sottoposti all' esame di un pubblico

meetiitu di rittadini, che rappresentavano ogni sorta di opinioni in mate-

ria educativa e rcligiosa. I bills furono approvati prima dal meeting e poi

dai Hoard of Education. Questo allora nomino un nuovo Comitato diverse

da qucllo die avcva composto i bilk, affinche si recasse presso le autorita

di Stato dell' Illinois c li faccsse proporre alia legislatura. Infatti tutti e

tre i bills furono presentati alia Camera dei rappresentanti il 2 marzo 1889,

e sono : 1. un progetto di legge sui fancinlli erranti
;

2. un progetto

di legge sulla proibizione del lavoro dei fanciulli
;

3. un progetto di legge

sull' educazione dei fanciulli. Questi tre bills furono rimandati alle Com-

missioni della Camera, ma i due primi non furono approvati e cosi non

divennero leggi.

6. Osservate ora cio che avvenne al terzo, e serva ad esempio di quella

manipolazione irresponsabile del meccanismo dello Stato, in cui un par-

tito, una cricca, un individuo, non si sa bene chi, da una spinta alle

ruote e ne trae una legge a proprio gusto e talento. II terzo bill, adun-

que, fu approvato dalla Camera bassa, almeno a quanto sembrerebbbe
;

passo al Senato, e, vedi caso! ivi si trovo surrogate da un altro bill,

che supponevasi comunemente eguale a quello, preparato dal Sovrinten-

dente di Stato all'istruzione, e che, mcdiante il concorso dell'altra Ca-

mera, divenne legge. Ora si dice, invece, che la legge differisce sostan-

zialmentc sotto divcrsi aspctti dal bill formulate e generalmcnte appro-

vato a Chicago, e sostiensi che le innovazioni, su cui vi sarebbe non poco

a ridire, sono la causa di tutla la controversia che ferve tanto neH'Illi-

nois quanto nel Wisconsin: controversia fattasi oggimai cosi grave che e

discesa nclFarena politica, ha rovesciato il governo locale di Milwaukee,

citta principale del Wisconsin, e orrore, a cui non erasi mai pensato !

minaccia di mutarc la rappresentanza dello Stato nel Senato di Wa-

shington alia prossima elezione senaloriale per gli Stall Uniti. Ecco il

guaio! Se i luterani non avesscro turbato 1'equilibrio politico, i lore scru-

poli di coscienza avrebbero potuto gridare e strepitare a lor posta: non

avremmo sentito mai spirare quella mite aura di resipiscenza, di mutue

spiegazioni e di compromesso che si va ora espandendo.

7. Potrei qui darvi la protesta dei Vescovi cattolici del Wisconsin nel

trovarsi cosi improvvisamente sommersi in una viziosa legislazione anti-

parrocchiale. Me ne asterro, nondimeno per quanto prezioso sia il do

cumento premendomi di venire alle argomentazioni dei luterani. Ed

in questa occasione, per finire i miei cenni sui precedent! dell' attuale

agitazione, dovro spiegare come accadesse che un movimeuto spettante

dapprima al solo Illinois passasse i suoi confmi e si trovasse trapiantato
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nel vicino Stato del Wisconsin. La legislatura del Wisconsin era aperla

in quel merlesimo invcrno del 1888-89, e le vennc presentato un pm-
getto, conosciuto cola sotto il nome di Pond bill dal nome del suo autore,

avente a scopo di procurare estesi dati statistici da tutte le scuole sia pub-
bliche sia private del Wisconsin intorno a varie materie connesse coll' in-

segnamento. Le proposte di questo bill furono ritenutc esorbitanti ed in-

quisitoric: esso sollevo grandi clamori in tutto lo State, ed alia vota-

zione venne respinto. In qucl torno di tempo erano giunte alcune copie

dei tre bills preparati a Chicago e presentati allc Camere dell'Illinois; c

certo Bennett del Wisconsin li fuse insieme in un solo progctto, che

venne approvato e presc il nome di legge Bennett. Coloro che studiansi

ora di palliare la cosa, sostengono non essere la legge Bennett che una

sintesi di cio che i cittadini di Chicago raccomandavano aH'approvazione

legislative. Sia cio vero o no, fatto sta che lo spirito n' e veramente quel

mcdesimo, che informava la malavvcnturata legge dell' Illinois; la quale

in pratica si e gia rivelata come un pofente mezzo di persecuzione nolle

mani dci piccoli consigli scolastici locali o benanco di semplici docenti.

Insomnia, qualunque ne sia stata 1'origine, abbiamo sempre il grave fatto

ch'essa minaccia gl'interessi di uno dei grand! partiti del Senate fede-

rale. Xon avendo riprodotto la protesta dei Vcscovi cattolici del Wis-

consin, omettcro pure 1'elaborato parere legale dato da un giudice cat-

tolico di Chicago, nonche la chiara esposizione della questione fatta dal

prcsideute del precipuo Collegio cattolico di cola.

8. Che cosa dicono i luterani? Vi sono qui ben 60 sinodi evangelic!

luteruni, e nondimeno vi e fra cssi perfetto accordo su questo argomento,

mentre quelli die si trovano piii vicini al teatro della lotta combatlono

colla maggiore alaerita. Essi distinguono nella legge due principal! ele-

menti: 1 le condizioni cui viene subordinate il riconoscimcnto delle scuole

parrocchiali o private da parte dello Stato;
<

2 1' autorita concessa ai

membri dei consigli scolastici, e praticamente ai docenti stessi delle co-

muni scuole pubbliche, di riconoscere o non riconoscere la competenzu

di una scuola. Fra le rondizioni, che si esigono per il riconoscimento dello

Stato, vi sono clausolc evidentementc ostili alia lingua tcdesca: ora, i lu-

tcrfni sono tcdeschi. Quauto al diritto attribuito agli interessati funzio-

narii della pubblica scuola di accordare o di rifiutare il riconoscimento ad

una scuola parrocchiale o privata, permetletemi di citarvi alcuni esempii

di applicazione della legge noil' Illinois.

In povcro fittavolo luterano di Bible Grove, contea di Clay, nell' Il-

linois, fu giudicato da un giuri e condannato ad una multa di 50 dol-

lari per aver mandate il suo figlio ad una scuola privata. 11 pastore Holler

della chiesa luterana domando all' autorita scolastica di quel distrelto,

quale fosse il vero fondamento legale di quella sentenza, e gli fu risposto

che sarebbe stato difficile indicarglielo. Xe il giudice di pace trovavasi
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ineglio al caso di fornirgli schiarimenli. Va notato, poi, che la parte ac-

cusatrice era 1'autorita scolastica del distrctto.

I'resso Campbell Hill, contea di Jackson, pure nell' Illinois, una scuola

luterana era diretta da una macstra chc insegnava tutte le matcric vo-

lute dal programma uffieiale in lingua inglese, ed i cui allievi solevano

molto distinguersi quando passavano alia pubblica scuola. Cio non ostanU-,

i due fratelli Dudcnbostcl, come altri genitori, che mandano i loro (iiili

a quella scuola parrocchiale, furono processati e multati, sotto pretest o

che il detto istituto non era stato approvato dal consiglio scolastico. I

condannati si appellarono; ma, per evitare ulteriori inconvenient], i ge-

nitori ritirarono i loro fanciulli da quella scuola, che in conseguenza di

tali persecuzioni dovette chimlersi.

A Wine Hill, contea Randolph (Illinois), vi e scuola parrocchiale lu-

terana tcdesca, rispondente a tutte le csigenze della legge. Siccome hi

frequentano discepoli di quattro different! distretti scolastici, accadde che

i direttori di tre distretti la approvassero, menlre il quarto rifiuto asso-

lutameute di seguire 1' esempio dei colleghi. E cosi il padre di uno dei

fanciulli fu processato e multato, mentre gli altri si trovavano in per-

fetto accordo colla legge.

In qucsti ed altri si mill casi, tuttoohe ossequcnli alia legge, i lute-

rani avrcbbero moslrato di non aver imparato a vivere in questo pacse,

se non avcsscro trovato modo d' impiegare alia propria difesa i meccanis-

mi stcssi dello Stato. Inoltre la cosa si complicava con una questione

religiosa e di coscienza. Ma pcrmettetemi prima di continuare la narra-

zionc dei fatti; e quindi, se restera spazio, saro lieto di tracciare le line*;

principal! dei lero argornenli, che, riguardati dal punto di vista degli in-

teressi cattolici, costituiscono il lato piu importantc di tutta qucsta con-

troversia.

9. Le cose andarono cosi. 1 luterani dispongono di circa 40,000 voti

in tutto lo Stato del Wisconsin. In politica sono repubblicani ;
ed in ge-

nere tutto lo Stato del Wisconsin e del partito repubblicano. JNel febbraio

scorso, essi annunziarono che stavuno prendendosi accordi per volgere

queste forzc elettorali contro qucl partito che sostiene la legge Bennett
;

e, come arra della seriela dei loro propositi, essi recaronsi allo scrutinio

amministrativo della citta capoluogo di Milwaukee, coll' intendimento di

dare altrui una lezione. Un bel giorno, sopra un numero complessivo di

30,000 suiTragi, essi ne spostarono 10,000, cosicche Milwaukee si trovo

in balia degli oppositori della legge Bennett, vale a dire del partito de-

mocratico, chc abbraccia anche i cattolici, con una maggioranza di 6,700

voti. La lezione era tcrribile: le prospetlive d'avvcnire sconlbrtanti; giac-

che, nolle condizioni equilibrate della politica di questo paese, nel quale i

due grandi partiti sono di forze quasi eguali ; ogni minimo dissidio locale

puo dccidere in una elezione generale dei destini di tutto il Continente
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come nell'epoca dell' ultima elezione presidcnziale, un litigio sorto a Nova-

York diode la presidenza ai repubblicani. Insomma, nella mente degli

uomini di Stato balenava 1' idea della possibilita che, se Milwaukee fosse

divcnuta uno Stato democratico, 1' avvenimento assumesse proporzioni

d' importanza nazionale. Lo intendono anche i luterani quando dicono

ch' essi disporranno di una forza compatta di 40,000 voti nelle pros-

sime elezioni di un Senatore per il governo federale. Tutti gli Stati

del nord-ovest f'urono sinora costantemente repubblicani. Si produrra ora

uno screzio in qucsta compagine ? Che cosa divengono per gli ambiziosi

del potere, di fronte a tale spaventevole possibilita, tutte le altre consi-

derazioni per 1' insegnamento, per la morale, per la religione, per il pie-

tismo, per il fanatismo ed anche per 1'odio covato colla massima compia-

cenza verso la Chiesa cattolica ? Si tratta della perdita delle cariche,

degli onorarii; e cio, per chi sa quanti!

Gosi stanno attualmente le cose. I Vescovi sono eloquenti; ma vi e

un'eloquenza piu coattiva della loro. La verita e la giustizia potrebbero

rifulgero come il sole e le stelle del firmamento; ma sole e stelle po-

trebbero eziandio precipitare sotto gli occhi di un governo d'origine an-

glosassone, senza scuoterne 1' ottusa fibril, piu di quel che farebbe un

zeffiro dell'Oceano o una bava d'aria sulla cima di un pino. II punto e

che non gli si tocchi la cassa!

Ed ora, se in cio mi sono dilungato di soverchio, siami concesso di

accennarc, almeno brevemente, alle ragioni, svolte con ampiezza in opu-

scoli e altrimenti, colle quali confortano la loro causa i luterani del Wis-

consin e dell' Illinois.

10. Obbiezioni dei luterani alle leggi contro la scuola parrocchiale.

Queste leggi sono anti-repubblicane ed anti-democratiche, comunque
si voglia chiamarle, incompatibili colla politica sinora seguita dal nostro

paese e dal nostro Stato. I luterani dichiarano di non avere alcuna an-

tipatia per la scuola pubblica, riconoscendola, anzi, senza restrizione,

come una necessitti per il paese complessivamente considerato; laonde si

assoggettano volentieri ad essere tassati per il suo mantenimento, senza

domandare appoggio per le loro proprie scuole. (Qui evidentemente la

fanno da generosi, seppure non intendono dare una stoccata al catto-

licismo).

Ma la legge Bennett, se applicata con vigore, distruggera molte

delle nostre seuole parrocchiali, che noi abbiamo fondate e sostenute con

grandi sacrifizii, quantunque esse corrispondano completamente alle ri-

chieste della legge.

E uno scandalo, e un insulto che lo Stato si arroghi di assumere

il sindacato delle nostre scuole private, per trasmetterle quindi ad uomini

che possono essere ostili alia nostra lingua ed alle nostre credenze reli-

giose, che d'altronde possono benissimo ed abbastanza di frequente essere
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incapaci essi medesimi di leggere c ancor piu di scrivere correttamente

una sola linea. Che cosa sono mai i Consigli scolastici, compost! unica-

mente di contadini fittavoli?

In tali mani la legge non puo che soffocarc la scuola parroc-

chiale.

I fanciulli tedeschi non possono profittare, senza perdita di tempo,
in iscuole esclusivamente iuglesi.

La legge Bennett e anti-costituzionale, perche priva 1'uomo, il cui

figlio abbia mancato di frequentare la scuola, del suo diritto di essere

giudicato dalla giuria. E, inoltre, anti-costituzionale, perche ci nega,

quantunque in termini implicit! quella liberta religiosa e di coscienza che

ci e garantita dalla Costituzione dello Stato.

Questa legge distrugge 1'autorita paterna sulla prole, mettendo al posto

dei genitori lo Stato, o piu precisamente i Consigli scolastici. Si cita, a tale

proposito, il signor Cole, magistrate della Corte Suprema del Wisconsin.

Egli dice, fra altre cose eccellenti: La situazione e veramente deplo-

revole, sc 1'idea del legistatore e che il fanciullo sia soggetto alia puni-

zione dei genitori per avere disobbedito ai suoi ordini, ed in pari tempo
alia punizione del maestro per avere obbedito ai genitori.

I luterani proseguono : Noi tedeschi cristiani, che osserviamo alcune

feste ricorrenti nel mezzo della scttimana, applicandosi quesla legge, non

potremmo piu condurre i nostri figli alia chiesa, quando una di tali feste

cada in giorno di scuola. Dunque non e piu vero che la mia casa e il

mio regno e la mia fortezza (my house is my castle).

La sezione per 1' Illinois del Sinodo luterano formula died capi d' ac-

cusa contro la legge di pubblica scuola obbligatoria per quello Stato, ed

esprime inoltre i seguenti pareri: Nelle nostre scuole, insieme colle

matcrie d' inscgnamento profano, i nostri figli vengono quotidianamente

istruiti nella storia e dottrina della Bibbia, cosicche al loro uscire dalla

scuola essi conoscono appieno la legge ed i comandamenti di Dio e la via

della salvezza. Questo punto viene ampiamente sviluppato.

Citando, poi, un passo della Costituzione dello Stato dell' Illinois sulle

guarentigie alia liberta di religionc e culto, i luterani stessi dicono: La

liberta di religione e culto non pud essere conservata, se i tribunali ci-

vili invadono il dominio della Chiesa, si erigono ad interpret! dei suoi ca-

noni e delle sue prescrizioni, dettano le sue discipline e regolano i suoi

giudizii. La maggior parte del mondo cristiano ha sempre riconosciuto la

verita della sentenza die una chiesa senza disciplina deve divenire, se

non lo e digia, una chiesa senza religione. Non e dunque meno irri-

sorio conferire la liberta religiosa senza il diritto di fare cd irnporre pre-

scrizioni e canoni, che creare un governo sen/a alcun polere di punire

i trasgressori.

Finalmente, citano opportune decision! dei tribunali dell' Illinois e del
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WtscoBsn, ed uoo dei loro opascoH preode per teato H seguente passo

deDe GNMtitatMM/ limiltttmt di Cooley : Qualunque sia il grade di de-

ferenza cbe la Costitoziaae o le leggi possono voter usata in certi casi

ago" serupoti fi ftonriran o COBTUUMNU religiose della maggioranza, la re-

gob politica generate e sempre di entare con cura qualunque coaziooe

che ofieada gfi scrupoti rdiposi di ducchessia, per quanto pussano sera-

brare poco ragionevoti. (Coolej, 5* ed. pag. 591).

II. Possaamo concedere die tuUo do e cdificanle, e che lo spirito m t-

niiestato dai Sinodi luterani e cosdeaaoao e reli^ioso. EsisCooo negli Staii

Initi GO di taii Sinodi, die eompreodono 7,86? Congre*azioni. 4,591 mi-

nistri e 1,086,045 comankanU. Per 216 ow^regazioni del Sinodo di

Wisconsin vi sono 146 pastori e 66 inse^nanti. NOD c*e male, skura-

ineote; ma cbe cosa e mai do in paragone del nuinero, della relli-

tudine e dell" aboe-ariooe dei cattolici? Fate TO! stesso il confrooto

meree le seguenti cifre, die tolgo da una statislica pubbticata OB anno

fa. nelPottobre 1889, come risultato di ricerche ufficiali fatte a St. Louis.

ore i lateral prospenno cosi bene, che ri haaDO doe Seminarii per la

edncaziooe dei loro minis! ri.

Fatto il calcolo dei beni posseduli dalle diverse chiese in questa sola

citta dell'Ofest, a contarono 46 fra chiese, content i e scuole cattoliciie.

dd valore coinplessivo di 7 milioni di dollari; i5 chiese melodiste (1 thi-

fiooe e mezzo): 30 presbiteriane f i,200,000; 14 chiese unite evange-

Bche (371,900); 12 chiese luterane. compreso uno dei loro Seminarii

(570,000).

Per quanto siano imperfetti questi dati locali, non si va di molto cr-

rati calcobndo che taii approssinijliramente sieno pure le proporzioni che

si verificano in tutto il paese, coUettivameBte considerato, almano ndle

citta. se non nei distretti rural.



IL NON POSSUMUS I)KL PAPA

E LA COXCILIAZIONE

i.

Nella putrida e morta gora, a che in Italia si e ridotta la

pratica delle politiche istituzioni, e notabile che, appressan-

dosi il rinnovamento della sua cosi delta rappresentanza na-

zionale, nessun partito si sia fatto cosi vivo e mostrato cosi

ansioso, come quello che si d& nome di moderato, di conser-

vatore e di ossequente in diversi gradi alia religione. Ecco

gik quasi un anno, che esso apparecchiasi all'esperimento delle

urne : e, cosa singolare, 1'opera sua volge sopratutto ad atti-

rare i cattolici nelle sue file, persuadendoli, con infiniti so-

fismi, che la salute della religione stessa dipenderk forse dalla

loro ribellione al Papa; anzi tentando persino di convincere

pure il Papa, che la salvezza sua e della Chiesa e riposta nel

far lui a modo loro, e nel cedere finalmente la liberta e la

dignitk della Sede apostolica nelle mani dell'Italia, quale dalla

virtu loro si e plasmata.

Se si stringono tutti insieme gli articoli dei giornali e dei

periodici, e le pagine degli opuscoli pubblicati nei decorsi mesi

da questi signori, tale e non altro e il sugo che se ne spreme :

I cattolici non dieno retta al Papa, che vieta loro il con-

corso alle elezioni politiche: ed il Papa firrisca di illudersi,

colla fallace speranza, che egli possa salvare la sua liberta,

altrimenti che sottomettendosi alia necessitd delle cose e com-

ponendosi con un'Italia, che essi miglioreranno, qualora alia

Serie XIV, vol. VIT, fate. 966. 41 *'ttembre I'.'.'d.
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nota loro religiosita si aggiunga il rinforzo di quella del cat-

tolici, stati fino al presente clericali.

II pericolo di questi insidiosi ragionamenti degli Stuart,

dei Toscanelli, dei De Cesare, dei Cadorna e di altri simili ano-

nomi o pseudonimi scrittori, per chi abbia salda la fede e sano

il giudizio, non e grande. II punto del concorso alle urne non

merita piu discussione, restando sempre quello che e, vale a

dire un assurdo morale. Perocche, posto il divieto, il non licet,

della legittima e suprema autorita della Chiesa, nessuna co-

scienza cattolica ammettera mai lecito il disubbidire a Dio per

servirlo, ed il fare un male, perchfe ne venga un bene; dato

ancora che il rafforzare Fimpero delle sette nell' Italia fosse

un bene.

Piu abbagliante invece e- Paltro punto del Papato, che i

nostri liberali conservatori sostengono non poter uscire dalle

distrette in cui pena, se in qualche modo non capitola, ce-

dendo a quella che le signorie loro chiamano a piena bocca

necessitd delle cose. Donde, a detta loro, seguirebbe che 1'opera

della rivoluzione italiana avrebbe il suo stabile rassodamento

e la Chiesa, almeno nella Penisola nostra, ricupererebbe la

pace, che da oltre sei lustri in vano si sospira.

Diciamo abbagliante questo sofisma, non per se stesso, ma

per la poesia delle conseguenze, alia quale negli spiriti fanta-

stic! apre la vena. Per s& stesso e grossolano, triviale, mas-

siccio; tanto che se ne palpa Fenormita. Ma le menti fiacche

e leggere sono cosi numerose, anche fra le persone dabbene,

che ci sembra opportune mettere in qualche evidenza il falso

supposto, sul quale si fouda. Esso e semplicissimo. Consiste in

tenere per eseguibile Pimpossibile, ossia in credere che il Papa

possa veramente recedere dal suo Non Possumus, e quindi

cedere quello che a nessun patto, eziandio che il volesse, ce-

dere non puo.

II.

La cessione d'onde il liberalismo farebbe dipendere per la

Chiesa una pace, da paragonarsi, secondo il suo dire, alia pace



E LA CONCILIAZIONE 643

di Costantino, sarebbe di una sola cosa. Basterebbe che il Papa
rinunziasse di diritto, a chi gia 1'occupa di fatto, la Sovra-

nita della Santa Sede; di maniera che Punita di Stato del-

1' Italia divenisse non meno legittima giuridicamente, di quello

che lo legalmente. Con cio, si toglierebbe 1'impedimento po-

tissimo ad una riconciliazione deir Italia governante col Pa-

pato e colla Chiesa. La pietra d'inciarapo, fra il Papato e questa

Italia, non e propriaraente altro, da quella benedetta Sovra-

nita in fuori, della quale Leone XIII come Pio IX, e Pio IX

come Pio VII, non si sono mai indotti a fare rinunzia, in pro

dei Poteri che ne li hanno spossessati. Cosi nella sostanza di-

scorrono i signori liberali, conservator! della rivoluzione.

Per non ripetere il dettosi mille volte, si dia, senza con-

cederlo, che la rinunzia alia Sovranita temporale dovesse frut-

tare alia Chiesa in Italia tutti i risarcimenti dei torti recatile,

e tutte le beatitudini che si vengon sognando. L'ipotesi & in-

credibile, poiche, se si avverasse, nel fatto la Setta-governo

accetterebbe ogni cosa e non renderebbe nulla; e la guerra

anticristiana al Papato cesserebbe per un verso, e ricomin-

cerebbe piii acre per un altro. Tuttavia, data e non concessa

questa chimera, si pensa egli in verita possibile, che il Papa
cedesse il diritto alia sua Sovranita?

II nodo della questione non e la Sovranita per se, ma la

liberta, della quale la Sovranita e guarentigia unica, fra le

umane, ed unica difesa.

Che il Capo supremo della Chiesa cattolica debba esser li-

bero ed indipendente, nell'esercizio del suo ministero univer-

sale, e articolo di gius pubblico cosi manifesto, che P Italia le-

gale stessa Pha riconosciuto
; pretendendo di surrogare la sua

legge delle guarentige alia Sovranita che gli rapiva, come

tutela appunto di questa sua si necessaria liberta. La legge

non guarentisce niente, ne ha valore di nessuna fatta; ma
sta in prova chiarissima della indeclinabile necessita che il

Papa sia libero. Questa e una di quelle necessita delle cose,

che non puo negarsi da nessuno, per quanto sentasi acceso

di odio al Papato.
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Tolta dunque la Sovranita, questa libertk del Pontificate

romano non sussiste piu, e cade conseguentemente in balia

dell'arbitrio e del capriccio di chi ha in potere proprio il

Papa. E Pio IX diceva cosa giustissima, quando affermava

che il Papa, nella sua Roma, o restava Sovrano o restava

prigioniero.

La Setta-governo, occupatrice di Roma, escogit6 1'irco-

oervo della Sovranitci personate, suppletiva della reale, ed in-

tese di assicurarla al Sommo Pontefice, colle sue guarentigie.

Ma contro natura non puo andarsi. Fra suddito e sovrano

non si dk mezzo; e, come gici si e dimostrato dai piu sagaci

pubblicisti, il sovrano personale nelPeffetto si risolve in un

suddito privilegiato: il che significa che non e altrimenti li-

bero, ma dipende da chi gli ha conferiti e gli mantiene i pri-

vilegi.

II che si e fatto oggi, dopo venti anni di esperienza, cosi

evidente, che se il Papa e dal mondo giudicato un po" libero,

non lo e per vigore delte guarentige concedutegli, ma in

grazia del suo costante rifiuto di ammetter per valide queste

guarentige, delle sue incessanti protestazioni contro il diritto

sovrano violatogli, e delle insuperabili sue resistenze al Po-

tere che glielo ha violato, ed egli del continuo dichiara ne-

mico.

Tal e la realta vera delle cose, che non si puo mettere in

controversia, salvoche da chi voglia impugnare la luce del

sole di mezzogiorno.

III.

Fingiamo ora che il Papa si muovesse a cedere, e fare a

modo dei signori liberali conservatori, avvocati si caldi della

Setta-governo tiranneggiante 1' Italia. Fingiamo che egli ces-

sasse di richiamare il suo diritto sovrano, che accettasse tutte

le guarentige offertegli ed il di piu che gli si vorrebbe of-

frire, e tacitamente si accomodasse alia condizione di Sovrano
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personale, Ospite in Roma della Setta-governo, che lo col-

masse di privilegi, d'inchini e di onoriflcenze.

Credono sul serio gl' instancabili predicatori di concilia-

zione al Papa, che il Papa potrebbe colorire questo disegno,

posto ancora, per figura, che vi si sentisse inclinato?

Noi invitiamo questi signori a svestire i panni italiani ed

a rivestirsi di panni francesi, tedeschi, austriaci, spagnuoli,

inglesi e via dicendo. Se quello che essi pretendono dal Papa,

perche il Papa ha dalla Provvidenza assegnata la Sede in Italia

ed in Roma, lo pretendessero i francesi o gli spagnuoli, nel

caso che il Papa avesse la Sede in Parigi od in Madrid; si

contenterebbero essi che il Capo della Chiesa spontaneamente

si acconciasse a divenire Ospite privilegiato della Repubblica

del Carnot, o del Regno costituzionale di Alfonso XIII? Pa-

tirebbero essi che il Pontiflcato, soggetto effettivamente d'altri

Poteri civili, avvegnache apparentemente libero, esercitasse

1'autorita. sua amplissima ed efflcacissima nell' Italia; e sti-

merebbero davvero che cosi la liberta. di coscienza dei catto-

lici sarebbe al sicuro di ogni danno, di ogni sospetto, di ogni

ombra?

Se sono franchi e leali, dicano con una mano sul petto,

se non sarebbero essi i primi a gridare, che il Papa non sa-

rebbe piii libero, ma zimbello dei partiti dominant! nella

Francia e nella Spagna, come nel 1849 Vincenzo Gioberti gri-

dava essere Pio IX, ospite temporaneo di Ferdinando II in

Gaeta? E stante cio, con che fronte e con che logtca si ar-

rogano essi di volere dal Papa per se, quello che veggono e

toccano con mano non potersi volere da altri, senza un tur-

bamento religioso e morale che accrescerebbe di tanto lo scom-

piglio dell'Europa?

Ne giova replicare, che essi intendono di provvedere al

bene deH'ordine e della Chiesa in Italia. Questo zelo del bene

della Chiesa, in gente com' e la loro, fa ridere: ma, senza

cio, data la fatta supposizione, in Francia e nella Spagna al-

tresi si mirerebbe, almeno a parole, alia stessa cosa
;
cioe al
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bene della Chiesa nelle loro nazioni. La qual ragione pero ne

in Italia, ne altrove si giudicherebbe di alcun peso.

Molto raeno suffraga il rispondere, che 1' Italia, compostasi

in tal maniera col Papa, sarebbe fedelissima ai patti, e ri-

spetterebbe per sacra la liberta dell'Ospite suo sovrano. La

stessa risposta potrebbe addursi, in ogni caso, dalle altre na-

zioni
;
e con maggior fondamento. Che si tiene ancora a me-

moria la celebre frase del Cardinale Segretario di Stato, nella

Nota diplomatica che segui la violenta occupazione di Roma,
1'anno 1870; che cioe: le promesse dell' Italia legale non

valevano il foglio di carta sul quale erano scritte: veritk

solenne, che non puo facilmente asserirsi di altri Governi, e

pure, come narra il conte Antonelli in una sua pubblica let-

tera, e stata asserita persino dal Negus Menelik, quando

poco fa gli disse: Aver fede in voi altri, e come abbrac-

ciare le nuvole J
! E, cio non ostante, niuno Stato e ne pure

T italiano, a questa sorta di guarentigia si acquieterebbe. Un

Papa Sovrano apparentemente, ma suddito efiettivamente di

un Governo qualsiasi, da nessun altro Governo sarebbe ac-

cettato; ed aprirebbe quindi la via ad infinite perturbazioni,

nelle varie contrade, ove la gerarchia cattolica e stabilita e

colla Santa Sede corrono relazioni e trattati.

Ne pure la protestante Inghilterra si accomoderebbe ad

una tale guarentigia. Intorno a che convien ricordare che F8

maggio 1862, quando nessuna pratica diplomatica s'era per

anco avviata, tra il Governo della regina Vittoria e la Santa

Sede, Beniamino Disraeli primo ministro e capo del Gabinetto,

nella Camera dei Comuni fece la seguente dichiarazione :

Nella Questione di Roma e un interesse generale per tutto

il mondo, ed un interesse ancora per una Potenza protestante,

come P Inghilterra: e questo interesse e Yindipendenza del

Papa. La mancanza di questa indipendenza non torna piii

utile ad una Potenza protestante, che abbia piu milioni di

sudditi cattolici.... II Papa e un Sovrano, il quale esercita

1 V. il giornale La Tribuna di Roma, num. dei 20 Luglio 1890.
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un' autorita, che lo pone in tal condizione, che non dee sot-

tostare all' indebito influsso di alcuna Potenza in Europa.

Questa considerazione indusse gli uomini di Stato alia restau-

razione del Dominio del Papa nel 1815.

IV.

Del resto gli eterni rampognatori'del Papa, perche incon-

ciliabile colla loro Italia, si corapiacciano di seguirci in un'al-

tra flnzione.

Imraaginiamo che il Santo Padre (e ci perdoni egli 1' as-

surda flnzione) inclinato alia pretesa pace coll' Italia legale,

si arrendesse alle insolenze dei nostri liberali conservatori :

e* percio concordasse in segreto un atto, il quale non inclu-

desse gia una rinunzia formale ai sovrani diritti della Santa

Sede, ma una indiretta rassegnazione di questi diritti, e met-

tesse cosi a cimento la sua liberta.

Chiaro e che, prima di stipulare quest' atto, la liberta

sua importando sommamente agli altri Stati, bisognerebbe

darne pure ad essi una segreta participazione e richiederne

1' approvazione ed il consenso. Che si figurano i nostri libe-

rali? Forse che lo schema dei capitoli della conciliazione del

Papa coll' Italia, tornerebbe da Parigi, da Vienna, da Madrid,

da Berlino, da Pietroburgo, da Londra e da altre metropoli,

accompagnato con signiflcazioni di plauso e di giubilo cor-

diale ? Per quanto li vogliam supporre alterati dalla passione

patriottica, non possiamo crederli ingrulliti flno a tal segno.

Se vi pensan sopra un poco, dovranno confessare, che non

vi sarebbe uno Stato solo, sia pure il piu ostile al cattolici-

smo, il quale non rimandasse lo schema della pace, con alte

meraviglie che se ne fosse potuta concepire F idea, con ri-

chiami e con aperte minacce di romper tosto le relazioni vi-

genti fra esso e la Santa Sede, e con esplicite dichiarazioni,

che non si tollererebbe giammai 1' ingerimento di una Po-

tenza straniera, padrona del Papa, nelle faccende religiose dei

paesi loro. E tutta.l'eloquenza che mettesse in opera la di-

plomazia della Consulta di Roma, per appoggiare 1'accetta-
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zione del concordato schema, riuscirebbe all'effetto che ottiene,

quando si arrischia di intromettersi nelle cose del Trentino e

dell' Istria coll'Austria, o di Tunisi colla Francia.

Possono mai i nostri liberal! persuaders! che la Germania,

la quale tiene il Papato e la Chiesa per una forte Potenza

politico,, come la defini gia il principe di Bismarck nel Reich-

stag, si adatterebbe a vederla sottomessa all' Italia, avvegna-

che alleata, e ad averla nel tempo stesso cosi autorevole dentro

i conflni del suo Impero?
Rifacciamoci all'ipotesi che, in cambio di accadere in Italia,

questo caso avvenisse nella Francia o nella Spagna. I nostri

liberali non batterebbero per primi le mani al Governo, che

rimandasse al Papa lo schema della sua pace, con la sua pro-

testa espressissima che, se si avverasse, non riconoscerebbe

piii un Papa conciliato in tal modo coi Govern i di Parigi o

di Madrid? Da cio proverrebbe per conseguenza, che in ogni

parte si fomenterebbero scismi, disunion! e religiose rivolture

contro la Santa Sede. Il frutto adunque, che si ricaverebbe

da una conciliazione di questa sorta coll' Italia, sarebbe che,

per conservare a questa la sua unita massonica, il Papa per-

derebbe nel mondo I'unitA cattolica.

Ma un Sommo Ponteflce, sedente nella Cattedra di Pietro,

centre divino dell'una e santa Chiesa cattolica, apostolica e

romana, potr& mai esporre a si grave pericolo 1'opera del Re-

dentore, e 1'unita dell'ovile che gli ha commesso? Ed alia turba

dei balordi ambiziosi. degl' ipocriti, degli avventurieri, dei set-

tarii e de' giudei, che glielo dimandano nel nome dell' Italia,

della quale usurpano la personality e straziano la vita, potra

mai rispondere altro che un Non possumus, al quale tutti gli

Stati, e milioni e milioni di coscienze fedeli fanno eco in ogni

plaga del globo?

V.

La riprova poi di queste asserzioni si ha in tre fatti, che

dovrebbero dar da riflettere ai nostri liberali conservator!,

come lo danno a tutti gli uomini sensati.
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II primo e che, dopo vent'anni da che si e occupata Roma
ed al Principato regio del Papa si e sostituita la legge delta

delle guarentige, nessuno Stato ha formalmente riconosciuta

per giuridica 1'occupazione e la legge; cosi che, in riga di

diritto pubblico internazionale, non hanno valore, ma sono

tollerate, 1'una qual mero fatto mutabile, e Taltra quale espe-

diente temporaneo, il men peggiore che, nella odierna incer-

tezza delle cose d'Europa, si potesse avere.

II diritto pubblico europeo non ha mai approvato ne san-

cito il suffragio universale, che e il titolo pel quale si vor-

rebbe giustiflcato il possesso italiano di Roma e suoi Dominii,

come base legale e principio di legit tima autoritk
; quan-

d'anche i Governi ne abbiano ammesse le conseguenze. Se un

riconoscimento si avesse, questo sarebbe venuto dagli Stati
;

e finora niun Sovrano lo ha dato espresso e formale, ne lo

dara mai, giacche sarebbe in danno del proprio trono. Anzi

ne pure il famigerato ministro autriaco Beust, cosi benevolo

alia Setta-governo d' Italia, lo diede, ma se la cavo con ri-

cordare la promessa di non volere da se solo risolvere la Que-

stione Romana, che Tltalia offlciale aveva fatta. Quindi e che,

stando al diritto internazionale, la questione della libertk del

Papa non e ancora sciolta, ma e pendente, come una spada

di Damocle, sul capo di chi ha osato incepparla nel nome della

libertk d' Italia.

II che e si vero, che se qualche atto e corso, il quale sia parso

includere un riconoscimento dell'occupazione, chi lo ha posto

si e affrettato di manifestare al Vaticano, Fatto non avere avuto

tale significato, ma essere stato di pura cortesia, richiesta dalle

politiche convenienze.

Oltreehe si sa, che, nel Congresso di Berlino del 1878, per la

pace russo-turca, la proposta di un cosi fatto riconoscimento,

messa innanzi dal Governo occupatore di Roma, fu scartata

con sua vergogna; e chi rappresentava questo Governo avendo

minacciato di ritirarsi dal Congresso, seppe dipoi che Fallora

onnipotente principe di Bismarck avea detto, che se T Italia
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non voleva phi restare intorno alia tavola, ricoperta col tap-

peto verde, vi si sarebbe sentita cacciar sotto.

Ne le vantate alleanze, che sono seguite, pregiudicano lo

stato giuridico della questione. Basta osservare lo scopo di-

verso e le mire tutt'altro che concordi degli alleati. Ancora

dopo strette le alleanze, Stefano Jacini non esito di scrivere,

che la Questione Romana era un'arma a doppio taglio, nelle

mani della Germania, centro motore di esse
;
arma che potea

ferire il Papato, ma non rassicurava punto 1' Italia da piu mi-

cidiali ferite.

L' altro fatto e, che P Italia liberalesca non incontra, fra

le altre nazioni, grande appoggio nell' implorare dal Papa una

conciliazione sovversiva della sua Sovranita. In verun Parla-

mento non si son levati, a propugnarla, uomini di vaglia,

benche vi abbondassero gli avversi al cattolicismo. In nessun

paese trova partiti che la sostengano, avvegnacche non vi

manchino sette anelanti alia distruzione del Papato. Non si

conosce giornale di momento, che P abbia, come dicono, nel

suo programma, quantunque vi abbia la guerra al Dio stesso

dei cristiani. Ne pure se ne mostra caldo il giornalismo giu-

daico, che e da per tutto si poderoso e procace. Se ne eccet-

tua solamente quel variopinto branco, che riceve dalla Con-

sulta di Roma gli articoli belli e scritti, e li stampa a un tanto

la riga, pagabile col fondo dei rettili d' Italia. In somma, la

idea di un Papa amico, perche assoggettato alia Setta-governo

annidata in Roma, non ha presa, fuori delP Italia legale, che

agognerebbe gli utili politici di si buon affare, a scapito de-

gli interessi religiosi e sociali di tutto il mondo.

II terzo fatto e, che le proteste dei cattolici di ogni paese,

pel ristabilimento del Papa ne'suoi sovrani diritti, contro qual-

siasi conciliazione che ne esiga la rinunzia, non che illangui-

dire col tempo, crescono anzi di vigore e di autorita. In questi

ultimi anni, alle altre forme, si e aggiunta quella solenne della

parola viva, nei Congressi, presieduti da personaggi cospicui

e composti di un flore d' uomini ragguardevoli per senno, na-

scita, cariche e sapere. In essi puo affermarsi che si sono in-
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tesi i voti spontanei di plebisciti, ben diversi dai compri e

subdoli, che per altre cause si sono magnificati. Quello che tali

dimostrazioni valgano, piu che altri lo ha provato il Governo

stesso italiano, che indarno si e maneggiato, colla sua diplo-

zia, per frastornarli. I Governi, sotto il cui dominio si tene-

vano, o non ban voluto o non ban potuto impedirli. Quindi

i molteplici Congressi cattolici di Spagna, di Francia, di Por-

togallo, di Austria, di Germania, del Belgio e persino degli

Stati Uniti di America, avvalorano, dal lato religiose e po-

litico, il Non possumus, che il Romano Ponteflce, dal Vaticano

per sacrosanto debito di coscienza, risponde ai farisei del-

1' Italia.

Troppo sappiamo che costoro accusano i cattolici piu fer-

venti per la libertk del Capo della Chiesa, di esercitare sopra

di lui una violenza morale, che lo distoglie dal cederla all' I-

talia. Codesti cattolici di ogni paese, a detta loro, sono que-

gli ullramontani, que' clerical^ quegli intransigent^ giurati

nemici ed invidiosi del bene della patria nostra, che, per biechi

fini di politica partigiana, preparano la ruina del Papato.

Ma e accusa degna degli accusatori. La storiella delle violenze

morali fatte da'suoi piii devoti al Papa, per perderlo, e vec-

chia, e rancida, e torna in campo sempre la stessa, perche

sempre medesima e la razza, genimina viperarum, la quale,

dai tempi del Battista fino al di d' oggi, ha sempre condotta

la stessa guerra, con le stesse armi e per lo stesso scopo, con-

tro il Dio della verita e della giustizia.

VI.

Se non che, dato 1' inespugnabile Non possumus imposto al

Papa dalla ordinazione di Dio ed appoggiato dal voto una-

nime del mondo cattolico, che altro resterebbe da tentare ai

nostri liberali conservatori, per pur venir a capo di qualche

cosa? II migliore dei consigli sarebbe che essi rivolgessero le

loro batterie agli Stati di Europa. Ammessa la santita della

causa che si vantano di sostenere, ammesso il gran bisogno,
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che da per tutto si sente di avere in Europa il prezioso pe-

gno di pace e di ordine che e quest' Italia, cosi bene assettata

com' e
;
ammessi i grandi suoi meriti per diventare deposi-

taria e custode della liberta del Pontificate Romano, del quale

gia occupa la citta che ne e Sede
; provino questi signori a

persuadere le Potenze tutte, che il meglio e indurre il Papa
a cederle i suoi sovrani diritti, e promuovano la riunione di

tutte in un Congresso, il quale concordemente offra al Santo

Padre un bel disegno di questa abdicazione. Dopo cio potreb-

bero mettersi 1'animo in pace, e morire franchi da ogni scru-

polo di non avere operate il possibile, per salvare colla pa-

tria la religione che sta loro tanto a cuore.

Risponderanno per avventura, che questo suggerimento e

uno scherzo; giacche nulla essi hanno sempre temuto piu che

un Congresso, nel quale fosse sul tappeto la questione della

liberta del Papa.

Ma perche tanto timore? Del dirittoloro, contro il Papato,

non avrebbero da dubitare, poiche, stando ai loro principii,

il fatto compiuto crea il diritto. Nemmeno avrebbero ad im-

pensierirsi di cio che, col fatto compiuto, hanno distrutto, posto

che il Potere temporale della Santa Sede, secondo ch'essi ten-

gon per certo, era un'onta e un danno per la cristianita e

per la civilta. Neppure avrebbero da sospettare gelosie, at-

tesoche essi gridano a piena bocca, che una forte Italia, col

Papa conciliate seco nel suo seno, sarebbe, per la intera Eu-

ropa, una sorgente di tranquillo ben essere. Adunque di che

temono?

La ragione del timore e manifesta, e conferma quello che

abbiamo dimostrato sinora. Veggono troppo bene che un Con-

gresso, per definire la Questione della liberta pontificia, non

mai tornerebbe al liberalismo italiano cosi inopportune e fu-

nesto, come al presente.

Senzache Fesperienza di questi vent'anni di cattivita del

Papa nella sua Roma, ha fatto toccar con mano Fassurdo di

un Papa, guarentito nella sua liberta da chi lo tien prigio-

niero : lo svolgersi degli avvenimenti ha uato a scorgere una
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necessita delle cose, la quale non dimanda gi& che il Papato
viva soggetto ad una Potenza qualunque, ma al contrario che

spiegar possa la immensa autorita sua morale, libero da ogni

straniero influsso: per forma che non solamente libero sia, ma
libero ancora apparisca.

VII.

La mutua gelosia degli Stati, per cio che riguarda la po-

litica coloniale, oggetto gravissimo delle odierne loro solle-

citudini, li muove a rendersi propizia la Chiesa cattolica, ri-

conosciuta oggimai quale unica fonte d'incivilimento dei po-

poli barbari dell' Oriente, dell' Africa e dell' Oceania. Quindi

alienissimi sarebbero tutti dal consentire ad un tale compo-
nimento di cose, che, ancorchS per indiretto, mettesse in balia

di uno Stato solo la influenza del Capo della Chiesa; e peggio

se questo fosse 1'italiano, diventato esoso a tutti i popoli, pei

suoi intrighi, per le sue petulanze, e per tutti quei vituperii,

che Celso Cesare Moreno ha poc'anzi rivelati al pubblico, colla

sua lettera all'Eletlrico di Firenze, del 18 luglio decorso 1
.

Noi ci asteniamo da ogni commento: vogliamo anche far

la tara che place a queste accuse ignominiose. Ma diraan-

1 Ecco, per cdificazione di chi ci legge ed a rnemoria dei posteri, queste

rivelazioni. Sul conto del Moreni, I'Elettrico premette che egli e noto come

uno fra i nostri concittadini che ha saputo all'estero guadagnarsi col lavoro

ricchezze ed onori. Egli e stato ministro del Reame delle Isole Sandwich,

accreditato presso il Congresso degli Stati Uniti. I nostri ministri lo hanno

onorato allorche, nel 1884, egli venne a respirare le aure della sua patria.

II Re d'Halia, cui ogni manifestazione dell' operosita italiana e cara, lo ha

ammesso alia sua presenza e gli ha concesso d'iniziar secolui una corrispon-

denza epistolare, la quale poi ha avuto 1'onore della stampa nel numero del

31 luglio 1884 del New- York-Herald.

Quest'uomo, cosi ben pratico delle condizioni de' suoi connazionali in

America, dopo aver fatto allusione all" imbroglio dei tabacchi che ha fruttato

ad Adriano Lemmi, gran maestro della massoneria italiana il piccolo gua-

dagno di circa tre milioni, soggiunge: Ma bavvene un altro ben pin losco

e turpe, che e la tratta degli schiavi italiani di ambo i sessi e di tutte le

eta, tra 1' Italia e 1'America, colla complicita dei ministri d' Italia e consoli,

i quali dividono le spoglie di quest' infame traffico di came umana, con traf-
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diamo se sarebbe possibile, che popoli e Stati si rassegnassero

a vedere P influenza del Papato sfruttata a suo pro, fuori d'Eu-

ropa, da un Governo che pu6 essere soleanemente bollato in

questa guisa da un suo antico diplomatico o servitore.

La questione sociale, che agita le nazioni e minaccia di

capovolgere gli ordinaraenti della civilta umana, tiene oggi

volti gli occhi dei Governi verso il Papato, dalla cui parola

illuminatrice aspettano un presidio di gran momento; il che

ha provato pochi mesi or sono Tlmperatore di Germania, colla

sua lettera al Santo Padre Leone XIII, precedente la riunione

della Conferenza di Berlino. Che piii? E presentimento gene-

rale, altresi nei paesi acattolici, che dalla Chiesa romana so-

prattutto debba venire un freno a' mali che, senza cio, COP-

durranno gli Stati allo sfacelo. II dottore Stommel, tuttoche

protestante, nella sua grave scrittura intorno alia restaura-

zione della Sovranita temporale, non dubita di sostenerne la

necessita, siccome richiesta dal cosi detto principio conserva-

tive; ed aggiunge che, a cagione dei beneflcii indiretti della

religione, ogni Stato deve riguardare oggi come suo interesse

il proteggere Pautorita della Chiesa cattolica e la Sovranita

civile del suo Capo supremo, specialmente 1'Austria e la Ger-

mania 1
. Quindi meno che mai le ragioni politiche potreb-

ficanti e crudeli padroni e loro manutengoli ; e la Legazione d' Italia a Wash-

ington, composta di due sempiici camere ammobigliate in un boarding house

(pensione) al n. 1715 H (grettezza) e i Consolati d' Italia a Philadelphia,

New-York, Boston, Baltimore, Chicago, Denver, New-Orleans e alcuni anni

addietro anche San Francisco, sono il rendez-vous dei mercanti di came

umana e di ogni sorta di angherie, sorprese e trufferie, a danno degli emi-

granti italiani. Meno poche eccezioni, che si possono contare sulle dita di

una mano sola, 1' Italia e vergognosamente rappresentata all'estero da mi-

nistri e consoli inetti, ignoranti, corrotti, ingordi, pettegoli, disprezzati e

ridicoli. La rappresentanza ufficiale d' Italia e un pubblico scandalo, e il

pubblico ridicolo ed una farsa burlesca, che si rappresenta nelle capitali,

nei principal! porti di mare e nelle principali citta delle cinque parti del

mondo, a spese dei contribuenti italiani e a danno della nazione tutta. Le

eredita degli Italiani morti all'estero sono rubate dai ministri e consoli d' Italia

e dalla camorra che li circonda e comanda, a detrimento degli eredi viventi

in patria!
* Die Wiederherstellung der weltlichen Hervschaf des Papstes ecc. Dusseldorf.
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bero permettere che il magistero supremo del Papa, in que-

ste congiunture, si assoggettasse alle voglie ed agli arbitrii di

una Potenza qual'e 1' Italia, nata e cresciuta in virtu di prin-

cipii e di fatti, che per se contengono il fondamento del so-

cialismo e dell'anarchia.

Finalmente le rivalitk dei popoli e le altre cause che da

anni obbligano 1'Europa ad una pace armata, piu costosa e

dannosa di ogni guerra, hanno indotta universalmente P idea

di uscirne, per via di arbitrati, che risparmierebbero forze

infinite, ingiustizie, e certamente oro e sangue infinite. Di cio

si tratta in Congressi, in Leghe e nei Parlamenti, e se ne

studiano i modi e se ne divisano i particolari. Se non che

tutti si accorgono che a tal effetto si ricerca una Potenza

morale; e ferman gli occhi sopra la Chiesa romana. Nel Con-

gresso tenutosi in Londra Pandato luglio, i rappresentanti dei

diversi paesi d'Europa e degli Stati d'America, accolsero con

applausi la lettura di un canone, che si era fissato di risol-

vere nel Concilio vaticano, e riguardava appunto la necessita

di conformare alia legge divina la morale non meno degli

individui, che dei governanti. Anzi i piu cominciano a pen-

sare, che, fuori della Potenza del Papato, non se ne trova altra

di maggiore autorita ed efflcacia, per accordare i discordi;

tanto piu che ha dato si buono esperimento di se nella con-

troversia che, non e molto, accetto di comporre, per le isole

Caroline, fra la Germania e la Spagna. Or qual e lo Stato,

che vorrebbe concorrere a sottomettere agl'influssi delP Italia

questa grande Potenza, dal cui invocato o spontaneo inter-

vento, posti certi casi, potrebbe dipendere la sorte politica di

una nazione?

Chi ben considera questo aggruppamento di aggiunti, che

premono ed angustiano il mondo civile, deve concluderne che

non solamente un Congresso europeo non sancirebbe mai

un' abdicazione del Papa a' suoi diritti di Re; ma.che al Papa

stesso, ancorche non avesse le ragioni divine che pur ha di

opporre il suo Non possumus alle arroganze del liberalismo



656 IL NON POSSUMUS DEL PAPA

italiano, basterebbero quelle dell' umana prudenza e di una

sapiente politica, per mantenervelo fermo, piii che scoglio

nel mare.

Veggano quindi i nostri liberali che, da qualunque lato si

voltino, la necessita delle cose non incalza gia il Papa a ce-

dere alle loro stoltizie; ma stringe loro a recederne, confes-

sando che fino al presente hanno vaneggiato, e cogitaverunt

consilia quae non potuerunt stdbilire '.

Di fatto, in somma, a che sono giunti, dopo vent'anni di

possesso della Roma dei Papi ? A spegnere forse, come si di-

lettano di bandire, sin la memoria dei sovrani diritti della

Santa Sede ? Ma li ha smentiti la favoletta dell' uscita del

Santo Padre dal Vaticano, inventata il luglio scorso: favo-

letta che li fece empire il mondo di clamori, quasi che aves-

sero vinta una battaglia campale. Col che provarono, per la

millesima volta, che i loro schiamazzi ftintangibile conquista

della citta dei Papi non li rendono tanto sicuri, che non toc-

chi loro di piu tremare, quando piu alto menano rumore:

che in vent' anni 1'opera loro non ha trovato ne terreno su

cui metter la radice, ne campo sul quale svilupparsi, n6 tra-

dizioni che la corroborino, n& storia che le conferisca la san-

zione del tempo, ne titolo, o morale, o giuridico, o diploma-

tico, al quale facciano capo e nel quale si consolidino le fibre

del suo organismo : in sostanza provarono che, contro il Non

Possumus del Papa, e pazzia 1'ostinarsi a dar di cozzo.

VIII.

Ripiglieranno essi: Ma dunque che spera il Papa per

1'avvenire ? Come trarra la Santa Sede dalla condizione in cui

e, ed egli non si stanca di dire intollerabile, se non accetta

la conciliazione che gli e proposta?

i Peal. XX, 11.
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Questo e 1'eterno argomento, col quale credono di sgo-

mentare il Papa, e mettere alia disperazione i veri cattolici,

i clericali. La medesima interrogazione si dove fare, chi sa

quante volte, dai loro simili ai Papi dei tre primi secoli, quando
viveano per lo piu nelle catacombe, e quasi tutti finivano sotto

il ferro dei carneflci imperial!.
- - Che sperate debba essere

della vostra religione? si ebbe a dir loro. Ecco cento, ecco

dugento, ecco trecent'anni, che essa nuota nel sangue de' suoi

seguaci. Non vedete che altro scampo non e per voi, salvo il

conciliarvi con Cesare? Rinunziate a Cristo, adorate gli Dei del-

1' Impero, e la pace sara fatta.

Ma quei santi Papi e tutti i clericali d'allora, a una voce,

rispondevano una sola cosa: --Si nruore e non si cede. Noi

pensiamo a soccombere per Cristo, e Cristo pensera a vincere

per noi.

Dicano i nostri liberali, chi ebbe ragione? Trascorsi i tre

secoli, chi vinse alia fine ? Lo possono leggere nell' obelisco

del Vaticano : Christus vincit, Chrisius regnat, Christus im-

perat. Dei Cesari andarono sperse perfin le ceneri; oveche

del primo di quei Papi, le ossa riposano, nella citta dei Ce-

sari, sotto le volte d'un tempio, che e la meraviglia del mondo.

L' intangibile Impero loro passo tutto religiosamente in po-

tere dei Papi, che ne ereditarono la metropoli e ne rivestono

ancora la bianca toga.

Cosi, e non altrimenti, come gia i suoi predecessori, ri-

sponde 1'invitto Leone XIII. Piace udire una delle forme, ch'egli

ha usate nelle sue risposte? Aperta a caso la raccolta de' suoi

stupendi discorsi, ci viene sott'occhio la chiusa di uno, che

tenne il 24 ottobre 1880, a' suoi fedeli offlciali. Questa ripor-

teremo.

Dalle nostre parole, voi ben vedete, diletti Figli, quanto
difficile e dura sia la condizione in cui, per opera della ri-

voluzione, fu messo il Romano Pontefice, e quanto sieno vane

le lusinghe di coloro, che parlano di possibili accettazioni da

parte nostra. Memori sempre dei nostri doveri, e conosceado

ftrie XIV, vol. VII, fasc. 986. 42 6 stttembre 1890.
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quello che richiede il bene della Chiesa e la dignitS. del Ro-

mano Pontefice, non ci acquieteremo giammai nella presente

condizione di cose, ne cesseremo, come non abbiamo cessato

finora, dal reclamare quanto per via di frodi e d'inganni fu

tolto all'Apostolica Sede. Del resto aspetteremo fiduciosi e tran-

quilli che Iddio, nelle cui mani e la nostra causa, maturi per

la sua Chiesa quel giorno, in cui si faccia ragione a' suoi di-

ritti.

Con cio, ecco soddisfatto il desiderio de' signori liberali,

apostoli di conciliazione. II Papa lor dice quel che spera per

1'avvenire, e d'onde e come egli confida, che la Santa Sede sia

tratta dalle angustie che Popprimono.

Noi piu tosto dimandiamo alle signorie loro, che cosa spe-

rino per 1'avvenire della loro impresa contro il Papato, e come

confldino di sottrarla alia tremenda legge di Provvidenza, che

sta scritta a lettere cubitali nell'obelisco vaticano. Vi pensino

un po' sopra sul serio, e sentano quel che lor dican alia co-

scienza la storia, il buon senso naturale e la fede.
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XXV.

Cinque supposizioni che possono farsi quando si tralta di

visioni ed altri fenomeni affini: e criterii riguardanti cia-

scuna di quelle. Conclusione.

L'avere alia mano alcuni principii onde risolversi, quando
e possibile, intorno all'origine naturale o soprannaturale di

qualche visione o fenomeno afflne, non iraporta soltan to ai

giudici ecclesiastic! e ai direttori delle anime che hanno, se-

condo proporzione, a sentenziarne autorevolmente
;
ma inte-

ressa ancora chi per avventura s' incontri a provare in se

alcun effetto di tal genere, e a chiunque, leggendone o uden-

done, brama di schivare i due contrarii estremi di soverchia

credulita o incredulita, sia per se stesso o sia di fronte agli

scienziati razionalisti. Mirando poi al saggio che ne abbiamo

dato nel precedente articolo, ogni lettore di buona fede si sara

convinto, quanto incompiute siano ancor scientificamente le

nozioni che si hanno intorno a cio, e non tutto per colpa sua,

dalla medicina moderna : e come, per contrario, nulla possa

aggiungersi al rigore critico, all'estensione, alia sicurezza delle

norme preflsse a questo riguardo dalla Chiesa ai suoi tribu-

nali e discusse dai teologi nei loro trattati
; fondate, come sono,

sopra le osservazioni di secoli nella direzione delle anime, so-

pra esami giuridici e sopra un sistema psicologico tutto po-

sitivo. Insistendo adunque sullo stesso sentiero e accogliendo
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qui per ultimo e compiendo, in quanto occorre, le dottrine

cominciate ad esporre, stabiliamo che cinque supposizioni pos-

sono affacciarsi, quando si discorre d'alcuna visione o altro

fenomeno affine, posto che T individuo non offra nessun indi-

zio di mente sconcertata:

1. Che il fatto non esista per nulla e sia tutta raenzo-

gna e flnzione:

2. Che il fatto sia vero bensi, ma che le visioni, voci ecc.

siano state un puro giuoco o lavorio d' imaginazione esal-

tata :

3. Che, supposta nell'individuo una eccitabilita notevole,

ancorche non morbosa, dell'imaginazione, le rappresentazioni

psicosensorie vi sieno state eccitate da una suggestione ordina-

ria dello spirito buono o del malvagio ;
nel qual caso si potra

dire che elle sono di origine mista:

4. Che la rappresentazione sia stata sostanzialmente un

fenomeno preternaturale; in quanto che Iddio stesso, ovvero

uno spirito creato, buono o malvagio, per volonta o permis-

sione di Dio, abbia formato un simulacro visibile e sensibile,

dando luogo ad una vera apparizione oggettiva ;
o abbia agito

fisicamente sull'organo del senso esterno, secondo il caso
;
ov-

vero sulla fantasia, ma con azione straordinaria e bastevole

di per se alia produzione di una rappresentazione psico-

sensoria.

5. Pud supporsi in ultimo luogo che in una stessa vi-

sione si siano avverate successivamente tutte e tre, o almeno

due, delle supposizioni indicate sotto i numeri 2, 3 e 4: p. e.

che da principio 1'imaginazione e la ragione operassero sotto

1'influsso vuoi ordinario vuoi straordinario di uno spirito ce-

leste o diabolico, e dipoi, cessato quell' influsso, seguitassero

ad operare per conto proprio, con processo meramente natu-

rale. Ovvero si puo supporre che cominciata la rappresenta-

zione per influsso dell'angelo buono, cessando questo, s'insinui

dietro a lui Pangelo malo, accodandovi qualche sua rappre-

sentazione di voci interne o d'altro, pei suoi tristi fini. Per

ammettere come serie queste ipotesi non occorre, ripetiamolo,
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di essere n6 mistico ne superstizioso, come non era il Kant,

e come non sono n il Rochas, nfe il Crookes ne tanti altri

scienziati, che ammettono, dietro esame filosoflco ed esperi-

mentale, Pesistenza e 1'azione di esseri spiritual! : basta non

essere materialista, nome che certo non signified mai supe-

riorita di scienza e d'acume fllosoflco, come volentieri sup-

pongono quei che lo portano.

Rifacciamoci ora brevemente sopra ciascuna delle suppo-

sizioni enumerate, e sulle condizioni che le giustificano ovvero

le escludono. E quanto alia prima, che si risolve nel sospetto

di menzogna per parte del presunto veggente, notava gia Be-

nedetto XIV nelPopera e nel luogo sopra citati, che le visioni e

rivelazioni hanno cio di proprio e di sfavorevole, che d'ordi-

nario non se ne ha notizia, se non per la testimonianza di

colui che dice d'averle provate in se. In questo genere pero

le flnzioni si possono aspettare soprattutto dalle donne: sia

per la natura stessa della mater ia, sia perche, siccome non

v' e un essere piu sincero della donna, se segue quella parte

della sua indole, che 1' inclina alia soggezione e dipendenza,

cosi non ve n'6 un altro piu bugiardo e simulatore di lei, se

si lasci portare da quell'altra parfee della sua indole, che 1'in-

clina alia finzione; massimamente poi quando vi si aggiunge

1'influsso della vanita od altro reo fine. Le storie della falsa

mistica riferiscono a tal proposito esempii che hanno dell'in-

credibile. E persino le bambine vi hanno la loro parte, e per

Tafflnita dell' indole anco i fanciulli. Tutti ricordano le famose

apparizioni di Marpingen, di Mettenbuch in Baviera e di Die-

trichswalden, che nel 1876 e nei due anni seguenti commos-

sero tutta la Germania. Terminati i fatti di Marpingen, usci-

ron fuori non si sa quante bambine, annunziando anch' esse

certe loro visioni. Ed era a vedere con che sicurta! Ma la

gente ci fiuto una bindoleria dei protestanti, che le aveano

messe su per iscreditare le visioni anterior!,' .e la cosa fini

presto in tacere. Se non che v' ben di piu. Di tutte e tre

quelle famose apparizioni, o serie di apparizioni, nessuna me-

rito la flducia o ebbe una parola di riconoscimento dalFAu-
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torita ecclesiastica : e Tebbe anzi di disapprovazione quella di

Mettenbuch per le ciurmerie, e peggio forse, che vi si me-

scolarono. Non sappiamo se i cinque bambini visionarii vi fos-

sero convinti di bugia. Se fosse anche cosi non vi sarebbe da

fame le rnaraviglie.

Ma, dira qualcuno, non bastano a dissipare ogni sospetto

d' impostura, le conversioni che in quell' occasione e in altre

somiglianti si dicono essere avvenute ? Rispondiamo che non

bastano per nulla, non ripugnando affatto che la conversione

o altro buon sentimento sia occasionato da un errore. Cosi

avverra che un navigante pauroso nella burrasca, o un in-

fermo nella malattia, si convertano davvero, per Fapprensione

esagerata, e forse del tutto imaginaria, del pericolo che non

esiste. Perocche il vero motive della conversione per loro,

come per ogni altro, non e quella erronea apprensione, bensi

le verita della fede e il timore e 1' amor di Dio, sotto 1' in-

flusso, che mai non manca, della grazia : la falsa apprensione

del pericolo non vi concorre se non occasionalmente e rimo-

tamente, in quanto rimuove la colpevole noncuranza di quei

motivi santi, e spegne F affetto ai beni fuggevoli del mondo.

II simile puo avvenire a chi crede falsamente di assistere ad

una manifestazione soprannaturale, qual sarebbe un' appari-

zione che altri, presente lui, dice di vedere, poniamo che sia

tutta una ciurmeria: ne la conversione del felicemente ingan-

nato peccatore dimostra che sia vera la visione, come la con-

versione del navigante impaurito o dell' infermo non dimostra

che eglino corressero pericolo della vita. Nel rimanente, ,e il-

lecito al certo d'adoperare menzogne o flnzioni neanche per

fin di bene: ma se alcuno le adopera ancora per altri fini

torti, puo Iddio trarre il bene dal male, che colui commette.

II medesimo si dica di qualche miracolosa guarigione, che

si raccontasse ottenuta in simili circostanze, e che non appa-

risse d'altronde operata in conferma diretta dell'apparizione.

Per lo contrario se i prodigi son molti e la cosa si continua,

come e avvenuto nella fondazione e devozione perenne d' in-

numerevoli santuarii, specie della B. Vergine, sembrerebbe a
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noi inammissibile che un tanto frutto di benedizione, dalla

Provvidenza che lo preparava, si fosse voluto far discendere

da una impostura o da una allucinazione; e sarebbe poi cer-

tamente temerario e insulso il supporre cio di tutti o anche

solo di una parte ancor menoma di que' santuarii.

E cio nulla ostante e maraviglia a vedere come la Chiesa

anche in questi casi proceda circospetta e riservata : onde nei

diplomi stessi, nei quali si approva la fondazione di questo o

di quel santuario, e gli si annettono grazie e privilegi, il piii

delle volte la visione, onde ebbero origine, o si tace del tutto,

ovvero si riferisce bensi, ma colle frasi, ut fertur, ut pie cre-

ditur (secondo che si racconta, come piamente si crede). Con

che la Chiesa non intende gia di seminar dubbii ne di auten-

ticare lo scetticismo intorno a fatti nei quali ad ogni mente

spregiudicata apparisce chiaro V intervento soprannaturale :

ma ella si astiene soltanto dal dare una sentenza, che, se-

condo il processo giuridico, tornerebbe spesso difficilissima a

formare; e che per di piu non e per nulla necessaria, dap-

poiche la devozione del popolo cristiano, ancor nei Santuarii,

non ha, come gia accennammo, per proprio oggetto e motivo

la presunta visione, bensi le inconcusse verita teoriche e pra-

tiche della fede; poniamo che la viva apprensione di questa

sia coadiuvata dal tenere la visione per un fatto vero e so-

prannaturale.

E qui si noti di passaggio che, per formare con tutta pru-

denza un giudizio private sulla verita e soprannaturalita di

un fatto, non e punto necessaria quella severita di esame giu-

ridico e scientific, che vi mette la Chiesa nei suoi processi.

Se fosse cosi, i miracoli non sarebbero un genere di prova

proporzionato alia capacita del popolo : e pure G. C. li ado-

pero come tali in conferma della sua divinita; e la fede dei

popoli che credettero percio in lui, fu prudente e ragionevole,

quanto fu inescusabile e irragionevole Postinazione di quei che

non credettero. La ragione si e perche
1

quando il miracolo

viene presentato da Dio per segno alia moltitudine, composta
com' e non di scienziati ma di uomini ragionevoli, egli natu-
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ralmente lo circonda di circostanze tali, che lo manifestano per

quello che e a chiunque si serve schiettamente della sua ra-

gione
l

. Se la Chiesa nei rari casi, in cui toglie ad esaminare

le manifestazioni estranaturali, vi vuole esaurite tutte le sot-

tigliezze giuridiche e scientiflche, lo fa per due ragioni che

sono a lei particolari: la prima, che come maestra di verita

vuole e deve usare a sovrabbondanza tutti i mezzi umani,

onde schivare anche in questioni non sostanziali un abbaglio,

che troppo disdirebbe ai suoi Tribunali: la seconda, perch& le

sue decisioni, anche non dommatiche, impongono sempre ai fe-

deli un obbligo piu o meno stretto di adesione: e quindi la soavita

del suo raagistero esige che esse si presentino appoggiate dal

suffragio piu arnpio non che dei giuristi, ma dei medici e d'al-

tri scienziati, giusta la natura del caso. Ma, per se, cotesto

giudizio degli scienziati, il quale pud variare da un secolo al-

1'altro, non sarebbe, spesse fiate, neppur necessario, poiche,

come dicemmo, le operazioni soprannaturali ordinariamente

si rivelano per tali da un complesso d' indizii d'altro ordine;

fra i quali (e con cio ritorniamo sul nostro cammino) si pos-

sono annoverare, a riguardo delle apparizioni, le conversioni

e i miracoli numerosi e continuati, che per avventura vi si

connettano nel modo accennato.

Altri indizii ancor piii certi ad escludere dalle visioni il

sospetto di simulazione (del quale qui propriamente parliamo)

sono la simultaneita, la coordinazione e la chiaroveggenza,

secondochfe dichiarammo a suo luogo.

1 Per gli Ebrei, 1'aspettazione della prossima venuta del Messia, risul-

tante dalle profezie; la santita di quell' Homo che si dava per 1'aspettato

Redentore ; la sua sapienza, inesplicabile naturalmente in un uomo aenza

studii
;

la purezza della dottrina, in conferma della quale egli faceva straor-

dinarie operazioni, dandole egli stesso per segnidivini; tutto questo insieme

costituiva una prova irrecusabile che quelle operazioni erano veramente mi-

racoli, cioe superiori alle forze della natura, come apparivano anche a prima
vista. Nella conversione dei Gentili i miracoli operati dagli Apostoli erano

circondati a proporzione dagli stessi indizii, i quali appagando di per sk la

ragione, rendevano al tutto superiluo il suffragio dei medici o d'altri scien-

ziati.
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Qualora poi non vi concorra nessuna di coteste ripruove,

puo il carattere morale della persona escludere talora con

certezza ogni sospetto d'impostura; tantoch6 la Chiesa non

esita ad accettare per buono questo indizio a riguardo del

Santi, che essa mette sugli altari. Ben inteso che ella a cio

non s' induce se non dopo il severissimo esame, con che si

assicura dell' eroica loro perfezione in tutte le virtu cristiane,

in capo alle quali va la fuga di ogni colpa piii leggiera. Di

anime cosi straordinariamente coscienziose e tiraorate, si puo
ben presupporre che non fossero al tempo stesso mostri di rnen-

zogna e d' ipocrisia. Sia, per un momento, che potessero scam-

biare un'allucinazione con una visione, ma mentire rappre-

sentazioni che non avessero avuto, questo non mai.

Che se finalmente trattisi, non gia di Santi oramai di-

mostrati tali dal processo delle loro virtu eroiche, ma di

viventi, e in particolare di persone pie, che asseriscano di

aver avuto alcuna visione o sentita alcuna voce preternatu-

rale o altra rappresentazione sensibile, senza che vi concorra

nessuna delle ripruove enumerate dianzi, non sara certamente

lecito a veruno il supporre senza piii che quel racconto sia

una favola, ma la fiducia che gli si dovra, si misurera se-

condo la presumibile veracita del teste. N percio che si presti

credenza alle sue parole quanto al fatto della rappresenta-

zione da lui provata, si viene ad ammettere tuttavia che ella

fosse una vera visione, come colui o colei per avventura si

danno a credere; rimanendovi a fare, quanto a cio, la seconda

supposizione e le altre di seguito, tutte da esaminarsi.

La seconda supposizione e adunque che, ammesso per vero

il fatto della visione o rappresentazione di cui si tratti, ella

si ritenga procedere da mera operazione naturale della fan-

tasia. Chiaro 6 che questa supposizione rimane esclusa come

la precedente, quante volte v' intervengono i suddetti carat -

teri dei prodigii numerosi e continuati, della simultaneitd,

della coordinazione e della chiaroveggenza. Quando si rac-

conta che S. Teresa posta in orazione ad Avila, vide in ispi-

rito la strage de' quaranta martiri gesuiti, che si stavano tru-
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cidando alle Canarie, e ne annunzio alle sue religiose Pen-

trata in cielo, potra un razionalista voler negare il fatto: ma
convintone che sia dalle evident! testimonianze che ve ne sono,

neanch'egli, se gli sa cara la riputazione, osera sostener piu

che quella non fu che un'allucinazione di fantasia esaltata.

Di tali esempii ve ne ha mille, sia nelle Scritture, sia nelle

vite dei Santi: e basti, per lo splendore della sua autenticita,

aggiungere qui soltanto quello del gran Pontefice S. Pio V;
allorche parlando co' suoi familiari, a un tratto ristette come

rapito in Dio, e poco stante ritornato in se, annunzio solen-

nemente la vittoria che 1' armata cristiana riportava in quel-

1'ora medesima nelle acque di Lepanto.

Per lo contrario il criterio tratto dalla virtu anche eccel-

lente dell' individuo che dice d'avere avute visioni, rivela-

zioni ecc., se vale ad escludere ogni prudente sospetto di

frode, e, da s solo, al tutto insufflciente ad escludere nei

singoli casi V ipotesi che la rappresentazione fosse opera na-

turale della fantasia; salvo che, per un'eccezione assai rara,

apparissero evidentemente escluse tutte le cause naturali, ba-

stevoli per giudizio dei teologi, a produrre da se quel feno-

meno. Noi vedemmo infatti quanto ampia porta aprano i teologi

a questa supposizione, mentre mettono ad un paro 1'esalta-

mento morboso della fantasia e il non morboso, che essi in-

segnano, inoltre, poter derivare da cause comunissime
; poste

le quali, non v'e piu, secondo essi ne genere ne vivacita di

rappresentazione si propria del primo, che non possa verifi-

carsi nel secondo. Tanto e cio vero, che mirando a dimostrare

la potenza rappresentativa di una fantasia esaltata, ne trag-

gono gli esempii dalle allucinazioni morbose, ne la vivacita

delle visioni fantastiche in un individuo sano e per loro me-

nomamente un indizio a congetturare che v'abbia in esso al-

cun che d'estranaturale. Quando adunque si sente o si legge

di apparizioni che altri ha avuto del Redentore o della Ver-

gine o de' Santi o per converse del demonio; e che n'ha sen-

tito internamente o esternamente le tali parole ;
o che provava

una dolcezza sensibile sia nel pronunziare qualche preghiera,
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sia nel ricevere la S. Comunione, e che si senti soffocare o

gittare a terra o tagliare le carni da un mal dimonio; e cento

altre apparenze siffatte; a sospettare che tali rappresentazioni

(che supponiamo raccontate da individui degni d'ogni fede)

sieno 1'effetto di fantasia esaltata, non occorre che Pindividuo

dia segni di mente inferma; ne, esclusa questa ipotesi, si

puo incontanente conchiudere che v'abbia alcun che di so-

prannaturale o di diabolico: che, stando alle dottrine dei teo-

logi, piu ampie assai che quelle dei medici, tutte quelle rap-

presentazioni possono non essere altro che un puro giuoco di

imaginazione esaltata. A riguardare poi un tal sospetto come

fondato, basta ad essi che 1'individuo il quale asserisce di

aver provati in se tali fenomeni o sia una donna, massime

se di fantasia vivace, o un uomo ancora di temperamento

malinconico; e se sia persona che pratichi molti digiuni e

veglie e sia di mente concentrata e di fervidi affetti. Sicche,

al trar dei conti, appena si troverci una persona fra le piii

dedite all'esercizio della perfezione cristiana, che non si trovi

inchiusa in questo pregiudizio; segnatamente poi fra le anime

contemplative, che sono appunto quelle, in cui tali feuomeni

piu facilmente s'incontrano: e a riguardo delle quali, non e

da trascurare 1'effetto naturale dell' educazione a cui assog-

gettano la fantasia, concentrandola intensamente in oggetti

pietosi ed abituandola ad apprenderli vivamente.

Se non che il potere tutte quelle rappresentazioni, asso-

lutamente parlando, essere un fenomeno meramente naturale

(onde tutti si veggono riprodotti negli sconcerti morbosi della

fantasia), il poter essere tali, diciamo, non e ragione sufficiente

per asserire che lo sieno in realta. Imperocche vi resta a fare

la terza supposizione, che in moltissimi casi ha per se non

solo la possibilita, ma una positiva probability la quale ta-

lora puo giungere fino alia certezza, almeno in quanto in-

troduce nel fenomeno un elemento estranaturale. Essa con-

siste, come i lettori sanno, nel supporre che, data nell'indi-

viduo una fantasia grandemente eccitabile per le suddette

cause natural!, la rappresentazione psicosensoria vi sia de-
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terminata da uno spirito, o buono o reo, per mezzo d'ispira-

zioni, suggestion! od impulsi ordinarii, i quali non per se ma

per la disposizione individuate del soggetto vengano a pro-

durre quell'effetto. II che puo avverarsi in variimodi: e per

non dire che di alcuni, puo darsi che lo spirito miri alia pro-

duzione di quell'effetto, e puo darsi invece che non miri ad

esso, ma soltanto all'effetto che la suggestione e atta a pro-

durre di sua natura. Cotesta distinzione avra appena luogo,

quando si tratti dello spirito malo; potendosi star sicuri che

egli intende di dare alia sua mala suggestione tutta la vi-

vacita, che vede poter essa ricevere dalla fantasia esaltata

dell' individuo. Ma non e cosi delPAngelo buono
;

il quale puo
mirare alia produzione della visione, che egli prevede dover

conseguire naturalmente dalla sua buona ispirazione; e puo
invece non mirarvi affatto, come a cosa accidentale che egli

non impedisce, ma neanche vuole. La differenza, che ne ri-

sulta nel valore delle corrispondenti rappresentazioni, e gran-

dissima. Perocche nel primo caso la visione, sebbene sostan-

zialmente naturale, cio non ostante, essendo valuta da Dio,

entra nell'ordine della grazia, rasentando le vie privilegiate,

e andra senza dubbio accompagnata da illustrazioni e mo-

zioni, che conducano al frutto di santita, a cui la rappresen-

tazione, secondo il disegno divino, e ordinata. Per lo contrario,

se la visione non fu voluta dallo spirito buono nell'ispirare

il suo buon pensiero, essa si rimane un fenomeno accidentale

e naturale, e Peffetto morale che essa produce, di affetti e

fervori sensibili, sar di piu parvenza che solidita; non por-

tando alPeccellenza delle virtu difflcili, alia quale si richiede

un'abbondanza di lume e di grazia, che non accompagna gli

esaltamenti naturali della fantasia.

Un'altra osservazione non inutile a farsi e, che il suddetto

intervento dello spirito, o buono o reo, puo determinare la

rappresentazione sia rimotamente sia immediatamente. 1m-

mediatamente sara, quando la suggestione reca con se quel

determinato fantasma, che Pimmaginazione eccitabile delPin-

dividuo solleva a rappresentazione psicosensoria ;
rimotamente
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invece, quando la suggestione e P impulse avviano soltanto

Pimmaginazione dell'individuo in un ordine di pensieri e d'ima-

gini, che quella viene poi svolgendo e colorando per conto e

a modo suo. Anche qui la differenza che ne risulta nel va-

lore delle rappresentazioni e grandissima. Ben altra cosa e il

supporre che un'anima devota, postasi a contemplare la Vita

o la Passione di Cristo, riceva ad uno ad uno suggeriti dal-

Pangelo buono i fantasmi, che la sua eccitabile imaginazione

naturalmente (come supponiamo) eleva a rappresentazioni sen-

sibili; e tutt'altro e supporre che il buon angelo soltanto la

muova e aiuti ad applicarsi a quella pia contemplazione, la-

sciando pero che Pimaginazione o spontanearaente o studia-

tamente si venga componendo le scene da se, giusta la sua

attitudine naturale, la coltura, le reminiscenze, e cosi via

discorrendo. Che nel primo caso avremmo una rivelazione o

almeno una rappresentazione ispirata, dello svolgimento del

mistero.: nel secondo invece, la visione non conterrebbe che

un pio prodotto della fantasia, tanto piu libera nelle sue com-

posizioni, quanto piu scarse sono le notizie di fede intorno ai

particolari del mistero contemplato *. E questo e per avven-

tura uno dei modi piii ovvii per ispiegare certe divergenze

ed anche contraddizioni che s'incontrano nelle visioni, avute

da anime sante circa uno stesso mistero; o certe incongruita

che ad altri sembri talora di trovarvi, e che disdirebbero ad

una rivelazione propriamente delta 2
. Nel rimanente il sup-

1 II medesimo vale alia fin fine ancora degli altri buoni pensieri, e con-

clusioni teoriche e pratiche, che altri, sia pur un Santo, concepisce meditando

per suo pro suile verita cristiane (come pure, in contrario, dei mali pensieri

che altri concepisce, trattenendosi intorno ad oggetto reo, come a dire una

vendetta, un furto, o altro) : non occorrendo imaginare, ne essendo sempre
vero che i pensieri buoni di chi medita, sieno altrettante ispirazioni celesti

(e i cattivi altrettante pensate del demonio) ; e potendo essere invece benis-

simo che lo spirito buono (o il reo) non faccia che muovere la ragione ad

esercitarsi intorno a quell 'oggetto: e, in quanto ella s'appone al vero, si potra

dire che i suoi buoni pensieri sieno da Dio, che lo sono in verita, sebbene

rimotamente: rimanendoci posto tuttavia a conclusion! meno esatte o meno

discrete, tramescolatevi per propria debolezza dalla ragione.
1 Una rivelazione, per potersi chiamar tale con proprieta, non basta che
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porre che le vision! dei contemplativi fossero e sieno prodotte

molte flate a questa maniera, non torna punto a loro discre-

dito, sia perche non esclude che ne avessero eziandio di altre

comunicate immediatamente dal cielo, sia perche ancor quelle

entrano nell'ordine della grazia per s6 stesse
;
ed altresi perche

quella facilita di attuarsi cosi colla fantasia in oggetti sacri,

essendo ordinariamente frutto di un molteplice esercizio di

virtu, per se virtuosa, e dote, come si vede, solo di pochi.

Ora comimque si voglia concepire cotesto concorso degli

esseri spirituali alia produzione delle rappresentazioni psico-

sensorie, o si finga ciofe immediate ovvero rimoto, ordinato ad

essa produzione ovvero per se indifferente
;

il certo si e che

esso non puo rigettarsi in generale n6 come impossibile ne

come inverosimile da nessuno spiritualista, sia pure un incre-

dulo di tre cotte, come ve n' ha. Per tutti costoro 1' ipotesi

Aborigine misla sara, almeno per alcuni casi, da collocarsi

al paro con quella deirorigine meramente naturale ,di essa

rappresentazione. Ad un cristiano poi quell' intervento sem-

brera in molti casi tanto piu positivamente verisimile, quanto

piu attiva e F ingerenza che la rivelazione attribuisce agli spi-

riti buoni e ai rei nell' aiutare 1' uomo o frastornarlo, in sulla

via dei suoi ultimi destini. E in verita, bench6 non vi sia per

awentura mal pensiero ed impulso che non trovi bastevole

spiegazione nei mali istinti della natura decaduta, tuttavia il

divino Salvatore non riflnisce di darne cagione al tentatore,

nelle sue istruzioni e parabole, nell' orazione che c' insegna e

present! il suo oggetto, p. e. i particolari della Passione, alia sola fantasia,

ma deve presentarlo inoltre all'intelletto, come cosa vera, cioe veramente av-

venuta, se si tratti di un fatto (V. Ben. XIV op. cit. 1. III. c. 45. 4). La mera

rappresentazione di un mistero, cagionata anche immediatamente da un angelo

nella fantasia di alcuno, comeche le disdica contenere element! contrarii

alia verita rivelata, o anacronismi e simili sconci, non per questo da per veri

i ragguagli che contiene; e non sarebbe quindi una rivelazione. Molto meuo
lo sono le rappresentazioni imaginarie, che si suppongano occasionate dallo

spirito buono, solo rimotamente: ne a queste ripugna il contenere dei rag-

guagli al tutto insussistenti. Da tutto questo si vede quanta differenza corra

fra una rivelazione e una visione contemplativa ; e come questi due vocaboli

non si possano adoperare alia rinfusa, come si fa da taluni.
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negli stessi suoi esempii; e non punto minore, anzi maggiore

e la parte che Egli ascrive per contrapposto all' intervento

beneflco delle buone suggestion!, o vengano esse iramediata-

mente da Dio ovvero da lui bensi, ma per ministero degli

angeli.

Ammessa adunque una tanta attivitk degli opposti spiriti,

e ritenendosi dai teologi che, poste certe disposizioni fisiche

nel soggetto, le coloro suggestion! possono naturalmente e di

leggieri convertirsi in rappresentazioni psicosensorie, nulla e

piu ovvio del supporre che spesso tali rappresentazioni, quando
dicono relazione all' etica cristiana, muovano in origine da

una tal suggestione, avvegnache, assolutamente parlando,

possano altresi procedere da causa puramente naturale. Sia

per un esempio : non di rado si legge nei libri ascetici il

fatto pauroso del tal peccatore, che, venuto a morte, si vide

intorno al letto le dimonia con ceffl orribili, venute a pigliar-

sene 1' anima
;
ed egli fra quei terrori disperato mori : ovvero

del tal Santo e buon servo di Dio che in quello stesso punto
si vide invece, venuta per menarselo al cielo, la benedetta

Madre di Dio : ed egli, nelP estasi beata di quella visione, di-

cendo : Vengo, Signora, vengo ;
lascio questa terra per volare

in paradise. Allucinazioni febbrili ! dice qui subito il medico.

Febricitantes ! mormora il circospetto teologo : e chiunque ha

assistito ammalati gravi, sa quanto facilmente essi abbiano

allucinazioni ed illusioni di materia indiflerente
;
onde possono

ben averle altresi di oggetti celesti o demoniaci, a seconda

della disposizione dell' animo loro. E cio nulla ostante il buon

senso cristiano, senza asserire che le visioni diaboliche di quel

peccatore procedessero proprio da un' apparizione vera e pre-

ternaturale, tuttavia giudichera poco verisimile che il tenta-

tore non v' entrasse n& punto n& poco, avendone tante ra-

gioni ;
e credera assai verosimile, al contrario, che egli vi con-

corresse almeno con le suggestioni che, in quella fantasia resa

eccitabile dal morbo, si convertivano naturalmente in visioni,

e cosi spingevano piii efficacemente 1' infermo alia dispera-

zione e alia impenitenza finale. II somigliante si dica a ri-
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guardo dell' altra visione non diabolica ma celeste
;
essendo

assai conforme a ragione il pensare che Iddio voglia a qual-

che anima innocente e pia addolcire il passo terribile della

morte con tali visioni; le quali del resto non si vede mai che

scaturiscano dalla testa inferma de' moribondi mondani, anzi

assai di rado ancora si osservano ne' cristiani, per quanto fer-

vorosi. Sicche, a non volerci supporre una vera apparizione

miracolosa, e ovvio assai il supporci una opportuna sugge-

stione, che nelle disposizioni fisiche del buon moribondo da

luogo ad una visione immaginaria, naturale bensi in se stessa,

ma d'origine mista, e attenentesi all'ordine della grazia, come

quell' altra entra nell'ordine delle tentazioni. Ne contro a que-

sto hanno nulla che ridire i teologi, ne possono averne i me-

dici che son cristiani : i sacerdoti poi che assistono alcun mo-

ribondo, se veggono che egli sia atterrito da siffatte apparenze,

come talora avviene, raddoppiano le loro preghiere essi e gli

astanti : e se al contrario il moribondo mostra d' avere alcuna

visione celeste (come ne fu testimonio una sola volta chi scrive

queste pagine) ne prendono conforto ed edificazione. Ed hanno

ragione nell' uno e nell' altro caso, benche nell' uno e nell' al-

tro sappiano che il fenomeno puo, astrattamente parlando,

procedere da mero ribollimento della fantasia : ma egli puo

procedere eziandio da origine mista, e le circostanze rendono

spesso piu verisimile questa supposizione che la contraria.

Sara facile al lettore P applicare queste considerazioni agli

altri esempii di svariate rappresentazioni, uditive, tattili, gu-

stative, a cui accennammo piu, sopra. Nelle Vite dei Servi di

Dio e nelle Opere di Mistica l
si legge non di rado che alcuni

di loro ebbero a soffrire talora delle infestazioni fisiche per

^. parte del demonio : sentendosi P uno soffocare, P altro per-

cuotere, o trinciare, o urtare e sbattere a terra ecc.
; e, cio

che riusciva loro mille volte piu tormentoso, non vi manca-

vano talvolta le rappresentazioni psicosensorie di genere ero-

tico, che, senza spiegarci di piu, basta il dime che erano di

i Y. p. e. Scaramelli Dirett. mist. Tratt. V. c. 8 e id.
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ogni classe e d' ogni maniera. All' udir queste cose un medico

si stringera nelle spalle ; poiche o egli stesso osserva nella

sua pratica o almeno legge nei trattati moderni sulle neurosi

psicopatologiche, riferiti appuntino gli stessi fatti, fuor d' ogni

apparente relazione col demonic
;
fenomeni meramente mor-

bosi, che seguono 1'andamento della malattia e con essa sva-

niscono, se la cura, come spesso accade, riesce a bene: donde

egli conchiude che anche nei predetti casi le rappresentazioni

altro non doveano essere che pure allucinazioni natural!. A

sostegno poi di questa sua conclusione appena mai sara che

non si possano mostrare avverate nelP individuo parecchie

delle condizioni, che per sentimento dei teologi rendono per

se verisimile la medesima supposizione.

II negare adunque senza prove positive, in quei fenomeni

1'elemento naturale o dimenticarlo, non sarebbe cosa savia:

e se v' ha degli agiografl e dei mistici che, discorrendo di

tali rappresentazioni, mostrano di riguardarle senza esitazione

ne distinzione come fenomeni in istretto senso preternaturali,

non e certamente in virtu dei savii principii, ammessi da loro

stessi e dai teologi e dalla Chiesa in tali materie. Per lo con-

trario essi dicono cosa al tutto probabile, quando generica-

mente attribuiscono quegli effetti ad intervento del malo spi-

rito, senza volere asserire percio (se non ve n' ha indizii po-

sitivi) che quell' intervento fosse flsico o straordinario. E per

verita, nulla v' e d' incongruo, anzi per le ragioni esposte

sara il piu delle volte fondatissimo il sospetto, che il tenta-

tore, trovando la fantasia dell' individuo resa piii eccitabile

da cause comuni ed altresi dagli esercizii ascetici a cui que-

gli si e dato, se ne avvalga per destare in esso, per mezzo

di suggestioni ordinarie, delle allucinazioni acconce a distor-

narlo dal buon sentiero, sia per noia delle molestie o per con-

senso ad una tentazione, tanto piu veemente quanto ella e piu

sensibile.

Non cosi franchi si puo andare, invece, a giudizio dei mi-

stici, nell'ascrivere ad un intervento intenzionale dello spirito

buono le visioni e rappresentazioni devote, che occorrono alle

Serie XIV, vol. TIT, fate. 96. 43 9 xttt-tnlir* 1SSO.
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anime contemplative, per quanto innocenti e virtuose esse sieno.

E la ragione di cio, non meno chiara che profonda si e, che la

vita del cristiano trae il suo nutrimento e il conforto dal lume

della fede e dalle mozioni della volonta, non dalle apprensioni

sensitive e dagli affetti sensibili che ne conseguitano e sono

anzi per 1' uomo 1'ordinaria fonte degP inciampi : ond' e che

siccome 1'azione del tentatore dee portarsi naturalmente sulla

fantasia e sul senso, cosi i soccorsi salutari del buono spi-

rito si portano principalmente sull' intelletto e sulla volonta,

mediante il lume e P impulso della grazia; e solo secondaria-

mente e non sempre, sulle potenze sensitive. Egli e ben vero

che 1' induzione di tutti quasi i Santi ci mostra avere Iddio

voluto elevare in loro e graziare eziandio quelle potenze in-

feriori, traendole in parte delle sue comunicazioni : ma cio

non puo farci dimenticare nella pratica P attitudine che in

certe condizioni ha la fantasia umana ancora in un Santo,

a produrre naturalmente ogni foggia di rappresentazioni psi-

cosensorie.

In questa ambiguitk di contrarie congetture, savissimo e

il criterio svolto ampiamente dai teologi e adoperato dalla

Chiesa nei suoi tribunali, per discernere, se'non sempre nei

casi singoli, alineno nei complesso, fra le visioni meramente

naturali e quelle provenienti dallo spirito buono. II criterio si

fonda su due principii ugualmente certi. II primo e, che le

virtu cristiane, e piu evidentemente quelle che sono piu con-

trarie alle inclinazioni dell' umana natura, come all' amore

della propria stima e della propria volonta, ecc., cotali- virtu,

diciamo, non s' esercitano, e massime poi in grado eminente

e con costanza, senza Paiuto della grazia soprannaturale. L'al-

tro principio si e che le visioni ed altri fenomeni sensibili, se

sono da Dio, sono sempre ordinate all'esercizio di quelle virtu,

e pero dovrauno portar seco un impulso ed un ariuto ad eser-

citarle. Di qui consegue che se P anima, la quale provi tali

visioni,, si vegga uscire da esse piii iiivigorita all' esercizio

.delle virtu piu difflcili ed eccellenti, non puo stare che quelle

visioni siano un mero effetto della sua fantasia; che questa
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la lascerebbe debole come dianzi e calda al piu di affetti ste-

rili e non durevoli, se non anche di vanitosa soddisfazione.

E vero che per la infedelta dell'anima una o piii visioni ce-

lesti potrebbero andare vuote dell'effetto a cui mirava la grazia

che le accompagnava ;
sicchfe il criterio non sarebbe al tutto

sicuro nel senso negative: ma nel positive, chi ben 1' intenda,

egli non puo fallare e come tale ha un'applicazione vastissima

e sicurissima nei Santi venerati dalla Chiesa. Egli e altresi il

piu sicuro che s'abbiano i direttori nella guida delle anime;

ma, per la difficolt& che s' incontra nell' applicarlo ai singoli

casi particolari, avvedutamente avvertono i mistici doversi

alle persone. che provano in se tali fenomeni, inculcare che

non dieno gran peso a siffatte rappresentazioni, le quali non

canonizzano nessuno
;
e che pero gittino la scorza e fac-

ciano loro pro del frutto passando dalle imagini alia con-

siderazione delle verit& di fede e traducendo gli effetti sensibili

in opere sante. Tan to poco corrivi sono i veri maestri di spi-

rito ad accettare e spacciare per soprannaturali i fenomeni

d'origine ambigua!
Ma passiamo alia quarta supposizione della quale possiamo

spedirci in poche parole, applicandosi ad essa la maggior parte

delle considerazioni esposte a proposito della terza.

La quarta ipotesi, che puo farsi a riguardo di una visione,

e che (supponendone vero il fatto) essa sia stata in tutto e

per tutto preternaturale, in quanto 1'azione dello spirito che

la desto, non si restringeva nella misura delle ordinarie sug-

gestioni, incapaci di provocare una rappresentazione psico-

sensoria se non per 1'anormale eccitabilita che trova nella

fantasia dell' individuo. Qui invece, si suppone 1'azione dello

spirito, sufficiente per se stessa a produrre 1' effetto, indipen-

dentemenle dalle disposizioni individuali. Si puo supporre, in-

fatti, trattandosi, ad esempio di un'apparizione, che Iddio

stesso o un angelo o il demonio, per volonta o permissione

di Dio, abbia formato e proposto agli occhi del visionario il

simulacro dell'oggetto della visione: ovvero che abbia agito

fisicamente sul senso esterno vuoi della vista o dell'udilo,
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vuoi del tatto o del gusto o dell'odorato, sicche la percezione

movesse da impressione esterna preternaturale e non ab in-

trinseco dalla fantasia, esaltata per disposizione naturale. Tale

fu senza dubbio il modo di molte vision! fra quelle raccon-

tate nella Scrittura, in ispecie di quelle che toccarono a molti

insieme, come quando.lo Spirito Santo apparve, sotto i simu-

lacri simbolici di colomba e di flammelle, al popolo e ai di-

scepoli congregati ;
e furono senza dubbio recate da onde so-

nore quelle voci, da molti insieme udite: Questo e il mio

Figliuolo diletto e quelle altre: I/ ho glorificato e di nuovo

lo glorifichero : e neanche furono una mera rappresenta-

zione psicosensoria, ma pur troppo reali le sferzate, delle

quali il male arrivato Eliodoro mostrava i lividi, proprio la

dove gli astanti avean visto menarsi a furia i flagelli dei due

angeli.

Che questa medesima supposizione possa farsi a proposito

di apparizioni oggettive occorse nei tempi posteriori, ed anche

ai di nostri, dopo le cose dette dianzi, non occorre dimostrarlo

a nessuno spiritualista: anzi la supposizione apparira neces-

saria nelle rappresentazioni simultanee e quante volte il fe-

nomeno passi la misura degli effetti attribuibili alia fantasia

(com'e p. e. la produzione delle stimmate); verosimile poi, seb-

bene non necessaria, sara, se non pe' singoli casi almeno inde-

terminatamente per alcuni, quando si tratta di persone, nelle

quali si vede Iddio largheggiare, anche nel rimanente, di gra-

zie miracolose, come e il dono dei prodigi, della profezia, del-

i'estasi, compiacendosi di mostrare in loro straordinarii ef-

fetti della sua potenza e liberalita; e un d'essi sara il far

partecipare in loro anche le infime fra le potenze conoscitive

al tratto che hanno le loro anime con lui.

Ne solo delle rappresentazioni del senso esterno, ma anche

delle psicosensorie, si puo supporre che esse siano un effetto

semplicemente preternaturale: e lo saranno, quando F impres-
sione "dello spirito, che le produce, e di ordine superiore a

quello delle ordinarie suggestioni, essendo di per se> propor-

zionata a determinare nella fantasia quelle immagini si vi-



E LA CHIESA 677

vaci, quand'anche ella non v'abbia la menoraa disposizione.

Questa supposizione diventa necessaria quante volte manca

ogni ragionevole fondamento per supporre nel veggente ve-

runa delle disposizioni all'esaltamento fantastico, enumerate,

non che dai medici, ma ancora dai teologi. quali poteano

averne p. e. S. Pietro o S. Paolo, il prirao nella sua visione

del lenzuolo, il secondo in quella di Gesu sulla via di Daraasco?

Quindi nessun dubbio die ambedue le visioni fossero sopran-

naturali sott'ogni rispetto. II solo dubbio che puo restare ta-

lora in simili casi e, se la visione sia stata esterna, come do-

vette essere quella di S. Paolo, ovvero imaginaria, come si

puo credere che fosse quella di S. Pietro.

Che dire pero se la persona presentasse alcuna delle di-

sposizioni individuali, nelle quali si puo, secondo i teologi,

ammettere come possibili le visioni naturali o quelle d'origine

mista, ad esempio, se il veggente sia una donna, un febbri-

citante ecc.? Si dovra escludere in tal caso la possibilita di

una visione prettamente soprannaturale ? Evidentemeute no;

perocch^ Iddio 6 ben padrone di comunicarsi come vuole

anche a tali persone ;
e puo, se vuole, permettere che lo spi-

rito malo agisca sopra loro in modi straordinarii. Peraltro nei

singoli casi sara difficile poter asserire che cosi sia di fatto,

salvo che Teffetto non sorpassi le forze della natura: e sara

invece assai verosimile che le visioni, voci, ecc. siano state

piu o meno spesso miracolose in quelle persone, (quali sono

i gran Santi e le Sante), in cui si vede che Iddio si piacque

di operare altri effetti soprannaturali e miracolosi.

Resta per ultimo la quinta supposizione, di applicazione si

ampia e si varia, come sara facile intendere dai cenni che da-

remo soltanto in breve. si tratti adunque del complesso delle

visioni avute da una persona; ovvero di una sola visione

presa nel suo complesso, cioe secondo il principio, il mezzo,

e il fine, e secondo la parte che vi prendono le varie potenze,

compresa la ragione: nell'uno e neiraltro caso, diciamo, puo

supporsi, e spessissimo sara, che 1'elemento naturale e il pre-

ternaturale, e, nel preternaturale, il divino e il diabolico, e le
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loro operazioni secondo i modi esposti nelle tre supposizioni

precedent!, si succedano a vicenda; sicche ha da andare ne-

cessariamente errato chi estende incautamente al tutto, o ad

un'altra parte, il giudizio che egli avra formato prudentemente

sopra una delle parti.

Cotesta varieta di origini e di fenomeni puo incontrarsi,

dicevamo, nel complesso delle visioni avute da una stessa per-

sona: cotalche, sebbene in alcune di esse e anche in molte

sia intervenuto Pelemento soprannaturale, nulla vieta che altre

fossero meramente naturali. Ad esempio : non mancano uo-

mini dotti e pii che propendono a riguardare come celesti le

visioni contemplative, che ebbe PAnna Catterina Emmerich

intorno alia Passione del Redentore. Frattanto pero, fra le

visioni di quella pia estatica ve n' ha delle altre che si pos-

sono ritenere senza esitazione per prettamente umane: come

quella, dietro la quale descrive il mondo della Luna con idee

certamente non rivelate; oqueiraltradeH'uccellino, nella quale

la stessa TEmmerich non mostrava di ravvisare, non che altro,

un senso simbolico. Questo prova come quella figliuola, per

quanto potesse essere innocente e virtuosa in grado eziandio

eminente, pure per naturale disposizione della fantasia era

capace di produrre delle rappresentazioni psicosensorie. E,

posta una tale attitudine, si concepisce come potesse formar-

sene altresi nel contemplare argomenti sacri, o aggiungere

qualcosa di suo alle scene che le venissero per avventura sug-

gerite dallo spirito buono.

Un altro esempio. Poche Sante goderono ancor viventi si

grande riputazione nella Chiesa per abbondanza di illustra-

zioni ed altri doni miracolosi, come S. Ildegarde. Dalla sua

vita e dagli scritti si rileva che andava soggetta a malattie

neurotiche, ed era di fantasia straordinariamente attiva e di

straordinaria intelligenza, accresciutale anche prodigiosamente

circa il quarantesimo anno della sua eta, se stiamo a cio che

essa stessa racconta e che ne conchiusero dopo minuta in-

quisizione i commissarii spediti da Papa Eugenic III ad esa-

minarla. I medesimi sentenziarono che le sue visioni erano da
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Dio. Di celesti adunque ne aveva senza dubbio, come ne avea

di evidentemente profetiche. Ma mirando poi alle insussi-

stenti nozioni d'astronomia, di cosmologia, di fisica, di fisio-

logia, di medicina, che formano in parte non piccola 1'og-

getto di molte sue visioni, si ha buona ragione di credere che,

per quella parte esse fossero un lavoro della sua fantasia, che

elevava a rappresentazione psicosensorie i concetti del suo

vivacissimo ingegno.

Un' altra donna straordinaria fu la Ven. Maria d'Agreda.

Scrisse una Vita della B. Vergine non gia dietro a visioni che

ne avesse avute, ma indottavi da una voce interna e secondo

che le veniva dettato o le si veniva rappresentando alia mente.

Teologi gravissimi e personaggi di virtu segnalata furono e

sono di parere che ella fosse guidata, nello scrivere, da lume

celeste: ma e pur d'uopo fare un'eccezione per certe incon-

gruita storiche, che spiacquero, secondo il Gorres, agli Esa-

minatori Romani di quello scritto; e noi, per nostra privata

opinione, faremmo eccezione eziandio per quel che dice di certe

tentazioni, a cui la Vergine Santissima sarebbe stata esposta:

opinione che certo offenderebbe il pio senso dei piu fra i fe-

deli, e che non troverebbe appoggio, a cercarvelo, nei Padri

della Chiesa.

Sarebbe facile il moltiplicare gli esempii per ciascuno dei

modi, in cui Pelemento naturale e il soprannaturale, e i loro

effetti, successivamente concorrono alia produzione di un fe-

nomeno che in realta non e un solo, ma come tale si apprende

da chi non lo esamina attentamente nelle sue parti. S. Ignazio,

maestro fra i primi in tali materie, stabilisce quest'aurea re

gola: doversi accuratamente distinguere il tempo nel quale

altri e sotto 1'azione dello spirito buono, e quello che lo segue

immediatamente; nel quale le potenze dell'uomo ricorninciano

ad agire per conto suo: e di qui conclusioni, interpretazioni,

e, alPuopo, rappresentazioni sensibili, che s' attribuiscono a

causa superiore, doveche non sono che cosa puramente umana,

soggette ad errori ed illusioni. E vero bensi che 1'applicare

saviamente questa ed altre tali regole riesce non di rado assai
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difficile anche ai piii pratici ed avveduti, ma in ogni caso elle

giovano per rattenere sulla via dei giudizii troppo assoluti.

E qui mettiarao fine a questi articoli, che intendemmo di

destinare, non ai maestri di tali materie, ma ai laici, che di

rado ne sentono parlare, e il piu delle volte a sproposito. Essi

hanno potuto vedere quanto aliena sia la Chiesa dall'ammet-

tere senza severa critica il soprannaturale nei fenomeni che

abbiamo considerati
;
e altresi dal fomentare Timprovida cre-

dulita di certuni per tutto quanto si presenta loro come estasi,

visione, rivelazione, profezia, intervento di spiriti buoni o mal-

vagi. Ma al tempo stesso i nostri buoni lettori si saranno po-

tuti convincere, che vizio non punto minore, anche nell'or-

dine scientifico, il voler ridurre tutto alle sole forze della

natura, e, nel caso nostro, a cause patologiche. Questa, a chia-

marla col suo nome, e mera grettezza di testa schiava di pre-

venzioni sistematiche. Un ingegno largo e libero deve abbrac-

ciare collo sguardo il Cosmo, qual e, con tutto il complesso

dei fenomeni e delle forze che si rivelano in esso. Se una classe

di fenomeni, come sta di fatto,. rivela una claese di agenti e

d'azioni di fuori delle cause visibili, una mente libera com-

prendera ancor questo elemento nella scienza che egli ha del

Cosmo
;
e non s'ostinera nel puerile proposito di accettare per

buone tutte le spiegaztoni piii insulse, purch& escludano il

preternaturale. Dicono che questa 6 scienza! Scienza? Ella e

pretta fede, non divina no, ma umana: fede nelle lezioni che

ebbero, studiando, da' loro maestri, fede in quel che affermano

dommaticamente i corifei del razionalismo. Piacesse a Dio che

tutti i dispregiatori ed impugnatori del soprannaturale ragio-

nassero da se! Molti sono di ottimo ingegno; e se Tadoperas-

sero con indipendenza, si disdirebbero senza dubbio di tanti

pregiudizii, che mantengono per pura deferenza all'autorita

altrui.
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V.

Se nella determinazione delle contrade e de' paesi primi-

tivamente abitati dagli Hethei innanzi alle loro migrazioni, ci

fornirono preziose notizie la Bibbia e le iscrizioni egizie e as-

siro-caldee, dobbiamo nondimeno confessare che una qualche

incertezza poteva restare nell'animo de' nostri lettori per ri-

sguardo non della Siria, ma dell'Asia Minore. Imperocchk dei

popoli Hethei e confederati con gli Hethei nell'Asia Minore,

il solo ricordo monumentale si ha nelle iscrizioni del tempo
di Ramesse II, il che vuol dire in etk relativamente tarda, cioe

dopo circa otto secoli dacche gli Hethei avevano lasciata la

patria. Vero e che nel nome di Siria in tempi antichissimi era

compresa quella che poscia fu detta Asia Minore *, ma cio

1 II nome d'Asia Minore e ignoto a' classici e comincia ad essere usato-

al IV secolo dell' Era Volgare, con Orosio. Strabone la chiama
Y; xepooyqodg,

*j 'Aoca TJ fcvcog ToD Taupou, ^ 'Aafcx i\ib$ TOU "AXuoj xal TOO Ta-jpoo. Ero-

dato ha : ^ *Aoa ^ 4vTO{ 'AXuog, ovvero alta e bassa Asia : ^ avco 'Aota, ^

xatio 'Aa{a. Cf. Perro*. Hist, de 1'Art dans 1'Antiquite, T. IV, Chap. Ill,

p. 571, n. 1.
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non toglie che un certo che di vago e di mal definite non

adombri la mente dello storico e del geografo, massimamente

in una quistione dove geografia e storia sono inseparabili, e

1' una dee prender luce dall' altra, e cospirare amendue alia

soluzione d'un problema etnografico di cosi grande difficolta

ed importanza.

Or quella qualunque ombra di dubbiezza e d' incertezza e

pienamente rimossa e dissipata dalla prova di fatto, dai mo-

numenti cioe che in tutta Testensione dell'Asia Minore restano

ancora testimoni degli Hethei che in eta remotissime vi abi-

tarono. Laonde due cose si debbono da noi dimostrare : che

esistono monument! in tutta FAsia Minore, e che questi mo-

numenti agli Hethei s'appartengono. Ma prima di parlare di

monumenti degli Hethei nell'Asia Minore, mettera beue per la

migliore intelligenza della presente quistione, prender le mosse

d'un po' piu alto e narrar brevemente come e per chi s' ini-

ziarono le ricerche hetheologiche.

Monumento e iscrizione di Karabeli 1
.

Molti dotti viaggiatori s' erano abbattuti qua e cola per

TAsia Minore in certi monumenti singolari che non erano al

tutto greci, ne al tutto egizii o assiro-caldei
;
ma pur presen-

tando qualcosa di somigliaute all'arte greca arcaica, egizia e

caldea, serbavano tuttavia un tipo loro proprio e particolare,

come le iscrizioni geroglifiche o ideografiche che leggevansi

in essi scolpite e quasi sempre in rilievo. Ma per lo spazio

di 33 anni, dalla scoperta cioe del primo monumento hetheo

a Nymphio o Nymphi nel 1839, fino al 1872, quando il Rev.

Guglielmo Wright, inviando in Inghilterra i getti o le im-

pronte delle iscrizioni di Hamath, suggeriva doversi siffatti

avanzi attribuire agli Hethei, nessuno ne aveva avuto il ben-

che lieve sospetto : nessuno almanco, se sospetto n' ebbe, lo

fece manifesto. Ondeche 1' indicazione del Wright, come dice

il Capitano Burton, e la sua teorica furono accolte la prima
1

II Texier scrive questo nome Kara-Bell; gl' Inglesi Karabel e il Perrot

Karabt'-li.
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volta magno cum risu '. E in efFetto il monumento di

N3'mphio, veduto prima dagli Inglesi Bargos e Renoaard,

poscia dall'Eckembecher, il quale ne diede annunzio al de Ner-

ciat a Smirne, e flnalmente visitato, copiato e descritto in

quello stesso anno 1839, dal Texier, fu giudicato da costui,

dall'Ampere e dalle due Accademie di Parigi e di Berlino,

opera egizia, ricordata gi& da Erodoto quale ritratto di Se-

sostri (Ramesse II)
2

. Senonche altri non vi vollero riconoscere

ne provenienza ne arte egizia, come il Kiepert che visito il monu-

mento nel 1843 3
,

il Lepsius e il Rosellini; percioeche 1'iscrizione

giudicata dall'Ampere prettamente egizia, tale non appariva

al Rosellini, che la considerava anzi contraria alle regole della

scrittura geroglifica, sia per la incorretta disposizione del car-

tello, sia per 1'uccello scolpitovi, il quale ed era straniero alia

stessa scrittura, e rivolto, contro tutte le regole, in direzione

opposta alia figura, alia quale appartiene. Stimava pertanto

il dotto Egittologo che lo scultore avesse voluto dare alia fi-

gura una somiglianza con 1' imagine de' Faraoni, tanto piii

che gli parve scorgere sul basso- rilievo anche il simbolo pro-

prio de' Re d' Egitto, 1'ureo 4
.

Dalla descrizione del monumento intended meglio il let-

tore la causa di tanta disparitk di opinioni. All'estremo con-

fine dell'Asia Minore e sull' antica strada che va d' Efeso a

Focea, da Smirne a Sardi e dove appunto queste due vie s' in-

tersecano, in un burrone detto oggidi Kara-Bell, Karabel o

Karabeli, all'altezza di 40 a 50 metri dal torrente che si getta

nel Nif-Ciai, vedesi scolpito di profile e volto a oriente, in

roccia calcare durissima e di color grigio, un guerriero con

una acconciatura del capo somigliante a un tululus o berretto

di forma conica. Nella destra ha un arco rallentato, nella si-

nistra una lancia, e una zagaglia alia cintura. II corpo e chiuso

1 Besant's Memoir of C. F. T. Drake p. 19. Cf. W. Wright,
The Emp. of the Hittites, sec. ed. p. 124.

2 Gf. Texier, Descript. de VAsie Mineure, T. II, pp. 302-304; T. II,

1849, p. 132.

3 Cf. Archaeol. Zeitung. T. I, p. 33.

* Cf. Texier, op. cit. T. II, p. 308.
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in tunica corta a strie oblique, con calzari a punta ricurva

all' insu, secondo il costume asiatico, che ancor si conserva in

certi luoghi montagnosi dell'Asia Minore. Tutta la persona e

come incorniciata da una nicchia in forma di pilone, alta due

metri e mezzo, larga alia base un metro e 90 c., e un me-

tro e mezzo in cima dov' e una specie di coronamento trian-

golare
l

. Se dalla descrizione qui data si par chiaro che il

basso-rilievo non ha nulla d'egizio, e cosi ne parve anche ad

altri quando si agito la questione fra il Texier e il Kiepert,

la presenza de' geroglifici tuttavia faceva si che la maggior

parte de' dotti inchinasse a riconoscere in esso il Sesostri

di Erodoto 2
. Imperocche, come si esprimeva il Texier, a

voler negare Porigine egizia del monumento, dovevasi indi-

care pur un sol popolo d'Asia, il quale avesse fatto uso di

segni geroglifici. Ora non se ne conoscendo veruno, forza &

concedere esser cotesto un monumento d'origine egizia. II

Kiepert dunque non volendo ammettere siffatta provenienza,

fu costrettq a dire che que' segni geroglifici erano stati scol-

piti dopo. Ma il Texier negava giustamente come ardita oltre

misura e onninamente inammissibile la supposizione del Kie-

pert. Mercecche i geroglifici essendo scolpiti in rilievo,- sarebbe

stato necessario per aggiungerveli, rifare tutto il fondo del qua-

dro e crescere Taggetto della figura. Del che non essendo se-^

gno o traccia sul monumento, convien dire che si la figura

come i geroglifici sieno fuor d'ogni dubbio, contemporanei.

In questa controversia la ragione e il torto era d'ambe

le parti. II Texier errava nel giudicar egizio il bassorilievo

di Karabeli, ma negava a ragione il supposto del Kiepert.

Questi era nel vero allorche quel monumento dichiarava non

egizio, ma la prova da lui data era contraria alia realtk del

fatto, poiche que' geroglifici non erano stati aggiunti dopo,

ma scolpiti al tempo stesso che il bassorilievo fu lavorato.

1
Cf. Perrot, Le Bas-relief de Nymphi, d'apres de nouveaux renseignements,

nelia Rev. archeol., Nouvelle Serie, T. XIII.

2 Cf. Perrot, Hist, de I'Art dans VAntiquite", des Monuments Heteens de la

Lydie, T. IV, p. 742-752.
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L' ignoranza in che si era nel 1839 e per parecchi anni dap-

poi, d'un' antichissiraa gente, la quale aveva avuto scrittura

gerogliflca propria come idioma proprio, e vastissimo impero

federative in tutta la Siria e 1'Asia Minore, dovevano neces-

sariamente far sorgere quistioni ed ipotesi strane, come in-

terviene tutte le volte che si vuole spiegar 1' ignoto per quel

ehe noto, e tra questo e quello non v'e connessione di ve-

runa sorte. La supposizione pertanto onde moveva il Texier,

che nessun popolo d'Asia avesse scrittura gerogliflca, era falsa,

e falso percio il conseguente che i gerogliflci del monumento

di Karabeli e il monumente stesso fossero d'origine egizia.

La controversia non fu tuttavia inutile, avendo aguzzato

T ingegno de' viaggiatori che negli anni appresso visitarono

il monumento di Karabeli, fra' quali il Perrot che lo dichia-

rava non egizio. Nuove scoperte intanto del medesimo stile e

con gli stessi segni ideograflci si succedevano felicemente ad

Hamath, a Karkamish, ad Aleppo, a Ibreez o Ivris, nelF an-

tica Licaonia; a Boghaz Keui, la classica Pteria, secondo al-

cuni; ad Eyuk, Tuna e Faltra poste sulla sponda orientale

del flume Halys e lungo la via che da Sardi corre air Arme-

nia; a Ghiaurkalessi in Frigia, vicin di Frahtin, sulla som-

mita d'una delle montagne del Bulgar Dagh, in Licaonia: a

Birejik e altrove tanto in Siria, quanto nell'Asia Minore. Ora

dal riscontro di tutti cotesti monumenti e delle iscrizioni fra

loro, veniva chiaro e indisputabile il fatto che essi dovettero

appartenere a una gente o nazione, la quale in et& lontane,

in tutta 1'alta Siria e 1'Asia Minore fino alFEgeo e al Ponto

Eussino, era stata florente d'arti, di studii e di potenza. E(I

invero il monumento di Nymphio o Nymphi, Tantica Nym-

phoeum, luogo di delizie degli Imperatori bizantini, era illu-

strate a parte a parte, per lo stile, il costume e i geroglifici

in rilievo, da parecchi monumenti dello stesso genere e mas-

simamente per quelli della stessa cittci capitale orientale degli

Hethei, Karkamish, scoperta da Giorgio Smith ] nel posto della

moderna Jerablus, detta altresi Jerabis.

1
II Parsons ascrive al Console inglese Skene la priorita nell' identifies-
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II dotto Orientalista G. Wright dimostra che il nome Je-

vablus e un' invenzione di viaggiatori europei. II piii moderno

nome arabo e Jerabis, il piu antico Jirbds. Questi nomi rap-

presentano il siriaco Aghnpos o Aghropos, corruzione an-

ch'esso del greco Evropds, EOpw^os
x

. Karkamish perdette

Tantico splendore e la potenza sotto 1'ultimo Re degli Hethei

Pishiris, vinto da Sargon 1'anno 717 a. G. C.

Monumenti e iscrizioni di Jerabis (Karkamish)

Diamo ora con brevita la descrizione di quanto fu trovato

a Karkamish, dopo la morte di G. Smith, quando la direzione

degli scavi fu affldata al sig. P. Henderson, successore dello

Skene nel consolato di Aleppo. Con la stessa brevita daremo

poscia contezza di tutti gli altri monumenti e delle iscrizioni

scoperte in Siria e nell'Asia Minore, acciocche i nostri lettori

si possauo formare il vero concetto delParte hethea, la quale

e diversa dalFegizia e solo in alcuna cosa afflne alia babilo-

nese arcaica. Delle comuni proprieta dell'arte hethea, che si

rilevano da' monumenti comparati fra loro, primo forse a par-

larne fu Giorgio Perrot, com'egli stesso ci dice : J'ai peut-

etre ete le premier a essayer d'indiquer les caracteres com-

muns qui distinguent les monuments que Ton appele aujour-

d'hui Hittites. Cf. G. Perrot, M6moires d'Archeologie, d'Epi-

graphie et d'Histoire (1875), in 8. Didier), IV. UArt de I'Asie

Mineure, ses origines, son influence
2

. Soggiunge peraltro, che

recentemente, dopo la scoperta de' monumenti analoghi nel-

1'alta Siria, quelle proprietk o caratteri si sono di nuovo de-

terminati con maggiore^precisione. dal Lenormant in un arti-

colo intitolato : Bas-relief decouvert pres de Roum-Qalah 3
. Ma

zione della collina di Jerabis col posto dell' antica Karkamish. Cf. Times,
23 Agosto 1876.

1
Cf. Proceedings, Feb. 1881, p. 58-59. Hoffmann Ausziige aus syrischen

Akten persischer Ma'rtyier nelle Abhandl. ftir d. Kunde d. D. M. Gesell-

schaft, VIII Band. n. 3.

2 G. Perrot, Hist, de I'Art dans I'Antiq., T. Ill, Phenicie-Chypre, Paris,

Hachette, 1885, p. 448, n. 2.

3 Gazette archeologique ,
8. ann. pp. pp. 121-132.
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di siffatte propriety dell'arte hethea diremo dopo la descri-

zione de' loro monumenti. Cominciamo da quelli di Kar-

kamish.

Tutte le iscrizioni scoperte a Karkamish dall' Henderson

sono ora al British Museum, e furoiio descritte con somraa

diligenza dal sig. Rylands, Segretario della Society di Arclieo-

logia Biblica di Londra *, come tutte le altre trovate ad Ha-

math, Aleppo e altrove. La prima indicata come Je seguenti

con J. (Jerabis) (J. I.) 6 un largo pezzo di basalte alto pollici

39 YO* tagliato a gradi verticali, con lettere a pi6 di ciascuna

colonna. La seconda (J. II) pure in basalte, con una flgura,

la quale ha molto sofferto dal tempo. La pietra e alta piedi 3,

pollici 10 s
/4 ; larga piedi 2. pollici 1

3
/4. La flgura e chiusa

in una lunga veste che scende flno alia caviglia del piede; la

calzatura come si puo argomentare da quel che ne avanza,

ha la punta leggermente rivolta aH'insu
;
un bracciale ovve-

rosia armilla di tre o quattro anelli cerchia il braccio che e

nudo presso il gomito, e nella sinistra, la sola che ora rimane,

tiene un bastone o mazza o, secondo che altri opinano, uno o

piu dardi.

La terza (J. Ill) anche in basalte, e scolpita in giro dietro

la flgura, la quale da qualche lato ha 1' apparenza d' una co-

lonna circolare. L' altezza ora di piedi 5 e 5 pollici all' in-

circa, e di piedi 2 e pollici 6 1

I2 la larghezza nella parte piana.

L' iscrizione, benche non intera, e nondimeno la piii lunga di

quante flnora se ne conoscano
;
contiene molti caratteri nuovi

e non conosciuti, ma di forme squisitamente belle
;
e con que-

sti si veggono altresi caratteri e combinazioni di caratteri noti

a noi, perciocchfe identici a quelli d' altre iscrizioni provenienti

dallo stesso luogo. La flgura sul lato piano e scolpita in basso-

rilievo e ci offre di fronte un Re o un sacerdote ritto entro

una nicchia, della quale resta ancora una parte. Mancano la

testa e le spalle. Le mani sono chiuse e cancellate sul petto ;

Transact, of Bibl. Archaeol. Soc. Vol. VII. The inscribed stones from Je-

rabis, Hamalh, Aleppo etc. p. 429 e segg. Si trovano anche insieme con

altre scoperte dipoi, nel Wright, o, c. in fine.
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la sinistra stringe uno scettro simile a quelli trovati in mano

delle figure di Eyuk e di Boghaz Keui. La lunga veste e li-

stata, con fasce in sul petto ornate di cerchielli concentrici si-

mi)i a rosette, e d'altri disegni svariati.

La quarta lapide (J. IV), alta piedi 2 e 6 pollici, larga piedi 2

e 2 pollici, ci presenta una flgura di forme affatto assire. Ha

due ale in basso e dovette percio averne due altre in sommo.

Nella destra tiene un canestro o vasello come nelle imagini

delle sculture assire. L'altro braccio doveva essere levato in

alto e stringere in mano uno scettro o qualche oggetto sacro.

Frammenti in gran numero di lapidi con iscrizioni e figure

si possono vedere nelF Opera pregevolissima del Wright ',

tutti provenienti da Karkamish ed ora nel British Museum.

Un' altra scoperta dell' Henderson fu quella del vasto appar-

tamento d' un palazzo che guarda fra Ponente e Tramontana.

Lungo 18 metri e largo 5 a un dipresso, aveva la forma di

un corridoio con camere
;
ma quel che ora ne rimane e il

solo muro occidentale con due grandi tavolette in calcare,

dov' e rappresentata la Venere Siria, cui fa atto di adora-

zione una sacerdotessa. La dea e di prospetto, nuda, alata
;

co' piedi uniti e in capo il berretto conico che e la forma pri-

mitiva del frigio, e che si osserva con piccole differenze, in

tutte le sculture hethee. La sacerdotessa adoratrice della Ve-

nere hethea e avvolta in lunga veste; e di nudo non mostra

altro che le braccia e parte del petto. Attorno alia vita le corre

un cinto formato di due corde annodate di dietro. Le osser-

vazioni, alle quali da luogo questo importantissimo monumento

degli Hethei di Karkamish, in risguardo dell'arte e della re-

ligione, le rimandiamo alia fine della descrizione di tutti i mo-

numenti della Siria e dell'Asia Minore.

Iscrizioni di Hamath.

Dalle iscrizioni di Karkamish passiamo a quelle di Ha-

math, che furono le prime ad essere scoperte e diedero il nome

1 The Empire of the Hiltites, PI. XI, XII, XIII, XIX, XX, XXI, XXII.
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di hamathee alle altre trovate di poi ;
fintantoche il numero

di queste crebbe in tanto e con si perfetta somiglianza con

quelle di Hamath, che non si poterono piu oltre indicare col

nome particolare di hamathee, si bene con quello piu generate

e piu vero di iscrizioni hethee.

Fin dal 1866 il Burckhardt esplorando Hamath, scopriva

nelP angolo d' una casa de' Bazar, una pietra coperta di gero-

glifici ch' egli dichiarava different} dagli egizii '. Nessuno vi

fece caso, e il Porter due anni dopo scriveva che in Hamath

non si veggono antichita 2
. Solo nel 1870, per opera del Con-

sole generale americano Sig. Aug. Johnson, e dell'Americano

Missionario, Rev. S. Jessup, che s' abbatterono nelle iscrizioni

di Hamath, si desto la curiosita e 1' ardore de' dotti e si penso

di metterle in salvo. Ma il Johnson, nel pubblicare nel 1871,

la pittura d' una delle iscrizioni nel First Quarterly State-

ment of American Palestine Exploration Society, faceva sa-

pere che difficolta pressoche insuperabili dalla parte del fana-

tismo musulmano, impedivano di prender gessi o calchi delle

iscrizioni
; quel che solo si pote ottenere fu qualche imperfetto

disegno de' pittori del paese. Intanto i signori Drake e Palmer,

reduci dalle loro escursioni nel Deserto, veduti que' disegni,

ne avvisarono la Societa del Palestine Exploration Fund, la

quale spedi il Drake a fin di esaminare e copiare le iscrizioni.

Questi prese fotografie e schizzi delle piu importanti, ma dalla

plebaglia montata in collera fu obbligato di affrettare il la-

voro senza potere ottenere 1' effetto.

II capitano Burton, essendo Console inglese a Damasco,
visito Hamath, diede una buona descrizione delle lapidi e dei

luoghi dove si trovavano, e le pubblico nella sua Opera :

Unexplored Syria
3

. Quando il Burton comincio a trattare

P acquisto d' una lapide col padrone della casa dov' era inca-

strata, con un certo Jabbur, si senti domandare cento napo-
leoni! Laonde bene a ragione suggeriva il Burton, non v'es-

* Travels in Syria, p. 146.

*
Murray's Handbook, H, p. 588.

3
I, p. 335.

S0rie XIV, vol. VII, fasc. get. 44 tettembre 1890
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sere altro mezzo efflcace per salvare le iscrizioni, che un or-

dine del Visir.

In questo veniva create Governatore della Siria, Subhi

Pasha, greco di stirpe, e avuto per il piu dot to uomo fra i

Turchi. Egli infatti, per le sue collezioni di medaglie e d' altri

oggetti d' arte, era in relazione co' dotti d' Europa, e piu tardi

fondava il Museo di Costantinopoli. Proflttando di questa fa-

vorevole occasione, il Rev. Sig. Guglielmo Wright, invitato dal

Subhi di accompagnarlo ad Haraath col console di Damasco,

il Sig. G. Kirby Green, gli chiese appoggio ed aiuto per la

impresa che meditava, di prender copie perfette delle iscrizioni

di Hamath. II che egli di leggieri ottenne. Gli episodii di quelle

giornate spese a rimuovere le lapidi e a preuderne i gessi,

sono de' piu belli e piacevoli e meritano d' esser letti nelP Opera

piu volte citata del Rev. Sig. Wright J
. Cavati i gessi con la

maggior cura e diligenza che far si potesse, furono inviati a

Damasco e quindi in Inghilterra per il British Museum. Gli

original! sono ora al Museo di Cinili-Kiosk a Costantinopoli
2

.

Nel 1872 il Wright diede la descrizione delle lapidi di Ha-

math in una lettera che fu pubblicata neH873 3
. Tavole delle

iscrizioni comparvero nello stesso anno nel Journal of the An-

Ihi-opological Institute 4
,
con lettere xe osservazioni del Dott.

Hyde Clarke. Segui un articolo del Rev. Sig. G. Hayes Ward,
intitolato The Hamat Inscriptions con tavole 5

. Nel 1876, il

Sayce leggeva alia Societa di Archeologia Biblica di Londra,

un suo scritto col titolo : The Hamathite Inscriptions con

una tavola List of Hamathite Hieroglyphics compared with

Kypriote Characters 6
. Nel Maggio del 1877, il Rev. signor

Hayes Ward, di New-York, leggeva a Boston, innanzi alia

i 0. c. p. 4-12.
*

Cf. S. Reinach, Catalogue du Musee imperial d'antiquites, 1882, p. 83.

3 Palestine Explor. Fund Quarterly Statement, 1873, p. 61 Proceed. Soc,

Bibl. Arch., Vol. Ill, Session 1880-81, p. 9.

4 Vol. II, 1873, p. 41-52.

5 Second Statement American Palestine Explor. Fund. Soc., 1873, p. 19

e segg.

Trans. Soc. Bibl. Arch., Vol. V. p. 22-32, 1877.
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SocietS. Orientale Americana, un discorso : On the Hiltite

Inscriptions ,
e dichiarava doversi oramai chiamare col nome

di Hittite le iscrizioni flno allora dette Hamathee !
. Tavole

delle iscrizioni e comunicazioni s'ebbero poi dal Rev. Signer

Dunbar Heath nel 1880, ripubblicate nel 1881 2
.

Iscrizione di Aleppo.

Anche in Aleppo fu trovata una lapide con caratteri he-

thei in pessimo stato. Essa e in basalte come quelle di Ha-

math, e in due pezzi, 1'uno incassato in una moschea, Faltro

neir harem d'una casa adiacente. II Sig. Carlo F. Tyrwhitt

Drake nel 1872, ne diede un' incisione nell' Opera Unexplored

Syria
3

. Nell'anno appresso il Clermont-Ganneau la pubbli-

cava sotto il titolo di Iscrizione ideograflca trovata in Aleppo,

simile a quelle di'Hamath, e T incisione in legno dell'iscri-

zione e presa da un disegno del Paucker 4
. Nel 1874 G. Smith

vide P iscrizione sul luogo e la dichiaro a new Hamath In-

scription una nuova iscrizione di Hamath 5
. II Rylands tanto

benemerito della riproduzione esattissima e quasi scrupolosa

di tutte le lapidi con iscrizioni che furono scoperte flnora nella

Siria e nell'Asia Minore, tento insieme col Sayce, di dare una

com'egli la chiama probabile ristorazione di questa iscri-

zione, mettendo a profltto le copie del Drake, del Clermont-

Ganneau, dello Smith, del Maggior Generale S. W. Crawford

e del Boscawen. Le copie pertanto materialmente differiscono,

e P iscrizione e visibilmente tanto guasta e scancellata, che

non se ne puo cavar nulla di certo e di veramente utile, sal-

voche non si giunga a ottenerne una buona fotografia o un

1 Jour. Amer. Orient. Soc. Vol. X, i860, p. CXXXIX.
1

Quarterly Statement Palest Explor. Fund, 1880, p. 206-210 ib. 1881,

p. 118-124 e p. 174, 218. Cf. dello stesso, Jour, of the Anthropological Insti-

tute, Vol. IX, p. 369, 375. Proceed. Soc. Bibl. Arch., Vol. III. Sess. 1880-

81, p. 23-24.

3 Burton and Drake's Unexplored Syria ,
Vol. II, p. 186.

4 Cf Palest. Explor. Fund Quar. Stat., 1873. p. 72. Journ. Asiat.,

Avril, 1873.
5
Assyrian Discoveries, 1875 pp. 164, 422.
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calco accuratissimo *. Passiamo ora a indicare i monument!

e le iscrizioni degli Hethei nell'Asia Minore. Dicemmo gik del

monumento di Nymphi o di Karabel, noto sotto il nome di

Pseudo-Sesostri. Esso, come vedemmo, e nell'estrema parte

occidentale dell'Asia Minore, nella Lidia, tra Smirne e Sardi.

Monumenli e iscrizioni d'Ibriz o Ivris

nell'antica Licaonia (Iwris del Kiepert).

Ibriz e posto sotto le alture del Bulgar-Dagh, tre ore al-

Fincirca al Sud-est di Eregli, succeduta alFantica Kybistra. Ere-

gli e al piano, Ibriz giace a pie della montagna che chiamasi

oggi Ibriz- Dagh. II monumento d'Ibriz e tagliato in un muro

di rupe che s'alza sopra un torrente d'acque limpidissime, ed

era stato gi veduto dall' Otter, viaggiatore Svedese, nella sua

missione in Oriente affldatagli dal Conte di "Maurepas. Lo vide

dipoi il Fischer, Ufflciale Tedesco, e lo schizzo preso da lui

fu riprodotto dal Ritter 2
. II Rev. E. I. Davis ne diede il primo

una descrizione accurata e un disegno fedele nel 1876 3
,

Nel 1882, il Ramsy visito il monumento e alia descrizione del

Davis aggiunse qualche osservazione riguardante alcuni par-

ticolari del costume delle figure
4

. Per una piu estesa notizia

de' monumenti hethei quanti se ne sono fin qui scoperti, ri-

mettiamo il lettore alia bell' Opera del Perrot 5 Storia del-

TArte nell'Antichitd. II monumento d'Ibriz si compone di due

figure colossali, ma di grandezza differente. La piu grande

misura circa 6 m. 08, la minore, 3 m. 60. Esso rappresenta

una divinit^ (figura piu grande), vestita all'hethea, con tu-

1

Rylands, Inscribed Stones from Jerabis, Hamath, Aleppo, ecc. nelle Trans.

Soc. Bibl Arch. Vol. VII, p. 434, 435. Cf. W. Wright, o. c. PI V, VI, VII.

*
Kleinasien, T. I, tav. III.

3 On a new hamalhite Inscription, nelle Trans. Bibl. Arch. Soc. T. IV,

part II, 1876, p. 336.

4
Bas-relief of Ibriz, nella Archaeologische Zeitung 1885, p. 203-208,

tav. XIII.

5
Perrot, les Hetheens, la Syrie septentrionale et la Cappadoce, nel-

1'Opera Histoire de 1'Art dans 1'Antiquite. T. IV, Livre sixieme, p. 483-804,

e Additions et Corrections in fine.
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nica cio& fino al ginocchio, e stretta alia vita con cintura

alta, e lembi in forma di voluta jonica rovescia. Le gambe son

nude, la calzatura e in borzacchini a punta ricurva. La testa

e coperta della tiara conica ornata di piu paia di corna, e

tutta la figura scolpita di profllo ha un'aria severa, atteso il

taglio dell'occhio che e grande e molto arcuato, e il naso, che

senz'essere deforrae, e anch'esso grande e alcuna cosa aqui-

lino. II labbro superiore e nudo J

,
la bocca piuttosto piccola ;

la barba e la chioma Tuna e Paltra di quattro liste inanel-

late, unite, simmetriche. Nella sinistra che levasi all' altezza

dell'omero, stringe un manipolo di spighe, i cui gambi in fa-

scio toccano la terra, dietro la punta dello stivaletto. Nello

spazio tra le ariste e il profllo del volto e di mezza la tiara,

e un'iscrizione in caratteri hethei. La destra tiene un ramo

pendente con grappoli e foglie di vite, il cui ceppo sorge di

terra, dietro il pie destro. I grappoli son quattro, tre de' quali

sono disposti bellamente, due davanti lungo la cintura, Paltro

alia stessa altezza vien fuori dalla parte di dietro e riesce

sotto il gomito.

L'altra figura che sta rivolta di profile alia divinita, in

atto di preghiera o di adorazione, puo rappresentare un sa-

cerdote od un Re. Da' piedi al sommo della tiara bassa e tonda,

1' altezza di questa seconda in rispetto della prima figura, e

compresa tra il ginocchio e la mano sinistra della divinita,

con disproporzione notevolissima. Anche il costume del Sa-

cerdote o del Re si fa scorgere per una singolare ricchezza

in tutte le sue parti, laddove quello del dio e trattato con la

piu grande semplicita. La tiara infatti aggirata di tre fasce

o bande formate di borchie connesse insieme a disegni, si

termina come in un fiore o altro ornamento che sia, sopra la

fronte. La collana, che sembra imitare catenelle d'oro imboc-

1 Al Perrot e sfuggita questa particolarita della mancanza de' mustacchi,

ed e peraltro importante, perche anche nelle statue che voglionsi rappresen-
tare i Re pastori, la barba e appunto cos'i aggiustata, cioe senza mustacchi.

Cf. Mariette, Notice du Husee de Boulaq, n I : n 1 2 e 869 ; Maspero, VAr-

ehdologie cgyplienne, p. 217; Heuzey, Tribu asiat. en expedition, nella Rev.

Archeol., T XV, 3* ser. 1890, p. 150.
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canti anelli ovvero gemme, disposte ad eguali distanze, cir-

conda strettamente il collo e quasi orizzontalmente e senza

curva. Tunica e manto son decorati con lusso di quadretti, di

meandri, di flocchi e di frange, e la cintura e ricca allo stesso

modo. II profllo della testa e spiccataraente diverso da quello

del dio, sia per il naso e sia per le labbra
; queste sono pic-

cole e tumide, e le pinne di quello volgono in su verso Toc-

chio, dando cosi al naso una curva risentita. La barba e i

capelli sono crespi e arricciati all'assira. Delle due braccia

sollevate e delle mani giunte in atto di pregare, non si vede

altro che il sinistro e la mano sinistra, e sole due dita della

destra, le quali premono il dosso della mano manca. L'iscri-

zione e scolpita dietro 1' adoratore, in quattro fasce divise pa-

rallelamente da listelli, e fuori del campo delle due figure : in

basso e quasi a flor d'acqua havvene un'altra. Tutte e tre

presentano gli stessi segni delle lapidi di Karkamish e di Ha-

math.

II monumento di Tyana o Dana, citta antichissima sul-

1'estremo lembo della pianura cappadoce, la quale era un pro-

lungamento della steppa licaonia, fu veduto dal Ramsay nel

1882, e annunziato dal Sayce
1 nello stesso anno. Sulla lapide

e un'iscrizione di quattro linee, ma i caratteri o segni, con-

trariamente all'uso ordinario, sono non in rilievo, ma in cavo,

pero della medesima forma delle iscrizioni gik ricordate. Sotto

1'iscrizione vedesi disegnato a tratti il busto d'un uomo bar-

bato, con in capo la tiara cilindrica, e al collo una collana

simile a quella gia descritta, del Sacerdote o Re d'Ibriz 2
. Altri

monument! ed altre iscrizioni hethee furono vedute in Licaonia,

a Bulgar-Maden nelle vicinanze di Ciftehkhan 3
,

tra Ladik,

1'antica Laodicea delta combusta, e Ilgun che corrisponderebbe

al posto di Tyriieon, vicino al laila di Koli-tolu, dove fu dis-

1 Cf. The Academy, 5 Aug. 1882, p. 102.

2 La copia del Ramsay si puo vedere nell 'opera gia citata del Wright,
Tav. XV.

3 Cf. Sayce, A forgotten empire in Asia Minor, p. 226, nel Eraser's Ma-

gazine, Aug. 1880 Perrot, o. c. p. 729, n. 2.
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sepolta una lapide in calcare, alta Om,80, e lunga l
m
,79, con

caratteri hethei in tre linee divise da due sbarre parallele
J

.

Un altro a Frehtin, presso Ibriz, indicate dal Calvert e di cui

parla il Sayce
2

. Questo monumento con iscrizione hethea rap-

presenterebbe un dio con tiara hethea e due adoratori di pic-

cola statura.

Presso la cittk di Bey-cheir, in un luogo detto Eflatun-

Bunar, cio la sorgente di Platone , nel bacino del lago

Caralis, resta ancora in piedi un monumento appartenente al-

1'arte hethea e agli Hethei, senza esitazione, attribuito dagli

archeologi. Fu veduto la prima volta e descritto quarantatre

anni addietro, dall'Hamilton che ne diede un cattivo schizzo 3
.

Nel 1882, il Ramsay in compagnia di Sir Carlo Wilson, lo ri-

vide e ne fece anch'egli in fretta, una sbozzatura non punto

piu felice di quella delFHamilton. II sig. Maryan Sokolowski

fu il primo a darne buoni e accurati disegni alia seppia, che

invio al Perrot e questi pubblico e descrisse nella Revue Ar-

cheologique
4

. II sig. John Henry Haynes accompagnando la

Spedizione Wolfe nell'Asia Minore, la quale tenne dietro alia

Spedizione Wolfe in Babilonia, prese fotografle del monumento

e le invio al Perrot 5
. Tutti gli sbozzi, acquarelli e le stesse

fotografie, attesa la trista condizione in che fu dalPintemperie

e dal tempo ridotto il monumento, non ci offrono nulla di ben

chiaro e distinto nelle figure de' bassi-rilievi che decoravano

la facciata.

Di questo edifizio che sorge a destra d' una fonte abbon-

devole d'acque, le quali raccolte formano un bacino semicir-

1 Cf. Perrot, Rev. Archeol, 3 a
ser., 1885 T. V. p. 262. Op. cit. p. 729-

730 n. 3. dello stesso autore.

2
1. c

3 Cf. Hamilton, Researches in Asia Minor, Londra, 1842. T. 11, pp. 350-351.

* Rev. Arch., T. V. 3* ser. pp. 257-264, pi. XI-XII.
5 Cf. Preliminary report of an archaeological journey made in Asia Minor

during the summer of 1884, dello Sterrett, pubblicato nell'Istituto Archeolo-

gico Americano, per la Wolfe Expedition to Babylonia, Rev. Archeol. T. VII,

3" ser., e per tutto cio che spetta al monumento di Eflatur-Bunar, Perrot,

o. c. p. 730-738.



696 DBQLI HITTiM HETHEI

colare, non avanzano ora che due ale costruite in grossi pezzi

di trachyte, a bugne, e commessi insieme senza cemento. Molti

di siffatti massi giacciono in terra, e del muro che fa angolo

con quello della facciata, non resta che una parte. Delia de-

corazione della facciata che guardava la compagna, non resta

nulla; dell'altra che specchiasi nell'acqua dello stagno ne ri-

mane tutto il corpo formato di quattordici pezzi di disuguale

grandezza, tagliati e incassati con assai magistero d'arte. Di

maravigliosa bellezza e il monolito che sormonta in tutta la

sua lunghezza di 6m,83, la facciata, la quale non ha che 3m,85

d'altezza. Esso porta scolpito un disco alato, lungo quanto il

masso e solo il globo medio e mancante della meta superiore.

Sotto questo e un altro masso di minore grandezza, e deco-

rato ancor esso di due dischi alati 1'uno accanto airaltro, con

le punte interne dell'ali che si toccano. Tutto il rimanente

della facciata si compone di dodici grandi pietre quadrango-
lari disposte a due a due, scolpite con figure in rilievo che

variano oggi da Om 50 a Om 25.

Salvo pochi particolari del costume hetheo, come la tunica

stretta e corta, e il berretto conico, le figure della facciata

sono in uno stato tale di deperimento che nulla vi si puo

scorgere se non forme mezzo scancellate e tratti confusi ed

incerti, donde e impossibile ricavar I'imagine e Tazione in che

furono atteggiate dallo scultore. Infatti con tutte le osserva-

zioni de' viaggiatori che visitarono e studiarono il monumento,
con tutti gli schizzi, gli acquarelli e quel che e piu, con tutte

le fotografie, non si sa ancor decidere se alcune figure sieno

in piedi owero sedute. Dove il Ramsay vede un altare con

base e cornice, owero una testa con tiara tonda o una specie

di modio, altri non vi scorge ne altare, ne cornice, ne testa

con tiara, si bene una testa nuda. Quello che sul disegno da-

toci dal Solokowski e riprodotto dal Perrot l
ci sembra evi-

dente si 6 1'atteggiamento comune di tutte le figure, sieno in

.piedi sieno sedute, di tener le braccia levate in alto 2
,
e in

1 0. c. p. 731, incis 356; p. 737, incis. 358.

2 II Sig. Radet che visito il monumento nella primavera del 1885, nega
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una di esse il lungo berretto conico. Su) significato della com-

posizione non si posson fare che mere congetture, e il lettore

ne trovera due del Perrot nell'opera piu volte citata di questo

valente archeologo.

Sul limite fra la Licaonia e 1'Isauria, in un villaggio detto

Fassiler *, lo Sterrett vide nel 1885, una grande stela arro-

tondata in cima, con quattro figure scolpite in rilievo altissimo,

che in alcune parti giunge fino a Om 75. Quando la stela era

in piedi misurava ben 7m,23 in alto, 2m,75 alia base e presso

alia sommita l
m
,65. Al basso sono due lioni, il corpo de' quali

si profila lungo i due lati della stela e li trapassa, mentre le

teste sporgono in fuori del masso. Tra' due lioni due figure

colossal! sovrapposte, delle quali la superiore e molto piii

grande, e tutte e due scolpite di faccia. La figura inferiore e

avvolta in una veste lunga fino a' piedi; ha le mani incro-

ciate sul petto, e in capo non si sa bene se un elmo ovvero

una corona murale. La figura superiore veste tunica corta,

ha in capo la tiara conica con quattro bozze in rilievo sulla

parte anteriore; il braccio destro alzato quasi in atto di co-

mando e il sinistro piegato; tra questo e 1'anca e un oggetto

indistinto. L'espressione si puo rilevare dalla larghezza del

volto, da' grandi occhi straordinariamente tondi e dagli orecchi

che si risaltano da' due lati della faccia. Conchiudiamo questa

parte che riguarda i monumenti hethei della Licaonia con le

parole del Perrot : La Lycaonie, on le voit, a garde de nom-

breuses traces du passage des Heteens et du sejour qu'ils ont

fait dans ces vastes plaines. Les sculptures que nous y avons

rencon trees ont assez de rapports avec celles de la Syrie et

de la Cappadoce pour que Ton soit 'en droit de les rattacher

a la meme influence 2
.

che le figure colossal! de' due pilastri abbiano le braccia alzate, come si veg-

gono sul disegno pubblicato dal Perrot. Cf. Radet, Voyage en Karamanie. Me-

moria presentata all'Accademia delle Iscrizioni nel 1886.
1

II Ramsay opina che Fassiler sia Dalisandos, citta menzionata nelle liste

bizantine, Cf. Alhcn. Millh., 1889, p. 171.
2 0. c. p. 740.
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RACCONTO STORICO

XVI.

TERR1BILE AMANTE

chi era dunque 1' inaspettato avventuriere che si pre-

sentava tra mezzo alia calca, ad ossequiare la marchesa Diana

di Linzano? Era il conte di Verino, il capitano galante che

essa e Pamica viscontessa avevano a caso incontrato, scar-

rozzando per Torino; quello stesso di cui la marchesa aveva

detto le sette peste, come d'un vagheggino, quanto ostinato,

altrettanto insoffribile per la vita e pei costumi brutali. Ma
com' era piombato in Parigi? A che farvi? Come sapeva che

la marchesa era al cimitero di S. Medardo? Tutti misteri. In-

tanto un mistero niente misterioso era, che costui aveva pas-

sato la mattinata sana al cimitero, pedinando la signora, e

aspettando il momento propizio di accostarlesi e offerirle i suoi

complimenti; e lei, tutta assorta nelle scene miracolose e pau-

rose, che le passavano dinanzi come una lanterna magica, uon

s'era ne punto ne poco addata del cascamorto che la codiava.

E tornava a costui tanto piii agevole il celarsi tra la folia,

quanto che, oltre ai divoti raccolti qui e cola in crocchio alle

novene e alle miracolosita, si aggirava per mezzo a loro un

numero stragrande di curiosi d'ogni eta, sesso e condizione.

II conte, in cappa borghese, con un cappellotto a tre gronde
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tirato un po alia come mi pare, poteva benissimo scambiarsi

con uno de' tanti giovanotti infruniti, fannulloni di Parigi, che

incantavano le ore bighellonando pel cimitero. Venivano essi

a frotta, con istudenti dell'Universita, con ufficiali dell'eser-

cito, con bontemponi d'ogni risma; e si godevano saporita-

mente a vedere le smorfie delle convulsionarie belline, le ca-

priole e le scosciate teatrali; e si ridevano sotto i baffl dei

pietosi soccorsi che quelle toccavano di sferzate e d'altre tor-

ture vistose. Eran costoro il punto di mira e la disperazione

dei serventi della parrocchia, che vegliavano sul buon anda-

mento delle cerimonie religiose, e degli Esenti o Commissarii,

che il Logotenente generale di polizia teneva quivi, con forte

nerbo di Guardie francesi, ben fornite di manette a terrore

de' capi scarichi, che movessero chiassi indecenti.

Non mancavano tra la variopinta baraonda i relatori ve-

nuti a studiare i fatti per loro ufficio poliziesco. Costoro *te-

nevan 1'occhio a tutto, camuffati in borghese, e stendevano

poi il referto pel Logotenente Herault, e pel Re. Capitavano

pure cola viaggiatori, vaghi di vedere cogli occhi loro i famosi

miracoli, e novellarne nelle native contrade: vi erano scrit-

tori, dottori in teologia, medici e chirurghi sopra tutto, che

studiavano i fatti dal lato della propria scienza. Innanzi tutto

abbondavano i fratelli zelanti, i quali prendevano appunti dei

nuovi casi felici, per pubblicarli nelle Novelle ecclesiastiche, e

diffonderli ad ediflcazione del popolo in tutta la Francia. Erano

le Novelle un periodico d'inarrivabile secretezza : le piu acca-

nite ricerche della polizia non giunsero mai a scoprire gli scrit-

tori di quei tristi fatti, ne molto meno il luogo dove si tene-

vano i torchii e Pofficina della stampa. A sbugiardare le quali

novelle si rendevano pure al campo dei miracoli i flduciarii

della curia arcivescovile. Monsignore di Vintimille, degno pre-

lato, sebbene debole e troppo corrivo nello scegliere confident!

indegni, era succeduto all'infelicissimo cardinal di Noailles, e

non perdeva d'occhio le scenate di S. Medardo. Smentiva dot-

tamente ed autorevolmente certe maravigliose sanazioni at-

tribuite dai novatori alia intercessione del diacono Paris, ed
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aveva con solennit& divietato il culto che gli si rendeva. Ma
con suo cordoglio infinite vedeva spuntarsi le armi della ve-

rit& e del diritto contro il favore prepotente, prestato ai mi-

racolai dai grandi di corte scostumati, e dalle dame bacate.

Vide per giunta dileggiate le sue lettere pastorali dal parla-

mento di Parigi, audacissimo e congiurato in servigio della

setta giansenistica.

Di tutte queste generazioni di amici, e fautori, e divoti, e

curiosi, e avversarii nasceva la gran copia di assidui frequen-

tatori del cimitero di S. Medardo. II capitano galante vi si

perdeva tra mezzo, n6 v' era chi lo ravvisasse o sospettasse.

Vi fu assiduo da questo giorno finche pote venirvi. Egli e

vero che fin dal primo incontrar la marchesa in sul sagrato di

S. Medardo egli aveva dato ragione di se, e del suo dimorarsi

in Parigi. Confesso che egli, appena conosciuta in Torino la par-

tenza di lei per Parigi, aveva levato un congedo pretessendo

affari di famiglia urgenti, che il chiamavano in Francia. E vo-

lando in gran diligenza egli era giunto ieri sera. La fama dei

prodigii del beato Paris, diceva egli, 1'aveano cola condotto, dove

sopra ogni altro prodigio godeva di questo, di avere cosi a caso

incontrato subito colei, per cui aveva impreso il viaggio. Ag-

giugneva, tutto arzillo, che per trovarla sarebbe ito volentieri

in capo al mondo, e basterebbegli per mercede una occhiata

benigna. Voi, marchesa, siete lungi dai vostri, non vi tor-

nerk discara, spero io, la servitu d'un paesano, che vi adora.

- Come potrei non vedervi volentieri? rispose la mar-

chesa senza troppo snodarsi in complimenti.
- Certo vi veggo troppo volentieri io: Torino, senza di

voi, mi pareva deserta. Al primo baluginarmi la vostra per-

sona da lungi, mi sentii tutto rinascere... Ho riconosciuto su-

bito anche la signora, che vidi in carrozza con voi a Torino...

(E striscio un profondo inchino alia viscontessa, che si era ac-

costata). Non vi ho perduto d'occhio un istante : e voi non mi

volgeste mai uno sguardo...

Chi poteva immaginarsi che foste qui ?

- Non abbiamo avuto la buona sorte di vedervi, signer
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conte, aggiunse la viscontessa: ma siarao avventurate d'incon-

trarvi ora.

La marchesa, rifattasi un po' in disparte, con atto delibe-

rate e fermo ripiglio: Si, mi rallegro di rivedere un com-

patriota : e sempre un piacere in paese straniero. Ma bramerei,

caro conte di Verino, die voi vi acconciaste un poco al mio

modo d' intendere le cose. Se io sono sensibile alia vostra

gentilezza, anche voi dovreste tener conto, delle mie condi-

zioni. Sono vedova, non anche vecchiona, in casa altrui, lungi

dal nostro paese... non recate in compromesso, ve ne sup-

plico, ve ne scongiuro, non recate in compromesso il mio de-

coro con visite alia casa ove io sono ospitata. Io sono gen-

tildonna, e voi cavaliere, dovete capirmi.
- Perche cavaliere, e cavaliere vostro, vi obbediro. Ma

di che vi adombrate? Non puo dunque una dama italiana

che viaggia in Francia, ricevere la visita d'un cavaliere suo

paesano? Perche tanto rigore?
- Non e rigore. Osservate, a sangue freddo, le circostanze

mie. I muri parlano, la fama esagera, la malevolenza calun-

nia e sparge veleno. Com' e naturale. io sono costretta di ri-

cevere varii signori piemontesi, Pambasciatore sardo, e...

- E me, no !

- Fatemi la carita santa, conte mio, intendete la cosa

pel suo verso. Se io accolgo il vecchio conte di Rosignano e

i suoi segretarii, nessuno se ne fa ne in qua ne in Ik. Per

voi e un' altra questione. A Torino si sa che voi mi avete

fatto delle buone grazie. Ci vuol poco che un bell'umore metta

fuori la chiacchiera, che noi ci siamo data la posta in Parigi,

per galanteggiare senza suggezione. La gente grossolana dira

a dirittura che stiamo qui a far all'amore... Fate che un sen-

tore ne trapeli a corte, quelle brave signore si lavano la

bocca dei fatti nostri, il Re nostro signore prende cappello,

io debbo rinunziare all'onore di dama della Regina...

Ma che ? ma che ? a corte sanno chi siete voi, e chi

son io.

Belle parole, ma non belle cose. Credete a me, lasciate
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clio delle cose mie giudichi io. Se non altro, da gentiluomo

rispettate la mia timidita. In casa qui, noa ci e ne la vostra

convenienza ne la mia. Un' imprudenza puo mettere in moto

cento lingue... E anche a voi non porterebbe fortuna, se si

dicesse che avete piautato il reggimento, dando un motivo per

un altro.

Non temo nulla: ho buono in corte, per...

Lo so, lo so, interruppe la marchesa. Ma bisogna an-

che ricordarsi che Sua Maesta e giovane, gelosissimo della

disciplina. Chi sa come gliela rappresentano ! chi sa come gli

frulla !

Per me, vi ripeto, marchesa, non temo nulla. II Re,

bonta sua, mi stima; il maresciallo Rhebinder, che sarebbe

il mio superiore, mi guarda come un figliuolo. Per me, nulla :

per voi, tutto.

- Ci vedremo, dove che sia, di passaggio, a caso, e non

altrimenti.

II conte capitano conchiuse: Ho i vostri ordini: non ho

mai fallito alia consegna. Bacio affettuosamente la mano
della marchesa, e disparve tra la folia, scordando la conse-

gna, o almeno della consegna lo spirito e il vero senso. Per-

che da questo giorno egli prese a perseguitare la signora

amata. Non si presento in casa Vayrac; ma dove la mar-

chesa capitasse altrove, in chiesa, al teatro, al passeggio, el-

Fera certa di trovarvi il suo aspettone. Pareva un fato : egli

sapeva infallibilmente il luogo dove ella disegnava di recarsi.

Ma come poteva cio prevedere la marchesa ? Lk sulla piazzetta

di S. Medardo essa, leggiera sempre, non ne sospetto ne punto
ne poco. Accostandosi all' arnica viscontessa, le disse : Che

strano incontro ! E il peggio e, che questo bel cero voleva

ch' io gradissi la sua servitii, voleva avviticchiarmisi intorno,

e venire a corteggiarmi in casa ! Ma gli ho dato a menare

il can per 1'aia, e spero averlo disgustato a buono.

- Ve ne do il mio piii sincere mirallegro, rispose la viscon-

tessa. ColPonore una dama non patteggia. Senza contare, che

saremo piu libere per attendere alle cose nostre.
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XVII.

STUDII ASCETICI

Attendere alle cose proprie, nel concetto della viscontessa

Polissena, significava occuparsi di miracoli. Questo era il suo

gran pensiero in cima d'ogni altro pensiero. Pur di cotesto

cianciava ella nel tornare a casa. La marchesa altresi, dopo

la turbazione in lei cagionata dalle sevizie miracolose, erasi

riconciliata coi miracoli, per via dell' ultimo, che erale sem-

brato phi decente, e un po' meglio modellato sullo stampo dei

miracoli, quali essa soleva figurarseli. Nella guarigione del

Sergent ella trovava qualcosa di plausibile, di ragionevole, di

ediflcante. Questo basto perche perdonasse agli altri, di fat-

tura sconcia e crudele. E poi non avevale forse insegnato il

Montgeron, che un' era novella cominciava ora per la Chiesa?

e che Domineddio stava per mutar 1' indirizzo del mondo cri-

stiano? Non dicevano forse i fratelli, che si aveva da rifor-

mare il modo fin qui usato di miracoleggiare ? Certo, senza

particolare concorso della onnipotenza di Dio non poteva farsi

che quegli orrendi martori tornassero innocui, e salutari alle

deboli creature che li sopportavano.

Cosi sragionava la infelice donna, lasciata a se sola, e, che

peggio era, martellata continuamente da chi sforzavasi di tra-

viarla. La catechizzava spesso il Montgeron ; spesso la Nisetta

che le si presentava cinta dell' aureola dei miracoli in se av-

venuti; spesso la viscontessa, che era divenuta una delle ma-

triarche della novella cristianita. Con tutto cio la marchesa

non appariva piu cosi vogliolosa di frequentare le assemblee

del cimitero. come i primi giorni. Passava 1'un di e 1'altro senza

darvi una scappata, se pure 1'amica non ve la costringeva con

inviti pressanti. Sembravale che vi si ripetesse sempre lo spet-

tacolo medesimo del giorno innanzi. Cominciava a pesarle la

lontananza della patria, e ad annoiarsi dei divertimenti di
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Parigi, monotoni e non variati mai dopo la prima vista. Che

erano le scene di S. Medardo rispetto a quelle gaie feste della

corte di Torino? Avrebbe ella potuto agevolmente barattarle

con quelle di Versaglia; ma fattone saggio alcune volte, le

giudico tanto libere che toccavano il licenzioso. E lei non

gradiva, in nessun genere, il soverchio.

La viscontessa invece dava le spese al cervello per inca-

tenare dolcemente Pamica, si che protraesse sempre piu la sua

dimora. Erasi messo in cuore di guadagnarla alia nuova

chiesa; e con lei simile proposito formavano altre signore sue

fide sorelle in fede. Non era poco cio che gia avevano otte-

nuto; per ottenere il resto ci voleva tempo. Per averlo la vi-

scontessa le veniva predicando che F inverno strideva precoce

queiranno, e che alia corte di Versaglia ella aveva attinto

novelle, che i valichi delle Alpi erano gia cumulati di nevi

altissime: gli ultimi corrieri del Re eransi dovuti far ramas-

sare, cioe insaccare e ruzzolare per le chine, guidati per via

di funi dai ramassatori, pratici de' luoghi, e ferrati a ghiaccio

come muli in montagna. La ^osa era pur troppo vera; e la

stagione in realta cospirava coi disegni degli aggiratori della

neofita. Nelle lunghe giornate, che il mal tempo impediva le

gite a S. Medardo, ella incantava la noia colle letture. Libri

non le mancavano: la viscontessa, il Montgeron, altre pie so-

relle gliene apportavano sempre nuovi fasci.

Lusingavasi essa di avervi a trovar grande diletto, o al-

meno qualche svago, mentre che 1' introdurrebbero nelle se-

crete cose delP opera di Dio nel presente secolo. Se non che,

usata a letture leggiere e frivole, presto le vennero a noia

queste pagine, nelle quali le comparivano innanzi sempre
fritte e rifritte le stesse idee. Le idee stesse in se non le an-

davano gran fatto a sangue: che certi precetti di Dio sono

impossibili ad osservare, e che la grazia e 1'aiuto ad osser-

Tarli non e concesso a tutti, ma dato solo a coloro che Dio

presceglie al paradiso; dove che gli altri, qualunque sforzo

di buona volonta si facciano, rion potranno alia fine altro

ottenere che il profondo inferno: Gesii Cristo non avere ri-
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scattato col suo sangue divino altri che gli eletti: e via di

questo trotto. Ma che ci entra cotesto? si dimandava essa

inciampando in cotali novita: sar& forse che io non le capi-

sco. Davanle piu stizza certe stranezze, che le pareva di

capire benissimo : che era buon consiglio il confessarsi di raro...

(si, rispondeva essa, vallo a dire al P. Bordoni ! mi caverebbe

gli occhi); che non conveniva coufessarsi la domenica... (Per-

che? ho sempre visti alia festa affollati i confessionali); che

un peccatore il quale ascolti la Messa, fa peccato mortale, e

si tira sul capo la raaledizione divina... (Nuova cotesta! sono

dunque dispensati dal precetto?); e che il cedere ad una ten-

tazione, quando & violenta, non e colpa grave... (E pure il

P. Bordoni alle Umiliate predica sempre 1'opposto).

Piu e peggio offendevanla le villane ingiurie contro il Papa;
e queste v'eran gittate a piene mani. A certe bottate poi, un

po' coperte ma piene di flele contro la divozione alia Madonna,
trasaliva d'orrore, e restava scandalizzata. Un libro correva

allora per le congreghe del nuovo evangelic, uscito per le

stampe con questo titolo: Gib che hanno a temere i fedeli

dai confessori che accettano la bolla Unigenitus. Alia mar-

chesa Diana fu regalato subito da tre o quattro zelanti. Prese

ella a carteggiarlo con curiosita. Vi si diceva ogni ignominia

dei preti ignoranti che s'erano sottomessi a quella bolla, for-

micolante di eresie; de' confessori poi religiosi, specie gesuiti,

le sette peste; gia, nelle chiese de' religiosi, a buon diritto,

non esser lecito ascoltare la S. Messa. Entrava poi 1'autore

in tante e tanto sottili disposizioni, tutte necessarie ad una

buona confessione, che era una disperazione a leggerle. Qui

la marchesa non si tenne piii, scaglio in terra il libro. Poi,

illuminata da un raggio di collera, muto consiglio: lo rac-

catto, e con esso in mano fu a cercare dell' arnica. come

si fa a confessarsi? le dimando essa ex-abrupto. Se sono vere

queste cose (e mostrava il libro), noi non ci si confessa piu.

E la viscontessa, sorridendo: Ma che? tutto 6 rivolgersi

ad un confessore per bene... ad uno dei nostri...

Ma qui il libro dice certe cose...

XIV, vol. VII, fasc. 966. 45 10 settemli-e 1890.
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Certe cose, che vanno lisce lisce e non fanno una grinza.

Gia, non vi e poi questa necessita di andare ogni giorno a

strofinarci alle grate.
-
Capisco : ma a pasqua ?

vuoi che te la dica tutta come la penso ? Anzi come

la pensiamo noi? II vero spirito cristiano e starsi piu che si

puo lontano dal confessionale, e confessarsi spesso con Dio

benedetto. II nostro gran padre e dottore e santo, Antonio

Arnauld, ci lascio scritto, che la confessione dev'essere som-

mamente rara...

E cio che leggo in questi libri che tu m' hai dato.

- E cio che facciamo, cio che fanno le persone piu illu-

minate da Dio.

- Ma a pasqua, dimando io, come si rimedia ?

A pasqua, a pasqua ! Se uno si sente ispirato, va e si

confessa, dopo lunga preparazione, e aspetta 1' assoluzione

quando gli sar& data
;
e invece chi ha coscienza di possedere

il puro amore di Dio, sala la pasqua, e tira innanzi. Gia, an-

che un peccato mortale, se 1' arnore di Dio e predominante,

non toglie la grazia. E chi 1' ha rice vuta, una volta la grazia

"Vera; non la puo smarrire piu. E un conforto a pensarvi^

Guarda; il beato Paris stette molti anni senza confessarsi ne

prender pasqua, c' e nella sua vita. Cio non toglie che egli

non riempia il mondo di miracoli.

Cotali paradossi, alia marchesa, non punto dotta, ma neppure

ignorante del catechismo, rendevano sapore di eresie inaudite,

siccome erano in realtci per la mag^ior parte : ma essa non

ardiva giudicare sinistramente gli autori di quei libri, racco-

mandatile dalle amiche di casa, come santi e sapienti del terzo

cielo. Rimaneva li intontita, mal sapendo a che partito appi-

'gliarsi. Faceva tuttavia ragione che le aspre dottrine e severe

circa le disposizioni al sacramento di penitenza, con questi

commenti divenivano assai facili e comode : Se io amo Iddio,

-anche un peccato non guasta... la confessione si fa, o si lascia...

11 Beato non faceva pasqua, e fa miracoli... Ben be fin che sto

qui, posso accomodarmi di cio che dicono i preti di qui... i mi-
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gliori, i piu stiraati di Parigi... A Torino, m' informero dal

P. Bordoni... o da quel santo filippino del P. Prever.

II peggio era che spesso a veglia tornava il Montgeron. II

valente consigliere sapeva per lo senno quei libri correnti e

rincarava la dose. Quegli argomenti erano la sua beva
;
ed

egli vi trionfava, ferrato di testi della Scrittura e di Santi Pa-

dri. Allagava di dottrina e di erudizione qualsiasi piu minuta

questioncella, affascinava colla sua facondia awocatesca, ab-

barbagliava, seduceva le sue uditrici, e faceva vedere la luna

nel pozzo alia malcapitata marchesa, che da buona discepola

pendeva riverente dal labbro di lui.

XVIII.

UN MENDICO MISTERIOSO

Tra le fitte tenebre in cui la imprudente donna era venuta

a gittarsi, non le venne meno ogni raggio di luce. Una mat-

tinata, uggiosa per neve e per vento, le annunziano che il

solito mendico le chiedeva in grazia, lo ascoltasse un minuto.

Chi passo F ambasciata, F espose con favore. Era il portiere :

e in quella casa il mendico godeva le buone grazie della ser-

vitu raaschile
;
dove che le donne, tutte devote al Paris, il

guatavano a squarciasacco. Ora la marchesa, piu e piu volte

pregata di tale abboccamento, erasi negata sempre, ancorche

mandasse per risposta una limosina. Questa mattina, noiata

del tempo e della lettura, si lascio vincere. Fatelo passare

nell' anticamera, rispose, ma avvertitelo che non ho tempo da

perdere... gia, vorra raccontarmi i suoi guai.

II mendico (tutti lo chiamavano Meo) sali, e si pianto ritto

in un cantone, appoggiato al bastone.

Che volete da me, buon uomo ? gli dimando la signora

in entrando.

Dirvi una parola, signora marchesa.

- Avete qualche grossa faccenda da rattoppare, neh vero ?
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Nulla mi manca, nulla, grazie.

- E allora perche venite?

- Per vostro bene.

bella ! che sapete voi di me ? chi v' incarica del mio

bene?

II precetto di Dio : amare il prossimo come noi stessi.

Ah, e il precetto! per carita v'interessate ne' fatti miei:

tanto obbligata ! disse la marchesa con un po' d' ironia nel

verso. Sentiamo.

Insomma e una parola sola,- che forse nessuno vi dice,

e nessuno puo dirvi.

Ditela, Meo, ditela : sono contenta di sapere la vostra

gran parola.

Ecco : voi, signora marchesa, capitate spesso a S. Me-

dardo...

Che n' importa a voi ?

M' importa farvi sapere cio che non sanno i forestieri.

Cioe?

Che la avvengono tre specie di fatti : primo, ciurmerie

chiare e patane come quelle dei giocolieri di piazza Castello...

che sapete voi di piazza Castello? interruppe ma-

ravigliata la torinese.

So tante cose !

- L' avete vista quella piazza? foste mai a Torino?

Cosi non ci fossi stato! Ma non e qui la questione.

Ma chi siete? di che paese?
- Sono un povero peccatore : non cercate altro... La se-

conda specie di fatti, e di cose buie, che non ci si capisce

molto, non si sa come qualificarle : la terza e di brutte dia-

volerie...

- Senti! senti! Chi ve Pha detto?

Meo non rispose alia dimanda, e si continue : Di brutte

diavolerie, di veri prestigii del demonic. E per tutte queste

tre specie di fattacci monsignor Arcivescovo nostro ha fatto

divieto di assistervi.

- Che? sclamo indispettita la signora. Voi non siete in-
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formato: ci corrono a gara i gentiluomini di Casa Reale, bor-

ghesi, avvocati, scienziati, ufficiali delFesercito; preti poi e

frati, un subbisso: costoro, se divieto ci fosse, lo saprebbero...

Andate, andate.

Che volete ch' io vi dica? Sono un ignorante... mi pre-

meva tuttavia di farri conoscere questo divieto, e il perche

del divieto. laformatevi, signora marchesa, informatevi ancora

meglio, troverete che il divieto c' e, e per bene dell' anima

vostra nol disprezzerete.

II mendico spacco un inchino profondo; e faceva atto di

partirsi. La marchesa metteva mano a cercarsi la borsa.

Grazie, grazie, fece Meo con umile gesto, non mi occorre al-

tro : sara per un' altra volta.

- Sia per un' altra volta. Non neghero nulla al povero

Meo, conchiuse la dama, che di cuore era benigna ed amo-

revole.

II disinteresse del mendicante fece senso alia marchesa

Diana, che, leggiera di mente, non era tuttavia sciocca. Anche

1'aspetto di lui non parea di un volgare accattone: avevalo essa

osservato flso, e di presenza e nell'avviarsi alia porta, e sem-

bravale un bell'uomo d'una trentina d'anni, coperto di mi-

seri panni, rattoppati, si, di grosse pezze, ma senza che uno

sbrendolo ne pendesse, senza traccia di sudiciume. Anzi un

po' po' di camicia che s'affacciava intorno al collo si vedeva

pulita. E piu favorevole impressione lasciava il parlare di lui,

parco e assegnato, e pure con certa disinvoltura. Quella distin-

zione precisa dei fatti e in buona lingua francese, le rivelava

aperto, clr* egli non poteva essere senza alcun lume di buona

coltura, ovvero di un gran buon senso naturale. Gua', po-

trebbe egli non avere poi tutto il torto. Le tocco 1'umore

di chiarirsi che razza d' uomo fosse costui. Da una stratta al

campanello. Comandi, signora marchesa, le dice dopo due

minuti una cameriera.

Fammi tanto il piacere, chiama il portiere. Vo' sapere

<jhi e quel povero, che e disceso ora ora per le scale.

E un vagabondo: ve lo posso dire anch'io, e un uomo
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grande e grosso, che potrebbe lavorare tanto benino, e si piace

d'andare attorno birboneggiando, e di campara a spafle altrui.

Madama 1'ha esortato piu volte a raccomandarsi al beato Pa-

ris, e lui ha risposto come un raalcreato.

Non importa : dai una voce al portiere.

II portiere non ne sapeva molto piu la che la cameriera;

ma vedeva le cose con altri occhiali. Conoscete voi quel-

1' uomo che m' avete mandato su ? dimando la signora.

Di vista, signora marchesa, e per qualche chiacchiera

che barattiamo insieme quando sta a gingillare sotto il por-

tone.

Sapete nulla come si chiama di casato?

II suo nome 6 Meo : cosi lo chiamiamo noi, e lo chia-

man tutti : il casato poi, vatteP pesca. Lui risponde che e un

peccatore senza casato.

Cosi ha detto anche a me. Ma & francese, turco, spa-

gnuolo?
- Ecco una cosa, che non abbiamo mai potuto cavargli di

bocca. La gente dice ch'egli e un signore, un gran signore

piemontese.

Come un gran signore, se va all' accatto ?

Che ne so io? Ripeto cio che ho sentito dire. Pretendono

ch' egli abbia commesso un gran delitto, che non si poteva

assolvere fuorchfe dal Papa, e che il Papa gli abbia imposto

di andare limosinando per tutta la vita.

- E pure non mi ha faccia dl malvissuto, osservo la mar-

chesa.

Questo zinzino di favore mostrato dalla signora, basto

perchS il dabben portiere desse la stura alia propria benevo-

lenza : Gia, diss' egli, noi da basso non ci si crede. Gli vo-

gliamo tutti bene, perchfe gli e tanto discrete! Non chiede mai

nulla. Se gli si da una scodella di zuppa, vi fa la croce su,

e mangia ;
se gli mescono un bicchiere di vino, vi fa la croce

su, e beve: Dio vi rimeriti: e buona notte. .

che non gli date mai albergo nella notte?

Non mai, non mai : gia. non gli manca albergo. Torna
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di notte faori di Parigi ;
tutti i fenili de' contadini gli sono

aperti, ciascuno che lo vede sulla sera gli offre ricetto, anche

nelle stalle e nelle case, e magari lo fanno sedere a desco in-

sieme colla famiglia.

Perche tante cortesie?

- Perche lui sa farsi ben volere da tutti. Conta su tante

storielle, tante cose che ha veduto qua, che ha veduto la, ac-

carezza i bambini, li culla, canta loro le laudi di Natale. Pre-

sta mille servigetti a questo e a quello: scrive per loro le

lettere ai padroni, o le porta in citta alle poste, va e viene

a comperare il sale, il pepe, le medicine. Questo lo sappiamo
da Tonio, il cavallaro, presso cui la signora nostra manda i

cavalli all' erba. Qui lo vediamo da noi stessi, che per fare

commissioni vale tant'oro. Maturino lo spaccia, certi giorni,

flno a due o tre volte, a prender ova, alici, burro fresco. Va e

torna come un valletto. Ecco qua, Meo, due soldi, tre soldi,

per la vostra fatica. Niente, non mi occorre nulla. - - E

non ci e verso di fargli accettare un soldo. lo P ho mandato,

quante volte ! a cambiare otto, dieci luigi in ispiccioli, per la

signora, e guarda che mai mancasse un quattrino.

- Vuol dire ch'egli si rigira sempre qui da basso, neh vero?

- Vi diro, signora marchesa, va a giorni, a settimane.

Certo ci capita sempre il sabbato, perche Maturino si fa fare

i conti da lui, e dice che glieli fa come un avvocato.

- Non dev'essere adunque un ignorante, osservo la mar-

chesa.

- Tutt'altro che un ignorante, ripiglio il portinaio. Sa-

ranno tre mesi, che Cencio, lo stallino,.. un animale che per

fare delle bischenche, e desso, Cencio si prese il gusto di ro-

vesciargli la bisaccia. Che ci abbiamo trovato? Una ciotola, un

culaccino di pane rassetto, e poi un libro, un bel libro involto

in una carta bianca e pulita.

Che libro era ?

Dio lo sa, che libro. Noi ci si provo tutti, e nessuno sa-

peva leggervi per entro; doveva essere latino... Ma latino, o

no, io 1'ho trovato, lui, sui marmi del sagrato di Santo Stefano
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del Monte, con un libro in mano. Tonio, il cavallaro, dice

d'averlo visto a leggere sulle panche alia porta del collegio

dei gesuiti. E un curioso uomo, signora marchesa. Le donne

di servizio, chi sa perche? 1'hanno preso sulla cuccuma: noi

uomini, che lo vediamo spesso, non possiarao dime altro che

bene. Gli e un piacere a sentirlo: non rapporta, non dice male

di nessuno, e se Cencio che e una linguaccia che taglia e cuce,

comincia a sparlare del terzo e del quarto, lui gli fa certe

smusature, che Cencio deve smettere per forza. Che ho da

dire? a noi pare un bon' uomo.

Tali novellate del portiere interessarono assai la signora,

che avrebbe ascoltato piii a lungo, se il brav' uomo non era

chiamato al portone, per una carrata di legna, che arrivava

allora dai poderi della viscontessa. Ad ogni modo alia gentil-

donna cominciava a brulicare qualcosa in mente, che le di-

ceva, quel pezzente non essere uomo da disprezzare; e i suoi

avvisi poter avere del buono. Si proponeva di sentirlo nova-

mente, a miglior agio, e colle belle belline tirargli su le calze,

sino a venire in chiaro del vero suo essere e della verita o

bugia della novella datale. . Buon per lei, se aves.se eseguito il

disegno, e meglio ancora, se avesse dato retta al misterioso

mendico, che tanto dirittamente 1'aveva messa sulP avviso-

Essa non era d'animo perfidioso nell' errore abbracciato: il

suo debole era scordare oggi cio che ieri aveva risoluto il

piu sinceramente, volere e disvolere secondo le fasi della luna

e 1'umore della giornata. Nocevale sopra tutto il fidarsi del

suo proprio senno, che pure le avanzava quanto la cresta

all'oche. Le accadeva pero non di rado, che I'ultimo il quale

avessela avviluppata con belle parole e con raggiri, era per

quel giorno Tuomo di sua intera fiducia.

A far vacillare il discrete proponimento d'interrogare Meo

basto che la Nisetta, nel venire la sera pei consueti ufficii di

camera, glielo mettesse in mala vista. La velenosa serpe che

era costei, 1'avvinghio facilmente, e dipinsele Meo a foschi co-

lori. Costui, a delta della scaltra donna, era un soggettaccio,

uno scioperatone, che col rifiutare i soldi guadagnava i luigi
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ruspi e fiammanti; spia dei gesuiti, pagato per introdursi de-

stramente torcicollando nelle case signorili e spillarne segreti,

da riflschiarli poi ai reverendi padri, e a chi vuole giovar-

sene nei biechi maneggi contro la religione. E un fatto,

diceva la Nisetta, che tante cose si sanno e si scrivono a danno

dei piu venerandi sacerdoti, delle piu illibate convulsionarie:

di chi la colpa? di cotesti flcchini che fiutano*qui, fiutano la,

6 spesso dai servi di casa ripescano cio che dovrebbe dimo-

rare occulto, e per giunta lo falsano e lo travisano a' loro

intenti. che non vediamo miracoli strepitosi, riferiti dai rap-

portatori colle frange di raille ignominie per contorno? Eser-

cizii divoti praticati tra le domestiche pareti, spubblicati negli

ufflcii della polizia?
- Hai tu qualche ragione di lagnarti di lui?

- lo no, signora marchesa. lo parlo per amore della ve-

rita, della sola verita, ed anche della carita del prossimo, ri-

spose Nisetta.

E facendo viso compunto e voce di tortorella gemente,

aggiunse: Sono stata istromento, benche indegna, scelto

da Dio per manifestare la sua potenza: avete visto quali tor-

ture, colla grazia di Dio ho potuto sostenere. Questo vi dice

abbastanza che non parlo per passione, per naturale sono anzi

portata alia compassione, non farei male ad una mosca: con

tutto cio non posso vedere di buon occhio Meo, sempre laggiii

a far tutte le carte colla servitu della porta, della cucina,

della rimessa. Se io fossi ne' piedi della mia signora, gli avrei

dato gia. dieci volte a baciare il chiavistello.

Se questi parlari della cameriera annacquarono il buon

concetto formato dalla marchesa Diana a favore del povero

Meo, i fatti che sopraggiunsero ne spensero al tutto ogni idea,

travolgendo lei a tutt'altri pensieri. Era imminente uno sfra-

cascio pubblico, che nella casa Vayrac parve uno sfacelo della

baracca miracolaia, una catastrofe, un finimondo. E tale parve
non solo alia viscontessa, ma eziandio a quanti erano del clero

e del popolo zelatori del nuovo evangelio.
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i.

G. A. P ETOILE D.r JUR. Soluzione delta Questions Romana,
per r Imperatore Guglielmo II di Germania ed it Papa
Leone XIII. Prato, tip. Giacchetti, 1890. Si vende in

detta tipografla, al prezzo di cent. 60.

La versione italiana di questo buon opuscolo, original-

mente scritto in tedesco, ci sembra opportuna, si perche mo-

stra quanto in Gerraania sia vivace il pensiero della neces-

saria liberta del Papato:'e si perche mette in luce alcuni

rispetti della Questione Romana, ai quali in Italia non si pone

mente come si dovrebbe.

L'Autore si manifesta persona di alta intelligenza e di

fermi principii, ma non intemperante verso nessuno
;
schivo

anzi da cio che senta offesa della parte avversa alia bandiera

cattolica, ch' egli tiene apertamente spiegata. La sua cortesia

va sino al punto di concedere a Francesco Crispi la patente

di uomo di Stato accorto, ed inclinato ad acconsentire a

proposte ragionevoli.

Vero e che tempera di poi la concessione, soggiungendo

che se nol facesse o non sarebbe un accorto uomo di Stato,

ovvero si troverebbe presentemente sotto un castigo di Dio :

Cui Dio vuol mat gti toglie it senno. E questo pensiamo

noi che sia il piu verace dei complimenti per costui.

La tesi ch'egli sostiene 6 la comune a tutti i veri cattolici :

vale a dire, che la presente condizione del Papato in Roma
e inconciliabile colla dignita ed autoritk del Capo della Chiesa.

Imperocche, die' egli, 1'autorita esterna 6 assolutamente ne-

cessaria alia Chiesa ed al cattolicismo, se la stessa Chiesa
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dev'essere fedele al suo ideale e adempire il suo dovere. Ne

solamente la gerarchia sua ha bisogno di essa, ma anche i

fedeli e lo stesso successore di Pietro, il quale ha il sacro

dovere di conservarla. II singolare poi e che lo scrittore

toglie questa tesi, cosi com' e espressa, dal protestante Stom-

mel, che 1' ha illustrata in un suo recente lavoro. D'onde poi

segue 1' ultimo corollario, che adunque al Papa, per garanzia

della dignita e liberty sua, e necessario il civile Principato.

Anzi lo Stommel, citato largamente dall'Autore, precede

oltre flno ad asserire che 1'Austria e la Germania, pei loro

interessi politici sono dalla storia riconosciute quali Potenze

protettrici della Chiesa Cattolica. Perocche 1'Austria e chiamata

a fondare un grande Impero d'Oriente e ad incivilire la pe-

nisola balcanica e la Turchia europea, il che non puo fare se

non legata col Papa, ed opponendo un' Austria romauo-cat-

tolica air Impero slavo-greco-russo. Or questo conviene pure

alia Germania, stretta con 1'Austria. Ma ne la Russia ne 1'Au-

stria potendo mai occupare imperialmente Costantinopoli, que-

sta citt& dovrebb' essere ceduta in sovranita al Papa; verifi-

candosi cosi la profezia di Giuseppe de Maistre, che il Papa
canterS. la Messa nella chiesa di S. Sofia di Costantinopoli.

L' idea per essere di un protestante e notabile. Tuttavia,

benche possa accadere che un giorno il romano Pontefice

esule o peregrino canti la Messa a S. Sofia, non accadra per6

mai che S. Sofia e Costantinopoli diventino sede dei succes-

sori di S. Pietro, questa dovendo essere immutabilmente in

Roma, dall' eterno Consiglio di Dio stabilita in loco santo e

seggio del Maggior Piero.

Passando a ragionare della triplice alleanza,il Signor 1'Etoile

osserva giustamente che e un patto transitorio, il quale du-

rera finche potrk durare; e quindi non e di quei patti che

possono influire di molto sul futuro. A buon diritto il Papato

puo serenamente guardarla e dire con sicurezza :
- - Anche

quest' alleanza vedro andare in fumo.

DelF Italia, quale e ora costituita, egli discorre saviamente,

prova che ha per base un diritto fittizio, ne di dentro ne di
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fuori ha maggior solidita che avesse 1' Impero di Napoleone III r

il quale rovino e disparve, non ostante i quatto solemn ple-

bisciti, che se ne giudicavano le colonne irremovibili. Le logge

massoniche che hanno formata questa Italia nuova, e la reg-

gono per via di ministri usciti dal loro grembo e da esse di-

pendenti preparano, senza volerlo, il finale sfasciamento del-

Popera loro. Corrompendo le plebi ed aizzandole di continuo

contro P autorita del Papa, tempo verra nel quale non ve-

dranno piu per qual ragione debbano negare P autorita del

Capo della Chiesa ed ammettere quella della massoneria.

Quello stesso popolo che oggi proclama il Re contro il Papa,

domani proclamera la Repubblica contro il Re, e IKI altro

giorno il Nichilismo contro la stessa Repubblica, per distrug-

gersi in fine a vicenda e insieme distruggere la piu gran

parte delle logge massoniche. Restera sempre il Papa. Egli

solo si avvantaggera. Parole sapienti che s' intendono da

molti, ma per una inesplicabile cecita della mente non si vo-

gliono prendere a norma di una salutare resipiscenza.

Noi non possimo tener dietro allo svolgimento dei concetti

dell' Autore, il quale mostra come le logge, nelP impresa di

edificare questa nuova Italia, non abbiano avuto penuria di

massoni, ma bensi di architetti; i quali hanno tirata su la

fabbrica della loro Italia, come si sono tirate su le fabbriche

della nuova Roma. Hanno commessi gli errori medesimi nella

pianta, nella base e nella maniera di costruire. Han badato

alPapparenza, non alia consistenza; e percio in quella guisa

che crollano gli edifizi della' nuova Roma, crollera Pedifizio

politico della nuova Italia.

Ci piace per altro di riferire la risposta la quale egli da

alia trita obbiezione, che lo scioglimento della Questione Ro-

mana metterebbe in pericolo Punita e la flazionalita d' Italia.

Anzi, dic'egli, sarebbe tutto il contrario : gliene verrebbe forza

e durata : e reca Pesempio della piccola Svizzera, che con una

popolazione di soli 3 milioni, parlanti tre lingue, e nazione

una, avvegnache composta di 25 Stati e Cantoni
;
e poi della

grande Germania, che si compone di 26 Stati che non le tol-
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gono n6 unita, n6 forza. Poteva aggiungere anche 1'esempio

della grande Repubblica degli Stati Uniti dell'America del nord,

la quale e tanto invidiata dai liberal! dell' Europa.

Ma 6 risposta inutile; giacche ben si conosce in Italia,

come si conosce che 1' unita sua piii meccanica che organica,

al primo urto corre pericolo di frantumarsi. Se non che la

unita di Stato essendo 1' unico mezzo che le logge abbiano di

opprimere il Papato, i politici massoni fanno come il poeta,

che cantava di se: Video meliora, proboque, deteriora se-

quor. Non avendo essi in mira il bene della nazione, ma
Futile e 1'odio della fazione massonica, quest' utile e questo

odio antepongono a tutto. Forsechfe non si vede chiaro 1'er-

rore massimo, pari al misfatto, di avere stabilita la capitale

di quest' unita in Roma? Si vede, ma per mero sfogo di odio

settario, si resta in Roma e si flnge credere che vi si restera

per secoli.

Passando pero all' idea, che ha suggerito il titolo a que-

st' opuscolo, il sig. 1'Etoile entra a discutere, come possa pre-

sumersi che la Germania, capitanata dalla Prussia, sciolga la

Questione Romana. Egli distingue la Prussia di una volta,

dalla Prussia del tempo presente. Nulla, egli dice, puo aspet-

tarsi il Papa dalla Prussia d'ond'e uscito il Culturkampf; dalla

Prussia, che ispirata dal principe di Bismark, affretto 1'in-

gresso della rivoluzione in Roma, dopo la battaglia di Sedan

col celebre dispaccio: adesso, o non mai; dalla Prussia,

che favori il vecchio cattolicismo, per dare, secondo il di-

spaccio del medesimo Bismark, una lancicCta al cuore della

Chiesa cattolica
;
dalla Prussia che pose per domma di Stato

la prevalenza del protestantesimo sopra il cattolicismo
;
dalla

Prussia che sinora ha fomentate associazioni aventi per iscopo

la protestantizzazione dell' Italia e in ispecie di Roma, e per

protetlori un conte Moltke, un conte Knuth di Knuthenborg,

ed altri simili personaggi.

Se non che 1'Autore opina, che la Prussia, guidata flno al

di d'oggi d&lY
1

ipocrisia politico, del Bismarck, ipocrisia che

costui vanto dover essere la base de' suoi maneggiamenti di-
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plomatici, sia per mutare strada, e che il giovane imperatore

Guglielmo II intenda guidarla con regola diversa, e le oppo-
sizioni fra cattolicismo e protestantesimo debban venire, sotto

il suo governo, tolte di mezzo.

Molto egli sembra fidarsi delle ottime qualita di animo, di

mente, di cuore e di fortezza onde 1* Imperatore tedesco e for-

nito
; qualita che, a parer suo, lo rendono idoneo a sciogliere

le piu gravi question! dei nostri giorni, e altresi della liberta

del Papa; la quale il sig. 1'Etoile reputa doversi risolvere dalla

Germania. Non e dubbio che il socialismo internamente mi-

naccia la vitale compagine dell'Impero, piu forse che non lo

minaccino esternamente i suoi potenti vicini ed avversarii. E
ammesso in Allemagna quello che ebbe a confessare gia la

Protestanten-Vereins-Correspondenz, cio che finora in Ger-

mania le onde dei socialisti si sono infrante contro la roccia

della Chiesa cattolica. Lo Stommel, e seco un flore di pub-

blicisti protestanti, sostengono che il ristabilimento del Potere

temporale del Papa diviene all' Impero germanico necessario,

perche non potra mai trovare cooperatori piii fedeli alia

sua legislazioue, di quelli che avra nel seno delle popolazioni

cattoliche.

Ma queste popolazioni abbisognano di un Capo e Padre

della loro fede, immune da influssi e pastoie di Governi par-

ticolari, attesa la essenziale natura del Cattolicismo. II Papa
dev'essere Sovrano temporale, non per la Sovranita stessa,

ma per la indipendenza e dignita ;
ben dice lo Stommel; pe-

rocche come tutte le cose temporal! son mezzi all'uomo, per

conseguire 1' ultimo suo fine spirituale; cosi il Principato ci-

vile, al Vicario del Re dei re sulla terra, e mezzo per con-

venientemente esercitare il supremo e spirituale suo ministero.

Ed e da consolarsi che un protestante d'ingegno qual e il

mentovato scrittore, non pure conosca, ma con franchezza

confessi verita siffatta e prosegua a dire: II Papa dev'es-

sere libero da ogni legame di Stato altrui, cioe dev'essere

Sovrano. Chi vuol limitarlo al solo Potere spirituale, met-

terlo a livello col Patriarca di Mosca, non ha cognizione della
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dottrina cattolica. Questa e internazionale, la greca e na-

zionale. Ed in effetto, se cosi non fosse, cesserebbe di essere

cattolica, che signiflca universale. II sig. 1'Etoile mette poi

mano ad un altro argoraento, che ha la sua forza
;
ed e quello

della religione, professata nei paesi formanti la triplice al-

leaaza. Egli ha tolto dalle tavole statistiche geografiche pub-
blicate da Ottone Hiibner nel 1889 il seguente specchietto che

pone sott'occhio a
1

suoi lettori.

Popolazione totale Cattolici Protestant!

Impero germanico: 46,855,700 16,819,200 29,331,700

Austria Ungheria: 40,348,200 31,520,700 3,836,100

Italia: 30,260,100 30,108,800 60,520

Triplice alleanza: 117,464,000 78,448,700 33,228,320

L'Autore nota che dalla popolazione deH'Austria-Ungheria

ha detrata quella della Boemia, che e di 1,363,914 abitanti,

dei quali 700,000 cattolici e greci. Noi aggiungiamo che dal

citato specchietto sono pur da levare gli ebrei, i quali nei

paesi component! 1'alleanza debbono passare i 3,000,000.

Ad ogni modo prendendo le cifre quali PHiibnec ce le da,

abbiamo, fra la popolazione cattolica e la protestantica della

Germania e dell'Austria- Ungheria, esclusa Tltalia, questo ri-

scontro

Popolazione totale Cattolici Protestanti

Impero germanico: 46,855,700 16,819,200 29,331,700

Austria: 23,447,200 21,430,700 422,100

Ungheria: 16,901,000 10,090,000 3,414,000

87,203,900 48,339,900 33,167,800

Messa ancora in disparte 1'Ungheria, la popolazione ger-

manico- austriaca consta di 70,302,900 abitanti, de' quali 38,

249,900 cattolici e 29,753,800 protestanti. Per lo che, comunque
1'alleanza si consideri, la popolazione cattolica sempre vi pre-

domina. Di fatto la triplice comprende 2 V3 (2,36) di volte piu

cattolici che protestanti.

La doppia germano-austriaca 1 */2 (146) di volte piu cat-

tolici che protestanti.
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Questa, senza FUngheria, circa 1
1

J3 (l,29)di volte piu cat-

tolici che protestanti.

L'argomento di queste cifre ha un valore non ispregevole,

posta un'ipotesi che PAutore crede doversi, in un tempo non

remote, avverare in Europa. Al principio di nazionalita,

che Napoleone III voile inaugurare, scriv'egli, ma che non si

verified, ne potra essere attuato, succede il principio di cre-

denza. II prossimo avvenire fara vedere i popoli aggrupparsi,

non secondo il principio di nazionalita, ma di credenza. Ed

in questa ipotesi il sigr. PEtoile deduce che importera som-

mamente alia Germania risolvere la Questione Romana, se-

condo il diritto cattolico del mondo e Finteresse politico del-

1' Impero.

Trattandosi di un'opinione particolare e d'un modo di ve-

dere e prevedere le cose, che non ha in se nulla di censura-

bile, noi ne accetteremo ne rifiuteremo quanto 1'Autore, in-

torno a questa materia, caldamente espone; ed invece faremo

pur noi caldi voti, che i suoi non al tutto immaginarii pro-

nostici si adempiano. Maggiormente che egli li offre appog-

giati a ragioni giuridiche cosi salde, ed a fatti cosi manifest!,

che, se 1'umana politica sempre seguisse le regole della logica,

s'avrebbero a dire pronostici di quasi certo avveramento.

Non potendo piu a lungo riferire, ancorche in sunto, le

buone coso che egli soggiunge, per mostrare che il Papa
Leone XIII e unicamente al caso di risolvere la Questione

Romana, secondo il vero diritto e Futile delPItalia, e quanto

goda di credito, di stima e di autorita fra i protestanti del

settentrione d'Europa, rimanderemo i lettori alle pagine del-

Fopuscolo che le contiene. Le scorrano e le meditino, non i

cattolici solamente che vanno in voce di clericali, ma i libe-

rali altresi; che impareranno a convincersi della necessita di

comporre una Questione, dalla quale, vogliano essi o non vo-

gliano, dipende 1' avvenire delF Italia. Finora, conclude sa-

pientemente il sigr. 1'Etoile, e stata risolta pel diritto del piu

forte, ed in apparenza secondo il diritto pubblico dello Stato,

ma secondo il diritto internazionale essa e ancora in pen-
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denza. Se 1'Italia continua ad opporsi ad una soluzione paci-

fica, sara d'uopo risolverla in forza del diritto internazionale:

della sua soluzione s'interessano i 235 milioni di cattolici di

tutta la terra.

II.

PELOSINI N. F. Ricordi, tradizioni e leggende dei monli

pisani. Pisa, tip. Franc. Mariotti, 1890. Un vol. in-16 di

pagg. XXXI-180. Prezzo L. 3.

Sono dodici svariati bozzetti che il vivacissimo scrittore

N. F. Pelosini nella sua quieta e solitaria casetta delle Man-

drie ha saputo con bell'arte comporre a fin d'illustrare luoghi,

tradizioni e leggende dei monti pisani. Voile che avessero tutti

principio con un sonetto ispirato dalla fede in Dio, dal culto

riverente alle cose ed ai fatti de' padri e dall' amore sincero

al luogo natale. Odasi il primo intitolato Alle Mandrie , e

da esso potra il lettore, che non abbia letto altri versi del

Pelosini, portare giudizio della maniera di poetare a lui pro-

pria.
Sicul desiderat cervus ad fontes

aquarum ita desiderat anima

mea ad te...

DAL LIBBO DEI SALMI.

E a te sospira ognor F anima stanca,

E a la verde pe' timi erta pinosa;

Ed a la fonte e a la tua selva ombrosa,

solitaria mia casetta bianca.

La fra' castagni su la rozza panca

M'assido; c a dritta il mar sino a Pianosa

Mi s'apre, e il Sasso de la Dolorosa

Rigido s'oflre a' miei frali occhi a manca.

Nel del profondo il falco fa sue ruote;

E, con discese alterne, da le spalle

Casca dal sommo Lombardone il rio.

E intorno a me con voci a 1'arte ignote,

Che spande e fa sonar di valle in valle,

Canta natura il grande inno di Dio (pag. 3).

Ad ogni sonetto segue un commento, piii o meno lungo,

dove 1'Autore ragiona con molta erudizione storica del sub-

sen* XIV, vol. VII, fasc. 966. 46 10 settembre 1890,
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bietto trattato in rima, e si allarga in digression!; le quali,

se a primo aspetto possono sembrare alquanto sconnesse, pure,

chi bene osserva, hanno sempre un come raisterioso filo che

iuternamente le riconnette colPargomento principale. In esse

1'Autore, che ben conosce tempi, persone e istituzioni moderne,

svela non poche delle piaghe che miseramente deturpano la

presente societa; e i suoi giudizii ci paiono generalmente ag-

giustati e a proposito. Usa poi in cio fare uno stile vario va-

rissimo
; egli stesso se ne addiede e ce ne rese avvisati nella

lettera dedicatoria. Se non che, ci pare, che tale varieta mentre

da un lato e come il marchio distintivo del volume del Pelosini

e lo segrega da tutti gli altri di afflne argomento, gli da nuovo

pregio in fatto dell' arte. Quale stacco infatti e qual passaggio

dall'acerba tirata contro il moderno fariseismo della frater-

nita e dell'uguaglianza di la da venire alia pietosa descri-

zione del gramo vivere delle povere boscaiuole; qual rasse-

gnata mestizia nelle ultime pagine della dedica e in quelle

sulla gita notturna al Sasso della Bella Rosa precedute, le

prime da vivaci parole e da scatti di umorismo intorno la

pubblica opinione, le seconde da fredde ricerche storiche sul

nome di quel pittoresco gruppo di macigni. Per queste ra-

gioni, qui appena toccate, i Ricordi del Pelosini furono da

noi letti con interesse e vero piacere. Ce ne rallegriamo con

lui; e poiche ci fa sapere che, dolente e pentito di essersi

dilungato per fatuita giovanile dall' osservanza della fede nei

versi suoi primi, quando non aveva per anche imparato che

la soverchia confidenza in 'quel che dicesi mondo, 6 sfida in-

sensata e provocatrice de' giusti sdegni di Dio , (pag. XXVI
scrisse ora i versi suoi ultimi con ben altri propositi, noi

F esortiamo a far si che non siano n6 i soli ne gli ultimi. In

tal guisa piu gioconda, rallietata dagli utili e geniali studii,

gli scorrera 1' incominciata vecchiezza, che nelle poetiche sue

pagine punto non si pare, ed anche di lui si potra in alcun modo

affermare che solitario mena suoi giorni nei cari monti pisani,

Del sapiente intelletto e del cuor pio

Usando a mo' di spada e di martello.

SON. xiii.



ARCHEOLOGIA '

i. Dei martiri attribuiti ai due anni d' impero di Claudio il Gotico, e del

martirio del presbitero Valentino 2. Iscrizioni trovate negli scavi del-

1'antico cimitero di S. Valentino, sulla Flaminia.

I.

Dei martiri attribuiti ai due anni d' impero di Claudio il Gotico,

e del martirio del presbitero Valentino.

Dei martiri attribuiti ai due anni d' impero di Claudio il Gotico ab-

biamo un' antichissima relazione, stampata dal Surio, Tom. I, 14 Febbr.

da non confondersi con 1' altra piii diffusa, che si legge nel tomo citato,

al giorno 24 Febbraio. In quella forma antichissima gli Atti dei detti SS.

Marliri furono poi ristampati dal Card. Baronio negli Annales, sotto 1'a.

di G. C. 270, ma in modo piii corretto, avendo confrontato cogli stam-

pati altri antichi mss., come egli stesso narra. Adunque, secondo la

citata relazione iussit Claudius, ut Christiani, qui inventi fuissent in vulgo,

aut in carceribus, sine interrogatione punirentur. Promulgato questo editto,

262 Cristiani, gia condannati a cavare 1' arena per la confessione della

fede nella via Salaria, menati in Roma e chiusi nell' anfiteatro, furono

1 Nell'ultima Archeologia, in una nota, abbiamo stampata una epigrafe

molto importante, ma e occorso un errore, cioe 1'omissione del penultimo

verso, il quale del resto era citato nella nota
; per questo motive la ristam-

piamo qui una seconda volta.

D!S GENITORIBVS-

L- PLOTIO C- F- POL- SABINO-

PRAETORI SODALI TITIALI-

AEDILI CUR- SEVIRO EQ. R-

QVAESTORI URB- TRIB- LATJCL-

LEG- I MIXER P- F- X VIR-

STL IVDIC HABENTI QVOQ-

SALVTATION SECVNDAM-

IMP- ANTONINI AUG- PlI-

SABINVS PRAETOR MAG.VA RES FORMIS PERllT-
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saettati dai soldali, cd i corpi bruciati. Le reliquie tolte dai fratclli

1'urono sepoltc, in crypta, via Salaria in Clivo Cucmneris, insieme col corpo

di Blaslo, tribune di Claudio, anche egli ucciso per la confessione della

fede. Questo pio uffieio e attribuito ai due coniugi persiani, Mario e Marta,

cd ai loro figliuoli, Audiface ed Abaco, insieme uniti al presbitero romano,
Joannes. Questi Persiani erano venuti in Roma per visitare i sepolcri del

SS. Apostoli, e secondo la (rase degli Atti: Romum venerunt ad orationem

Apostolorvm. Dopo il pio uffieio esercitato sulla Salaria, rientrati in' Roma,
andarono al Trastcvere per ritrovare Quirino, imprigionato per la fede;

ma quivi seppero da un altro presbitero, Pastore, che la notte scorsa era

stato ucciso di spada, ed il suo corpo gettato nel Tevere, dove giacea

presso 1' isola tiberina nelle acque. La notte seguente vi andarono col

detto presbitero, e levatolo, sepelierunt [Quirinum~] in coemeterio Pontiani,

in crypta, VIII Kal. Aprilis. Dopo questo gli Atti seguono a dire, come

Mario e Marta ritornarono al Trastevere, la, dove, in coenaculo Christia-

norum multitude psallerent et laetarentur, e tra loro abitarono nascosti per

due mesi. Narrate queste cose, leggiamo del presbitero Valentino la descri-

zione che qui segue.

Interim Claudius apprehendi iussit Valentinum presbylerum, quern vinxit

catenis et compedibus ; inde post biduum audivit eum atque tradidit Calpur-

nio ; qui egit per Asterium, ut Valentinum ad cultum idolorum revocaret.

Huius cum filia caeca ab eo fuisset illuminata, credidit ipse, atque uxor ipsius,

atque familia ; qui die sancto Dominico ab Episcopo sunt baptizati. Qui om-

nes a militibus tenti sunt ; inde ad Ostia Tiberina ducti, ibi pro Christi no-

mine occisi. Valentinus vero presbyter post longum carcerem ductus decolla-

tus est via Flaminia, sequenti anno, decimosexto Kal. Martias i
. Qualunque

sia la fede che voglia prestarsi a questi Atti, dei quali molte frasi sono

certamente antichissime, e qualunque sia 1' eta alia quale si deve attri-

buire la compilazione, certa cosa e che quanto al luogo del martirio con-

vengono pienamente colle recent! scoperte.

Nel 1878 fu trovata dai ch. Prof. 0. Marucchi la Cripta del S. Martire

sotto i monti Parioli; atlorno alia tomba del martire si era formato un

cimitero cristiano sotterraneo. Dopo la pace concessa alia Chiesa, fu co-

struita da Giulio I, vicino al sepolcro del martire, una Basilica. La ragione

che mosse a fare la costruzione della Basilica, non giusto sulla tomba del

martire, come comunemente solea praticarsi, ma ad essa vicino, piii
che

alia difficolta del luogo sembra a noi doversi atlribuire alle sepolture pa-

gane, le quali furono anche scoperte nei recenti sterramenti
; queste di

necessila conveniva occupare in tutta la loro area, se sopra il sepolcro

del martire si fosse voluto elevare la Basilica cristiana. Quei sepolcri pa-

gani non doveano essere allora abbandonati
; perche sembra a noi che la

1

BARO.MUS, Annales, ad a. 270. Venetiis, 1706.
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difficolta del luogo sarcbbe stala superata dai Cristiani, se altro non fosse

stato 1'ostacolo. Checche nc sia di questo particolare, costruita la Basi-

lica, si formo attorno un cimitero cristiano a ciclo aperto, il quale divenne

niolto importante, e piu d' ogni altro fu frequentato. Si mantennc sino

a tarda eta, come il ch. Antiquario gia citato dimostra *, e poi finalrnente

distrutto e caduto in ruina, furono i marmi svelti e adopcrati in altri

edifizii. II Comune di Roma, volendo coslruire un passeggio lungo i monti

Parioli, nci lavori di sterramento si trovo la pianta dell' antica Basilica,

e demolendosi quivi un casino, costruito nell' a. 1603, vonnero alia luce

inolte iscrizioni pagane e cristiane, delle quali alcune intere ed ancora

bene conservate. Di queste iscrizioni daremo qui un saggio, perche si vegga

quanto fruttuoso sia stato il lavoro per gli scavi, intrapreso dal Comune

di Roma, sotto la direzione del ch. Prof. Marucchi. II Cimitero dipendeva

dal titolo di S. Lorenzo in Lucina, come si puo ricavare da un frammento

di epigrafe, trovato negli scavi, e stampato nel luglio del 1888 sotto il

n. 17, nel Bull. Arch, del Comune di Roma.

II.

Iscrizioni trovate negli scavi

dell' antico cimitero di S. Valentino, sulla Flaminia.

i.

BEATISS

PRESBY

Frammento di marmo tagliato in forma quadrata, trovato nel demolire

un rustico casolare non molto lungi dal luogo degli scavi, sulla via di

Acqua acetosa. Le lettere sono di tipo damasiano, ed e probabile il sup-

plemento

BEATISSIMO MARTYRI VALENTINO

PRESBYTERO DAMASVS EPISCOPVS FECIT

Dagli atti di S. Valentino sappiamo d'un altro Presbitero, chiamato Joan-

nes, venerato nel Cimitero della via Salaria vetere, a cui potrebbe anche

appartenere il frammento per la vicinanza del luogo; tra questi due

nomi, Valentinus e Joannes, puo il prime prescegliersi. Prezioso sarebbe

questo frammento se fosse certo il supplemento, perche sapremmo che

nella Basilica costruita da Giulio I (a. 337-352) vi sieno stati sotto Da-

maso (a. 366-384) lavori di abbellimento. Un anno dopo 1'esaltazione di

1
Bull. Arch. Com., a. 1888, p. 241 sgg.
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Damaso al sommo Pontificato, cioe nell'anno 367 fu posta 1'epigrafe se-

guente :

2.

BENEMERENTI VITALINE FAVSTIN,

FECIT QVE VCXIT ANNOS TRI

QVE DEPOSITA EST in iDVs ocTOBnV Lupicino

ET IOVINO CONSS

Sulla fronte di un sarcofagq di marmo si legge un carme, ed in fine

1'epigrafe propriamentc delta colla nota consolare dell' a. 368. cioe Va-

lentiniano et Valente Augg. Her. conss. e dice cosi:

3.

IVSTITIAE FAC1ES PVDOR INTEGER OMNIS HONESTAS
<JJ

CASTA MARITALI SEMPER DEVINCTA PVDORE
<JJ ||

MORTIS

ONOS TVA PERPETVIS DATVR AVLA SEPVLCRIS fy ANTE

MEOS TALAMOS ME D1GNVM SOLA PETISTI
||
CONTEM

5) PTISCiVE ALIIS ME DICTO IVRE SECVTA ES
<\>

CVM TE

PVRA DOMVS QUAERIT SCIT PVBLICA FAMA ^ J|
ET

PROBAT OMNE BONVM SOLI SERVASSE MARITO fy O

DVRVS RAPTOR MORS INPROBA VIX MIHI TECVM <l>
||

CONVBII GRATAS LICUIT CONIVNGERE TAEDAS
fy INPIA

ID) PRAEPROPERO VIDI TVA FATA DOLORE
<j> |j

FL lp CRESCENS ACILIAE BAEBIANAE DVLCISSIMAE ADO.VE

AMANTISSIMAE CONIVGI BENEMERENTI IN PACE

QVAE VIXIT ANNOS DECEM ET SEPTEM
j|

ET MENSI

BVS
<])
NOVEM DIEBVS TREDECIM

<JJ
FECIT CVM MARI

15) TO ANNVM ET MENS
<JJ

III DEP VIII KAL MART VA

LENTINIANO ET VALENTE AVGG ITER CONSS

Le due lineette vertical} dinotano il luogo, dove sul marmo termina

il verso. 11 fregio, che ha la forma simile ad un
<|H (<];),

e anche

segno d' interpunzione ;
e usato nelle iscrizioni greche e nelle latine.

I versi 1-10 contengono il carme, ed alia fine di ciascun verso e scolpito

il detto fregio, tranne dopo il v. 4; nei seguenti w., 11-16, e 1'epigrafe.

In questa e da notare il nome di ACILIA BAEBIANA, la quale potrebbe ap-

partenere alia gente Acilia, argomentando dal verso 6, in cui si dice :

Cum te pura domus quaerit

dove la voce, pura domus, non e improbabile che sia stato detto con al-

lusione alia nobilta del sangue.
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La cosa piu preziosa di questo monumento e il senso o valore del

vocabolo AULA. 11 verso 3 e questo:

Mortis (h)onos tua perpetuis datur AULA sepulcris

val quanto dire, 1'AuLA, nella quale era sepolta Acilia Bebiana e per lei

costruita, (questo par che voglia dire il pronome tua,) sarebbe stata de-

stinata da Flavio Crescente a sepolcro di famiglia. Quale sia il valore della

voce Aula negli scrittori antichi c pagani si vegga nel Furlanetto. Dagli

scrittori cristiani fu usata per dinotare Basilica, ed in questo senso e ado-

perata nell' iscrizione dell' arco maggiore della Basilica di S. Paolo, dopo

1'incendio della precedente costantiniana, costruita da Teodosio e termi-

nata da Onorio.

THEODOSIUS CAEPIT PERFECIT HONORIUS AULAM

Similmente nell' antico mosaico dell'abside della Chiesa cattedrale di Ca-

pua si leggeva
l

CONDIDIT HANG AULAM LANDULFUS, ET OlHO BEAVIT

Questo significato si ebbe anche in tempi assai tardi; perche si legge

usata da Alberico, il quale scrisse circa il principio del secolo XIII, nella

vita di S. Asprene, stampata dall' Ughelli nella serie dei Vescovi napo-

litani
2

. In essa si parla di due coniugi i quali avendo ottenuta la prole

per intercessione di S. Asprene, pro gratiarum redditione ad antistitis de-

cus AULAM decentissime construunt, sicut usque in hodiernum diem cernere

est in ea (aula) quae dicilur Stephaniae basilica. Questa frase dello scrittore

del secolo XIII e copiata dalla legenda di S. Asprene, nella quale si

narra 1' istesso beneficio e poi si aggiunge : Basilicam ad honorem sancti

Aspren decentissime construunt, quae usque in hodiernum diem dicitur Ste-

phaniae Basilica. La frase degli Atti e piu chiara di quella di Alberico,

ed e manifesto, che per AULA abbia voluto intendere BASILICA. Quest' ul-

tima voce fu anche adoperata per dinotare AULA nel senso di sepolcro,

come si legge in una iscrizione ben piu antica dei due monumenti qui

citati. Fu trovata tra le rovine dell' antichissima cattedrale di Pozzuoli,

delta di S. Stefano, sulla collina di Cigliano
3

.

C NONIVS FLAVIANVS

PLVRIMIS ANNIS ORATIONIBVS PETITVS

NATVS VIXIT ANNO VNO

M. XI. IN CVIVS HONOREM BASILICA HAEC

A PARENTIBVS ADQVISITA CONTECTAQVE EST

REQVIEVIT IN PACE XVIII KAL IAN

1

MAZOCCHI, de Cathedralis Eccl. Neap, vicibus, p. 58, not. 48, ed. 1751.

2 Vedi MAZOCCHI, 1. c., p. 56.

3 MINERVIM, Bull. Arch. Napol., Nuova Ser. An. I, pp. 15 e 31.
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Quel che qui si dice Basilica, nel monumento romano e chiamato Aula.

Non ptio intendersi qui d' una Batilica, n6 sotterraoea ne a ciclo aperto,

ma di una stanza sepolcrale, dove i parenti deposero C. Nonius Flavia-

nus, ornata di una edicola nella parte esterna. L' epigrafe del cimitero

di S. Valentino e scritta sopra uu sarcofago di marmo, senza alcuno or-

namento di scultura. Ne crediamo che Aula possa qui significare labrum,

od un area qualunque. La ragione del valore qui notato nelle due parole

AULA e BASILICA pare indicata in questo distico tolto dalP Epitaffio del-

1' imperatrice Ermengarda, stampato negli Annal. Bened. torn. Ill, p. 15,

e dice cosi:

Quae hoc opus incipient, hie Aulam condere iussit,

Ad Christi laudem, atque sui requiem.

kAL - MAI

terTVLLO

Molte sono le iscrizioni con data consolare del quarto e quinto secolo

scoperte negli scavi di S. Valentino sulla Flaminia; meritamente il fram-

mento qui notato deve reputarsi prezioso, perche ci da una notizia im-

portante. Roma presa da Alarico die ad Attalo, gia prefetto di Roma, il

titolo d' Imperatore. Da Attalo fu nominate Console Tertullo ; e nei fasti

troviamo notati, all'a. 410, i due Consoli in questo modo:

Fl. Varanas, Varanes ovvero Varari (in Oriente).

Fl. Tertullus (in Occidente).

II Com. De Rossi avea gia trovato un marmo, sul quale era notato il

consolato di Varane *; il ch. prof. Marucchi ci da questo frammento

col consolato di Tertullo. La nota cronologica &AL. MAI dimostra che alia

fine di Aprile Tertullo era gia Console. Tillemont osserva, che Tertullo

fu create Console in Roma da Attalo, ed e notato da Victorio e da Cas-

siodoro; Varane e ootato primo e solo Console negli altri fasti e nelle

leggi, le quali sono anche talvolta datate coi nomi dei Consoli degli annf

precedenti, Honorio VIII e Theodosio III. Tertullo, tranne in Roma, al-

trove non fu riconosciuto. In una legge del 12 febbr. 410 Onorio con-

ferma nella loro carica quelli che erano stati da Attalo norainati ai pub-
blici ufficii, con questa restrizione, che debbano essere compresi nella gra-

zia coloro solamente, i quali avessero abbandonato 1'usurpatore, prima di

1 Inscr. Chr., I, p. 524.
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essere deposto da Alarico. La delta legge, adunque, suppone che Attalo

era stato deposto sul cominciare del febbraio. Ma riaccese le ostilita tra

Onorio ed Alarico, di nuovo Attalo fu rivestito della porpora imperiale,

c quei magistrati che fossero stati deposti, stante la restrizione della legge

citata, ripigliarono la carica. A questo tempo appartiene il frammento

trovato a S. Valentino sulla Flaminia. Non pensiamo che possa giusta-

mente dubitarsi del supplemento terTVLLO, essendo il posto dei Consoli,

dopo la nota cronologica, AAL MAI.

ALAE SIVE VICTORINAE FILIAE DVLCISSIMAE

>ENEMERENT1 IN PACE QUAE EXIVIT

VIRGO FEDELIS QUAE VIXIT ANNIS XXII

MENSIBVS QVINQ.UE ET DIES XII DEPOSITA PRIDIE

j) kaL SEPTEMBRES DD NN ARCADIO ET

HONORIO AVGGV. CONSS

Sul rovescio si legge:

HIC IACET IN PACE FLABANELLA

ANCILLA DEI QVI VIXIT AN

NVS PL MN XL

In questa iscrizione, e notato il quinto Consolato di Arcadio e di Ono-

rio, cioe I'a. 402. Si noti la lettera M a destra e la patera; a sinistra

e rotta la pietra, e deve supporsi la lettcra D dell' istessa grandezza, ed

ambedue significano, Diis Manibus. Questa patera e queste lettere fnrono

scolpite prima che la lapide per la prima volta servisse ad un sepolcro.

ed appartiene al numero di quelle tagliate e pronte per incidere 1'cpi-

grafe, le quali aspettavano compratori nell'officina deU'artefice. La pa-

tera e spesso scolpita nelle lapidi pagane, ed allude alle libazioni, che

si faceano pei defunti nel giorno anniversario della loro mortc, e sono co-

piosamentc descritte nei Cenothaphia pisana *, dove si legge la frase, ma-

nibus eius inferias mittere, nella lunga descrizione che si fa di questo rito

sacro. Altrove sono brevemente notate dopo il giorno anniversario, come

puo vedersi nel Corpus Inscr. Lai., Vol. I, p. 329:

INFERIAE GERMANICO

1

ORELLI, Sylloge, n. 642.
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Cos! adunque come fu trovata, vuota d'iscrizione e destinata ad una

tomba pagana, fu la nostra lapide adoperata la prima volta pel sepolcro

di ...ALAE SIVE VICTORINAE. Ebbe la defunta due nomi. L' E maiu-

scolo piu piccolo delle altre lettere, e in questo verso e nel quarto, alia

voce QUINQUE, e stato aggiunto dopo 1'incisione, e per mancanza di spa-

zio impicciolito. Quest! nomi geminati si leggono anche in molte altre

iscrizioni. Or questo potrebbe intendersi rispetto al battesimo, ovvero ri-

spetto allo stato religiose professato da Vittorina.

Exivit. E maniera cristiana, e la frase intera e questa : Intravit et exi-

vit, e dinota vivere in questo secolo, Act., I, 21, accennando i due estremi,

il principio e la fine, ed e maniera ebraica. Notevole cosa e che la voce,

exivit del nostro monumento non e maniera ellittica, usata in vece della

frase, exivit de saeculo, ma deve togliersi in senso assoluto, come richiede

la frase dell'epigrafe; cosi che exivit Virgo fidelis significa mortua est Virgo

fidelis. Ripetendosi il pronome, quae, nella frase seguente par che si voglia

dire di Vittorina, essere stata fedele nella professione del suo stato di Ver-

gine sino alia morte, avvenuta dopo 22 anni, 5 mesi, 12 giorni di vita.

Nel cimitero di Priscilla, pochi anni or sono, fu scoperto un arco-

solio, adorno di pitture in mosaico, delle quali alcune sono tuttora visi-

bili nelle improntc dei cubi, lasciate sulla calce
4
. Nel centro della volta

dell'arcosolio e rappresentata una Vergine orante col velo in testa ca-

dente sui due lati. Fra le terre vicine all' arcosolio si trovarono alcuni

frammenti, i quali, ricomposti, diedero la seguente epigrafe.

BAEATISSIMAE Virgini...

colomba DOMINE THEDORA INNOCE...
col ramo Q . VIXIT . AN X . XII- M III BVRGO/

ALEXANDER FR

Gli errori del lapicida son qui piu numerosi, che nella lapide del ci-

mitero di S. Valentino. Nella prima sillaba del prime verso BAE (be);

nel secondo NE (nae), RA (rae); nel terzo BV (vi); tuttoche nel verso

primo avesse posto Virgini. In questa lapide, da reputarsi a un di presso

della stessa eta della precedente, la Vergine defunta e chiamata Beatis-

sima Virgo, nell' altra Virgo fidelis; il primo titolo accenna alia gloria,

1'altro alia fedelta nello stato di Vergine. Nell' iscrizione priscilliana, come

giustamente nota il Com. de Rossi, dopo la parola BVRGO del terzo

verso, vi e un'asta rotta della lettera A, e potrebbe dinotare la sillaba

* DE Rossi, Bull, 1887, tav. I.
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AN-, e saranno stati notati gli anni del suo voto, dopo gli anni del viver

suo, cioe 22 an. e 3 mesi. Nell'altra abbiamo:

QUAE EXIVIT VIRGO FEDELIS

QUAE VIXIT ANNIS XXII MENSIBUS QUINQUE reliq.

Se non sono notati gli anni del voto di Vittorina, vi si fa allusione

al voto, colla voce fidelis, che qui non puo togliersi in altro senso, cioe

di Christiana. Nell'epigrafe di Acilia Bebiana leggiamo:

QUAE VIXIT ANNOS DECEM ET MENSIBUS reliq.

FECIT CUM MARITO ANNVM ET MENS III

cioe dopo gli anni della vita sono contati gli anni del matrimonio. Ad
imitazione di questo costume, si frequente nelle lapidi, vediamo notati

gli anni del voto di Vergine sull'epigrafe di Theodora. Ma un'altra osser-

vazione e da farsi in questa lapide ed e nel titolo di DOA11NE, datole

dal fratello ALEXANDER, imperocche suole usarsi per le donne mari-

tate, come leggiamo in alcune iscrizioni
i

.

DOMINE CONPARI reliq.

Sul rovescio della descritta lapide del Cimitero di S. Valentino in eta

molto piu tarda dell' a. 402, fu scolpita un' altra epigrafe, e se questa

seconda puo attribuirsi al sesto secolo senza scendere piu giu in eta meno

antica, cioe sino al VII dopo la restaurazione della Basilica sotto Onorio I

(625-38) vi sarebbe qui un indizio, che il Cimitero di S. Valentino fosse

stato devastate in questo intervallo di tempo; per guisa che le lapidi svelte

dai propri sepolcri restassero libere, e fossero adoperate per altre persone

defunte. Flabanella e chiamata

ANCILLA DEI

Nel volume Inscriptionum Antiq. Sylloge del Fleetwood, Londini, 1691,

appartenuto a Giovanni Antonio Cassitti e venuto in nostra mano, leg-

giamo copiate alcune iscrizioni pagane e cristiane sulle prime ed ultime

pagine vuote, e tra le altre la seguente, premessa questa nota, ex schedis

Minasi (Antonii).

%4 HIC REQVIESCIT

IN PACE VICTORIA

ANCILLA DEI QVE

VIXIT ANNOS PM

5) LXXX DEPOSITA SD

XII KAL NOVENBR

SEPTIES PC BASI

LIVC INDS XI

1 Bull. Arch. Com., d888, p. 390; Bull, di Arch. Crist., 1887, p. 73.
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Questa epigrafe dell'a. 548 e genuina, in tutto somigliante al tipo epigra-

fico di questa eta. Al v. 4, nella copia e segnata un'asticclla tra le due

ultime lettere, che va a congiungersi coll'orizzontale posta sopra di esse,

e rassomiglia ad un L rovesciato (plus-minus). Al v. 6, la lettera B di-

menticata dal lapicida fa poi posta sulla lettera N precedente, ed alia fine

dell'istesso verso, dopo 1'R, vi e uno sgraffio che poco si distingue da una

lettera. Nel v. 8, INDS 1'ultima lettera rassomiglia piu ad un S che ad

un G o C con un'appendice alia parte inferiore per dinotare lo stigma,

e segue 51 numero XI. Non vi e intervallo alcuno nella copia in quest'ultimo

verso, come anche in qualche altro punto dell' epigrafe. Del luogo dove sia

stata scoperta nulla sappiamo; potrebbe appartenere a Roma, perche Antonio

Minasi nell'a. 1772 fu nominate prof, di Botanica alia Sapienza, succe-

dendo al Maratti. Ma in questo ufficio ebbe 1'incarico di percorrere le

contrade dell' Italia meridionale e la Sicilia per fare raccolte di mineral!

pei musei di Roma; ed in questo viaggio pole aver copiata 1'iscrizione, che

abbiamo qui trascritta. Resta dunque incerto a qual luogo appartenga *.

Ora venendo alia denominazione, Ancilla Dei, diciamo che il Glossario

del Du Cange cita un Canone del concilio romano dell'anno 721, nel quale

si legge: Si quis Monacham, quam Dei Ancillam appeUamus; ed in una let-

tera di S. Gregorio Magno abbiamo: Ancillas Dei, quas vos graeca lingua

Monaslrias dicitis, VI, 23. La nostra iscrizione e dell'anno 548 come ab-

biamo detto. Leggendo adunque nelle iscrizioni citate le denominazioni,

Virgo ed Ancilla Dei, ed in qualche rarissima iscrizione 1'una e 1'altra

yppellazione unita insieme 2
Virgo Ancilla Dei et Christi, possiamo dire di

Vittorina e Teodora, vissute poco piu di 22 anni, e chiamate Vergini, che

non sia intervenuta alcuna consecrazione solenne, la quale richiedeva 1'ela

di 25 anni (Condi. Carthag., Ill, 4) ; avvegnacche altri concilii domandino

1' anno quarantesimo. Secondo 1'epigrafi, Flabanella mori nell'anno 40, e

Victoria (forse sul marmo si leggeva Bictoria) circa 1' anno 80 del viver

suo: par dunque che nella Cln'esa romana 1'eta di 25 anni fosse richiesta

per la seconda consecrazione. Secondo il concilio romano dell'anno 721

gia citato, sono chiamate queste Vergini Ancillae Dei. In S. Gregorio .Ma-

gno, oltre il luogo dell'epistola sopra notato, si legge una Orazione speciale,

super Ancillas velandas; e nella ep. IX, 12, prescnivendo il tempo, cioe

1'Epifania e la Domenica in albis, nel quale si permelteva di dare il velo,

dice: Devotis Deo Virginibus sacrum velamen imponunt Episcopi, dove

chiaramente si vede, che nella Chiesa vi erano due Consecrazioni
;

nella

prima erano dette Virgines, nell'altra, Ancillae Dei.

1 Nell'istesso volume e dalle stesse schede leggiamo copiata 1'epigrafe

d'una pila ilineraria del tempo di Adriano, e vi e apposta la nota : Angri

repcrta i9 April. i78i.
2 DE Rossi, Inscr. chr., I, p. 213, n. 497.
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Un'altra bella iscrizione colla data dei Consoli fu scoperta negli scavi

di S. Valentino, ed e questa:

6.

(ft'POSITVS IN PACE HERACLIVS

prOteCTOR DOMINICUS QUI VIXIT ANNIS LXV

CONS VENANTI OPILIONIS VC III KAL AVG

Questo monumento ci da il vero nome dell'uno dei due consoli, sbagliato

in alcuni fasti. E leggendosi il solo Console occidentale nell'iscrizione, non

puo essere piii antica dell'a. 433, stante che e stata posta alia fine del

mese di luglio; e dall'anno qui notato in giu le iscrizioni hanno prima
dell' ultimo quadrimestre dell'anno corrente un solo nome dei due Consoli,

quello di Occidente. La paleografia della lapide esclude 1'a. 524, special-

mente per 1'asta orizzontale dell'A, la quale nei monumenti del sesto e

settimo secolo suole spesso avere la forma di un (v) posto in mezzo alle

due aste oblique, non la forma di una linea retta orrizzontale. Questo

argomento ba qui un valore tutto particolare, perche nell' iscrizione di

Flabanella dell' istesso Cimitero, la quale puo attribuirsi al sesto secolo,

tutte le A sono scolpite nel modo gia detto. Adunque Venantio Opilione,

nolato sul marmo al genilivo, e il Console occidentale dell' a. 453. La

nostra iscrizione, per la frase HERACLIUS protecTOR DOMINICUS, deve

reputarsi preziosa, stante che prova, come nel detto anno ancora sussi-

steva questo corpo di milizie, qui chiamati, PROTECTORES DOM1NICI,
ben diverse dal numerus equitum singularium, perche erano guardie di onore

piii che soldati. Dei cosi detti Protectores abbiamo una bella iscrizione sco-

perta nell' antica Sirmio, stampata in alcune pubblicazioni archeologiche

di Alemagna e d' Italia, ed e cosi stampata nel Bull, di Arch. Crist.,

1884-85, p. 144.

a XP to

ego aurELifi AMINIA posui

TITVLVM VIRO MEO

/ L SANCTO EX N. IOV. PR0TEC

BENEMERITVS Q.VI VIXIT

ANN PL M L QVI EST DEFUNC

TVS CIVIT AQVILEIA TITVLVM

POSVIT AD BEATV SYNEROTI MA

RTVRE ET INFANE FILIAM

SVAM NOMINE VRSICINA

QVI VIXIT ANNIS N III
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Tutte le A, tranne nel primo verso, sono scolpite a quell' istesso modo

che abbiamo notato nell'epigrafe del Cimitero di S. Valentino; e nei due

primi versi sono piu grandi le lettere che nel resto dell' epigrafe. Oltre

cio che appartiene al nome del S. Martire Sinerota
(auvspoiTjc;)

da noi

toccato qualche anno fa nella nostra Archeologia, e da notare la frase

nella quale FL . SANCTVS e dichiarato ex n(umero) iov(ianorum), pr(o)tec(tor)

benemerilus. Questa epigrafe e reputata da noi piu recente dell'anno 453

e potrebbe essere del secolo seyuente, e sembra a noi che la voce Bene-

meritus, unita alia precedente, valga a questo il titolo, Honoratus. La legge

de domesticis et protectoribus del codice Teodosio VI, 24, citata dal Com .

de Rossi, prova colla voce, domesticus, che non proprio corpo di milizie,

ma piuttosto guardie di onore fossero i Protectores, come teste dicevamo.

Cio si puo ancora dimostrarc colle due iscrizioni seguenti che si leggono

nella Silloge dell' Orelli 'ai nn. 3537-3538.

D. M.

FL. AURELIUS PROT. DOM
ESTICUS QUI VIXIT ANNIS L

L'altra dice:

ALCIMACHUS

NERONIS CLAUD

CAESAR- AUG- GER

CORPOR- GUST

DEC- ALBANI

Tra le iscrizioni cristiane senza data, trovate a S. Valentino, due ne

diamo in questa nostra Archeologia. La prima e sopra una lapide opi-

stografa, cioe usata per due chiusure di diversi sepolcri, ed avente sulle due

facce laterali due diverse iscrizioui: la piu antica dice cosi:

7.

CAESONIAE NICAE CONIVGI DVLCISSIMAE

CAESONIUS CANDIDIANVS MARITUS ancora

VIRGINIAE PVDICAE FIDELI ET CAESONII

NARCISSVS ET HERACLIA PARENTES FILIAE

PIENTISSIMAE QVAE VIXIT ANN XVI M V D XX

BENEMERENTI FECERVNT CVSA DVLCIS

ramoscello con due foglie

La, dove abbiamo posti i punti vi e una fogliuzza scolpita in due diverse

forme, e serve d' interpunzione e di fregio. Giustamente 1' epigrafe e at-

tribuita al secolo ter/o. Cesonio Candidiano, marito, Narcisso ed Eraclia,
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parent!, posero a Cesonia Nice il monumcnto. Virginia e Virginius sono

voci usatc nelle iscrizioni scpolcrali in vece di coniux e maritus; e da ag-

giungersi questa epigrafe alle altre cristiane non molto numerose, nolle

quali si legge, Virginia, in vece di coniux, compar o conpar, ou|j$w. La

voce, FIDEL I, pare che debba significare Christiana, perche la voce pre-

cedente PVDICAE, rende inutile 1'altro significato, che potrebbe darsi

alia voce, fidelis, e nel frammento che segue dopo, in queste carte, se

no ha un altro esempio. L'ancora delineata sulla pietra non solo e segno

di Cristianesismo, ma tra tutti gli altri deve reputarsi il piu antico. Proba-

bilmente questo titolo appartenne all' antico Cimitero sotterraneo dei Cri-

stiani, quivi vicino alia Basilica a cielo aperto teste disterrato.

Quanto alia frase CVSA DVLC1S, solo in questa epigrafe apparisce,

e meriterebbe che vi spendessimo qualche parola di piu, se non fossimo

presentemente molto occupati in un altro lavoro di maggiore importanza.

Diremo adunque brevemente, che la voce, CAVSA, negli scrittori del sesto

secolo e seguenti fu usata in senso di res, come puo vedersi in S. Gre-

gorio di Tours, Hist., IV, 13. Spesso in questo significato si vede usata

nelle leggi dei Longobardi, lib. Ill, tit. 4, 5, causam (rem) altering tol-

lere. Altre citazioni possono leggcrsi nel Glossario del Du CANGE. Aggiun-

giamo pertanto, che il valore notato della voce, CAVSA, nelle leggi quivi

-citate proviene dalle leggi romane, nelle quali e usata coll' istesso signifi-

eato, per dinotare tutto cio che proviene dalla cosa, come i frutti ed altri

avventizii vantaggi ;
dove la frase causa rei val quanto res rei, o res quae

rei advenit, non potendosi in conto alcuno togliersi in senso di causa pro-

priamente delta, Dig., VI. I, 20, ed altrove. 11 valore di questo vocabolo

nella lingua popolare ci sembra molto piu antico di quelli autori che po-

trcbbero citarsi, e si pronunziava in diversi modi, Causa, Causo, Cosa, Cusa.

Nella noslra epigrafe CVSA DVLCIS e un vezzo popolare, e"d in essa abbiamo

.un esempio del terzo secolo della voce CVSA o CAVSA in senso di res.

Importante sembra a noi il frammento che segue.

8.

DC ARISS

QVI VIXIT

SNXVIDIX/wr
XV FIDELI

imo

anno

s pu

ERBENEMEmz
TI FECIT
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Se il nostro supplements al v. 5 e giusto, si avra la frase, fideli(s pu)er,

la quale non e detta rispetto agli anni della vita, si bene rispetto al

tempo della fede. La lapide di poche lettere e mancante a destra e di qualclie

verso in principio.

Nel luogo dove fu seppellito S. Valentino martire vi era a poca di-

stanza un sepolcreto pagano come si e dctto, e si trovarono negli scavi

tre stanze sotterranee, nelle quali i cadaveri furono sepolti, parte ince-

nerati, parte inumati. Quanto sia antico questo luogo di sepoltura pagana

lo prova il frammento che qui stampiamo.

9.

me. NSIBU5

die

nero NE CAES mi

corneli

c.

asiatic

BVS xxvn

O LENTVLO

BELLICIO NATALE

O V OCTOBRES

La prima coppia di Consoli e dell' anno 60, la seconda dell' anno 68.

In altre lapidi e monumenti si ha Bellicus, con ortografia meno accu-

rata di quella del nostro marmo. Prima delle due date era notato il

nome del defunto, gli anni, i mesi, i giorni. Dal v. 2 si vede che la parte

rotta a sinistra non dovea essere molto lunga, perche immediatamente

dopo i mesi, notati nel v. 1, segue il numero dei giorni nel v. 2. Le due

coppie di Consoli sono notate Corse per indicare diverse cariche ammini-

strate dal defunto in tempi diversi; per la qual cosa, circa 1'eta segnata

dalla seconda coppia di Consoli gia questo luogo era addetto alia sepol-

tura. Se le due date consolari segnassero 1'una il nascimento, 1'altra la

morte della persona sepolta, gli anni della vita sarebbero 8, e notati due

volte. A noi solo qui importa fare osservare 1' antichita del sepolcreto

pagano.

Da questo saggio delle scoperte fatte dal ch. Prof. Marucchi ben si

vede che la spesa fatta dal municipio di Roma die copiosi frutti; special-

mente ove si attenda anche alia scoperta del piano deH'antica Basilica, di

cui qui non abbiamo parlato. Noi per parte nostra gli siamo molto grati,

perche dai monumenti scoperti negli scavi, affidati alia direzione del ch.

Professore, si ricavano importanti notizie, come ciascuno di per se intende

da quel poco che abbiamo detto in questa nostra Archeologia.
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Roma, 16-31 agost 1890.

I.

COSE ROMANS

i. L'onomastico del S. Padre Leone XIII. J. Dono raunifico al Seminario

di Anagni. 3. II nuovo ambasciatore di Spagna presso la S. Sede.

4. Lettera del S. Padre alia Societa di S. Paolo. 5. Leone XIII e la

Musica Sacra. 6, La questione dei libri liturgici ed un articolo dell'Os-

servatore Romano. 7. La missione Simmons in Vaticano e un colpo di

testa del vecchio sir Guglielmo Gladstone. 8. Preparativi pel giubileo

episcopate di Sua Santita.

1. II 17 di agosto, ricorrendo il fausto onomastico di S. S. Leone XIII,

vi fu in Vaticano solenne ricevimento. II S. Padre, recatosi nella sala del

trono verso le 1 1 e
1

/g ,
riceveva successivamente alia sua sovrana pre-

senza gli Arcivescovi e Vescovi e i diversi Collegi della prelatura; una

rappresentanza del Gran Magistero dell'Ordine di Malta
;

i President! delle

Accademie pontificie; i Camerieri segreti e d'onore tanto ecclesiastici che

laici; il Commissario del S. Ufficio; il Presidente generale della Gioventii

cattolica italiana; il Presidente della Societa di S. Paolo, quello della

Societa artistica ed operaia, con una rappresentanza della Societa stessa
;

il Presidente del Circolo di S. Pietro con^ alcuni soci, i quali offrivano

al S. Padre uno splendido paniere di fiori e di frutta
;

e fmalmente i Co-

mandanti della Guardia Nobile, della Guardia Svizzera, della Guardia Pa-

latina e della Gendarmeria pontificia. Nell' anticamera segreta s'erano

riuniti i signori Cardinali attualmente presenti in Roma. II S. Padre,

rientrando nel suo appartamento invito gli Enii Porporati e tutti gli altri,

che erano stati ricevuti in udienza, a recarsi nella sua biblioteca privata,

dove ha tenuto Circolo. E quivi, intrattenendosi in famigliare conversa-

zione, disse essere suo desiderio che, sulle rovine della Roma che va

comparendo, sorga una chiesa dedicata a S. Gioacchino
; espresse il do-

lore vivissimo che prova per la decisions presa di chiudere al culto la

Strie XIY, vol. VII, fuse. 966. 47 12 seUembre 1890.
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chiesa di S. Maria dclla Pieta dei Bergamaschi; chiesa che dai Papi non

fu data alia Confraternita dei Bergamaschi in proprieta, ma soltanto fu

concessa perche la ufficiasse, e sulla quale chiesa quindi niun diritto puo
avere ne il Governo, ne la Confraternita, perche 1'uso non costituisce pro-

prieta. Parlo a lungo dei Collegi boemo, illirico ed armeno e de' con-

tinui e consolanti progressi che fa 1' Universita Gregoriana. Dissc essere

suo desiderio che i Seminarii provinciali si occupino piii particolarmente

delle scienze, lasciando ai Seminarii diocesani la cultura delle belle let-

tere. Deploro che la S. Sede, spogliata di tutto il suo, non possa con-

correre nella misura che Egli vorrebbe per sovvenire ai bisogni dei Se-

minarH e provvedere all' istruzione dei chierici che vengono in si gran nu-

mero dalla classe del popolo. Porto 1'esempio del Seminario di Perugia,

dove Egli stabili dieci posti gratuiti, e ricordo come a quei died posti

concorsero ben 137 giovani, quasi tutti forniti dei requisiti richiesti. Dopo
averli finalmente ringraziati degli augurii fattigli, fecc distribuire un opu-
scolo offertogli pel suo onomastico dal suo cameriere segreto partecipante

mons. Marini intitolato: Osservazioni sul proemio di Diodoro Siculo. All'l */*

pom. il circolo ebbe termine, e il S. Padre rientro nclle sue camere.

2. II Seminario di Anagni s'ebbe in questi giorni una dimostrazione

di singolare bonta per parte del S. Padre e sommamente onorifica pel

medesimo Seminario, anzi per 1' intera cittadinanza di Anagni. Sua San-

tita mando in dono alia Biblioteca Mariana, propria di quell' istituto, pa-

recchie opere splendidamente legate: fra queste le sue poesie, gli atti

del suo pontificate, e due veramente splendide edizioni di Dante; 1'una

eseguita in Pisa nel 1804, 1'altra fatta, in soli cento esemplari, in Lon-

dra nel 1858, e che comprende le prime quattro edizioni letterali ita-

liane, quelle cioe di Foligno, lesi, Mantova e Napoli. Nel primo volume

degli Ada Leonis XIII si legge 1'esortazione che il Santo Padre, in

elegante latino, fa agli alunni, e alia quale si e degnato apporre la sua

firma. Optandum, dice Sua Santita, atque enitendum maxime, ut cu-

pidi litterarum adolescentes, ii nominatim qui in Ecclesiae spem succre-

scunt, optimarum artium decus studeant cum pietate coniungere. Abundat

Anagnina iuventus domesticis exemplis, quibus ud utramque laudem vo-

cetur. Viros enim non paucos Anagnia genuit, doctrina, rebus gestis, vir-

tute magnos: e quibus, velut praeclarissima lumina, Innocentium III ct

Gregorium IX, posteritas memor immortalitati consecravit. Horum sibi

imagine proposita, una cum Thomae Aquinatis recordatione, quern olim

Anagnia hospitio doctorem accepit, durare assuescant adolescentes discendi

laborem, atque humana omnia inferiora virtute ducere.

LEO PP. XIII.

3. La mattina del giorno 20 agosto sulle undici il signer Luigi Pidal

y Mon, Marchese di Pidal, recavasi in forma pubblica al Palazzo Aposto-

lico del Vaticano per presentare alia Santita di Nostro Signore Leone XIII
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le Lettere die lo accreditano presso la Santa Sede, Arnbasciatore straor-

dinario di Sua Maesta Cattolica.

II nuovo Ambasdatore e figlio del celebre pubblicista D. Pietro Pidal,

che fu piii volte ministro degli esteri e anch'esso Ambasdatore di Spagna

presso la S. Sede, ed ebbe parte principale nelle trattative per la conclusione

del Concordato del 1851. Fratello del noto oratore cattolico del Parla-

mento Spagnuolo, il signor Marchese di Pidal e Senatore del Regno, Gen-

tiluomo di Camera di S. M. Cattolica, membro della R. Accademia di

Madrid e di quella di Scienze inorali e politiche, Consigliere d' Istruzione

Pubblica.

La scelta del nuovo Ambasdatore presso la S. Sede, non e piaciuta

al giornale ficcanaso da per tutto, il Diritto; e la ragione di questo dis-

piacere torna a lode tanto del Governo spagnuolo, quanto dello stesso

Ambasdatore, che al tempo del famoso Mancini, levo alto la voce contro

le soperchierie degli invasori di Roma. Se il signor Canovas 1' ha dunque
inviato a Roma, vuol dire che 1' illustre uomo di Stato, piu che a far

piacere al Governo italiano, non ha avuto di mira che mostrarsi devoto

ed ossequcnte alia S. Sede.

4. .Nel passato quaderno parlammo dei progress! della Societa di

S. Paolo, per la diffusione della buona stampa. In questo ci e caro di

poter riferire la stupenda lettera che il S. Padre si e degnato indirizzare

a questa Societa. La lettera di Leone XIII, quale e stata pubblicata nel

numero 192 dell' Osservatore Romano, e concepita in questi termini:

Ai diletti figli Massimiliano Zara Presidente e componenti la So-

cieta di S. Paolo per la dilTusione della stampa Cattolica.

LEONE PAPA XIII.

Diletti figli, salute ed apostolica benedizione. Di cotesta vostra Societa,

a Noi ben nota, godiamo che gia utilrnente adoperandosi, abbia compiuto

quindici anni: e confidiamo che non dipartcndosi per nulla dal proprio

salutare istituto continui a fiorire ed a maggiori cose tenda con forza.

Una volonta veramente pronta e del ben fare bramosa Noi scorgiamo in

cio che or ora deciso avete, di costituire doe fra cattolici una specie di

lega onde tener lontani i contagi d'ogni fatta di scritti cattivi. Ottimo con-

siglio questo per certo, e piu che opportune, dacche non e chi non veda,

quale rovina arrechino a' buoni costumi, e quanto danno alia religione

ed all' ordine pubblico, cose di tal natura turpemente ed empiamente

critte, che sogliono diffondersi ogni giorno tra il popolo in copia incre-

dibile. Qu;intunque in vero tanta sia la possa e la grandezza del male

he niun mezzo umano valga a sradicarlo interamente o nd impedirlo del

tutto, fa d'uopo pero opporvi la piu forte resistenza, slanteche con una

sostenuta industria e premura puo sminuirsi, e fmo ad un certo punto
circoscriversi. Orsii dunque, diletti figli, proseguite coragiiiosi con 1'aiuto

di Dio nel vostro proposito e fate conto di aver tanto meglio meritato
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della religione, de' buoni costumi, anzi della slessa pubblica prosperita,

quant o piii
vi sarete studiati di richiamare i lettori dalle fonti corrotte

e di atlirarli alle salutifore. Auspice de' doni celesti ed in attestato di

Nostra benevolenza, siavi, diletti figli, Tapostolica benedizione che di tutto

euore v' impartiamo.

Dato a Roma presso S. Pietro il di VIII di agosto anno MDCCCLXXXX
tredicesimo del Nostro Pontificato.

LEONE PAPA XIII.

5. Simili incoraggiamenti furono dati dal S. Padre alcuni giorni piii

tardi eziandio per rispetto alia riforma della musica sacra fra noi. La sera

del 18 agosto il Sig. Cav. Gallignani, maestro di Cappella della Catte-

drale di Milano e Presideate del Comitato per la musica sacra in Italia

e il nostro collega P. Angelo De Santi, ebbero 1'alto onore di essere

ammessi a' Piedi del S. Padre, a fine di presentargli gli Atti officials
del-

I'Adunanza di Soave, il periodico Musica Sacra di Milano e il Programma
di azione proposko dal Gomitato. II S. Padre ascolto dapprima 1' indirizzo

che gli venne letto dal nostro collega ;
e siccome non solo si degno di

gradire i sentimenti di filiale devozione ed ossequio quivi espressi, ma
voile ancora manifestare il desiderio, che tale indirizzo fosse recato a co-

noscenza del pubblico per mezzo della stampa, come avvenne di fatto pochi

giorni dopo e si lesse nella prima pagina dell' Osservatore Romano del 24

agosto insieme alia relazione dell'udienza, cosi noi pure ne terremo me-

moria pubblicandolo per intero.

Beatissimo Padre. La presidenza dell'Adunanza di Musica Sacra, ce-

lebrata in Soave nel settembre dello scorso anno, e il Comitato perma-
nente per la Musica Sacra in Italia ardiscono deporre ai Piedi di Vostra

Santita gli Atti ufficiali di quell'Adunanza e cio in nome eziandio di tutti

coloro che vi presero parte e di tutti gli aderenti al detto Comitato. Mossi

dagli incoraggiamenti, che tante volte la Santita Vostra, qualc supremo
Custode delle cose liturgiche e quale augusto Mecenate delle scienze e

delle arti, si degno dare ai cultori di quella parte importante della litur-

gia, che e la musica sacra, ci siamo determinati in quell'Assemblea di

lavorare con tutte le nostre forze, perche i Vostri desiderii, per quanto

far si possa, siano compiuti. E mentre abbiamo fatto solenne e pubblica pro-

testa di aderire in tutto e per tutto senza riserva alle sapienti prescrizioni

di Vostra Santita e delle Saci'e Congregazioni Romans per cio che riguarda

la musica sacra e liturgica, ci siamo studiati nella stessa Adunanza di ben

determinare il programma della nostra azione comune, perche risponda

alle accennate prescrizioni, promuova nella musica da chiesa il ritorno

allo spirito liturgico e insieme salvi tra noi 1' onore della vera arte ita-

liana e romana. Nello stesso tempo ci facciamo arditi di deporre ai Piedi

di Vostra Santita il modesto nostro periodico, nel quale ci studiamo di

propugnare gli accennati principii e di raccogliere a consolazione nostra
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le notizie di quel beae, die lentamentc si, ma pure non senza efficacia,

si va ottenendo in molte diocesi d' Italia col concorso e sostegno di illu-

stri Vescovi, di non pochi del Clcro secolare e regolare e di buon numero

d'ottimi maestri e compositori di musica da chiesa. Nutriamo fiducia che

il conforto, che di continue ci viene dalla Vostra augusta Parola, ci dara

lena e coraggio a continuare nella santa impresa e a superare le non lievi

difficolta, che tuttavia incontriamo.

Vostra Santita nella memoranda enciclica con la quale richia-

mava lo studio della vera e sana filosofia, si degnava esprimere questo

concetto: che le arti liberali dal rinnovamento della filosofia, come

da scienza di tutte moderatrice, trarrebbero nuova vita e nuovo spi-

rito, > e confermava la sapiente sentenza coll' esperimento di tutti i

secoli, notando che allora sommamente fiorirono le arti liberali, quando
si mantenne incolume 1' onore e fu saggio il giudizio della filosofia, e

che giacquero neglette e pressoche dimenticate, quando la filosofia volse

in basso e fu da errori c da inezie impigliata. Noi nella nostra pochezza

ci siamo proposto di consecrate tutta 1'opera nostra, perche questa spe-

ranza di Vostra Santita, per rispetto alia nostra arte liturgica, vada ognor

rneglio compiendosi.

Mentre ringraziamo Vostra Santita dell'augusta Protezione accorda-

taci sin qui, baciamo umilmente il Sacro Piede e imploriamo per noi, per

le nostre famiglie, per tutti i cultori della musica sacra, che con noi

lavorano al medesimo intento, 1'Apostolica Benedizione.

Roma, i8 agosto 1890.

Per la Presidenza dell'Adunanza di Soave:

ANGELO DE SANTI S. J. Presidente.

4 Pel Comitato della Musica Sacra in Italia:

GIUSEPPE GALLIGNANI, Presidente.

Sua Santita, dice VOsservatore Romano, cogliendo occasione dal cenno

alia filosofia dell'Aquinate quivi espresso, si fe' a discorrere con istupendi

pensieri intorno alle relazioni che puo e dere avere la sana filosofia con

le arti liberali in genere e con la musica sacra in ispecie. Tra 1'altro

osservo che la sana filosofia c'insegna a considerare le cose tutte secondo

il fine per cui sono stabilite o per cui s'adoperano. Se si abbia sempre
in mira, disse il Santo Padre, il fine per cui la musica e ammessa in

chiesa, non si trovera difficolta di scorgere tosto tutto che a quest'arte,

come ad arte sacra e liturgica, e conveniente. Se pero a questo fine non

si miri, si dara facilmente luogo a deplorevoli profanazioni ;
1'arte in

chiesa cessera d'essere sacra e dovra per ultimo decadere anche sotto il

puro rispetto dell' arte. Aggiunse poi che guida sicura, per promuovere
nella pratica la musica sacra secondo questo suo nobile fine, e seguire in

ogni cosa il giudizio e le prescrizioni della Santa Sede e della S. Congre-

gazione de Riti, spettando a queste supreme Autorita il diritto di deter-
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minare tutto cio che riguarda il culto. Sua Santita chiese allora che cosa

contenesse il programma del Comitato intorno a questo punto e in modo

particolare intorno al canto gregoriano. Voile quindi il S. Padre che

gli fossero letti i paragrafi 5, 9, 10 dell' accennato programma, i quali

esprimono appunto la piu perfetta sommissione all'Autorita della Chiesa e

a quanto fu disposto dalla S. Congregazione de' Riti, riguardo all' uso

de' libri liturgici.

Mentre Sua Santita, continua 1' Osservatore, si degnava di mostrarsi

soddisfatta di questi propositi, espresse con forti parole la sua indegna-

zione contro coloro, che recentemente nel giornale francese Le Matin, non

conteuti di quella liberta che la Santa Sede ha gia concessa e vuole ora

mantenuta intorno alia scelta de' libri corali per 1'uso pratico delle chiese,

ardirono disapprovare con aperta insolenza 1'operato della Santa Sede e

della S. Congregazione dei Riti.

Sua Santita si trattenne ancora a lungo informandosi minutamente

delle altre parti del programma e dei progressi che fa la musica sacra

in Italia. >

Noi in particolare aggiungeremo che il Santo Padre si degno rivol-

gerci parole estremamente benevolo per quel po' che intorno alia musica

sacra siamo andati scrivendo nella Civilta, mostrandosi di ogni cosa assai

bene informato e perfino delle polemiche che dovemmo sostenere. La qual

cosa quanto ci consolasse e quanto coraggio c'infondesse nell'animo, a

fin di continuare in quest'opera, spinosa certo e difficile, non potremmo
descrivere a parole. Avete la coscienza, disse il Santo Padre al Gallignani

ed a noi congedandoci, avete la coscienza di difendere la verita e di propu-

gnare qvel che e retto e giusto : continuate dunque con buona lena ; la verita

81 fa sempre strada da se e tosto o tardi trionfa.

6. A bene intendere il cenno che nella riferita relazione si fa della

guerra mossa da alcuni scrittori francesi contro le disposizioni della Santa

Sede e della S. Codgregazione dei Riti rispetto ai libri corali, e neces-

sario leggere 1'articolo che comparve nello stesso Osservatore Romano del

21 agosto. Esso e di tanta importanza e di tanta autorita, che noi pure

dobbiamo registrarlo per intero, come hanno gia fatto parecchi giornali

italiani e specialmente esteri. Ecco pertanto 1'articolo.

L' Osservatore Romano del 13 e del 29 dicembre 1889 si e gia do-

vuto occupare dijcerti articoli del giornale francese Le Matin intorno alle

pubblicazioni de' libri liturgici, sfolgorando le arti maligne, calunniose e

veramente indegue, con le quali 1' articolista copriva di disprezzo i de-

creti della S. Congregazione de' Riti, riguardanti i detti libri liturgici,

non risparmiava neppure 1'Augusta Persona del Sommo Pontefice, facen-

dolo impudentemente apparire quasi aggirato da interessati speculatori e

in procinto d' imporre, per basso spirito di favoritismo, come strettamente

obbligatorie a tutte le Chiese del mondo le edizioni contenenti il canto
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fermo autentico, approvatc dalla S. Congregazione dei Riti c stampate coi

tipi del cav. Pustet di Ratisbona.

Queste asserzioni non erano che parto di fantasia deplorevolmente esal-

tata e prive affatto di ogni fondamento, come allora si e dimostrato da

noi. La Santa Sede e la S. Congregazione de' Riti, quantunque abbiano

incontestabilmente pieno ed assoluto diritto sopra tutto cio che spetta

alia liturgia della Chiesa e possano quindi, senza chieder consigli, ne al

Matin, ne ad altri, imporre come strettamente obbligatoria a tutta la

Chiesa questa o quella forma di canto liturgico, nondimeno mantengono
ferma la condotta osservata sin qui ed espressa nei citati decreti. Ed e,

che mentre raccomandano caldamente le edizioni autentiche del canto li-

turgico, non le vogliono imposte per obbligo alle singole Chiese; lasciano

per conseguenza a tutti una certa liberta nella scelta, e si rimettono,

come sogliono fare in molte cose puramente disciplinari, al giudizio e alia

prudenza dei Vescovi.

Ora il Matin del 12 corrente ritorna di bel nuovo alia carica con

maggiore e al tutto inaudita insolenza. Ascrive a vittoria di se mede-

simo e a frutto de' suoi indegni articoli, se il Sommo Pontefice non ha

fmora pubblicato il chimerico decreto. Afferma poi, che per piii
sicura-

mente estercelo, lo stesso cav. Pustet si e recato a Roma; mentre da

quanti conoscono le cose, si sa benissimo che il signor Pustet vi fu in-

vitato dalla Propaganda per affari risguardanti quella tipografia, e che pel

mcdesimo fine ebbero pure tale invito il signor Mareggiani tipografo di

Bologna e il signor Desclee tipografo di Tournay. Possiamo poi asserire con

ogni certezza, che ne il signor Pustet, ne gli altri nominati dal Matin,

hanno mai fatto alcun passo, tendente a cambiare il savio procedimento

tenuto sin qui dalla Santa Sede e dalla S. Congregazione dei Riti rispetto

ai libri liturgici.

L' articolista del Matin va ancora piii innanzi, e con nuova mali-

gnita vuol far credere alia dabbenagginc dei suoi lettori, che il Santo

Padre ordino che il centenario di S. Gregorio Magno non si celebrasse que-

st' anno, ma nel 1891; e che 1' Efno Prefetto dei Riti proibi assolutu-

mcnte di trattare di musica sacra nelle feste letteraric che si celebre-

rebbero in tale occasione : e tutto cio con lo scopo d' impedire ofjiri rnani-

festazione imbarazzante per I' ortodossia musicale dei signor i Pustet ed

Haberl, come dice quel giornale.

E noto, che 1' illustre Commissione Romana per le feste centemiric

di S. Gregorio ha assegnato giustamente, come tempo della loro eelebra-

zione qui in Roma, 1'anno che comincia a decorrere dal 3 del venturo

settembre; e in particolare possiamo dire, che fin dai primi mesi di que-

st' anno s'era gia privatamente stabilito nel seno di delta Commissione,

che le feste romane, se pure avessero dovuto aver luogo, sarebbero state

rimandate, per ragioni di convenienza puramente estrinseca, al seguente
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anno 1891. E dunque falso che Leone XIII abbia posteriormente cam-

biato il tempo di quelle c per un motivo tanto sciocco e ridicolo. Ci con-

sta poi con eguale sicurezza, che 1'illustre Commissione Romana, nell'ipo-

tesi finora sempre incerta della celebrazione di un future Congresso di

scienze ed arti religiose in onore di S. Gregorio Magno, avea gia preso

provvedimento, perche nella trattazione delle matcrie fosse esclusa ogni

discussione intorno a cio che e gia stato con ogni sapienza decretato dalla

Santa Sede e dalla S. Congregazione de' Riti, particolarmente poi nelle

cose musicali e nella questione de' libri liturgici. Sappiamo inoltre, che,

sempre nelP ipotesi incerta di un tale Congresso, 1' arte musicale sacra

sarebbe stata affidata alia presidenza di tali persone, che escludessero col

loro stesso nome ogni dubbio intorno alia loro piena e filiale sommessione

ai decreti e ai desiderii della suprema Autorita
; per conseguenza si sa-

rebbero impedite efficacemente le intenzioni rivoluzionarie dell' articolista

del Matin e de' suoi esaltati aderenti.

Ma di questo Congresso, per quanto sappiamo noi, nulla di officiale

e venuto fmora in cognizione del pubblico ;
ne se avra veramente luogo,

ne dove sara celebrate, ne quali materie vi saranno trattate, ne quali

provvedimenti siano stati presi in proposito dalla competente Autorita.

Sicche per ora ogni preoccupazione e affatto inutile, anzi irragionevole.

Per ultimo la chiusa dell' articolo del Matin e un vero invito alia

rivolta contro il Sommo Pontefice, e manifesta uno spirito cosi aperta-

mente settario, che noi non possiamo far altro che compiangere lo scrit-

tore e il giornale che ne accoglie gli scritti.

In Francia vi sono molti egregi uomini che amano il canto loro tra-

dizionale, ovvero che si occupano di studii archeologici intorno alia forma

primigenia delle melodie gregoriane. Gli uni si servono della liberta loro

accordata dalla Santa Sede, gli altri hanno incoraggiamenti ai loro studii

dalla bocca stessa del S. Padre, il quale tutto cid che e vera arte e

scienza benedice e promuove. Siamo certi che ne questi ne quelli parte-

cipano agli intendimenti maligni, alle impertinenze e allo spirito settario

del Matin e de' suoi corrispondenti.

7. Piii volte in questa nostra cronistoria ci siamo occupati della

missione di Sir Simmons inviato inglese presso il Vaticano
;

e nel

quaderno precedente abbiamo riferito alcune cose riguardanti 1' agi-

tazione mossa in Malta da certi agenti occulti e palesi che la M.is-

soneria adopera in quell' isola, per pescare com' e solita nel torbido. Ora

ci pare opportune di scrivere anche della parte che in questo affare ha

voluto prendere di recente il vecchio capo dei liberali inglesi Sir Guglielmo

Gladstone. Da quanto infatti abbiamo potuto raccogliere dai giornali in-

glesi, il Gladstone ne ha fatto una delle sue tenendo di questi giorni

una conferenza, o discorso che sia, contro la missione del generate Sim-

mons. II Cardinale Manning, sempre sulla breccia, dove si tratti di difen-
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tlere i diritti della Chicsa, espresse il desiderio di confutarlo, dimostrando

coll' appoggio di irrefutabili document!, che dipcndette unicamente dalla

volonta del Santo Padre mantenere col Gladstone, quand' era ministro

della Gran Brettagna, relazioni diplomatiche ufBciali. Per cio sarebbe bastato

che il S. Padre si fosse dichiarato apertarnentc ostile all'//o/ne rule irlandese;

ma Leone XIII non si presto a quest'atto inqualificabile. Intunto il vecchio

pubblicista ed uomo di Stato inglese e esposto ad assalti stringent! da

parte de' suoi avversarii politic! e ad energiche proteste de
f

suoi nume-
rosi aderenti cattolici. Mentre il Balfour, segretario di Stato per 1' Ir-

landa, si fa forte del dovere che ha il Governo inglese di proteggere gli

intercssi religiosi dei numerosi sudditi cattolici della Regina Vittoria per

prendersi una solenne rivincita sul suo accanito avversario, i giornali cat-

tolici d' Irlanda, fra gli altri 1' Irish Catholic, non tacciono punto 1'offesa

che hanno ricevuto i loro connazionali ed esigono una riparazione. Ci

rincresce il dirlo, ma dobbiamo dirlo, che il Gladstone, nel parlare ai suoi

amici metodisti, tenne un linguaggio offensive pei cattolici dell' Irlanda e

di tutto il mondo. No, nessun cattolico, per quanto amico della politica

inglese di Gladstone, puo aderire, o lasciar supporre di aderire per un

solo istante, alle sue idee sul principle della sovranita temporale del Papa.

Cio cquivarrebbe a sottomettersi tacitamente alle gesta ed alle parole dei

peggiori nemici della Religione, accettando principii ripetutamente con-

dannati dai Ponten'ei Pio IX e Leone XIII, e schierandosi fru gli alleati

della rivoluzione, inaugurata da Mazzini, Garibaldi e Cavour ed ora di-

retta da Crispi. Sarebbe cosa intollerabile, e quindi noi irlandesi, pure

professandoci profondamente grati di tutta 1' opera del signer Gladstone

per il ristabilimento delle istituzioni parlamentari del nostro paese, non

possiamo tardare un momento ad additargli i gravi errori contenuti nel

suo discorso. > Cosi il diario cattolico irlandese di sopra citato. II quale

conchiude cosi : Nessun Re od Imperatore del mondo conta tanti leali

ed amorosi sudditi, quanti ne ha 1' imprigionato Pontefice Leone XIII, i

cui diritti vengono dal Gladstone negati. Non abbia 1' Irlanda nemmen
1' apparenza, col semplice silenzio, di tollerare tale negazione !

8. Anche in questo mese, come gia tante altre volte, i giornali spac-

ciarono telegrammi e notizie sull' inferma salute del S. Padre. Diremo

anzi che tali notizie si spedivano proprio quel giorno, che noi coi nostri

occhi mirammo nell' accennata udienza il suo aspetto veramente florido e

lo vedemmo percorrere lesto e franco, come un giovane robusto di tren-

t'anni, la lunga serie delle anticamere al suo ritorno dal consueto pas-

seggio. Ma i cattolici non si lasciano intimorire da siffatte dicerie
;

anzi

sono tanto sicuri che Iddio conservera loro per lunghi anni ancora 1'Au-

gusto Pontefice, che gia pensano a celebrare solennemente il suo fausto

giubileo episcopale che ricorrera il di 19 febbraio 1893.

L' illustre Comm. G. B. Paganuzzi, presidente dell' Opera de' Congressi
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cattolici, pubblic6 fin dal 27 dello scorso aprile un caldo appello ai cat-

tolici italiani in questo senso, perche si preparino a festeggiare quel so-

lenoe avvenimento; in ispecie col dirigere la propria azione al triplice in-

tento : 1. di mandare deputazioni e condurre pellegrinaggi a Roma du-

rante il giubileo ;
2. di fare straordinarie raccolte dcll'Obolo di S. Pietro

da presentare al S. Padre in tale occasione
;

3. di dare vita nelle sin-

gole diocesi italiane ad istituzioni, vuoi d' insegnamento e di educazione,

vuoi d' indole e di scopi economici e sociali, informate a principii cattolici

e destinate a commemorare il fausto cinquantenario con perenne vantaggio

morale degli italiani.

II S. Padre' si'degno accogliere e benedire queste proposte facendo

scrivere all' illustre Presidente del Comitato per mano dell' Eminentissimo

Cardinale Segretario, in data 22 aprile, le seguenti parole : II Santo Pa-

dre non puofessere insensibile allo zelo del Comitato perche i fedcli si

dispongano a celebrare il suo Giubileo Episcopale, se piacera al Signore

di prolungargli di tanto la vita. Ei suole e vero riferire al Pastore eterno

della Chiesa ogni onore che gli si rende come a suo Vicario
; pure non

disconosce quanto convenga, specie in questi tempi, che sempre piu si

stringano quei legami di amore e di rispetto che uniscono i buoni fedeli

al Padre comune. >

E
rifere^dosi

all' adunanza semestrale dell' Opera de' Congressi che

dovea tenersi a que' giorni in Bologna, come di fatto si tenne, ed alle

proposte che quivi doveano discutersi, cosi continuava 1' Emo Principe :

Non occorre che Le dica quanto Egli apprezzi 1* impegno che mostra

il Comitato affinche gl* italiani si occupino con sempre maggiore alacrita

delle istituzioni cattoliche d' insegnamento. Essendo 1' insegnamento 1'arma

principale di cui usano i nemici della religione per combatterla, e neces-

sario, non che opportune, che i cattolici si servano di questo mezzo per

conservarla e difenderla. Quanto cio slia a cuore al Sommo Pontefice lo

ha sovente dichiarato colla voce e collo scritto.

Egli poi trova molto a proposito che il Comitato, e con esso tutti

gli invitati alia adunanza, procurino di dihitare quanto e possibile le So-

cieta Operaie Cattoliche. Essendo questo uno dei piu efficaci rimedii contro

la piaga minacciosa del Socialismo, quanto piu efficace sara 1'azione del-

1' adunanza, tanto piu segnalato servizio essa rendera si alia causa della

religione e si a quella dell'ordine pubblic.>.

Per cio che concerne la diffusione delle Sezioni-giovani dell' Opera
cui Ella presiede posso assicurarla che il S;mto Padre non solo approva

e loda, ma anche stima indispensabile che il Comitato vi rivolga le sue

cure incessanti. Ella ha ben ragione di scrivere, essere quelle sezioni vivai

dell'Opera, sicche Sua Santita confida. che 1' adunanza ne trattera con

quella sollecitudine. con cui trattasi cio che riguarda la continuazione

della propria esistenza. Code inoltre il Santo Padre che molte di quelle
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sezioni lavorino alacremente a festeggiare il centenario'di S. Luigi Gon-

zaga. In questa eta corrottissima, piu che in altri tempi e da bramare

che si moltiplichino i cultori e gli imitatori di questo insigne esemplare
della gioventu.

Infme Ella puo essere sicura che anche Sua Santita brama viva-

mente che si aduni il Congresso generale, tanto per rendere efficaci i la-

vori della prossima adunanza, quanto per avvisare i mezzi piu acconci a

raggiungere nel modo piu perfetto 1' unita di azione dei cattolici italiani,

la quale unita di azione e, dopo la protezione divina, 1'elemento piu po-
tente per conseguire i lodevoli scopi a cui mira 1'Operajche la S. V. con

tanto zclo dirige.

II.

COSE ITALIANS.

i. Chiaochiere e congetture sopra il decreto del 3 agosto. 2. Censure che

si fanno all'attuale Gabinetto. 3. Di uno scandalo giudiziario voluto

dal Crispi. 4. La banda di Castrocaro e le dimostrazioni contro 1'Au-

stria. 5. II banchetto alia Sala Vega in Napoli. 6. Di uno stato di

cose umiliante e sconfortante.

1. Nel quaderno precedente toccammo, se i nostri lettori ricordano,

del decreto con cui venne dichiarata chiusa la quarta'^Sessione della se-

dicesima Legislature. Questo fatto che si rinnova ogni anno dacche Fran-

cesco Crispi e presidente del Consiglio, ha dato campo a dicerie, chiac-

chiere e congetture senza termine e misura ; forse perche la stagrone

estiva in cui si riproduce questo fatto e molto propizia agli almanacchi

e alle supposizioni. Senza tenor dietro al fantasticare dei giornali una

cosa e certa per chi conosce 1' indirizzo della politica interna dell'uomo

di Hibera, ed e che il Consiglio dei ministri delibero, pressoche a voti

unanimi, che le future e imminent! elezioni debbono farsi al piu tardi

tra due mesi, cioe in ottobre, quantunque il Crispi fosse di parere di far

vivere la Camera fmclie fosse possibile legalmente. Frattanto i partiti

politici si vanno apparecchiando a scendere in campo prossimamente, cia-

scuno col proprio programma e con la propria bandiera. Quanto a noi

dubitiamo assai che dal loro armeggio possa venir fuori qualche cosa di

buono, visto e considerate che in Italia essi non si risolvono che in gare

e pettegolezzi di uomini che cercano il loro tornaconto, anziche il van-

ta^jgio del paese.

"2. Alcuni prelendono, e noi pure cosi avvisiamo, che una grande
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incertezza di condotta sia appunto il piu gran difetto del Ministero

attuale. Rimproverano principalmente al suo capo di oscillar sempre
tra due opposti e contrarii partiti e di non saper prendere un atteggia-

mento risoluto, sia in favore di coloro che lo spalleggiano, sia contro di

quelli che lo oppugnano. Dicono che perfmo la sua risoluzione di lasciare

imperfetto il Gabinetto provenga dal desiderio di causare la scelta in que-

sta o quella parte della Camera, che fu a volte contro lui e a volte con

lui. Comunque sia, e lecito di affermare che gli ondeggiamenti, le per-

plessita e le incertezze del Crispi, anziche giovargli, gli nocciono
; perche

dimostrano che la sua autarita non ha che un'apparenza di forza, ma in

sostanza somiglia al parosismo momentaneo di chi e preso da una febbre

effimera di quaranta gradi. E come appare sempre piu manifesta la de-

bolezza del Crispi, cosi appare ognora piu aperta la sua imperizia nel go-

vernare il paese. Che cosa ha egli fatto per mettere finalmente a ordine

le finanze dello Stato, ^.troppo, ahime, lontane da un assetto normale

com' e provato dagli^ultimi dati sulla riscossione delle imposte? Quali

provvedimenti ha preso per correggere a grado a grado 1'organismo

amministrativo, complicate, vizioso e costoso? Che cosa ha fatto per

1'attuazione delle important! e novissime riforme votate dal parlamento,

e delle quali se 1'approvazione fu facile, 1'esecuzione sara ardua e il be-

neficio incerto? II peggio e che sotto di lui si e andata formando un' Ita-

lia, turbata spesso da agitazioni politiche e radicali, in sospetto del-

T Europa conservatrice e con danno gravissimo degli interessi piu vitali

del paese. L' Europa nel suo complesso, apparisce ogni giorno piu, o

sinceramente bramosa di pace, o severamente pensosa del gran problema

sociale-operaio, come lo chiamano, che or qua or la tratto tratto si fa

palese con manifestazioni, la gravita delle quali fa dimenticare il chiasso

che le accompagna.
3. E che i criterii governativi del capo del Gabinetto italiano man-

chino di assennatezza e qualche volta di onesta, dove non vi fosse

altra prova, basterebbe lo scandalo giudiziario voluto imperiosamente da

lui pel fatto di un certo professore Mandalari, direttore delle scuole ita-

liane all'estero, di quelle scuole doe che sotto il soffio di Francesco Crispi,

coadiuvato da Abele Damiani da Marsala, doveano essere 1'ottava meravi-

glia del mondo. Ora contro questo famoso direttore era stata aperta que-

rela dalla signorina Lucia Renzetti, direttrice dell'asilo infantile di Tunisi,

licenziala dal posto. 11 fatto e stato ampiamente trattato
^lal Diritto, che

prese le difese della Renzetti, come quella che, per mantenere la sua virtu,

era stata vittima di una vendetta del Mandalari. Cio die' luogo a lunghi

articoli, note, contronote e polemiche. Dopo di che il Mandalari che era

stato promosso a Costantinopoli, fu obbligato a venire in Italia dove il

Crispi a malincuore permise che gli si facesse il processo. II quale fu svolto

a Reggio di Calabria anziche a Roma, e il risultato fu, com'era da aspet-
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tarsi, una piena assoluzione del Mandalari. II Diritto scrive a questo pro-

posito : 1' intenzione di far prosciogliere il Mandalari, senza processo,

ossia, meglio, 1' intenzione di non fare il processo era evidente, quando
il giudice istruttorein Roma rifiutava di chiamare a deporre tutti i testi-

moni presentati dagli avvocati della maestra Renzctti. 11 pubblico sa

continua 51 citato giornale che quest! testimoni non furono uditi, che

all'improvviso si sped! la causa a Reggio di Calabria, seiza attendere

nemmeno la ricostituzione di parte civile della querelante. Perche si

agisce cosi? Perche s'era rifiutato ad un teste di completare la sua depo-

sizione e non s' udirono altri, dicendo che la istruttoria aveva abbastanza

dati sulla causa ? >

11 Diritto prosegue dicendo che in tutte le sfere che moralmente

s' interessavano a questa grave vertenza, si rilevava con rincrescimento

la mira delle Autorita a troncare la causa mediante la dichiarazione di

non farsi luogo ,
ma non si voleva credere alia possibilita di simile

arbitrio, ecc. > E finalmente annuncia che nulla e lerminato, > che

1'arbitrio non vincera
,

che la causa si fara.

4. Ei pare che nelle Romagne si sono decisi di venire ai ferri e di pas-

sare dalle parole ai fatti per togliere all'Austria i paesi irredenti, cioe

quei paesi che non hanno ancora la felicita di essere governati da Fran-

cesco Crispi e compagnia bella. II fatto, che ha dell' incredibile se non

fosse vero, e stato smentito dalla Riforma; la quale ha tutto il suo in-

teresse di far credere che 1''irredentistno in Italia e il trastullo di quattro

scalzagatti e nulla piu. Raccontiamo 1' accaduto come e stato riferito dalla

Tribuna di Roma del 19 agosto, la quale narra come il giorno 16 una

banda d'un centinaio di persone, guidate da un certo Sante Montanari da

Lugo, sia insorta in Castrocaro, circondario di Rocca San Casciano, e di

la sia mossa verso il confine austriaco per passarlo. La banda era armata

di vecchi fucili; il governo italiano spedi subito truppa agli sbocchi del-

rAppennino per impedire ogni violazione del territorio austriaco per parte

degli insorti romagnoli. La stessa Tribuna aggiunge che la democrazia

romagnola deplora altamente lo sconsigliato tentativo della banda monta-

nara, e che a ForJi ed altrove i mazziniani tennero riunioni per togliersi

da ogni solidarieta cogli artefici di questo avvenimento. E lo crediamo:

la pera non e ancora matura e la volpe, accortasi che 1' uva era acerba,

si mise la coda fra le gambe e via. Una cosa e pcro certa, che se il leo-

tativo fosse riuscito, il Montanari anziche cssere arrestato e messo in pri-

gione avrebbe avuto gli onori deWeroismo, e tutti protesterebbero di es-

sere stati solidali, complici e architetti della grande impresa e partecipare

al bottino. Questo fatto, di cui si sono volute attenuare le circostanze e

qualificare come un colpo di testa di alcuni sconsigliati, si collega colic

dimostrazioni che si son fatte nelle diverse citta del Regno in favore del-

1' irredentismo, come tra le altre ne han dato esempio Geneva e Roma.
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In Roma la sera del 17 si fece un chiasso indlavolato e per la terza

volta in piazza Colonna si grido da alcuni: Viva Trento e Trieste. I di-

mostranli s'avviarono poscia pel Corso dalla parte del palazzo Chigi, sede

deH'ambasciata austriaca e si spinsero fin presso al caffe Aragno, urlando:

Abbusso I'Austria! Ma dati due squilli, le guardie e i earabinieri disper-

sero la dimostrazione. Un particolare degno di nota e che i dimostranti

erano guidati da un giovane prete dalmata, che, dimentico dei suoi doveri

sacerdotali, fa il demagogo e il giornalista. Appartiene alia diocesi di Se-

benico e si cbiama Politeo. Cacciato dal Seminario teologico centr^le di

Zara ed espulso dalla diocesi zaratina, ando ramingo per la Dalmazia,

Croazia, Istria e Litorale, facendo da per tutto parlare di se per le sue

stranezze e pazzie. Finalmente trovo modo di entrare nella diocesi di Se-

benico e di farsi ordinare prete. Venne a Roma, come dicono, per ragione

di sludii; e di studii avrebbe avuto estremo bisogno, perche ne aveva

fatti assai pochi a casa sua. Ma qui invece di studiare, fu sempre la di-

sperazione di tutti. Anche in politica muto bandiera piu volte. Era prim a

arrabbiato slavofilo, e il 12 aprile 1888 capitano sulla piazza di San Pietro

una dimostrazione in favore di monsignor Strossmayer, la quale anche essa

fu disciolta dalla queslura. Monsignore pero nou volendo sapere del modo

di agire del Politeo ruppe ogni relazione conlui. Dopo quell'epoca, 1'abate

ebbe idea di andare in America come missionario di colonie slave, ma per

piu motivi non efTettuo il suo progetto. Si assicura inoltre che alcuni ar-

ticoli politici in difesa degli Slavi e contro la Russia siano stati scritti da

lui nella Tribuna e in qualche altro giornale di Roma. Ora e divenuto

ardente irredentista, come apparve ne' fatti di piazza Golonna.

La Voce della Verita dopo descritta tale chiassata antiaustriaca con-

chiude: Non possiamo in tal soggetto non unirci alle osservazioni che

il Popolo Romano fa circa il disturbo che da tali chiassate ricade sui pa-

cifici cittadini, e per la incertezza della Questura nel prevenirle o nel

reprimerle. Domenica, anche piu delle sere precedent!, tutti videro che un

semplice atto di fermezza bastava ed avanzava. E veramente inesplicabile

quel che sta accadeudo. Pero, per la verita, dobbiamo aggiungere che ieri

il Politeo fu chiamato ad audiendum verbum dal Questore. > L' Emo Card.

Vicario con un decreto, spedito a tutte le Chiese e Cappelle di Roma, lo

dichiaro sospeso a divinis, non senza fare con lui in private pratiche ca-

ritatevoli per indurlo a resipiscenza. Ma il povero prete, per quanto ci

viene assicurato, gitto via il collarino, e va girando per Roma vestito da

bellimbusto.

5. La sera del 22 agosto fu falta in Napoli 1' inaugurazione di una

nuova linea di navigazione, con un banchetto, al quale intervenne il pre-

sidente del Consiglio dei Ministri Francesco Crispi. Questa inauguruzione

che per un momento si sospetto dovesse atere 1'importanza d'un avve-

nimento politico non riusci che a un bel nulla. S' era fatto correre la

voce che al banchetto sarebbe intervenuto lord Dufferin, rappresentante
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di Sua Maesta britannica prcsso la Corte del Quirinale. Ma non BC fu

nulla, per la ragione che gli uomioi di Stato inglesi ril'uggono dagli spet-

tacoli che sanno di teatro, e non si disagiano per cose di si poco conto.

11 banchetto ebbe poco meno di dugento coperti; mancavano pero mol-

tissimi invitati, come le autorita militari, varii deputati e parecchi rap-

presentanti tlelle altre linee di navigazione. Chi sa perche? Di brindisi se

ne fecero a josa, e tutli piii o meno adulatori della Gran Bretta rna. 01-

tre ai brindisi si sciorinarono non sappiamo quanti discorsi, Ira i quali

quello del Crispi che fu condito dei soliti intingoli, ossia ricordi del 1800,

dello sbarco di Garibaldi, del non intervento, degli affetti ed interessi co-

muni tra 1' Italia e 1' Inghiltcrra. Intanto che ministri, deputati, sena-

tori, uomini di aflari e di borsa mangiavano e trincavano nella Sala Vega

a Napoli, in Messina s'andava manifestando un vivo malconlento contro

il governo, vuoi per 1' aumento del canone nei dazii di consumo, vuoi

per la nuova linea Napoli-Palermo-Loadra lesiva degli interessi com-

merciali di quella grande citta. La Camera di Commercio di Messina in-

fatti ha energicamente protestato, ed ha eletto una Commissione che si

e recata dal Prefetto. Intanto circola una protesta firmata da migliaia di

cittadini per chiedere al governo giustizia. I messinesi ci dovevano pen-
sare trent'anni addietro, ora e troppo tardi; perche: chi e causa del suo

mal pianga se stesso ! D' altra parte ci vogliono ben altro che proteste

scritte, per far cessare 1' indecente commedia di cui il popolo italiano e

spettatore. Una cosa degna di nota e che la nuova Societa di navigazione

italo-britannica si e voluta far sussidiare dal Banco di Sicilia. Vuoi dire

che Messina sussidia coloro che la portano a rovina. II deputato Bonghi,

che si trova sempre presente a tutti gli spettacoli politici, prese parte

eziandio al banchetto di Napoli, e nel suo brindisi ne disse una che

puo parere un brutto tiro fatto agli impresari! di questa nuova Societa :

egli ricordo e mise quasi a paro con qiit-sta impresa di uavigazione, che

dovrebbe essere cosa seria e duratura, qnolla rappresentazione italo-ame-

ricana che fu 1'esposizione Whitley. L'es|iosizione Whitley profitto, e vero,

ad alcune persone, ma con danno e spivsj ^ravissima dello Stato. E da

sperare che non sia questo 1'ideale dci si^Dori, che sono a capo dtlla

nuova impresa di navigazione italo-brilannica.

6. Non vogliamo chiudere la presente cronaca senza dare ai nostri

lettori una notizia, la quale sebbene sia vccchia, e umiliante e sconfor-

tante al tempo stesso. Agli esami di ammissione al 1 corso della scuola

militare si sono presentati quest'anno circa settecento giovani, ma di essi,

nessuno il crederebbe, poco meno di un terzo ebbe la idoneita nel tema

italiano. II tema era questo : Di quante belle e gloriose azioni puo ono-

rarsi 1'umana natura, niuna eguaglia il morir per la patria. Non si puo
dire cattivo, non manca di reltorica, ma e un tema che si puo fare con

quattro parole, tre punti ammirativi, due citazioni, Leonida, le Termo-
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pile, Scevola, Dentato ccc. e all' ultimo un magnifico: Alma terra na-

tia, la vita che mi desti ecco ti rendo ! Con questo apparato, del quale

I'arsenale delPArcadia delle scuole laiche moderne e ripieno, il tema si

sarebbe potato fare, e, dal lato della lingua e della grammatica, anche

benino. Tuttavia i giornali dandone la notizia non ban potuto astenersi

di esclamare: il risultato degli esami e stato sconfortante ed umiliante.

III.

COSE STRANIERE

INGHILTERRA (Noslra Corrispondenza) . 1. II decadimento del prestigio

ministeriale in parlamento. 2. Altre cause di difficolta : la politica

metropolitana, i fattorini postali ed i granatieri della Guardia. 3. Gli

imbarazzi che recano al governo i risultati delle elezioni suppletorie.

4. Stato dflle cose in Irlanda. II disprezzo del cattolici per le dimostra-

zioni Orangiste. Un incidente appianato con proteste di rispetto al Santo

Padre. Una dimissione del Vescovo di Ardagh per la questione del-

1' Universita irlandesi. 5. II parlaraentarismo inglese amraalato : me-

dici e medicine. 6. Conferenze per la pace e per 1'arbitrato interna-

zionale. 7. II movimento cattolico : 1'azione del clero contro 1' intem-

peranza. 8. Cose della chiesa anglicana ;
1'afTare del vescovo di Lin-

coln. 9. Una pubblicazione che da molto rovello ai ritualisti. 10. II

pellegrinaggio cattolico a Canterbury.

1. La fine della sessione parlamentare e oramai in vista, ma non si

raggiungera senza grave avaria del prestigio del governo e senza il sa-

crifizio di almeno due dei principal! progetti di legge coi quali aveva

sperato di far risplendere agli occhi della nazione la propria idoneita a

continuare la direzione della pubblica cosa. Questi due progetti sono I' Irish

land bill, col quale speravasi di appianare non poche delle attuali scabro-

sita della situazione in Irlanda, ed il. Thites bill, inteso ad affrontare la

questione scolastica del pagamento delle decime, che produce tanti e cosi

profondi screzii fra gl' interessati, laici od ecclesiastici, dissenzienti dalla

Ghiesa stabilita, specialmente nel paese di Galles. II Governo non ha po-

tuto fare ascoltare la propria voce in favore di alcuno dei due bill per

tutto il corso della sessione; e percio versa tutto il vaso della propria ira

sui capi dell'opposizione, che avrebbero adoperato ogni possibile mezzo per

mettere bastoni fra le ruote del meccanismo legislativo. Ma gli incrimi-

aati rispondono con alti lamenti sull' incapacita, sulla mancanza di tatto

e discernimento mostrati dal ministero nel trattare le questioni proposte

all' esame della Camera. Senza dubbio il risultato delle dispute e stato
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d' indebolire scriamente il credito del Governo, quanlnnquc dcbba am-

mettersi che anche altre cause concorsero a produrre lo stesso efletto. II

ritiro del Licensing bill fu un grave colpo per 1'aulorila ministeriale e

manifesto viemeglio, quale grossolano errore fosse stalo commesso coll'in-

serirvi una clausola su certi risarcimenti a qiici detentori di licenze per la

vendita al minuto dei liquori inebrianti, che ne venisscro privati in forza

della nuova legge, il cui principale scopo sarebbe stato di diminuire il

numero dellc licenze stesse. Tale disposizione provoco 1'ostilita dei piii

influenti avvocati della temperanza nel paese, ostilita che ingiganti a se-

gno da far soccombere sotto essa il Governo ed obbligarlo a rilirare senz'al-

tro tutto il disegno di legge.

2. Si aggiunsero pure difficolta estraparlamentari, d' indole abbastanza

delicata, ad accrescere gli imbarazzi del Governo. Grande turbamento

regno nelle file della polizia metropolitana, che fu sul punto di sciope-

rare per ottenere un aumento di soldo ed altre concessioni specialmente

riguardo alle pensioni da liquidarsi dopo un certo tempo di servizio. Parvc

cosi messa in forse la sicurezza stessa del popolo di Londra. Una simile

agitazione si manifesto fra i fattorini degli uffici postali, per motivi ana-

loghi. La situazione assunse, in ambedue i casi ed in un certo momento,

aspetto piuttosto minaccioso; e la crisi pole essere superata soltanto collo

spiegare grande fermezza, temperata da ragionevoli concessioni. II malu-

more latente qua e la raggiunse 1'apice, col manifcstarsi di uno spirito

d' insubordinazione nel secondo battaglione dei granatieri della Guardia,

che si lagnavano della cresciuta durezza del servizio e di altri svantaggi

cui sarebbero stati indcbitamente assoggeltali. Le cose, prolungandosi i

torbidi, giunsero al punto che si era apparccchiato un reggimento per

tener testa alle eventualita possibili ;
ma infine le autorita ebbero il soprav-

vento ed inflissero agl' insubordinati 51 casligo della relegazione per due

anni alle isole Bermude : essi sono gia in viaggio per la loro destinazione.

Sono questi indizii c saggi del vento che s"offia e si propaga, ne converra

perderli di vista d'ora in poi, almeno per qualche tempo.

3. Anche le elezioni suppletorie hanno costantemente avuto esito con-

trario al Governo. Due di esse ebbero appunto luogo teste, fra le quali

una ha speciale importanza per il suo significato, cioe quella di Banow,

localita in cui esercita grande influenza il capo dei liberali-unionisti,

Lord Hartington. Rapprcsentava la delta circoscrizione il Signer Caine,

liberale avanzato che si distacco dal Gladstone nella questione dell'Home

rule, ma che in pari tempo fortemente propugna la necessita di restrin-

gere il traffico, delle bevande alcooliche ed in generale il principio della

temperanza. Egli disapprove le clausole del Licensing 6iW, si separo dai

liberali-unionisti, che per lo piu si tenevano stretti al Governo, e rinunzio

al mandato, per dare occasione, non soltanto agli elettori di Banow, ma

al paese in generale, di manifestare il proprio sentimento. II risultato fu

XIV, vl. Til, fasc. 9fG. 48 12 seUembre 1899.
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una fiera battaglia, in cui si disputavano il campo un conscrvatore ed un

gladstoniano, il quale divideva appieno le vedute del Cain* sul Licensing

bill. II gladstoniano, il Signer Duncan, caldo avvocato dell' Home rule,

trionfo sull'avversario. II Signor Caine poi si e riconciliato col suo antico

capo, Gladstone, anche sulla questione irlandese. Cosi un nuovo seggio

fu tolto al partito ministeriale nella Camera dei Comuni.

La seconda elezione suppletoria, cui accennai, avvenne in una delle

circoscrizioni del grande distretto minerario di Durliam, ed ivi pure trionfo

il partigiano dell'//o/e rule, un candidate operaio: cio che per altro non

isposta alcun voto alia Camera dei Comuni, essendo stato gladstoniano

anche il predecessore.

Tutte queste traversie del Gabinetto Salisbury fanno pensare ch' esso

si avvicini barcollando al suo capitombolo. In ogni caso, e difficile ch' esso

possa esimersi dalF affrettare lo scioglimento del Parlamento e 1' appello

alle elezioni generali, le quali riveleranno il vero sentimento del paese

riguardo alle principali questioni che si agitano fra i different! partiti po-

litici.

4. Le cose d' Irlanda rimangono piu che altro nello statu quo, e la

situazione e discretamente tranquilla. L'annua commemorazione della

battaglia di Boyne, che gli orangisti mantengono come un fomite di odii

religiosi nel paese, e di studiato oltraggio ai compaesani cattolici, sono

passate quest' anno senza disordini
; segno di buon augurio per quanto

concerne i cattolici, dimostrando in essi maggior calma e dominio di se

medesimi, nelle nuove e migliorate condizioni in cui versano, onde sanno

trattare le dimostrazioni orangiste con quel disprezzo che meritano.

Un incidente penoso si ebbe tuttavia, per uno sfortunato malinteso

fra il Rvmo Vescovo di Limerick, Dott. 0' Dvvyer, cd il signor Dillon.

II Vescovo, amico dichiarato dell'/fowie rule, aveva espresso recentemente

in termini recisi la condanna del plan of campaign e del boycotting. II

Dillon se ne incolleri e si lascio trasportare fino a scagliarsi, nella Ca-

mera dei Comuni, contro la lettera episcopale, in modo cosi violent o,

ch' ebbe certo a pentirsi poi al subentrare della riflessione. Senonche,

nel resoconto di tale discorso parlamentare, comparso in un giornale ir-

landese, figuravano anche certe parole sull'azione del Santo Padre nelle

cose d' Irlanda che provocarono una lettera di replica giustamente severa

del Vescovo. II Dillon, nondimeno, ripudio e sconfesso appieno le parole

attribuitegli, appellandosene anche alia memoria di tutti coloro che se-

devano intorno a lui ed al fatto che tali parole non si trovano punto
nel resoconto del Times, il quale non avrebbe certo mancato di racco-

glierle con premura e con maligno piacere, per servirsene contro di lui

medesimo. Cosi termino in modo soddisfacente uno spiacevole episodic,

ne altra soluzione sarebbe stata conciliabile coll' elevato carattere del Dil-

lon, il quale, come dicono tutti coloro che lo conoscono, attrae quanti
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lo avvicinano e si distinse sempre per una devozione alia fede dell' lr-

landa, che rifugge dalla piu lieve manifestazione d' irriverenza per il Capo
della Chiesa.

Relativamente all'Irlanda, e d'uopo tcner conto di un altro fatto, me-
ritevole di speciale intenzione, vale a dire della dimissione del Kmo Dott.

Woodlock, Vescovo di Ardagh, dalla sua carica nel Senate della regia

Universita, passo nel quale e sostenuto dalla gerarchia^della chiesa ir-

landese. La dimissione viene data in una lettera al Primo Segretario per
1' Irlanda, coll' esposizione dei motivi che suggerirono un atto di tanla

gravita. La principale ragione addotta consiste nella lentezza del governo
in far piene le aspettazioni che incoraggiava gia dieci anni or sono, fa-

cendo annunziare il suo intendimento di fare giustizia ai reclami dei cat-

tolici per quanto riguarda 1'istruzione superiore. Tali aspettazioni riman-

gono tuttora insoddisfatte : vennero bensi risvegliate durante 1' ultima

sessione parlamentare, ma soltanto per soffrire una nuova delusione. In

tali circostanze, il Prelate fu indotto a riflettere se gli fosse possibile di

mantenersi nella sua anormale posizione; e la conclusione cui egli giunse,

dopo aver consultato i suoi confratelli d'episcopato, fu che nulla piu re-

stavagli a fare tranne rassegnare la propria dimissione nelle mani di

S. M. la Regina. 11 Vescovo prosegue cosi 1'esposizione dei suoi motivi:

Or sono 45 anni, venne rinconosciuto il diritto^dei cattolici irlan-

desi all'educazione universitaria, e dopo quasi mezzo secolo non troviamo

invece che un' Universita protestante, con unj ecclesiastico protestante

alia testa e con docenti quasi tutti protestanti, che]:rappresentano il pre-

dominio deH'cducazione protestante nella capitale cattolica della cattolica

Irlanda. Troviamo tale Universita dotata di una rendita d' oltre 60,000

lire sterline annue, mentre neppure uno scellino dij dotazione diretta

viene dato per 1' Universita cattolica d' Irlanda, perja|[quale il nostro po-

polo cattolico ha speso ben 200,000 sterline. Dopo un decennio di prova,

la regia Universita, invece d'innalzare la nostra Universita cattolica ad

un medesimo livello, come speravasi col Trinity ^College di Dublino, pro-

tegge e fomenta i Queens Colleges, fondati sul principio dell' educazione

mista, che la Chiesa cattolica e gli stessi protestanti coscienziosi condan-

nano.

Quanto all' educazione mista, non ne vogliamo punto. Noi doman-

diamo 1' eguaglianza educativa sulla base della religione : nulla di piu ;

ma i Vescovi cattolici e il popolo d' Irlanda non si contenteranno di meno.

5. Da quanto si e detto sullo stato generale delle cose politiche sara

nata probabilmente nell'animo di piu di un lettore la riflessione che, a

parte i lati deboli del ministero, vi e una istituzione cui si ascrive ben

piii alta importanza, cioe lo stesso Parlamento imperiale, che da gravi

sintomi di affievolimento. E invero tale fenomeno s' e manifestato con

sufficiente chiarezza da fornire materia a vive discussioni sulle cause della
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sua esistenza. Se la comparative decadenza dell' autorita ministcriale e

visibile a tutti, non meno ovvio e cio che viene chiamato una paralisi

del Parlamento; e quindi si affaccia la seria ed interessante questione

delle cause di tale prostrazione e dei rimedii che potessero tornare oppor-

tuni.

Non aembra questo un problema di facile scioglimento, ne il presen-

tarsi della malattia e un caso assolutamente nuovo: esso si fece sentire

per anni, benche soltanto in questi ultimi tempi abhia rivestito un ca-

rattere grave e raggiunto uno stadio acuto. Varii piccoli rimedii vennero

espcrimentati, come le sessioni autunnali, la chiusura, i Comitati, i grandi

Comitati, le Commissioni reali, la sospensione dei regolamenti della Ca-

mera quanto ai diritti dei suoi singoli membri; ma, ad onta di tutto, il

male non ha fatto che crescere. L' ultimo espediente proposto fu di per-

mettere che i bills, gia presentati in una sessione alia Camera, possano

rimaner sospesi e venir ripresentati nella susseguente sessione nello sta-

dio stesso a cui erano precedentemente arrivati. Ma questa proposta e

oircondata di serie difficolta, e sombra essere gia caduta. Altro provve-

dimento di simil genere sarebbe quello di cominciare la sessione a no-

vembre, in maniera da prolungare il tempo utile ai lavori legislativi, senza

pregiudizio delle necessarie vacanze estive: e di questo e probabile che

si faccia 1' esperimento.

Ma la radice del male e piu profonda. II regime parlamentare attra-

versa il suo periodo di prova, e diviene dubbio ch' esso possa applicarsi

piu oltre con successo ad un sistema si vasto e complicate qual' e 1' im-

pero britannico. Forse la situazione non puo essere piu perspicuamente

esposta che colle parole dello Speaker, foglio ebdomadario messo in luce

dai gltdstoniani in sostituzione del vecchio Spectator rimasto ai liberali-

unionisti.

Non crediamo che si possa trovare alcun vero rimedio ai mali esi-

stenti nel nostro sistema parlamentare in un semplice cambiamento di

procedura. A che ha servito la chiusura contro I'ostruzionismo? Non pud

ripetersi mai troppo che 1' ostruzionismo non e la vera sorgente del male.

Guidati dall' ansieta di facilitare la pertrattazione dei pubblici negozii, noi

andiamo da una dozzina d' anni a questa parte ritentando e ritoccando la

procedura parlamentare, lasciandola ciascuna volta in condizione peggiore

di prima. La verita e che il Titano, come si chiama, soffre di stan-

chezza. La Camera dei Comuni si carica di un lavoro che supera le forze

di qualunque corpo legislativo possibile sulla faccia della terra, sforzan-

dosi di trattare nel medesimo tempo Finfinitamente grande e I'infmita-

mente piccolo, i gravi problemi della nostra vita politica e sociale e si-

multaneamente i piu lievi reclami della cricca o del tale individuo. Si

getti, di grazia, uno sguardo, sulla carta geografica, e si abbracci 1'esten-

sione dell'impero britannico; quindi si ricordi come il Parlamento di West-
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minster voglia reggere una partc tanto considerevolc degli abitanti del

globo, fatica certamente erculea, mentre ad ogni momento puo essere

costretta a dedicare tutta una preziosa seduta per es. alia condotta di

tin policeman nella Regent Street od a Skibbereen. E questa una pretesa

assurda. II Parlamento deve rinunziare alle sue velleita di onnipotenza,

se non vuole cadere nell'assoluta impotenza. Metta da parte la gelosia

per le minori corporazioni rappresentative; e, rafforzando anziche see-

mare la sua autorita e sorveglianza imperiale, cerchi la propria salvezza

nel lasciare ad altri quelle piccole cure di amministrazione locale nel cui

disbrigo ora tanto miseramente si smarrisce. Soltanto in questo modo egli

potra ricuperare la sua antica virtu di trattare adequatamente i grandi

principii ed i problemi veramente imperiali ;
soltanto in questo modo,

cziandio esso potra appagare le richieste delle molte popolazioni nostre,

che vogliono regolare a modo loro i loro interessi locali. >

Questo articolo e molto esplicito e chiaro, talche potrebbe intenderlo

anche il peggior sordo. II nostro sistema di tutto accentrare nel Parla-

mento, e una calamita e puo condurre a rovina: pericolo che in certi

casi non puo essere scongiurato che mediante un prudente e bene stu-

diato discentramento
;

e la questione pratica e di sapere se il regime bri-

tannico non sia arrivato a quel punto del suo sviluppo, in cui il discen-

tramento s' impone come una necessita.

6. I promoted delle diverse opere filantropiche sono qui, appunto in

questo momento, in grandissima attivita. Furono tenute, non ha guari,

radunanze per es. dall'Associazione per la pace universale, come pure da

una Conferenza internazionale, intesa a promuovere un progetto di arbi-

trate universale nelle contese fra nazioni, in luogo dell'antico barbaro

appello alia forza delle armi. A quest' ultima Conferenza, che ha un in-

timo nesso colla Lega per TArbitrato internazionale, partecipavano, oltre

un grande numero di membri della Camera dei Comuni, deputati fran-

cesi, tcdeschi, austriaci, italiani, belgi, olandesi, spagnuoli, danesi, sve-

desi, ungari e norvegiani. Vennero pronunziati non pochi discorsi, si

votarono le solite risoluzioni in favore degli scopi della Lega, e in com-

plesso 1' opera della Conferenza sembra essere stata coronata da un con-

siderevole successo.

L'Associazione per la pace universale, a dir vero, parve mancare di

una certa compattezza e solidita di organizzazione ; poiche, durante le

sedute del Congresso, ebbero luogo lunghe discussioni sul quesito se la

guerra potesse essere in qualche cosa legittima. Molti sostencvano di no,

mentre altri facevano una distinzione a favore della guerra difensiva.

Queste divergenze privarono in qualche modo il Congresso di carattere

pratico; nondimeno furono presentate alcune proposte di qualche valore

reale. Fra queste puo annoverarsi per es. quella relativa alia fondazione

di tribunali nazionali, costituiti sul modello del Collegio Feciale fra i ro-
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mani, collo speciale incarico di esaminare in ogni e singolo caso se vi ha

o no giusta causa di gucrra : scnza il loro consenso nessuna nazione do-

vrebbe prendere le armi. Si venlilo poi la questions delle formalita in-

dispensabili per una solenne dichiarazione di guerra, senza le quali non

potrebbero giustamente aprirsi le ostilita, insieme a quella di varii me-

todi di arbitrate da sostituirsi alle lotte armate. L'abbate Defourny pro-

nunzio due discorsi su questi temi e prese una parte eminente ai lavori.

Conferenze di tal sorta non possono mancare di buoni eftetti, richia-

mando 1'attenzione dcgli uomini di buona volonta sui loro fini filantro-

pid; ma troppo di frequente sono in parte almeno frustrate dall'impronta

teoretica, clie viene lor data dal carattere sofistico dell'epoca e dalla lo-

quacita senza fine ch'e la speciale epidemia dei giorni nostri.

7. Anche ncl campo cattolicosi e manifestata una considerevole opero-

sita. Riunioni generali dclla Catholic Truth Society e della Societa di S. Vin-

cenzo de' Paoli vennero tenute recentemente con gran successo
; e, come

gia poteva augurarsi dal fatto ch'esse hanno per fondamento della loro

opera i grandi principii della verita cattolica, il loro lavoro promette ot-

timi e copiosi frutti. Si lessero molti eccellenti e mirabili discorsi, sulle

diflerenti question'! pratiche che si vanno ora agitando in tutto il mondo,
e sulle speciali difficolta con cui la Chiesa deve lottare in paesi come

1'Inghilterra, difficolta di cui molte nascono dalle disastrose condizioni

material! in cui sono immerse le masse popolari delle nostre grandi cilta.

Tali condizioni sono spesso cosi fatali, da rendere vani tutti gli sforzi di

soccorrere alia ignoranza ed alia miseria in cui sono sepolte milioni di

anime. La lotta per 1'esistenza, le squallide abitazioni, se abitazioni pos-

sono chiamarsi quelle in cui divengono impossibili fin le piu elementari

convenienze della vita umana, e le esterne influenze del male sempre in

pieno esercizio, sono barriere cosiffatte, che quasi costringono il missionario

a pensare anzitutto a rimuoverle e frattanto a non agire che indiretta-

mente sul popolo, anziche direttamente inculcando i semplici principii

della dottrina di Gesu Cristo. E certo un errore, poiche i principii della

vita devono precedere ogni cosa, ne mancano poi di assecondare poten-

temente ogni ulteriore sforzo, inteso a mettere 1'ambiente e gli accessorii

in armonia con cio che spiega internamente la sua virtu vitale e vivi-

ficante.

Alia conferenza della Catholic Truth Society di Birmingham fu letto

un mirabile lavoro del R. Canonico Murnane sulla temperanza, o piut-

tosto sul vizio contrario dell' ubbriachezza. Per quanto riguarda 1' Irlanda,

il Sinodo di Maynooth ha dichiarato che 1' ubbriachezza ha desolato pia

case un tempo felici, di quelle che siano mai cadute sotto la ferrea verga

del fisco nei piu tristi giorni delle evizioni
;
ha colmato piu tombe e fatto

piu vedove ed orfani, che la carestia. > Relativamente poi all' Inghilterra,

il Canonico Murnane, parlando dello scempio di anime cattoliche fattt
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dall' ebbrieta negli ultimi 50 anni, dice : La nave fa acqua : essa mi-

naccia di sommergersi. Pensando alia somma di 130 milioni di lire ster-

line, che annualmente si spendono in questo paese per le bevande alcoo-

liche, ebbi piu volte a riflettere che, se 1' Inghilterra colle sue naturali

dovizie di carbone e di ferro non fosse il piu ricco paese del mondo, piu

ricco assai che se avesse nel proprio seno i campi auriferi dell'Australia,

il suo popolo sarebbe gia da pezza pel vizio divenuto una nazione di men-

dichi. Potrei dire che se la nostra Chiesa non fosse la Chiesa cattolica,

noi 1' avremmo distrutta in questi ultimi 50 anni. Dio ha, nostro mal-

grado, salvato la sua Chiesa. >

La gerarchia inglese ha fatto eco in modo efficacissimo alle parole del

Canonico Murnane
;
come si vedra nelle seguenti disposizioni a favore

della temperanza, che dovranno venir lette nelle chiese di tutte le dio-

ccsi, nella prima domenica di ciascun mese :

II malo abito dell' intemperanza, pur troppo estesissimo, e la fe-

conda causa di una moltitudine di mali che aftliggono questo paese. Esso

degrada e distrugge il corpo e 1' anima d' innumerevoli cristiani e fa

sempre salire innanzi al trono di Dio il grido delle piu esecrande offese

alia divina maesta.

II perche il Cardinale Arcivescovo ed i Vescovi d' Inghilterra hanno

atabilito d' invitare tutte le proprie greggi ed unirsi loro nel serio e

perseverante conato di arginare la fiumana di tanti mali e di offrire op-

portuni atti di riparazione all' offesa maesta di Dio.

Tutte le persone qui presenti sono percio invitate a compicre 1' una

o 1' altra delle seguenti pratiche devote, secondo le loro inclinazioni :

1. Offrire la Messa e la Benedizione di oggi per 1' estirpazione

del vizio dell' ubbriachezza, per la perseveranza di coloro che si sono vin-

colati con voto ad esercitare la virtu della temperanza e per la diffusione

di questa medesima virtu.

2. Recitare il Rosario una volta alia settimana, secondo le in-

tenzioni suddette.

3. Praticare abitualmente qualche atto specifico di mortifica-

zione riguardo alle bevande, sotto la direzione ed approvazione di ua

aonfessore.

4. Non assaggiare mai bevande alcooliche in una public house.

5. Non prendere mai bevande spiritose fuor di pasto.

6. Astenersi dalle bevande spiritose nei giorni di venerdi e sabato,

in onore della passione di Gesu e dei Dolori della Vergine Maria.

7. Astenersi assolutamente dall' uso di qualsiasi liquore ineb-

briante.

8. Far voto di completa astinenza per un anno.

9. Far voto di completa astinenza per tutta la vita.
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Qui il sacerdote potra leggere le seguenti parole, che il popolo ri-

petera a voce alta o sommessamente :

Propoogo fermamente, coll'aiuto di Dio, di mantenere la risoluzione

che ho fatta, a Suo onore e gloria, in riparazione dei peccali d' intem-

pcranza e per la salvezza dell'anime per Gesii Cristo Nostro Signore.

Amen. >

8. La situazione della chiesa anglicana rimane invariata. Evidente-

mente il dott. Benson si trova sui triboli e sulle spine. Egli ha in primo

luogo a difendere la propria giurisdizione nel caso di Lincoln, e quindi

a dipanare 1'arruffata matassa del caso stesso. II partito ritualistico,

frattanto, lo guarda con occhio piu che sospettoso. Alia recente radunanza

della English Church Union, la quale si e molto ingrandita ed e divonuta

una vera potenza in seno a\Y Establishment, fu annunziato, coll'autorizza-

zione del Presidente, che a tempo debito poi la societa verra convocata

per deliberare sulla grave questionc del processo del vescovo di Lincoln.

L'Arcivescovo di Canterbury aver assunta una enorme responsabilita col

procedere contro un confratello in episcopate senza la presenza ed assi-

stcnza dei vescovi suoi comprovincial]'. Sembrare ammesso che il dott. Ben-

son proceda oggi in quanto giudice della Court of Audience, che innunzi

alia Riforma era il tribunale legatizio degli Arcivescovi di Canterbury come

legati nati. Quando Cranmer era Arcivescovo e sopraggiunse lo scisma con

Roma, aver egli sentito che il detto tribunale veniva a cessare per il fatto

stesso che cessava il potere legatizio, e percio aver egli domandato guida

e norma al re Enrico VIII, il quale ristabili la Court of Audience come

un legittimo tribunale: essere, pero, evidente che, qualunque sia la giu-

risdizione di una legge inglese, essa non la riceve che dal potere civile,

onde la Court of Audience non potrebbe dai ritualisti essere considerata,

se non tutto al piu come un tribunale civile. I ritualisli dichiarare, inoltre,

che 1'Arcivescovo nello svolgersi del processo ha chiaramente ammesso la

superiorita del Privy Council, e cosi si spoglio di per se d'ogni autorita

spirituale. Per tutto cio sentirsi essi avvalorati da solide ragioni a ricu-

sare sommissione alia sentenza del dott. Benson, se questa risultasse con-

traria al dott. King ed alle loro proprie rivendicazioni. Dall'altro canto,

pero, se il giudizio tornasse favorevole al dott. King, il partito protestante,

approfittando della concessione fatta dal dott. Benson, si appellera al

Privy Council; ed insomma, da amendue le parti si accumulano gli ele-

menti di un litigio molto serio.

II dott. Benson, frattanto, avrebbe intenzione, a quauto dicesi, di

raccogliere i suoi giudizii sull' argomento in un voluminoso libro, ed a

tanta fatica sobbarcherebbesi per giustificare agli occhi del pubblico i

lunghi ritardi frapposti alia pubblicazione della sentenza. Probabilmente

il libro non vedra la luce che verso la fine dell'anno o tutto al piu in

novembre quando si riunira il Parlamento.
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9. II partito ritualistico si e trovato in un letto di Procuste all'an-

nunzio dclla prossima pubblicazione di un nuovo volume del dott. Gasquet
e del suo assistente Bishop sulla compilazione e stillo sviluppo del Prayer
Rook e degli ufficii anglicani. I detti signori hanno teste scoperto parec-

chi important! document! finora inediti, in cui si ha sott'occhio gran

parte dell'opera di Cranmer in rapporto alia formazione dei due Prayer
Books di Edoardo VI. I ritualisti sono stati messi in grande apprensione

da questa scoperta e fanno sforzi frenetici per sapere dove fossero depo-

sitati quei preziosi document!, ma finora senza successo. Converra loro

aspettare che i lenti gemiti dei torchi siano cessati, per soddisfare la loro

non illegittima curiosita. II successo gia ottenuto dal Gasquet colla sua

mirabile opera sui monasteri inglesi e arra sufficiente, ch'egli sapra trarre

il maggior profitto possibile dai material! cosi fortunatamente venuligli

tra le mani.

10. Vi e stato un pellegrinaggio cattolico a Canterbury. Un grande

numero di persone si riuni nella chiesa di S. Tommaso di Canterbury e

quindi si reco processionalmente alia Cattedrale, ove furono ricevuti con

fraterno amore; e, dopo aver visitato il magnifico tempio colla scorta del

P. Morris, gesuita, furono ammessi a partecipare ad alcune devozioni col

Capitolo. Ritornarono quindi a S. Tommaso, ove il P. Morris pronunzi6

un breve discorso sulla conversione dell' Inghilterra, e si chiuse la com-

movente cerimonia colla Benedizione. Siaci questo un argomento a spe-

rare che S. Tommaso non dimentichera in cielo la greggia per la quale

in terra visse e mori.
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CRONACHE CONTEMPORANEE

Dal 1 al 15 giugno 1890.

I. COSE ROMANE. 1. Atti di ftscalitd e di maltalento

del governo Italiano contro i Vescovi ed i Seminarii. 2. La

Francia repubblicana protettrice e I' Italia monarchica persecutrice

dei Missionarii. 3. Come si parli e scriva del Papa nella

Svizzera protestante e nell' Italia Cattolica. 4. L'astensione del-

/'Unione Komana dalle elezioni amministrative. 5. L'anni-

versario deW apostata di Nola al Campo maledetto. 6. //

trasferimento della salma del Cardinal Massaia dal Campo Verano

a Frascati. 7. / due decreti del Vaticano. 8. II S. Padre

e I'lstituto Leoniano. 9. L'omaggio di un Re Africano a Gesu

Cristo e al Papa. 10. II libello dell'enokgo Toscanelli contro

il Papa Pag. 94

II. COSE ITALIANS 1. In Parlamento. 2. / bilanci.

3. Questioni Militari. 4. Lavori legislative 5. La colonia

Eritrea e il tentativo di colonizzazione. 6. // viaggio del prin-

cipe di Napoli. 7. La fuga di un prefetto. 8. E di un

esattore. 9. Le feste in Firenze in onore di Giuseppe Garibaldi. 102

III. COSE STRANIERE. GERMANIA (Nostra corrispondenza).

1. V Imperatore e la politica estera; rottura completa col

tistema e colle forme de\, principe Bismarck. 2. II Reichstag,

la questione operaia e I' aumtnto dell' armata. 3. Bismarck

contro I'Imperatore. 4. // principe-Reggente di Baviera contro

i cattolici. 5. // Congresso Cattolico a Coblenza; morte di due

Arcivescovi. 6. Due feste del Centra. 7. 7 protestanti e la

questione sociale. 8. Espulsione di un Gesuita. 9. Pubbli-

cazioni Cattoliche. > 110
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IV. INGHILTERRA (Nostra corrispondenza). 1. La que-

stione agraria irlandese alia Camera del Comuni. 2. Le licenze

per lo spaccio del liquori. Agitazione delle Societa di Temperanza.

3. La questione delle Decime. Sintomi di uno screzio nella

maggioranza conservatrice del Parlamento. Motivi di speranza pel

Gladstoniani. I due veri antagonist nelle prossime elezioni generali.

4. Cose dell' Anglicanismo. Un manicomio centrale con moltc

succursali minori. L'attivita religiosa protestante nell' East-End

di Londra ed altrove. 5. // lato confortante ed il lato scorag-

giante del movimento religioso Anglicano. 6. Un episodio del

Pusey House e della Lux Mundi. // fuoco delle discordie riacceso

per molti anni. 7. // signor Gladstone e il disegno di nazio-

nalizzare la Chiesa Italiana. 8. // papa inglese. La sentenza

nel caso del vescovo di Lincoln Pag. 118

Dal 16 al 30 giugno 1890.

I. COSE ROMANE. 1. / due Concision del 23 e del 26

giugno. 2. La parola del Papa o I' Allocuzione pronunziata nel

Concistoro. 3. V imposizione della berretta ai nuovi Porporati.

4. La festa di S. Pietro in Roma. 5. La medaglia pre-

sentata al Papa nella festiva ricorrenza del SS. Apostoli Pietro

e Paolo. 6. // Papa e la Regina Reggente di Spagna.

7. // trasporto delle Cappellette di S. Stanislao. 8. // Cente-

nario di S. Luigi Gonzaga. 9. Crisi capitolina. 10. // Com-

missario regio in Campidoglio -. > 224

II. COSE ITALIANS. 1. La Questione Municipak di Roma
in Parlamento. 2. La discussione alia Camera mile Opere
Pie. 3. La questione del tabacchi. 4. // disegno del riordi-

namento dei Banchi di Napoli e di Sicilia. 5. La situazione

finanziaria. 6. La questione Costa
'

. . . 235

III. COSE STRANIERE. COSTANTINOPOLI (Nostra corrispon-

denza). 1. Prestito di Conversione. 2. L'Isola di Candia.

3. Morale e politica. 4. Missioni Musulmane. 5. //

Console generale italiano di Costantinopoli. 6. // Principe

Tommaso di Savoia ed i Principi Torlonia in Costantinopoli.

7. 11 Ramazao e le feste musulmane. 8. Feste in onore del

novella Beato Perboyre 241

IV. ALRANIA TURCA (Nostra corrispondenza;. 1. Cause

di scadimento della fede nel paese. 2. Ripari posti dal Clero.

3. Le missioni invernali. 4. Relazioni e casi dei missionari.

5. Copiosi frutti, eccellenti disposizioni degli albanesi.

6. Costumi ed abusi, vittorie delta religione, e fatti singolari.
- 1. Lega contro i giuramenti 24(5
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Dal 1 al 15 luglio 1890.

I. COSE ROMANE. 1. // Papa e k Opere Pie. 2. Dl

un nuovo arbitrate del Papa. 3. Pellegrini in Vaticano. 4. Un

invito ai Cattolici italiani. 5. Saggio di Musica Sacra in pre-

senza del S. Padre. 6. La Specola Vaticana e la circolare

del prof. Tacchini. 7. L'uscita del Papa dal Vaticano.

8. Fondazione pel Centenario di S. Luigi Pag. 353

II. COSE ITALIANE. 1. L'ordine del giorno della Camera.

2. Un disgraziato disegno di legge. 3. La fine della legge

sulle Opere Pie. 4. La votazione della legge sui Provvedimenti

per Roma. 5. La chiusura della Sessione 362

III. COSE STRANIERE. GERMANIA (Nostra corrispondenza).

I. II trattato coll' Inghilterra e le relazioni estere. 2. L'au-

mento dell'esercito e il Centra. 3. // principe Bismarck nel

campo dell'opposizione. 4. // progetto di legge sugli assegni

sequestrati (Sperrgelder).
- - 5. La Germania in Africa.

-

6. Affari di Daviera e del Granducato di Baden. 1. II Con-

gresso Cattolico. 8. Interessi protestanti > 366

IV INGHILTERRA (Nostra corrispondenza). 1. Diflicolta

interne ed esterne. II trattato colla Germania per la limitazione

delle sfere d' interessi in Africa. 2. Come stanno le cose rela-

tivamente al bill suyli spacci del liquori e su altri argomenti

in discussione. 3. Una proposta di modificare la procedura

della Camera. Delilerazioni del partiti. 4. Cose d' Irlanda.

Le evizioni e lo spionaggio. II matrimonio di Guglielmo 0' Brien.

Una tattica del Signor Parnell. 5. Screzii nel campo ministe-

riale. 6. // Giubileo del Cardinale Manning. Indirizzo, discorsi

ed offerte. La risposta dell' insigne Porporato. Le manifestazioni

dei protestanti. 7. Cose della chiesa Anglicana. Le difficolta

sollevate dal processo al vescovo di Lincoln. L'aureo sogno di un

dolto Vescovo anglicano. 8. Opere anglicane. Le missioni uni-

versitarie e collegiali. Missione di signore. 9. Successi acca-

demici di fanciulle studiose 373

Dal 16 al 31 luglio 1890.

I. COSE ROMANE. 1. Impudenza e finta ignoranza di un

giornale massonico-giudaico. 2. // Vaticano in istato d'assedio:

proterva curiositd e spionaggio. 3. // Santo Padre e i cattolici

di Francia. 4. // monumento di S. Tommaso d'Aquino in

Vaticano. 5. La lettera del S. Padre all'Emo Cardinale Lavi-

gerie. 6. Le patriarcali Basiliche di Roma, e la tassa di suc-

cessione. 7. I progressi dell' immoralita in Roma capitale d' Italia

S. La pubblica sicurezza -a Roma. 9. Decretum ... 493
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II. COSE ITALIANE. 1. La legge per Roma in Senato.

2. Gli ebrei che ingrassano a danno degli italiani. 3. Le

miserie dell' istruzione pubblica. 4. Gl' Italiani emigrati nel

1889. 5. Lo scioglimento in Austria della Societd Pro Patria

e le ire degl' italiani irredenti. 6. Insulti e sfregi alia bandiera

italiana a Nizza Pag. 501

III. COSE STRANIERE SVIZZERA (Nostra corrispondenza).

1. Arrivo del Cardinale Mermillod: suo ricevimento a Berna:

entusiastica accoglienza a Friburgo. 2. Sviluppo dell' Universita

Cattolica: presagi di lieto avvenire. 3. Cose parlamentari: un

prossimo referendum : il riposo domenicale: riscatto delle

fei^rovie
> 506

Dal 1 al 15 agosto 1890.

I. COSE ROMANE. 1. Le diflicolta del cronista. 2. Sce-

nate in Roma per lo scioglimento della Pro Patria. 3. Primi

effetti della fatal legge dei provvedimenti contro Roma. 4. Una

bella manifestazione dei cattolici romani ed una villana risposta.

5. La festa del Perdono d'Assisi e il S. Padre. 6. L'agi-

tazione maltese e la S. Sede. 7. // Santo Padre al Vescovo

di Malta. S. La Prussia e la Santa Sede. 9. Morte del

Card. Luigi Pallotti. 10. La Societa di S. Paolo per la dif-

fusione della stampa cattolica e i suoi progressi. 11. Decreto

della S. Congregazione dell'lndice 609

II. COSE ITALIANE. i. Le finanze italiane dopo venti

anni. 2. Le elezioni tnunicipali a Napoli e il trionfo del-

I'lmbnani. 3. L'elezione del depittato al 1. Collegia di Roma.

4. La vittoria di Crispi e il chiasso dei suoi avversarii.

5. Colpi di testa di Francesco Crispi. 6. / pazzi in Italia. 619

III. COSE STRANIERE. GERMANIA (Nostra corrispondenza).
- 1. / viaggi dell' imperatore e la politico estera. 2. Grave

intromissione del principe di Bismarck. 3. L' imperatore e la

politica interim: lo spirito di conciliazione del nuovo regime.

4. // tiro federale. 5. Gli a/far i coloniali: attacchi contro il

signor Wissmann a cagione del suo giudizio favorevole alle mis-

sioni cattoliche. 6. Espulsione dei Sulpiziani da Metz.

7. Morte dell'abate Walter, restauratore dell'ordine di S. Benedetto

in Germanid. 8. Le rappresentazioni della Passione ad Oberam-

mergau > 625

IV. STATI UNITI D'AMERICA (Nostra corrispondenza).
-

1. Le leggi contro le scuole parrocchiali ed i luterani tedeschi.

-2. Precedent}, general! dell'odierno stato deW insegnamento ; le

feminine alle time. 3. / precedenti locali nell' Illinois. 4. II
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lavoro del meccanismo politico negli Stall Uniti. 5. I bills

elaborati a Chicago. 6. La legge suir istruzione adottato nel-

I' Illinois. 7. La legge Bennett nel Wisconsin. Opinioni dei

Vescovi cattolici e di altri. 8. Le condizioni dell' insegnamento

fra i luterani. 9. L' atteggiarnenlo politico da essi assunto.

10. Obbiezioni dei luterani alle leggi contro la scuola parrocchiale.

11. Appendice a quanta precede sotto il rispetlo cattolico. . . Pag. G3i

Dal 16 al 31 agosto 1890.

I. COSE ROMANE. -- 1. L' onomastico del Santo Padre

Leone XIII. 2. Dono munifico al Seminario di Anagni.

3. // nuovo ambasciatore di Spagna presso la S. Sede. 4. Lettera

del S. Padre alia Societa di S. Paolo. 5. Leone XIII e la

Musica Sacra. 6. La questione dei libri liturgici ed un articolo

dell' Osscrvatore Romano. 7. La missione Simmons in Vaticano

e un colpo di testa dd vecchio sir Guglielmo Gladstone.

8. Preparativi pel giubileo episcopale di Sua Santild. ... 737

II. COSE ITALIANS. 1. Chiacchiere e congetture sopra

il decrelo del 3 agosto. 2. Censure che si fanno aWattuale

Gabinetto. 3. Di uno scandalo giudiziario voluto dal Crispi.

4. La banda di Castrocaro e le dimostrazioni conlro I' Austria.

5. // banchelto alia Sala Vega in Napoli, 6. Di uno stato

di cose umiliante e sconfortante 747

HI. COSE STRANIERE. INGHILTERRA (Nostra corrispon-

denza). 1 . II decadimento del prestigio ministeriale in parla-

mento. 2. Altre cause di difficolta: la politica metropolitana,

i fattorini postali ed i granatieri della Guardia. 3. Gli imba-

razzi che recano al governo i risultati delle elezioni suppletorie.

4. Stato delle cose in Irlanda. II disprezzo dei cattolici per

le dimostrazioni Orangiste. Un incidente appianato con proteste

di rispetto al Santo Padre. Una dimissione del Yescovo di Ardagh

per la questione delle Universita irlandesi. 5. // parlamenta-

rismo inglese ammalato: medici e medicine. 6. Conferenze per

la pace e per I'arbitrato internazionale. 7. // movimento cat-

tolico: I'azione del clero contro I' intemperanza. 8. Cose della

chiesa anglicana: I'affare del vescovo di Lincoln. 9. Una

pubblicazione che da molto rovello ai ritualisti. 10. // pelle-

grinaggio cattolico a Canterbury . . . 752
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